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La tragedia del Sempione nel racconto dei superstiti: passare il confine e unrischio quotidiano 

II Viaggiamo sotto chiave per la dogana 
Se fosse scoppiato un incendio, era la morte per tutti - Anche i fferiti, una cinquantina, sono per la maggior parte operai italiani - « Ho 
visto I'amico Trapani schiantarsi contra il muro della galleria » - Le prime ipotesi sulle cause del disastro - La lentezza dei *occor$i 

il 

Lettere— 
all9 Unita 

I pendolari di confine 

Ai frontalieri 
V Italia da 

solo un posto 
dove dormire 

«La Svlzzera e la fabbrlca, 
Htalia II dormitorlo»: cosl 
un frontaliero del varesotto 
ci sintetizzava la durlssima 
condizione del «pendolari 
della frontlera» che ognl 
giorno varcano il confine al-
Talba per tornare la sera nel 
paesi di resldenza. 

Le province interessate al 
pendolarismo con la Confe-
derazione elvetica sono quat-
tro: Varese. Como (le mag-
giori fornitrici di braccia al 
Canton Ticino). Sondrio e No-
vara, dove il fenomeno e me-
no rilevante. 

Recentemente, In un conve-
gno svoltosi a Como. si e 
indicKto un totale di oltre 22 
mila lavoratori, mentre una 
altra fonte — il perlodico del
la Regione lombarda — for-
nisce la somma di 30 mila 
unita soltanto per le tre pro
vince della Lombardia: il Va
resotto, il Comasco e 11 Son-
driese. Per quanta riguarda 
11 Novarese, si calcola che 1 
pendolari dl frontiera siano 
aumentati da poco piu di 700 
nel *65 a oltre 2800 nel "70. 
Sono concentrati nel Verba-
no. nella Val Cannobina e 
nella Val Vigezzo quelli che 
gravitano sul Canton Ticino; 
provengono, invece. dall'alta 
Val D'Ossola quelli che rag-
giungono il Vallese attraverso 
11 passo del Sempione. I grup-
pi piu consistent! di fronta-
lieri ossolani risledono a 
Domodossola e Varzo e si re-
cano a lavorare a Briga. Chip-
pis e Visp (in quest'ultima 
localita era diretto 11 tragico 
convoglio deragliato nella 

galleria). 
11 pendolarismo con la Svlz

zera e andato assumendo. ne-
gli ultimi annl. proporzloni 
notevoli. Le «spinte» sono 
essenzialmente due: la degra-
dazione economica di vaste 
zone montane e i massicci in-
sediamenti di immlgrati me
ridional! e di altre province 
depresse (del Veneto e della 
stessa «ricca» Lombardia) 
nel Comunl delle fasce con 
finarle. 

Nel Canton Ticino (che e 11 
massimo beneficiario di ma-
nodopera pendolare) si cal
cola che l frontalieri slano 
passati da poco meno di 2000 
nel '45 a 5400 nel '49. osclllan-
do fra 3000 e 5000 dal '49 al 
•56 per poi salire lentamente 
fino al '60. quando ragglun-
sero le circa 8000 unita. L'au-
mento rapidissimo si ebbe ne-
gli «anni 60». stimolato da-
gli insediamenti degli imml
grati nei paesi di confine. 

Gia nel '68 si calcolava che 
I frontalieri erano poco meno 
di 20.000 (di cui 8500 donne). 
su un complesso di oltre 44 
mila lavoratori italiani sog-
getti a controllo. Via via si e 
andato registrando quello che 
e stato definito 11 fenomeno 
della doppia emigrazione. rias-
sunto efficacemente da un 
pendolare in un recente con-
vegno lnterprovinciale d! Va-
rese: «Ab!tiamo In Italia, la-
voriamo in Svlzzera, in mag-
gioranza siamo immlgrati da 
altre region!, soprattutto dal 
Meridione. e costrettl ad emi-
grare quotldlanamente all'e-
stero>. 

«Tabella di marcia»allucinanfe 
La spola giornaliera al con

fine costa un altlsslmo prezzo 
di fatica e sacrifici. La «tabel
la di marcia» di un pendola
re della frontiera (soprattutto 
di coloro che non risledono 
nel paesi vicini ai valichi). e 
allucinante. La sveglia suo-
na all'alba. anche prima (si 
pensi che il treno dei fronta
lieri ossolani e deragliato al-
le 5), e si torna che e buio. 
« Fra viaggio e fabbrica ci re-
sta soltanto il tempo per dor
mire », ci ricordava uno di 
questi lavoratori. La qualifica 
di « dormitori » assegnata alle 
decine e decine di paesi rigur-
gitanti di «doppiemigrati» 
non appare dunque casuale. 
E non si dimentichi che 1 
paesi dormitorio sono general-
mente sovraffollati e 1 servizl 
social! «scoppiano »: manca-
no le case, le scuole. gli asili-
nido. II frontallere, infatti. e 
a carico dell'Italia per tutte 
le « passivita » (preparazione 
professionale. servizi civili per 
se e i familiari) mentre alia 
Svizzera va tutto 1'attivo del
le sue prestazioni produttive. 

La Confederazione rispar-
mla, non solo, le spese di for-
mazione professionale ma an
che quelle dei servizi civili, 
mentre non assicura agli ita
liani le stesse previdenze e 
assistenze dei lavoratori sviz-
zeri. E cio nonostante che agli 
stranieri vengano trattenute 
sul salario le medesime impo-
ste. Anzi, a carico del fronta-
liere grava una doppia tassa-
zione: in Italia e in Svizzera. 

II buon affare del padrona-
to svizzero si misura. natural-
mente. anche in termini sala-
riali. La «pattuizione indivi
duate » e un fenomeno ancora 
diffuso sulla base di salari in-
feriori rispetto a quelli dei la
voratori locali; le differenze 
aalariali colpiscono in parti-
colare le donne (oltre il +21> 
nell'industria manifatturiera), 

che percepiscono paghe del 
20-30% al di sotto di quelle 
degli uomJni. A queste spere-
quazionl si accompagnano le 
discriminazioni asslstenzlall e 
previdenzlall. le vessazloni 
della polizia degli stranieri, 
in una situazlone che tende a 
fare del frontaliero un «t Italia* 
no a buon mercatow. privo 
di adeguati diritti. E' una si
tuazlone che viene perd decl-
samente respinta: le richie-
ste si preclsano, dlventano og-
getto di Iotte e di larga dl-
scussione. investono i partiti, 
i sindacati (anche svizzeri) gli 
enti locali. 

Le rivendicazioni sono or-
mai irrinunciabili. Ricordiamo 
le piu importanti: abolire la 
cosiddetta « carta libera » e il 
contratto annuo subordinato 
al permesso di polizia: esten-
dere il diritto all'assistenza 
malattia a tutti i lavoratori e 
loro familiari per 1'intero an
no; pension! a 55 anni per 
le donne ed a 60 anni per gli 
uomini. e Istituzione anche 
per 1 frontalieri della pensione 
di anzianita dopo 35 anni di 
lavoro. con possibility di tra-
sferire I contributi in Italia: 
equiparazione delle retribuzio-
ni dei lavoratori dei canton! 
di confine con quelle dei lavo
ratori della Svizzera interna; 
parita salariale tra donna e 
uomo: riduzione dell'orario di 
lavoro a 40 ore settimanali a 
parita di salario; abolizione 
della doppia tossazione come 
per i frontalieri tedeschi e 
francesi: facilitazione per il 
passaggio della frontiera: di
ritto di contrattazione sinda-
cale aziendale ed effettiva li-
berta di sciopero in caso di 
mancato accordo: garanzia ai 
frontatieri e a tutti gli eml-
grati degli altri diritti demo
cratic! e sindacali senza alcu-
na discriminazione: conclusio-
ne di accordi bilateral! su tutti 
i problem) dei frontalieri. 

ZURIGO —- Una drammatica immaglne dell'incldente: in pri mo piano parte del convoglio distrutto 

Dal nostro inviato 
DOMODOSSOLA, 22 

Sclagura ferrovlaria, stama-
ne, nella galleria del Sempio
ne, a 8 km. da Briga. Un tie-
no operaio, sul quale viaggia-
vano un'ottantina di frontaiie-
ri italiani diretti al lavoro nel-
le vicine fabbriche del Valle
se, e deragliato in plena ve
locity. II bilancio e tragico: 
cinque morti e una cinquan
tina di feriti, sette del quail 
ricoverati in ospedale in gra-
vi condizioni. 

Solo - quattro delle cinque 
vittime sono state identiLca-
te subito, la quinta solo nel 
tardo pomeriggio. Si tratta 
di Natale Trapani, di venti-
sette anni, resldente a Do
modossola, sposato da pochl 
mesi e con la moglie in stato 
interessante; TJgo Senestrsro, 
di 35 anni, residente a Ponte 
Maglio di Crevoladossola, che 
lascia moglie e due bambin'; 
Umberto Caruso, di 52 anni, 
residente a Domodossola pu
re con moglie e due figli; 
Michele Morelll, di 41 anni, 
residente a Domodossola. con 
moglie e cinque figli. 

Un frontaliere 
racconta 

La quinta vittima, estratta 
dai rottami del convoglio in 
uno stato irriconoscibile, e 
Gennaro Rocca. un immigrato 
calabrese da poco venuto a 
Domodossola e sposato da 
sette mesi I feriti. rico
verati all'ospedale In condi
zioni piuttosto gravi, sono 
Pierino Mingozzi, di 35 anni. 
da Domodossola. Antonio Bo-
rello. di 48 anni. da Domodos
sola, Giovanni Masuriti. dl 24 
anni da Domodossola, Mario 
Caretti. di 25 anni da Ise'Ae, 
Armando Agostinelli, di 43 an
ni. da Domodossola. Giovan
ni Ieriti. di 35 annl. da D«v 
modossola e Lucio Tarzia. di 
27 anni da Crevoladossola 

Altri trentotto lavoratori, 
che nelttncidente hanno ri-
portato ferite lievi o solo con

tusion!, sono stati dimessi, 
dopo essere stati medicati e 
in gran parte sono rimpatria-
ti in giomata. 

Tra i feriti gravi ci sarebbe 
anche una suora di naziona-
lita elvetica, salita sul tragi
co treno a Domodossola e di-
retta a Berna, in compagma 
di una ragazza, pure elvetica, 
che sarebbe per6 uscita m-
colume dall'incidente. Delle 
due donne non si sono tutta-
via avute, fino a questo mo-
mento. le generality. 

II convoglio deragliato e 11 
treno n. 1905 composto di 
un'automotrice e una carroz-
za, che parte ogni mattina al
le 4.50 dalla stazione di D> 
modossola, diretto a Briga e 
Visp, per il trasporto dei 
gruppo dei frontalieri. che la-
vorano al primo turno rw-l!e 
fabbriche Lonza di Briga e 
Metalluminio'di Chipis. L'in-
cidente si e verificato verso 
le 5,30. cioe dieci minuti pri
ma deirarrivo a Briga. previ-
sto, appunto. secondo l'ora-
rio per le 5.40. 

Sentiamo il racconto d! un 
frontaliere. che si trovava sul 
treno, Giacomo Bastrini, r'«-n-
trato oggi pomeriggio con al
tri cinque lavoratori. tutti l*e-
vemente feriti. 

« Sul treno molti di noi son-
necchiavano, altri giocavano 
a carte. Improvvisamente, di
ce il Bastrini. il treno si e 
messo a a ballare» e per un 
buon chilometro ha prosegui-
to la corsa. sballottandoc! uno 
contro l'altro. Poi. si e senti-
to come uno schianto e la 
vettura, sulla quale mi trova-
vo. si e incastrata contro La 
parete rocciosa della galleria. 
Ho visto uno che si trovava 
sul sedile di fondo. volarp da! 
finestrino infranto e schion-
tarsi contro la parete d*Ha 
galleria. Era il povero Tra
pani. Poi e stata una bol,ra 
di grida. di invocazionl. di 
plant!, di lampnti In e altri. 
rimasti feriti lievemente. a!>-
biamo cercato di guada^nare 
1'uscita. ma 1P oorte della vet 
tura erano bloccate. non per 
i'incidente. ma percM le sh'.u-
dono 5emore a chiave al'a 
partcnza. poich* devono tare: 
all'arrivo la vislta dogan3le. 

Un articolo di Natta su a Rinascita »> 

LE TENTAZIONIAUTORITARIE NELLA DC 
La crisi del partito democristiano e l 'emergere di una componente 
che si disloca apertamente a dettra- II compito de l le forze di sinistra 

Sul numero dl Rinascita, 
da oggi nelle edicole, ii com-

{>agno Alessandro Natta ana-
izza, in un aropio articolo 

dal titolo La tenlazione auto-
ntaria, •!) punto di crjsi del
la DC» in rapporio ad un 
parlicolare momento politico 
che esige soelte e posizionl 
chiare, mentre questo parti
to continua a nnvlare >gnl 
impegno con il consenso an
che di quel gruppi che pur 
riconoscono «l'esigenza di un 
dibattito a fondo sui par 
titOK. 

Dopo essersi chlesto se que
sto chiarimento verra, ancora 
una volta, rinvlato o eluso 
dal prosslmo Consigllo nazlo-
aale della Democrazla crlstla-
« (ohe pur dice di voler 

affrontare «il problema del 
partito*), Natta, panendo da-
gli attegglamentl assuntl dalla 
DC dopo le elezioni del 13 
giugno sul piano generate e 
In rapporto alle rilnrme. ri 
leva che «non si pud sotto-
valutare il dato grave dello 
emergere dt una componente 
che sempre piu scoperlamen 
le punta a una SOT to dt n-
torno all'indielro. a una ti
nea e dtslocazwne di deslra, 
a rtsposte e a soluztom di 
tipo repressivo». Non si trat
ta soltanto del mdeptorevoAe 
e tmperdonobile atteggiamen-
to dt Andreotti nel dibattito 
televisivo con AlmiranU ». ma 
delle posizionl che si vsnno 
delineando dl fronte a prowe-

dimenti gia awlati — dalla 
casa allTJniversta — Imper
sonate da * gruppi e uomini 
della DC che ritengono pen-
sabtle e possibile, come via 
d'usata. la formaztone di un 
qualche blocco d'ordine. la 
restauraztone magan con tor-
mule e panni nuovi, dello 
Stato forte, dell'aulorita di 
un capo o di un esecuttvo » 

II compagno Natta analiz-
za, poi, ]e ragioni della mper. 
dita e caduta di tdealilb » da 
parte della DC. le quali van-
no ricercate nel ritardo di 
questo partito mad intendere 
e a far fronte ai processi 
rinnovatori che nt aprtvano 
nel mondo cattolico con la 
svolta giovannea e concilia-
re: Vapertura del dialogo cot 

mondo moderno. la dlslinzio-
ne tra fede e sistemi politi-
ci e socialt, tl rtconosctmento 
della laicita dello Stato 9. 

Ne consegue che «intervent-
re nella crisi d.c, respingere 
ogni ricatto, tenere fermo to 
impegno di lotta per le ri-
forme socialt e politiche e 
compito dt tutte le forze di 
sinistra che possono unite 
battere la offensiva reazio-
nariaw. 

Rinascita pubblica, tnoltre, 
un editoriale di Romano Led-
da, su Nixon a Pechtno; an 
articolo del compagno Sergio 
Segre sulla politlca esters ita-
liana nel quadro della lotta 
per le ri forme e un articolo 
di Petroselli sulla situazlone 
postelettorale a Roma. 

E' una vergogna quests che 
dovete denunciare, e che <n 
questo caso dimostra come 
sia una pratica non solo umi-
liante, ma anche • pericolosa. 
Se la vettura si fosse incen-
diata, avremmo fatto tutti la 
fine dei topi». 

I morti e i feriti gravi si 
sono avuti tutti sulla carroz-
za. I trentasei frontalieri che 
si trovavano invece sul lo-'.o-
motore sono stati piu for+u-
nati. poiche la motrice, gra-
zie forse anche al suo mag
gior peso, e rlmasta sui bi-
nari. 

«Siamo stati solo un poco 
sballottati -1- dice uno di que
sti. Fernando Placidini — e 
abbiamo provato solo un gros-
so spavento. Quando il lo-vv 
motore si e fermato, dopo 
paurosl sobbalzi e tra grand! 
fiammate, ci siamo accorti 
che aveva perduto la vettura. 
Nel buio siamo andati di cor
sa nella direzione da dove 
provenivano grida e Invoca
zionl d'aiuto. Poi sono a«Ti-
vati 1 soccorsl da Briga». 

Le operazdoni di soccorso, 
organlzzate dalle autorlta 3Viz 
zere, con I mezz! di pronto 
intervento della stazione di 
Briga. si sono svolte fra mol-
te difficolta e dovendosl svoi-
gere in galleria al buio. 

Notizie col 
contaeocce 

Le notizie sulla sclagura so
no state date con II contagoc-
ce, aumentando cosl le preoc-
cupazioni dei familiari. i qua
li appena si sono diffuse le 
voci sul deragllamento. s! so
no precipitati alle stazionl di 
Domodossola e dl Briga. oer 
avpre notizie sulla sorte del 
parent!. 

Le autnritA it'liane della 
stazione di Domodossola han
no saouto del deragl'amento 
solo allp «30. clo^ un'orn do
po l'accaduto. e fino al tardo 
pomeritrsio non aveva no an
cora '•'otir'p prec'ce sulle ee-
neralita delle vittime e sulle 
co^d'Tioni dei feriti. 

Circa le cause dell'inclden
te si fanno per ora soltanto 
delle iootesi. Tl luoeo dove e 
awenuto 11 deragliamento si 
trova alia confluenza delle 
due galler'e. dove c'£ un cen-
tro di smistamento Pu6 quin-
dl essere stato lo scambio a 
non funzionare alia nerfezione. 
oooure — £ one^ta l'ioo-
tesi fatta con mas^iore insi-
s»enza di diverse fonti — il 
treno e arrivato ad una velo
city suneriore a auella oer 
messa. anrhe In considerazio 
ne. che su quell'ultimo trat-
to, sono in corso del lavori. 

La leggerezza del convoglio 
composto. come abbiamo det-
to. da due sole vetture. sebbe-
ne cariche di viagglfltori. a-
vrebbe fatto il resto. e la car-
rozza sarebbe quindi lette-
ralmente volata dai binari. 
sch!acc!andosl contro la pa
rete rocciosa. 

La tragedia ferrovlaria ha 
gettato nel lutto lOssola into-
ra. dove II fenomeno del fron 
toller!, stante le depresse con 
dizionl economiche della zona, 
interessa un mlgllalo di lavo
ratori, in gran parte immlgrati 
dal sud. E Immlgrati meri
dional! rlsultano infatti. tre 
delle cinque vittime e la mag-
gioranza del feriti. 

Ezio Rondolini 

Presentato il bilancio 

Altri 400 miliardi 
chiesti dall'EFIM 
per investimenti 

Aumentati gli incident! di lavoro nelle fabbriche 

Aumento del fatturato 23"<fc, 
dell'occupazione 10%: entro 
questi due dati. che mediano 
i disparatissimi risultati Sel'-e 
65 imprese facenti capo a! 
gruppo EFIM, dovrebbe es-
serci la conferma di una cer-
ta « salute » industriale. Inve
ce anche la relazione annua-
le presentata dall'EFIM in 
questi giorni presenta una se 
rie di giudizi politic! Inaccet-
tabili sull'economia italiana od 
i lavoratori. Questi giudizi 
si basano, quasi sempre, sul
la facolta di portare i bilanci 
in attivo e di fame scaturire 
dei profitti. un'aspirazlone che 
— a parte la legittimita del 
uprofitto ad ogni costo» —si 
scontra con le condizioni 6b-
biettive dell'industria. del ca
pitate e del mercato. 

L'EFlM non ha per niente 
superato 11 carattere dl un'as-
cozzaglia di attivita. alle qua
li si tenta di dare la forma dl 
«gruppi integrati». con un 
settore ferroviario (Breda 
Ferroviaria). uno turistico 
(che fa caDO all'INSUD. pe 
raltro capofila di attivita sva-
riate). uno conserviero »In-
sud), uno di meccanica va-
ria (Breda), uno edile, uno 
vetrario (SIVi. uno elettrome 
tallurgxo (MCS, con EursU'.u-
mina e Alsar). Questa specia-
hzzazione settonale, tuttav.a, 
non e affatto portata a ter-
mine all'interno del gruppo, 
il cui cnterio di gestione sein-
bra essere carattenzzato ti 
nora dal tentativo di « venfi-
care » la redditivila di miziaii-
ve anche di med.e dimens:o-
ni. Verifica resa impossible, 
peraltro, quando nel campo 
in cui si opera si devono lare 
i conti con grandi gruppi !n-
temazionali. Per cui. per as-
surdo. alcune delle iniziative 
industriali che meglio «reg-
gonox sono quelle nelle qua-
li TEFIM e divenuto il sup 
porto di interessi di grandi 
gruppi stranieri, come nel ca
so della Brema (pneumatic! 
della statunitense Firestone) e 
della Ajinomoto. 

E' in questa direzione che 
anche di recente si e mosso 
il gruppo statale cercando ci 
prendere contatti con gruppi 
giapponesi o di altri paesi 

La mancata soluzione -Jel 
problema dell'integrazione pon 
e il solo motlvo di Inefflcienz*. 
In modo abbastanza onesto 
la relazione riconosce rinsuffi-
cienza della rlcerca sclentifica 
e. qutndi, di una Insufficiente 
base tecnologica per lo svilup-
po. Pochl sono. tuttavia, 1 
mezzl di cui ancora dispone 
ristltuto di ricerche E. Bre

da. I temi di ricerca che in-
teressano 11 gruppo — tren: 
veloci, motore lineare per tra-
zione ferrovlaria, propulsione 
a idrogetto, motore solare — 
nonche altri di nature piu r«c-
nologica, e quindi piu legat: 
al valore della produzione, s*.» 
no alio stadio di semplici asp: 
razioni. Si chiedono finanzia 
menti al governo; scarsa o 
nulla e la capacita d'inlziati7a 
delle imprese. 

Sembra owio che non si 
pud fare un'industria moder-
na senza capltali adeguati e 
che lo Stato, attraverso gli en
ti di gestione industriale, si e 
posto. volente o nolente, il p-.tv 
blema di accumulare quest > 
capital! difficili a ottenere. ol 
tretutto. aggravando ulterior 
mente lo sfmttamento direUo 
del lavoratori. In caso contra 
rio. perchf avere affldato un 
fondo pubblico aIl"EFlM? D'al 
tra parte, che lo sfruttamento 
nelle fabbriche sia eiunto a un 
livello insopportabile lo rico-
noscono i dirigenti quando af 
fermano che «ourtroooo ah 
Indici infortunistic! dl frequen 
za e d'improdutthnta relativi 
al 1P70 non rlsultano normal!: 
un'analisi attenta delle ca'tte 
che hanno influenzato llncre 
mento di tali Indici non puf« 
essere valutato disgiuntamen 
te dal clima di tensione re' 
ouale hanno ooerato le az?en 
de nel corso dell'anno*. Ten 
sione per ottenere un mass! 
mo di prodii7ione da impiiri-
ti che oltr*»tmto. sono so*"! 
so inadeguati 

Che cosa significa, allora 
dire che «il ounto di parten 
za della ripresa deve quindi 
considerarsi la rirostftuz'one 
di adeguati margin! nel ciclo 
produttivo Industriale: e cS6 
e persecuibiie «olo con un 
adeguamento del ritmo d< 
aumento del costo del perso-
nale aeli increment! di pro-
duttivita e col contemooraneo 
massimo aumento della uti 
lizzazione deell implant! dispo 
nibili x? Significa andare a 
scontrl semore piii asori con i 
lavnrntori our sarjendo che t« 
oi«ella dfrp7«one non vi e al 
cuna duratiira soluz'one d>' 
orohtoml dPllMprtiKtria ma srl 
tflnto im ?Tev*» orerro inino<fn 
alia snc'ptft OTH I'EPTM «ir« 
oo nvcTf definito il orimo pr* 
pramma di Investimenti n*» 
400 miliardi. ne - ha Invta'n 
un altro P1 eowrno dl mr» 
Importo. da real izza re entro 
11 1B75. E* un'occasione rv»' 
portare a fondo II dibattito 
politico sugli Indirizzi pers^ 
guitl dalle fl7lende a Parted 
pazione stotale. 

<f 

La frutta si puo . 
diHtruggere ma • 
non tli§tribuire 
gratis ai lavoratori? 
Cara Unita, • 

sono un atfezionato lettore 
» come ogni anno, dt questi 
tempi, seguo, impressionato 
% stupito, it calvario della 
nostra produzione frutticola 
nazionale, 

Inutile sprecare ancora de-
scrizioni e aggettivi perche i 
fatti sono nott e rimasticati 
amaramente ad ogni stagione 
estiva. Quest'anno, anche que-
st'anno, non e'e quasi niente 
dl nuovo. I produttori mant-
festano sulle piazze, le coope
rative distrtbuiscono gratul-
tamente la frutta per le stro
de, 11 nostro partito e li gior-
nale danno nome e cognome 
ai moventi, at mandantt e 
alle clrcostanze del delitto. 

E lo scandalo si riconsuma 
sotto gli occhi di milloni di 
lavoratori, di bambini, dl 
persone indigenti e bisognose 
di un'alimentazione sana a 
prezzi accesslbtli 

11 notevole impegno delle 
forze e delle organlzzazioni 
democratiche per ridurre la 
portata del «macello» frut-
ticolo si scontra sempre col 
vergognoso assenteismo de
gli organismt governativl cen-
trali e periterlcl 

Ricorao • lo scorso anno, 
dopo che centinaia di tonnel-
late di pere erano gta state 
sepolte dal trattori nei campi 
del Cesenate, Vassociazione 
dei produttori torlivesi (APO) 
riusd a strappare alia pre-
fettura il permesso per di
stribute gratuitamente agli 
enti asslstenziali il vrodotto 
immagazeinato. 

Fu un successo dt non poco 
conto. Ma sembra che abbia 
dato tastldio a qualcuno, per
che quest'anno. nonostante la 
preventiva richiesta dei pro
duttori forlivesi. il permesso 
di distribute gratis la frutta 
a chl ne ha bisogno e di
ritto non e stato ancora ac-
cordato dal prefetto di Forli. 

Non e una vergogna? lo 
sono sicuro che questo si-
gnore che ha anche il potere 
fa qunnto pare) dt control-
lare la dieta di migliala dt 
persone. la frutta in tavola 
ce I'ha ogni giorno. E' torse 
chiedergli froppo almeno. di 
ricordarsi che non tutti han
no le sue pussibilita e che 
una sua firma pub siqnificare 
un po' di salute in viit per 
tanta gente che lavora? 

P. SERVADEI 
(Forll) 

I cittadini devono 
sapere quanto costa 
usufruire di un 
servizio pubblico 
Egregto direttore, 

dtverst mesi or sono sono 
andato all'VtJlcio dei registrl 
immobtliari della mia citta 
per prendere vtsione di alcu
ne prattche. Non avendo a-
vuto chiare tnformazioni cir
ca le tariffe praticate — non 
esposte nell'ufficio — per u-
sufrutre di questo servizio 
pubblico, ho chiesto tnforma
zioni scrivendo a mezzo rac-
comandata, al ministero delle 
Finanze senza avere perd ri-
sposta. 

Dopo un po' di tempo ho 
ripetuto la richiesta dl in-
formazioni al ministero e que
sta volta ho scrilto anche al
ia Direzione generale delle 
tasse ed imposte sugli affari. 
Fino ad oggi. nessuno mi ha 
risposto. 

A questo punto mt doman-
do a chl mi devo rivolgere 
per sapere delle informazio 
ni che dovrebbero essere re
se pubbllche. B' un diritto 
dei cittadini sapere quanto 
devono spendere per usufrui
re di alcunl servizi. 

PIETRO SERRA 
(Cosenza) 

Chi sia 
commettendo 
una violenza? 
Cara Unita. 

sono ricoverato tn un ospe
dale psichiatrico della provin-
cia di Mtlano. Sono qui vo-
lontariamente perche tre an
ni or sono dopo tin lungo pe-
rtodo di degenza sono stato 
dtmesso ma non essendo piu 
stato accolto dalla mia fami-
glia e non avendo trovato un 
lavoro ho preferito ntornare 
tn ospedale dove almeno ho 
degli amicu la vita che si fa 
qui dentro. perd. i un dram-
ma. 

Il mio problema tuttavia e 
fuon dt qui, i nella mia fa-
miglia che non ml mole piu, 
soUanlo perche sono stato in 
un * manicomio ». Hanno pau-
ra che to possa fare del ma
le. invece io non ho mat fat
to del male a nessuno. 

Sono fbiito qui solo per
che facevo un uivoro che non 
mi piaceva — lavavo automo-
bili in un garage — mentre 
avret voluto studiare e fare 
un lavoro che mi desse qual
che soddtsfazione Cos\ un bel 
giorno che non ne potevo piu 
dt lavare auto, non andat piu 
a lavorare. E la sera non tor 
nal a casa perche altnmentt 
mi avrebbero sgridato. 

Sono stato tnffiro per qual
che giorno come un «barbo-
new, fino a quando sono sta
to rtntracciato dalla polUta 
mentre dormtvo su una pan-
chma, Ero disperato e tn quel 
momento non ricordo bene 
che cosa ho detto e fatto. II 
rtsultato e che mt sono ritro-
vato in uno stanzone del ema-
nicomlo: Sulla mia cartella 
cltnica hanno scrttto che so 
no pericoloso per me e per 
gli altri, che sono un wtnat 
to; insomnia. E' un marchio 
ormai. 

I miet gemton sono venutt 
a trovarmi soltanto un pain 
dt volte. Poi quando sono sta 
to dtmesso mt hanno chiusn 
la porta tn taccia, come de) 
resto ha fatto tutta la socie 

idesso tl mio medico ha 
tentato i i vrendere contatti 
con I mlei parentl ver dlrgli 

che non sono malato • che 
posso benissimo vivere tuo-
ri dt qui Ma loro hanno man-
dato. tramite un awocato, 
una dtfftda al medico minac-
ciandolo dt denuncia se mi a-
vesse dtmesso. perche loro 
non mi vogtiono e non e giu-
sto che vada tuon a tare il 
a barbune * Devo stare qui, 
secondo loro. 

La venta secondo me e cha 
t miet parenlt, come del r«. 
sto tutti quanti, hanno paura 
di un «matto», anche se i 
media lo constderano un es
sere normaltssimo hanno pau
ra che possa commettere 
qualche at*o dt violenza. 

Ma nel mio caso. chi sta 
commettendo una violenza? 
Non e violenza tarmt stare 
qui seqrequto* 

Penso che adesso uscird 
dall'ospedale almeno per qual
che tempo Farb tl barbone, 
non importa quatunque vita 
e sempre meglio di quella 
che si fa qui dentro. 

LETTERA FIRMATA 
(Mtlano) 

A cosa serve il 
turismo scolastico? 
Cart compagnt, 

penso che questo pertodo di 
vacanze esttve sia utile per 
parlare delle numerose spe
se, numerose ed tnutilt. che 
vengono conttnuamente n-
chieste agli alunnt della scuo-
la dell'obbltgo. sotto forma di 
contributi. tscriziont ad asso-
ciaziont, e cost via. Soprattut
to penso st debba dlscutere 
del capitolo «associaziom v. 
tn quanto bisognerebbe pro-
prio capire a cosa queste ser-
vano. 

Prendtamo per esempio il 
turismo scolastico. I suoi sco-
pi sono numerosi ed elogiabi-
li. stando a quanto risulta 
dagli opuscoli iltustrattvi. Gli 
studenti sborsano t soldi del-
I'iscrizione, ma vediamo qual 
e la sltuazione. 

1) La conoscenza del nostro 
Paese e det Paest stranieri • 
pressoche impossibile. E' no
lo- tra l'altro. che nella scuo-
la dell'obbltgo le Qite scolastt-
che non possono durare vm 
dt 24 ore. il che aid in par-
tenza vreclude oant oo^siht-
litd. 

2) L'interesse e famore per 
la natura, I'arte e la dttesa 
del paesagg'o sono solo paro
le vuote. dal momento che 
tutti assistiamo quotidtana-
mente a veri e propn crimini 

E trpetrati con la scusa dt vil-
ggi turistici Nelle zone tu-

ristiche. i figli degli operai 
imparano al massimo che ci 
sono i turisti milanest. tede
schi. olandesi ecc. che hanno 
ville e piscine mentre a loro 
rimangono le briciole. Se poi 
vogliono tare il bagno, posso
no scegliere tra I'acqua inqut-
nata del laqo o la piscina del 
signore turista. naturalmente 
pagando il biqlietto d'in-
gresso. 

3) Gli omaggt aglt iscrttti 
sono fatti con la collabora-
zione della FIAT, della BP 
Italiana. della Ferrania Viene 
da concludere che il Turismo 
scolastico e tenuto in pledi 
dal grande capitate, ovviamen-
te per i consuett scopi 

4} Quanto all'inqresso gra-
tuito in alcunt Musei si evita 
accuratamente di elpncare 
quali essi siano 

5) La storm degli scontt e 
perlomeno buffa. in quanto o 
si tratta dt materiale non re-
peribile at'raverso i comunl 
canali di vendita, oppure lo 
sconto viene effettuato sui 
prezzi di listino risultando tn-
feriore a quello concesso a 
chl paga in contanti, senza 
mostrare alcuna tessera. In-
somma. st tratta di scontt che 
hanno come rtsultato quello 
di far pagare la mprce via 
cara. 

Di fronte a questo elenco 
mi chtedo a cosa ancora « non 
serva » il Turismo scolastico. 
come pure le altre associa-
zioni che prosperano nella 
scuola dell'obbligo ftega Na
tale, Dante Alighteri. ecc,), 
e anche se al recente congres-
so dell'ARCI si e tenuto conto 
anche di questi problemi ed 
in che misura. 

tnoltre. penso che debba es
sere un dovere dei partiti • 
delle organizzazioni operaia 
aumentare la pressione per 
far cessare questo scandaloso 
stato di cose. 

Distinti salutL 
ONORATO FUMAGALU 

(Luino - Varese) 

II cordoglio di un 
vecchio comunista 
per la scorn parsa 
dei cosmonaut! 
sovielici 
Cara Unita, 

sono un vecchio militanta 
comunlsta e vorrei rubartl un 
po' di spazio per mandare un 
messaggio di cordoglio alia 
famiglle det compagnt Dobro-
volskt. Volkov e Patzaev. mor
ti dopo aver portato a ter-
mtne con onore la loro straor-
dinarta mlssione spaztale In-
sleme alle loro famiglie vor
rei tnviare il mio messaggio 
di cordoglio a tutto U popolo 
e at comuntsti soviettci 

Termino con la speranms 
che tn futuro i cosmonauti so-
vietici ed americant possano 
lavorare insteme per la scten-
za, tnsleme al servizio del o#-
nessere e della pace nel mon
do. 

LUIGI SIVIERO 
(Porto Tolle - Rovigo) 

Scrivono dai 
Paesi socialist! 

Lech S2YMANSKI - ul. Ka
naka 20 • Ostrow Woj. poa-
nanskie - Polonia (corrispon-
derebbe in esperanto); 

imre TAKACS POB an -
Budapest 5 Unghena (ha 
28 anni, oorrisponderebbe con 
giovani comunisti italtam in 
inglese, francese o tedesco); 

Pedro Luis BELTRAND • 
apartado 945 - Santa Clara • 
L.V. • Cuba (studla architet-
tura, ha 18 annl, corrisponde-
rebbe in spagnolo). 
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