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Dopo i I voto alia Provincia sul bilancio 

Viterbo: la DC 
abraccetto 

con i f ascisti 
Nell'operazione coinvolti un indipendente eletto nelle liste re-
pubblicane e un socialdemocratico che forse sara candidato alia 
Camera - Una alleanza con i liberali e i missini che dura dal '70 

> < 

L'lmponente folia che partecipd a Viterbo alia manifestazlone antifascists indetta dall'ANPI. 
Lavoratori e cittadini sfilarono sotto la sede della provincia in via Saffi scandendo lo slogan: 
c Via i fascist), via Pielrella ». Alia manifestazione, a cui aderirono PCI, PSI, CGIL, CISL, 
UIL e artigiani, parteciparono anche consigliert della sinistra dc e rappresentanti del movi-
mento giovanlle democristiano. La DC, ufficialmente, oppose un netto rifiuto alia manifesta
zione giudicandola una iniziativa « di parte». Nella riunlone del Consiglio comunale PRI e 
PSDI solidarizzarono con 1 manifestanti ' 

Qualchc giorno fa, I'8 di marzo, l'urgano della DC, «I1 Popolo», ha « aper-
to » la pagina di cronaca romana con un manifesto (il primo della campagna 
elcttorale de) in cui, sopra il tradizionale scudo crociato e la scritta « liber-
tas », faceva bella mostra di se il seguente slogan: « Le forze della disgrega-
zione e della violenza vogliono riportarci indietro verso la paralisi. Bisogna 
batterle». Ergo: occorre votare dc. NeH'ambiguo argomentare dc lo slogan 
sottlntendeva l'ormai logora 
formula della lotta contro i 
« contrapposti estremismi » e 
l'esaltazione della «centrali-
ta» democristiana che, quan
do fa comodo, riesumando De 
Gasper i, si afferma possa 
guardare anche a sinistra. 
Queste le parole, la propagan
da, le prime smargiassate dc 
in campagna elettorale. II tut-
to per coprire il fatto incon-
trovertibile della svolta a de-
stra della DC ed un'imposta-
zione politica del confronto 
del 7 maggio che vede il par-
tito di Forlani disponibile per 
qualsiasi operazione pur di 
bloccare la richiesta di rin-
novamento che viene dal 
paese. 

11 manifesto, come diceva-
mo, e stato pubblicato 1'8 mar
zo. Pochi giorni prima, a po-
che decine di chilometri da 
Roma, a Viterbo, il gruppo di-
rigente dc accettava dopo 
averli contrattati sottobanco 
i voti determinant! del PLI 
e del movimento sociale ita-
liano per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'am-
ministrazione provinciale. 

II 24 novembre dell'anno 
scorso il capogruppo dc alia 
Provincia, Ruffi, proprio in 
previsione della dlscussione e 
del voto sul bilancio aveva 
categoricamente • affermato. 
lungo la linea degli opposti 
estremismi: «E' bene ribadi-
re. qui. in questo consiglio, 11 
carattere popolare della DC; 
sappia il PCI che nel segno 
deH'antifascismo non ci tro-
vera ne disattenti ne imme-
mon p. Un mese esatto dopo 
sono venuti i voti delle de-
stre per eleggere il Presiden-
te della Repubblica e pochi 
giorni fa il 3 marzo il voto 
del MSI per tenere in piedi la 
traballante giunta presledu-
ta dal dc Giuseppe Pietrella: 
il tutto per far chiarezza sul-
la « memoria antifascista » del 
gruppo dirlgente dc. 

Non e da oggi che questa 
giunta sta in piedi, il voto 
missino non e quindi un fat
to contigente. ne costituisce 
un caso limite. 

Nel giugno del '70, quando 
Viterbo rinnovo il proprio 
consiglio provinciale, la con-
sultazione elettorale segn6 per 
la DC una pesante sconfitta, 

Ariccia 

Manifestazione 
di solidariefa 
con gli operoi 

spagnoli 
Nel quadra delle mani

festation! che hanno luogo 
in questi mesi in Italia a 
favore delle commissioni 
operaie spagnole, avrk luo
go oggi, alle 17,30, nell'aula 
magna della scuola sinda-
cale della CGIL ad Ariccia 
una manifestazione di soli
dariefa; interverranno Car
los Elvira in rappresentan-
za delle commissioni ope
rate in Europa, il poeta 
spagnelo in esilie Rafael 
Aiberfi, Maria Teresa Leon, 
II senafore Carlo Levi, cin
que cantanti spagnoli. Sa
ra anche presente il grup
po folkloristico del centra 
di cultura e tradlzloni po-
polari di Albano. 

Un'altra manifestazione 
evre luogo domani alle 21 
alia Casa della Cultura a 
Roma (via del Corso, 2*7). 
Sara presentato uno spet-
tacolo di canzon*. di lotta 
• di protesfa della Spagna 
d'oggi. Canteranno Elisa 
Serna e Tulia Leon, accom-
pagnate dal complesso 
«Voces Caibes* • con la 
regie di Pedro Feges. 

Due consiglieri in meno (uno 
andato al PCI e uno al PRI) 
ed una caduta secca in per-
centuale dal 33 al 29 per cen
to. Prima del 13 giugno al-
l'amministrazione provinciale 
di Viterbo aveva funzionato 
per breve tempo una giunta 
minoritiaria di centro sini
stra. Poi il bilancio fu appro-
vato con il voto determinan-
te liberate ed i socialisti usci-
rono dalla giunta. II 13 giu
gno dette al PCI 8 consiglieri 
(1 in piu rispetto alia prece
dents consultazione). 2 consi
glieri al PSI, 1 consigliere al 
PSIUP. I al PRI (che prima 
non era rappresentato nella 
assemblea) 7 alia DC (meno 
2) 1 al PLI e 3 al MSI. II 
successo del PCI fu inequivo-
cabile: dal 29.4 sail al 33.17 
per cento. Fu in questa situa-
zione che, nonostante le con
crete e precise proposte delle 
sinistre (PCI. PSI. PSIUP) che 
partendo dai contenutl, cioe 
dal gravi problemi da cui era 
ed e assillata la provincia vi-
terbese (oltre diecimila disoc-
cupati in agricoltura. crisi del
la piccola industria) propone-
vano una soluzione democra-
tica della crisi. Ma la DC gia 
da allora, con una scelta che 
oggi meno che mai appare lo
cale, prese in seria conside-
razione, fino a realizzarla, una 
linea alternativa di destra al 
fallito centro sinistra. Si ar
rive cosi alia elezione di una 
Giunta formata da dc (presi-
dente Giuseppe Pietrella). un 
indipendente eletto nelle liste 
repubbllcane, ed un socialde
mocratico, che pote fruire del
la maggioranza per il costan-
te apporto del voti liberali e 
missiini, come e stato clamo-
rosamente confermato 1'8 
marzo scorso dal voto sul bi
lancio. 

Naturalmente l'episodio ha 
provocato reazioni aU'interno 
della DC. II movimento gio-
vanile ed il gruppo che fa
ceva capo al giornale « La Ve-
detta», che oggi ha cessato le 
pubblfcazioni, presero posizio-
ne contro ralleanza DC-MSI, 
ma la direzione provinciale, 
nella persona di Ornio Della 
Porta, giustifico roperazione 
come uno stato di acont'ngen-
te» necessita: una contingen-
za che dura ormai quasi da due 
anni, che ha trovato ulterior! 
conferme. che ha annodato 
sempre piu stretti 1 nodi fra i 
notabili dc (fanfaniani, doro-
tei, tavianei) ai fascist} e che. 
infine. ha condotto — la notl-
zia e ormai ufficiale — il Del
la Porta, « nume tutelare» 
deU'alleanza con i fascisti alle 
porte di Palazzo Madama. es-
sendo in questi giorni stato 
scelto dalla DC come candi
dato nel collegio senatoriale 
di Viterbo. 

Un episodio analogo potreb-
be venficarsi in casa social-
democratica. L'assessore del 
PSDI. Civilotti, pnma defe-
rito ai probiviri, sembra an
che lui in procinto di essere 
presentato candidato nelle li
ste del sole nascente per la 
Camera dei DepuLati. 

Per la verita 1'azione della 
sinistra di base e del movi
mento giovanlle dc era riusci-
ta ad ottenere. alcuni mesi fa, 
una ristrutturazione del comi-
tato provinciale democristia
no sulla base di un program-
ma che avrebbe dovuto segna-
re la fine deU'alleanza con il 
ne dei metodi di tesseramen-
MSI alia Provincia, la revisio-
to, il rinnovo delle cariche 
sezionali in gran parte scadu-
te. Nulla di tutto questo e 
awenuto. Jozzelli, eletto nuo-
vo segretario, si e dimesso po-
co dopo. Ne ci si poteva aspet-
tare dawero da un uomo le
gato man! e piedi ad Andreot-
ti ed a Bonomi, una politica 
di rlnnovamento. Lo si e visto 
d'altra parte alia Conferenza 
Regionale dell'Agricoltura do
ve i rappresentanti dc hanno 
sostenuto le tesi degli agrarl: 
«non si pud parlare del su-
peramento degli attuali pattl 
agrarl se non si modifica la 
legge suU'affiUo ». 

Ed e una DC di questo tlpo, 
nettamente rlvolta a destra e 

strettamente legata a padroni 
e agrari, che si appresta ad 
affrontare il giudizio del cor-
po elettorale in una provincia 
che e stata in tutti questi 
mesi scossa da possenti scio-
peri per l'occupazione, per 
un nuovo sviluppo economi-
co, per un nuovo assetto ter-
ritoriale. Tali lotte hanno vi
sto protagoniste ingenti mas
se di lavoratori e di ceti medi 
guidati unitariamente dai lo-
ro sindacati e dalle loro orga-
nizzazioni. La Dc ha saputo ri-
spondere alia sempre piu pro-
fonda e larga unita della si
nistra laica e cattolica che 
« contro le furberie del PSI — 
sono parole del membro del
la direzione provinciale Save-
rio Binelli — occorre una pre-
cisa volonta reattiva pronta 
ed efficace ». 

La volonta si e manifestata 
nella riconfermata e rafforza-
ta alleanza con le destre ed i 
fascisti. Col permesso del so
le nascente e dell'edpra 

g. be. 

Con un ambiguo comunicato il ministero della Sanita ha ribadito la sua grave insensibilita 

IL GOVERNO CONFERMA LA SPA DECISION!: 
hessim contribute ai centri per spastici 

« Non b possibile "coprire" il deficit di bilancio della sezione romana per il 1971 » - Non e arrivata nemmeno una lira per il pagamenfo delle rette arretrafe - Un 
documenfo di risposta del Centro AIAS al comunicato del ministero - Gli obieftivi de ll'occupazione e della lotta - Una visita al centro di Largo Leonardo da Vinci 

Prosegue da ' parte v dei genitori 
l'occupazione del centri della se
zione romana dell'Assoclazlone Ita-
llana spastici (AIAS). La manife
stazione dl prolesta, che a inlziata 
una settimana fa e vede unit! tuttl 
i genitori e II personate, ha degli 
oblettlvi precis! che possono essere 
cosi sintetlzzail: 1) ottenere dal mi
nistero della Sanita la copertura del 
deficit del 1971 e un piu rapido pa-
gamento delle rette arretrate; 2) rl-
solvere L problemi ' dell'assistenza 
agll spastici a tt rave no la pubbll-
cizzazione della gestione dei cen- , 
trl, che furono creati dai genitori 
stessi quando lo Stato non faceva 
nulla In questo settore, anzl se ne -

, disinteressava completamente. 
E' una lotta glusta e Invano II 

ministero della Sanita ha cercato di 
confondere le idee con un suo co
municato stampa nel quale. In pa-

Siamo andati a visitare 
un centro dell'AIAS. a lar
go Leonardo da Vinci, tre 
padiglioni bassi, prefabbri-
cati, un largo spiazzo sul 
davanti dove sorge anche 
un campo di pallone. Sul 
retro dei fabbricati. le cu-
cine, vari uffici tra cui la 
segreteria e un laboratorio 
tipografico. anche questo na-
to, o meglio < creato > dal-
l'associazione per i ragazzi 
spastici in grado di lavo-
rare. Poi le classi vere e 
proprie. Ci sono le elemen-
tari — cinque classi — le 
cosidette « classi special! » 
che dipendono dalla scuola 
« Malaspina >, le medie. una 
succursale. anche questa 
« speciale >. della « Martin 
Luther King» e infine due 
gruppi sperimentali, uno 
creato l'altr'anno e uno que-
st'anno, frequentati da bam
bini e ragazzi spastici defi-
niti < non scolarizzabifi >. 

Anche le sezioni «specia-
li >. le classi ghetto che lo 
Stato mette a disposizione 
dei bambini subnormali, in-
fatti. rifiutano i casi piu 
gravi, irrecuperabili — li 
definiscono — non in grado. 
cioe. di seguire un corso di 
studi tradizionale. < In real-
ta — ci spiega Paola Ange-
lici, una studentessa univer-
sitaria che ora lavora pres-
so il centro come educatri-
ce, proprio nei gruppi di ra-
gaziz piu gravi — l'insegna-
mento tradizionale, 1'acqui-
sizione mnemonica dei con
cetti, i] costringere il bam
bino a imparare a leggere 
ed a scrivere nel modo usua-
le, tutto cid risulta ostico 
per un ragazzo o bambino 
spastico affetto da forme 
gravi. Non per questo. perd. 
si pud etichettarlo come 
" non scolarizzabile". in 
quanto un diverso metodo 
di apprendimento. che si 
crea solo instaurando un 
rapporto nuovo col bambi-

role povere, racconta di aver gia 
llquidato tulte le rette • nega che 
eslsta una qualsiasi glustiflcazlone 
glurldlca per permettere la c co
pertura • da parte dello Stato del 
deficit del 1971. La sezione romana 
dell'AIAS ha rlsposto con un pre-
ciso e clrcostanzlato documento, che 
e anche un preclso atto dl accusa 
contro I'insenslbllita mostrata dal 
governo e dallo stato In questo set-
tore; a no! preme anche far rlle-
vare che sara pur vero che l'« uf-
flcio llquldazione > della Sanita ha 
«llquidato» tutte le rette ma che 
i soldi non sono ancora glunti alle 
esauste casse dell'AIAS; ci vorran-
no ancora setttrcane, prima che ap-
proderanno, vista la rltuale lentezza 
della burocrazla mlrvisteriale. E 
quindi. In conclusion©, II ministero 
non pu6 nemmeno vantarsi di aver 
risolto questa parte del problemi 

gross) dell'AIAS. 
Ma ecco, nelle parti sallentl, II 

documento della sezione romana 
dell'AIAS. i Dobblamo ancora ma-
terialmente rlscuotere. per II 1971, 
oltre 130 milloni sui quail una banca 
ci ha gia concesso anticlpazioni 
all'80 per cento e per le quail pa-
ghiamo notevoli Interessl passivl. 
La sede centrale dell'AIAS ci ha 
concesso II restante 20 per cento. 
II problema Impellente resta quello 
di un contributo straordlnario a 
copertura del deficit di bilancio 1971, 
cosi come ci e stato concesso negll 
annl precedent). Non riusciamo a 
comprendere cosa sta camblato nella 
legge 118 per gli Invalid! civlli, 
rispetto alia legge 218 per gli spa
stici. II capitolo 1209 sul quale ci 
e stato dato II contributo a coper
tura del deficit 1970 aveva semmal 
una dlzione piu restrtttiva rispetto 

alfarticolo 4 della legge 118 che 
abroga la legge 218. 

c Ci risulta Inoltre che I fondl 
relativi all'assegnazlone dei con-
tributi non slano stall tuttl utlliz-
zatl e che In sede di dlscussione sul 
bilancio dello Stato, alia Camera, 
cid sia stato rllevato dal parlamen-
tarl del partito dell'attuale mlnlstro 
della Sanita — prosegue il docu
mento della sezione romana del
l'AIAS — abbiamo lllustrato agll 
uffici competent! questo problema... 
e che e necessario cambiare Cat-
tuale slstema di pagamento, basato 
sulla retta presenza giornallera. 
Al fine dl evitare la chiusura 
dei Centri, abbiamo Inutllmente ten-
tato di parlare dlrettamente con II 
mlnlstro. A telegrammi, telefonate 
e sollecitl intesi ad lllustrare a viva 
voce al mlnlstro la improcrastina-
blle necessita dl rlsolvere i pro-

Un centro dell'AIAS per la rieducazione degli spastici; a destra una delle tante manifestazioni di protesfa contro la 
insensibilita del governo alle quail hanno dato vita I familiari e gli aderenti all'AIAS 

no. riesce dove la scuola 
tradizionale fallisce >. 

Un discorso nuovo, so-
stanzialmente. una didattica 
nuova. che sta filtrando e 
nascendo anche nelle scuo-
le c normali». Che ha gia 
dato qualche frutto: ragazzi 
« non scolarizzabili > che in 
un anno hanno imparato a 
scrivere, magari a macchi-
na. bambini schivi ed iso-
lati che ora giocano e par-
tecipano attivamente all'at-
tivita del gruppo. Ma, man 
mano che le iniziative van-
no avanti, sorgono Ie diffi-
colta. le barriere frapposte 
dalla stessa struttura socia
le che segrega gli anormali 
e li respinge ai margini del
la societa. «L'ideale — ci 
dice un'altra educatrice che 
lavora nel centro di largo 
Da Vinci. Rosaria Pedicino 
— sarebbe avere altro per
sonate specializzato. afmeno 

cinque o sei educatrici. per 
seguire i bambini da vicino 
e instaurare con loro un 
rapporto continuato. Le idee 
sono molte. ma la loro at-
tuazione 6 spesso impossi
ble. in quanto i fondi non 
ci sono e quindi Tunica c 

, corretta soluzione e che la 
intera gestione del centro 
passi alia Regione. Ma — 
precisa Rosaria — con I'im-
pegno che il discorso che 
abbiamo iniziato noi per 
quel che riguarda l'educa-
zione dei bambini subnor
mali sia sviluppato e tutte 
le iniziative necessarie pre
se ed intcnsiflcate ». 

Da due anni. quindi, da 
quando nacque il primo 
gruppo sperimentale. le ini
ziative del centro si sono 
moltiplicate. I ragazzi han
no messo su un loro gior-
nalino. con tanto di comi-
tato di redazione eletto da 

loro e con la diffusione or-
ganizzata anche nelle scuo-
Ie elementari del quartiere. 
Esiste. creato su proposta 
dei ragazzi. un cineclub: 
quando si proiettano i fll-
metti — utilissimi sul piano 
educativo e diagnostico — 
vengono anche bambini di 
un'altra scuola. « La scuola 
Viva ». alia Magliana. 

< I due gruppi sperimen
tali — ci spiega ancora 
Paola — sono frequentati 
da bambini dagli 11 ai 17 
anni. Vengono qui la matti-
na e si dedicano. con noi, 

' alle attivita che piu si con-
fanno loro: la musica. il di-
segno, i giochi manuali; 
inoltre imparano a leggere 
ed a scrivere. Certo non e 
facile, e richiederebbe per-
sonale specializzato e con-
sulenti. inscgnare a leggere 
ad un bimbo sordomuto. od 
a un cieco. Ma noi ci sfor-

ziamo, insieme alle terapi
ste. le assistenti, le stesse 
maestre di fare un lavoro 
di equipe. di seguire il ra
gazzo sempre e di creare 
con lui una comunita» 

Quando poi il ragazzo 
cresce, quando ha ormai 17. 
18 anni e piu, si pone, allo
ra, il problema dell'inseri-
mento nella societa. Molto 
1'associazione lo ha fatto: 
c'e un laboratorio — come 
dicevamo prima — una ve
ra e propria, anche se pic
cola. tipografia dove lavo-
rano 19 ragazzi. sia handi-
cappati che normali. Si 
stampa no parecchie riviste. 
mensili, manifesti, si lavo
ra a tariffe sindacali. Ma e 
una goccia in un mare. « Ma 
anche questa goccia — ci 
dice Giancarlo. un giovane 
operaio spastico, che lavora 
da un anno nella tipografia 
— potrebbe essere qualcosa 

bleml della Sezione, e stato rispe
tto, in manlera molto Inconsueta, 
con un comunicato stampa cht 
Ignora anche interventi dl Gruppi 
parlamentarl, e dl slngoll deputatl, 
voltl a consentlre, al dl la delle In-
terpretazlont burocratlche, I'acco-
glimento delle nostra rlchleste...». 

C'e da sottollneare ancora una 
cosa. Mercoledi prosslmo, II Con
siglio regionale del Lazlo dlscutera 
una dellbera per la concesslone dl 
un contributo straordlnario alia 
AIAS romana. In modo dl permet
tere II pagamento al dipendenti degll 
stipend! di febbralo. E' una rl-
prova ulterlore delle enorml dlffl-
colta In cut si dlbattono I Centri; 
ma evidentemente questo, e II dram-
ma degli spastici In generate, into* 
ressano poco, o niente, al slgnor 
mlnlstro della Sanita, II dc Vat-
secchi. 

di piu grande, se lo Stato 
intervenisse per esempio 
con sgravi fiscali ed altre 
agevolazioni: si potrebbe 
aumentare l'organico, dare 
lavoro, insomma, a piu ope-
rai. inserire i ragazzi spa
stici nel tessuto produttivo, 
come gli altri >. 

II problema dell'inserimen-
to nella societa del ragazzo 
spastico investe quindi pre
cise strutture assistenziali, 
soprattutto quando il giova
ne non e autonomo. non e 
in grado cioe di vivere solo. 
come nel caso delle affe-
zioni piu gravi. cSiamo an-
date a visitare l'istituto 
« Don Guanella >. sull'Aure-
lia. dove sono ricoverati 
subnormali — ci dicono al-
cune operatrici del centro 
— per renderci conto di co
me sono assistiti e di dove 
andranno a finire i ragazzi 
non autonomi che ora sono 
con noi. E* chiaro che por-
tarli 11 sarebbe un farli tor-
nare indietro, non certo in-
serirli in una struttura, in 
una comunita vivento. Co
si al centro si discute, si 
propongono iniziative, si par-
la di una comunita nuova. 
piccola, una «casa-fami-
glia » — come la definisco
no qui — dove lo spastico 
e in generate i subnormali 
non autonomi possano an-
dare a vivere una volta usci-
ti dal centro. Una «casa-
famiglia > con persone che 
collaborino tra di loro, che 
si completino a vicenda. 
ognuno con il suo partico-
lare lavoro. 

Progetti. proposte. discor-
si che coinvolgono in prima 
persona la societa. la col-
lettivita e con esse lo Stato: 
che testimoniano quanto si 
potrebbe fare per i « rifiu-
tati dalla societa >. e quan
to non si e voluto fare. 

I. f. 

Commercianti e consumatori giudicano l'apertura del magazzino Coop al Prenestino 

Cooperazione: un'arma decisiva per battere il monopolio 
UrViniziativa volta a difendere gli interessi dei lavoratori e dei piccoli dettaglianti — I falsi e la velenosa campagna delle destre nel tentativo di bloccare que
sta nuova conquista delle masse popolari — « L'associazione e la nostra ancora di salvezza » dice un commerciante — Perche i supermercati Standa e UPlM, 
che rappresentano le grandi concentrazioni monopo!istiche# sono ben accetti ai fascisti — I commercianti non presteranno i l f ianco a strumentalizzazioni 

Intervista con il presidente della Federcoop provinciale 

«Vogliamo offrire un'alternativa 
contro privilegi e speculazioni» 

Miglia;a di soci provenienti da vari partiti democratic!, dai consigli di fabbrica, da alfre organizzaziom 
democratiche - La matrice operaia delle cooperative, primo obeffvo delle violenze fascisfe del 1921 

Sulla campagna scatenata dalle destre 
contro l'apertura del supermercato coo 
perativo di largo Agosta al Prenestino. 
sulle caratteristiche deiriniziativa. gli 
obiettivi. i servizi che con essa si in 
tende offrire ai dettaglianti e ai consu
matori abbiamo rivolto alcune domande 
a Gino Ciliberti. presidente della Feder
coop provinciale. Ecco il testo dell'in-
temsta: 

Come e sorfa lldea di creare 
un supermercato cooperative a 
Roma? ' 

L'idea non £ di oggi. Da molto tempo. 
infatU numerose organizzaziom di lavo
ratori, consumatori in generc avevano 
espresso I'esigenza che anche nella no
stra citta sorgesse un centro cooperativo 
di distribuzione. soprattutto da quando 
anche la stampa o la tclevisione hanno 
fatto conoscere 1'efficacia che il movi
mento cooperativo pud avere contro il 
carovita. Questa esigenza trova ogg: 
espressione nel comitato promotore del 
quale fanno parte rappresentanti di van 
part.ii politici. fra cui anche la DC. rap 
presentsnU di consigli di fabbrica. co-
mitati di genitori. di quartiere e delle 
tre confederazioni sindacali. 

In che senso la cooperazione 
svolge una funzione dl calmiera-
zione del prezzi? 

La cooperazione e un'organizzazione d: 
consumatori e tutti i cittadini possono 
fame parte, determinandone anche la pa 
litica di vendita. Essa e strettamente co!-
legata ai centri cooperativi di produzione 
e di trasformaz:one per cui e in grado. 
per alcuni prodotti. di scavalcare gli in-
termedjari parassitari e fomire prodotti 
genuini a prezzi equi. 

Quel e il vantaggo che i detta
glianti possono ricavare dal cen
tro cooperativo? - , - . • ' * 

L'orgamzzazione cooperativa , >i e pnj 
volte nvolta ai commercianti. -.f.nio.an 
done la cotlaborazione. mettenrio a lorn 
disposizione la sua espenenza e il suo 
intero potcnziale. noll'intento di ccstrui 
re insieme un'alternativa ai monopd!i. a: 
privilegi e alle speculazjom. Inoltre. da 
tempo la Federcoop ha orgamzzato grup 
pi cooperativi di acquisto. Non a caso lo 
stesso presidente della Confcommercio 
ha dovuto riconoscere che la piu grande 
orgamzzazione per gli acquisti collettivi 
dei dettaglianti e il CONAD (Consorzio 
nazionale dettaglianti) che adensce pra 
prio alia Lega delle cooperative e che ne-
gli acquisti opera strettamente collegato 
alle cooperative di consumo. E' per que
sto che i fascisti in vent a no il * super
mercato rosso*: hanno paura che i com 
mercianti aprano gli occhi e capiscano 
da che parte stanno i loro veri interessi. 
Questi stessi giornali. infatti. non dicono 
una parola quando i supermercati sono 
aperti dalla STANDA o dalla UPIM. de
gli interessi dei quali sono i porUvoce. 

Ch« cow peroete delle celnn-
niese dicerle interne alle presvnte 
irregolarifa nel rilascio della li-
cenze e nelfasswnziene del per
sonate? . - • 

Sono talmente smaccate che si smen 
tiscono da sole. D'altra parte la coopera
zione e un'organizzazione democratica 
che ricava la sua matrice dal mondo del 
lavoro. Per essa percid e un problema 
di principio il rispetto piu scrupoloso 
delle Ieggi che tutelano il lavoro. Tutte 
le assunzioni, senza eccezione alcuna. 

sono state fatte tramite l'uffido di collo-
camento, senza alcuna richiesta nomi-
nativa. Per quanto riguarda la licenz?. 
la nchiesta era stata avanzata sin dai 
giugno 1969: essa perd non venne accolta 
fino al 1971. Fu a quel punto che la coo
perativa acquisto un negozio alia Rustics 
rilevandone la hcenza e chiedendone con-
temporaneamente il trasfenmento in lar
go Agosta. conformemente alia domanda 
avanzata appunto nel 1969. La Camera 
di Commercio accordd il trasfenmento. 
E' tanto vero questo. che il ricorso. pre
sentato in seguito. contro questo rilascio 
era giuridicamente inefficace m quanto 
appunto non di nuova hcenza si tratlava 
ma di trasfenmento. 

Cesa peroete dl queste eperte 
minecce dei fascist!, che lasciano 
cap're di essere prenfi anche • 
porre in atto prevocazieni gravi 
pur di - Impedtre l'apertura del 
Supercoop? 

L'unico risultato ottenuto ftnora dai!a 
campagna fasosta e stato quello di far 
aumentare ie adesiom e il numero del 
soci. oltre ad attes'aaoni di soJidarieta 
che continuano ad arrivare alia coope
rativa. La cooperazione e democrazia. e 
progresso civile e sociale. e difesa del 
tenore di vita dei lavoratori. e la solu
zione reale per • I'avvenire degli stessi 
dettaglianti. Se ce ne fosse bisogno la 
gazzarra fascista ne e una riprova e 
non dimentichiamo che proprio Ie coope
rative furono il primo obiettivo contro 
il quale si scatenarono le squadracce fa-
sciste nel 1921. D'altra parte siamo con 
vinti che i commercianti non staranno al 
gioco e non si faranno strumentalizzare 
contro i loro stessi interessi. 

« L'associazionismo sara l'an-
cora di salvezza per noi com
mercianti e la notizia che sta 
per aprire un mercato coope
rativo In largo Agosta non 
pud che trovarci consenzienti». 
Domenico Incretolli, titolare 
di un piccolo negozio di vini, 
olii e generi vari in via Oleva-
no Romano a due passi dalla 
piazza dove e sorlo il magaz
zino nCoopr*, & molto soddi-
sfatto che anche a Roma st 
cominci a fare strada un nuo
vo sistema di distribuzione. 

I magazzini a Coop*, infat
ti, rappresentano una grande 
conquista democratica per le 
masse popolari. Essi sono so-
stenuti e gestiti dai soci. 
Chiunque pub comperare un 
certo numero di azioni; ogni 
tanto vengono organizzate 
delle vendite spectali a prez
zi di favore per i soci, e alia 
fine dell'anno. quando si di
scute il bilancio. gli azlonisti 
decidono anche I'investtmen-
to degli utili. In genere il ri-
cavato serve per costruire im-
pianti sportivi, circoli, quelle 
cose insomma che hanno un 
fine sociale. 

Tutto questo con buona pa
ce dei fascisti e dei fogliacci, 
loro portavoce che, in questi 
giorni, hanno scatenato un'in-
decente campagna contro la 
iniziativa delle cooperative. II 
gioco 6 troppo scoperto per 
ingannare qualcuno. a Parla-
no proprio questi giornali — 
continua Incretolli — che di-
fendono a ogni pie' sospinto 
linsediamento di supermer
cati delle grandi catene mo-
nopolistiche quali la Standa 
e iTJplm, Questi si che rovl-
nano il piccolo commercian
te e 11 consumatore. A questi 
"slgnori" ii supermercato coo
perativo da Invece fastidio 
perche e un'organizzazione 
dei lavoratori. creata per l'in-
teresse dei lavoratori c quin
di in grado dl arginare la spe-
culazlone e limitare gli esor-
bitantl guadagnl dei padroni». 

La situazione al Prenestino 
non 6 certo incandescente co
me vorrebbero i fascisti. o 
come essi vorrebbero farla 
diventare. II loro metodo i 
sempre lo stesso. Incanalare 
il giusto malcontento • del 
commercianti — in cattive ac-
que per la restrizione del ere-

dito, ' e strozzati dai grossi 
monopoli della distribuzione 
e della vendita — proprio con
tro quelle iniziative che sono 
l'unico sistema di difesa. «Se 
costituiscono dei gruppi di 
acquisto cooperativi». dice 
Mario Ballerini un altro com
merciante di via Olevano Ro
mano, proprietario di un mi
nimarket, «sard il primo ad 
acquistare i - prodotti. Le 
grosse case di produzione det-
tano legge in questo settore, 
ci prendono per la gola; con 
le "offerte speciali" ci fan-
no guadagnare una miseria. 
La distribuzione e un caos; la 
cosiddetta mafia dei mercati 
ci chiude moltissimi settori di 
acquisto. Soltanto con l'asso
ciazione possiamo sperare di 
soprawivere. altrimenti il fal-
limento e certo. E poi chi l'ha 
detto che la nascita di un su
permercato ci danneggia? La 
zona pud diventare un centro 
di attrazione e quindi favori-
re e potenziare anche la ven
dita al minutos. 

72 successo dell'iniztativa, 
d'altra parte, & valutabile dal 
grande numero di adesioni 

Promosso dall'UDI 

Dibattito 
sul carovita 

e la crisi 
del commercio 

Promosso dall'Unione Don
ne Italiane, si terra oagi 
alle I I al teatro di Cento-
eel le (via del Castanl 2t2) 
un pubblice dibattito sul ca
rovita e la crisi del piccolo 
commercio. Verranno illu
strate le proposte del mo
vimento cooperativo e demo-
cratico per la riforma della 
attuale distribuzione caotka 
• parassitaria che, cen la 
presenza del monopoli e la 
scars* iniziativa degll tnti 
locall, * alia base della si
tuazione di crlsl del settore. 

che ha ricevuto. Migliaia so
no gia i soci del Supercoop 
che hanno acquistato le azioni. 

«I1 costo della vita — dice 
Carmela Nicoletti, una njas-
saia — ormai e arrivato alle 
stelle. Ne siamo tutti vittime: 
consumatori e commercianti; 
soltanto unendo Ie nostre for
ze potremo sbarrare il passo 
alle grandi concentrazioni in-
dustriali, che dopo aver sfrut-
tato il clttadino nei luoghi di 
lavoro, lo prendono alia gola 
quando va a spendere 1 soldi 
che ha guadagnato ». 

a Non si tratta qui dl fare 
della propaganda — dice Elia-
na Pollastri, titolare di una 
macelleria, ai fatti parlano 
da soli. E i fatti sono 1 gran
di risultati che la cooperazio
ne ha ottenuto al nord. dove 
esiste una grande tradizione 
in questo campo. Le coopera
tive deU'Emilia Romagna. del
la Lombard ia, della Toscana 
hanno significato il benessere 
per migliaia di commercian
ti e di consumatori, hanno se-
gnato la fine per colore che 
FngTassavano alle spalle dei 
lavoratori e dei dettaglianti a. 

E' cosi che si spiega fl li-
vore dei fascisti, del grossi 
industriali. Non per niente 
i finanziatori dei giornali au~ 
tori deWinqualificabUe seque
la di ingiurie contro Vinizia-
tiva sono i proprietari di quel 
grandi magazzini che ora ve-
dono nel magazzino «Coop» 
di largo Agosta un pericoloto 
concorrente. E non perche sia 
« rosso J> o « verde ». II colore 
ai padroni non interessa. 
Quello che conta e se serve 
o no ai lavoratori, perche se 
serve ai lavoratori lede gli 
interessi dei capitalisti, intac-
ca i grossi profttti, mette in 
forse il loro dominio, e que
sto i fascisti, che delle masse 
popolari sono sempre stati ne-
mici, non lo possono tollera-
re. Sta ai lavoratori tutti, ai 
commercianti unire le loro 
forze e sconflggere questa 
subdola manovra smasche-
rando questi falsi amid che 
oggi, come sempre, non fan-
no altro che coprire le re-
sponsabilita dei ceti piu pri-
vilegiati e • parassitari del 
Paese. 

m. pa. 


