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Non sono i salari che ostacolano lo sviluppo 
m . „ . _ _ _ ^ . • t 

Al LAVORATORIIL 22% 
LTANTO DELL'INTERO 

BILANCIO MONTEDISON 
II costo della manodopera, 239 miliardi, Inferiore a quello delle pertlite 
e degli interessi passivi — I « piccoli azionisti» tirati in ballo per 

coprire interessi e responsabilita delle banrhe 

Un paio di frasi del presidente 
della Montedison. Eugenio Ce
fis, hanno riportato in pruno 
piano gli aspetti di strumenta-
lizzaiione pohtica di un affare 
che praticamente e nato il gior-
no in cm 1 vecchi atntninistrato-
ri. anziclie nspondere in tri-
bunale (lei crack llnanziano ed 
altro bono stall mandati in pen-
bione, o «accompagnati> ad al-
t n incanclii. con ulteriori di-
stnbu/ioni di profitti sotto for
ma di indennita. Ccfis ha evo-
cato « le sorti di 250 nnla azio-
m e 180 niila lavoratori con le 
loro famiglic > e « il reddito di 
oltre un inilione di persone che 
dipende dalla vita del nostro 
gruppo» allontanandosi di niol-
to dalla reditu. 

Se la Montedison, ha. come 
dice. 250 mila azionisti. ci so
no sc.irsissime probability che 
essi vi dipendano per il loro 
leddito. Gli attuali maggiori 
azionisti della Montedison so
no: 1) l'ENI. per lo Stato, con 
una quota superiore al 13 per 
cento; 2) TIKI, per lo Stato. 
con una quota attorno al 4.5 
per cento; 3) la Mediobanca. 
bocieta a partecipazione stata-
le. per una quota attorno al 
2 per cento; 4) la Banca d'lta-
lia, con una quota, per il Fon-
do pensioni del personale; 5) 
societa di assicurazione del 
gruppo INA e altri enti pubbli-
ci. per piccole quote; 6) la Ba-
stogi. societa finanziaria priva-
ta sia pure con presenza di 
quote pubbliche. per un 16 per 
cento circa dopo l'operazione 
ch fusione recentemente attua-
ta; 7) van'e banche, special-
mente svizzere. in proprio o 
per conto di azionisti «lmbo-
scati». 

II delitto di 

via Cherubini 

AscoSfafi 

altri tests 
per il caso 
Calabresi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 29 

Nel quadro della raccolta 
di tut t i gli elementi utili al-
le indagini sulla morte del 
commissario Calabresi. oggi i 
magistrat i inquirenti hanno 
ascoltato aicuni testimom che 
potrebbero fornire indicazio-
ni di un certo interesse. So
no persone che si trovavano 
in via Cherubini e nella zo
na adiacente la mat t ina in 
cui fu ucciso Calabresi. E' 
questa Tunica novita della 
giornata. Del resto, proprio 
len, il Sostituto Procuratore 
Riccardelh ha precisato qua
il sono i metodi che intende 
seguire in questa inchiesta: 
acquisire tut t i gli elementi, 
vagliarli a t tentamente , pun-
tare su quelli che rivestono 
un qualche aspetto di seneta . 

Gli esperti della polizia 
scientifica stanno frattanto 
compiendo accertamenti per 
stabilire se il proiettile ine-
sploso. cahbro 38, trovato ie-
ri da un passante In via Che
rubini, sia identico a quelli 
sparati dal killer. Anche in 
questo caso si t r a t t a soltanto 
di scrupolo, giacche il risulta-
to appare scontato. Un'altra 
cartuccia inesplosa, m a di ca
hbro 9, venne trovata l'altro 
ieri in via Alberto da Gius-
sano, in prossimita del pun to 
in cui venne abbandonata la 
125 impiegata dagii assassini. 
Un altro proiettile, infine. 
venne trovato sotto il chio-
sco dei fiori situato a pochi 
metri di distanza dal luogo 
del delitto. II totale dei proiet-
tili nnvenut i sale, cosi. a tre. 
Se si continua di questo pas-
so, la zona del crimine n-
schia di nvelarsi una specie 
di Santa Barbara. 

In complesso meta del capi-
tale Montedison 6 posseduto da 
un numero di enti e societa che 
hanno poco a che fare col pic
colo azionista. A sua volta. il 
capitale Montedison alia quo-
tazione di borsa piu recente — 
da 620 a 650 lire per azione — 
non e di fatto piu 750 miliardi, 
ma sui 500 miliardi. Se i pic-
coli azionisti sono 250 mila e 
no posseggono la meta ad es
si la statistica attribuisce una 
quota di un milione di lire a 
testa in media. Se la societa 
facesse e distribuisse profitti 
il titolo potrebbe risalire di 
valore e ciascun azionista po
trebbe sperare, mettiamo. di 
capitalizzare 2 milioni a testa. 
A sua volta, un divideudo del 
5 per cento su questa lpotetica 
capitalizzazione richiederebbe 
un esborso di 50 miliardi per la 
societa ma un'entrata media 
annualc di sole 100 mila lire per 
ciascun piccolo azionista. 

I 250 mila piccoli azionisti, 
dunque. non «dipenderanno mai» 
per il loro reddito dalla Monte
dison. Le banche. invece, si: 
una societa con 1500 miliardi di 
immobilizzi e 1700 di debiti, sia 
pure in gran parte a lungo ter-
mine, appartiene gia piu alle 
banche che ai suoi azionisti. 
Le banche temono la svalutazio-
ne del capitale Montedison e 
si preparano. in ogni caso. a 
farsi rimborsare le perdite dal-
)o Stato in nome e per conto. 
naturalmente. dei sempre bug-
gerati «piccoli azionisti». E 
intanto si scagliano contro i la
voratori. contro le richieste 
contrattuali dei cbimici. 

IL LAVORO - I 180 mila di-
pendenti del gruppo Montedi
son, a differenza dei piccoli 
azionisti, dipendono davvero 
dalle sorti dell'iinpresa. Cefis. 
nell'evocarli, ha pero dimenti-
calo di ridurli a 165 mila, vi-
sto che egli da per scontato 
per 15 mila di essi un licenzia-
mento che 6 cosa ben piu gra
ve della perdita del dividendo. 
Noi comprendiamo il danno in-
ferto ai piccoli risparmiatori, 
riteniamo che occorre punire i 
distruttori del piccolo rispar-
mio familiare (sempre tratto 
m inganno dai maneggioni del 
capitale (inanziano) e difcnde-
re dal depredamento i soldi che 
lamiglie di lavoratori hanno af-
lidato alia Montedison. Ma la 
demagogia del < milione di fa-
miglie > non deve essere aval-
lata perche non affronta il pro-
blema dell'occupazione e na-
sconde il proposito di coprire 
le falle che il crack ha prodot-
to MCI sistema (inanziano un-
pedendo la individuazione dei 
responsabili. 

Richiamiamo invece fatten-
zione sulla i>osizione che il « la-
voro» ha nella Montedison. II 
bilancio non e dovizioso di dati 
sul lavoro. Ci dice pero che l 
«costi ed oneri di lavoro» 
nella Montedison hanno rag-
giunto i 23!) miliardi di lire. 
Se rapportiamo 180 mila di-
pendenti a 239 miliardi ab-
biamo un costo di lavoro di un 
milione e mezzo di lire a testa 
inaccettabile anche come dura 
realta del basso salano indu
s t r i a l in Italia. Quindi il nu
mero di 180 mila dipendenti 
si riferisce ad un numero 
maggiore di imprese rispet-
to a quelle che concorro-
no al bilancio delta societa 
Montedison. Guardiamo allora 
dentro i dati di questo bilancio: 
239 miliardi di costi di lavoro. 
contributi previdenziali compre-
si, corrispondono al 22 per cen
to dei 1100 miliardi di attivi-
ta global] (escluso il disavan 
zo) della Montedison cd al 33 
per cento rispetto ai 625 miliar
di di ncavati dalle vendite. I 
lavoratori non sono responsa
bili se la Montedison vende sot-
tocosto all'estcro e quest'ultimo 
dato e meno signiflcativo. Esso 
concorre pero a mostrare che 
il lavoro, 1'operdio. alia Mon
tedison costano poco. Ne il sa-
lario ne l contributi previden
ziali. ammontanti a 239 miliardi 
di lire nspctto a ben 195 miliar
di di perdite cui si affiancano 
53 miliardi di interesse paga-
ti alle banche (le quali. a dif
ferenza del piccolo a/.ionista. 
qualche profitto lo hanno ri-
scosso!) ed altri 33 miliardi di 
T oneri vari > sono responsabili 
delle difficolta Montedison. Lo 
ammentare dei salan non rag-
giunge nemmeno il totale delle 

l ie vocl passive del bilancio. 
Non 6 rcspingendo le richie

ste contrattuali dei lavoratori 
flu'mici che si puo sanare il dis-
sesto (inanziario della Montedi
son. 11 padronato le respinge 
perche del far pagare ai lavo
ratori ogni costo, in fabbnea 
eoii.o attraverso lo Stato. ha fat 
to una siM ragione di esisten-
za Nemmeno Cefis c i suoi col-
leghi. vantnti « nuiglii della fi-
nanza ». sanno inventare una 
cura per sanare la crisi della 
economia capitalistica diversa 
da quclla deirintensi(icazione 
dello sfruttamento. 11 fallimen-
to Montedison, con i suoi pesi 
per I'intera economia italiana. 
e pero una ragione di piu per 
termarli su questa strada. 

r. S. I 

OTTO VIGILI ASSEDIATI DALLE FIAMME r,7rrTr:\™,: 
deposito di cassette del mercati general!, alia periferia di Torino: la prima squadra di vigili del fuoco accorsa sul posto 
e composta da otto uomini, e stata circondata dalle fiamme. A fatica gli otto si sono salvati. L'incendlo ha raggiunto 
proporzioni impresslonanti trovando facile esca nelle migliaia di cassette ammassate. Via via anche i vari capannoni, con 
le strutture in ferro incandescent), crollavano. Le fiamme molto alte hanno anche causato I'esplosione, per surrlscalda-
mento, di numerosi vetri di uno stabile II vicino. Gli Inquilini, terrorizzati, hanno abbandonato le case 

Inizia la stagione delle vacanze in tutto il bacino mediterraneo 

problemi del turismo in Jugoslavia 
C'e ancora un boom delle coste dalmate? 

L a c o n c o r r e n z a c o n g l i altri p a e s i e u r o p e i — II c o l p o d e l l a s v a l u t a z i o n e d e l d o l l a r o — U n a 
a t t ra t t i va n o n s e c o n d a r i a : il m a r e n o n i n q u i n a t o — I nuovi a l b e r g h i a lF in terno d e l p a e s e 

Razzia nel palazzo Piccolomini 

PIENZA (Siena), 29. 
Quadri e monete di varie epoche di cospicuo 

valore sono stati rubali la nolte scorsa nei-
I'antico palazzo Piccolomini in parte trasfor-
mato in museo. II palazzo Piccolomini di Pienza 
che e ancora residenza degli eredi Piccolomini, 
e situato al centro della antica citiadina della 
provincia senese: fu ricostruito monumcntalmen-
te fra il 1459 e il 1462 da Pio II (Enea Silvio 

Piccolomini). I ladri si sono introdotli nell'an-
tico palazzo da una finestra: sono state rovi-
state la stanza da letto di Pio II e la sala delle 
arm! antiche e trafugati quattro quadri, una ven-
tina di armi antiche del '400 e del '500 nonche 
il medagliere di Pio I I , conservato nella stanza 
da letto. - I I medagliere comprendeva anche 
ranello papale. Infine i ladri hanno porSato via 
monete e medaglie coniate nel '400. 

L'inchiesta sulla morte di Feltrinelli 

IMMINENTE LA DECISIONE SU LAZAGNA 
L'awocafo e in carcere da due mesi sulla base di indizi che il giudice isfrulfore aveva rifenufo insuffjcienli • Vibrala protesfa della sezione 
ligure deli'Associazione Giurisfi Democratic'! - Denunciate le gravi violazioni dei diriffi costituzionali compiute dai magistrafi di Milano 

Dalla nostra redazione 
MIL,\NO. 29 

Dopo Tinterrofiatono dcll'awo-
cato Giovanni Batti?>ta I^i-
zajxna. svoltosi nclle Riornate di 
sabato e di domenica. il giudice 
Ciro De Vincenzo. il magistrato 
cui e ?tata affidata 1'istruttona 
sulla morte di Feltrinelli. dovra 
riccidore in mento alia istanza 
di Fcarcerazione presentata dai 
difensori il Riorno stesso della 
forma;iZ2a7ione del processo. 
SuU'esito dei collcqui. come si 
sa. il mafistrato non ha rilascia-
to dichiarazioni Non sembra. 
tuttavia. che siano stati conte 
stati nuovi rcati. Quello che in-
teco M sa 6 che Lnzagna 6 in 
carccro orm.ii da oltre due me
si, nccu.sato ill colpc che non 
sembra facile dimostrare. 

In proposito la .sezione lifiure 
deli'Associazione Giuristi Dcmo-
cratiri ha diramnto un comuni-

cato di vibrata protesta. Dopo 
aver constatato che «nel pro-
ccdimcnto a canco deiravvocato 
Lazafina sono emersc Rravi^si-
mc violazioni del dintto dcl-
1'imputato e della libcrta del 
cittadino; che. in particolarc, 
I'avvocato Laza^na e stato intcr-
roRato come tcstimono ed ar-
restato per falsa testimomanza 
su fatti per i quali. cssendo m-
diziatn di reato. avrebbe a\nito 
pieno dintto di non rispondcre; 
che. dopo piu di 40 giorni di 
detenzione, su istanza dei difen
sori. il giudice istruttore di Mi
lano ha ordinato. per quanto 
nguarda il reato di falsa testi
momanza. la scarce-a zione riel-
rawoca to Lazagnn per decor-
renza di termine (di 30 giorni") 
e. per quanto riguarda il reato 
di falso ideologico, la scarccra-
zione per insufficienza di indizi; 
che lo stesso giorno 27 apri-
le 1972, in cui venivn ordi-

nata la scarccrazione. il Sosti
tuto Prccuratore della Repub-
blica di Milano cmcttcva un 
nuovc ordine di cattura per il 
reato di concorso in attentato 
alia sicurezza degli impianti di 
energia elettnea: che questo 
terzo ordine di cattura e stato 
emrsso sulla base di indizi in
sufficient!; che un siffatto modo 
di procederc e contrario alia 
legge. come riconosciuto dalln 
Corte di Cassazione (sentenza 
19 10 1935 della sezione 3*. con 
la quale c stato stabihto che 
«non c Iccito distribuirc nel 
tempo, con successivi mandati 
di cattura, la contestazionc di 
fatti reato gia noti»); che. 
quindi. apnare evidente che tale 
terzo ordine di cattura ha avuto 
la fiinzionc di frustrare l'ordinc 
di scarccrazionc emesso dal giu
dice istruttore ». nel comunicato 
dei giuristi democratic! si ri-
leva che < dettc violazioni di 

norme di dintto, collocate nel 
contesto di altrc violazioni av-
venute nel corso della stessa 
istruttoria (perquisizioni illegit-
timc ed immotivate anche in 
studi legali). gia inammissibili 
nci confronti di ogni cittadino. 
suscitano particolarc allarmc 
in quanto rivolte a danno di 
un valoroso comandante parti-
giano >. 

La sezione ligure dei giuristi 
democratici segnala, infine, alia 
opinione pubblica < la gravitA 
dei fatti denunciati ed eleva la 
sua vibrata protests per la vio-
la7ione dei fondamcntali diritti 
della libcrta dei cittadini >. 

Come e noto. i princinali in
dizi contro Lazagna sono rap-
presentati dai famosi certificati 
di residenza da lui richiesti al 
collega milanese Leon, impie-
gati poi per intcstarc a due 
ignari cittadini gli automezzi im-
piegati per gli attentati ai tra-

licci di Segrate e di San Vito 
di Gaggiano. c dal casolare di 
Borghetto Borbcra. da lui affit-
tato su nchiesta di Feltnnelli. 

La\"\ocato I-azagna, pero. non 
ha aff «.to negato di avere co-
nosciuto feditore milanese. ne 
di non aver ricercato. per suo 
conto. la cascina in questionc. 
Come possa reggersi nei suoi 
confronti I'accusa di concorso 
negli attentati alle lince elet-
triche e difficile da capirc. Gli 
altri reati, come si sa. furono 
gia ritenuti insufficient! dal giu
dice istruttore. il quale, difatti. 
ne ordino la searcerazione. A 
questo punto. quindi. una deci-
sione s'impone. giacche non 
puo essere ritenuto tollcrabile 
che un cittadino continui a rc-
stare in galera senza che gli 
vengano contestati reati che tro-
vino una consistenza sia sul 
piano logico, che su quello 
giuridico. 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, maggio 

Lo scontro concorrenziale 
fra i paesi turisticl del bacino 
del Mediterraneo (Italia, Ju
goslavia, Spagna e Grecia) si 
presenta quest 'anno partico-
larmente aspro e senza esclu-
sione di colpi. Colpa delle 
difficolta in cui ul t imamente 
si sono venute a trovare le 
economie dei cosiddetti paesi 
ricchi dell 'Europa: gli esperti 
ritengono che sopra t tu t to i te-
deschi, grandi fmitori del tu
rismo mediterraneo. avranno 
quest 'anno minor disponibili-
ta di marchi e saranno co-
s t re t t i a r idurre le loro pre-
senze che sono risultate deter
minant! negli scorsl annl ai fi-
ni delle curve ascendent! dei 
grafici turisticl. Ad ag?rava-
re ancora piu la situazione e 
venuta anche la svalutazione 
del dollaro. «Tu t t e le pertur-
bazioni del mercato monetario 
internazionale si r ipercuotono 
in pr imo luogo (e una rego-
la) sul traffico turlstico stra-
n lero» . afferma Vinko Depo-
lo, segretario generale della 
« Jugohoteli », la grande asso-
ciazione che raggruppa 400 
alberghi jugoslavi con 140 mi
la letti. 

La Jugoslavia, era corsa lm-
medla tamente ai ripari , con
t ro 1 pericoli rappresentati 
dalla svalutazione del dolla
ro. Non cer tamente solo per 
conslderazioni turistiche, ma 
anche tenendo conto che le en-
t ra te di questa industria si 
sono at tes ta te lo scorso anno 
sul mezzo miliardo di dollar! 
(soltanto In valuta pregiata, 
proveniente dai turist l stranie-
r i ) , il dinaro e stato svaluta-
to in una rnisura varlante t ra 
il 13 e II 26 per cento. 

II vaiolo 
II p rowed imen to ha ridato 

II vento In poppa alle prospet-
tive turistiche jugoslave. Al 
1'inizio dell 'anno gli esperti 
calcolavano una crescita an
cora superiore o perlomeno, 
pari a quella che si era verifi-
cata 1'anno precedente. Poi 
arr ivb l'epidemia di vaiolo e 
t u t t o venne rimesso In discus-
sione, perche la malatt ia si 
sviluppava proprio nelle setti-
mane cruclali per le prenota-
zioni delle grand! organizza-
zioni turistiche che sono quel
le che assicurano la massa dei 
vlllegglanti. La Iotta contro la 
epidemia e s ta ta condotta con 
grande Iarghezza di mezzi e 
con una organizzazione esem-
plare. il contagio e s ta to stron 
cato a tempo di record, le 
zone turistiche piu frequen-
tate . t u t t a la costa dalmata, il 
Montenegro. la Macedonia, la 
Croazia e la Slovenia, non 
hanno avuto un solo caso di 
vaiolo, la vaccinazione genera
le ha fat to della Jugoslavia il 
pae.se piii immun'.zzato del 
mondo. TOrganizzazione mon-
diale della sanita e s ta ta rlcca 
di riconoscimenti a l i i esem-
plare azione condotta dalle au-
tor i ta jugoslave. Ma sulla 
s tampa europea e speclaimen-
te su quella tedesca, in quei 
giorni le notizie allarmistiche 
o completamente faLse non si 
contavano (aspetto poco edifi-
cante della guerra fra i Da°si 
turLstfei) e certo non dehbo-
no essere s ta te senza conse-
guenze sulla opinione pub
blica. 

Oggi gli esperti turlstici ju
goslavi sono piu cauti rispetto 
a qua t t ro mesi fa. non punta-
no piii su una stagione record, 
ma su una crescita legger-
mente inferiore alio scorso an
no e si preparano a sfruttare 
la relativa bat tu ta di arresto 
in funzione propagandistlca 
per gli annl prossinv: se non 
ci sara grande affollamento, 
essi dicono. potremo riservare 
un t ra t t amento ancora miglio-
re ai turisti che verranno e 
questo sara un buon invest I-
mento per II fu tu re 

Lo scorso anno i turisti stra-
nierl In Jugoslavia furono 5 
milioni e 239 mila con un au-
mento del 10 per cento rispet
to al 1970. Ma per quanto ri
guarda I pernot tamentl 1 ri-
sultatt furono ancora mlgllo-

ri: quasi 26 milioni con un 
aumento del 15 per cento, in 
testa, naturalmente, i tede-
schi della RFT, con nove mi 
lioni e m6zzo di presenze, se-
guiti dagli aus tnac i con oltre 
3 milioni e mezzo e dagli ita-
liani con 2.684.849 presenze. In 
percentuale la crescita piu al
ia e s ta ta data dai finlande-
si (221 per cento). 

Gli operatori turlstici jugo 
slavi (che riconoscono di ave 
re dedicato fino ad ora troppa 
poca attenzione agli aspetti 
pubblici tan e propagandisti-
ci) ritengono che le bellezze 
naturali rappresentino ancora 
uno dei maggiori richiami tu 
ristici: la varieta della costa 
dalmata, le isole incantevoli, 
la purezza del mare , la ric-
chezza dei boschi, l 'abbondan 
za della flora e della fauna. 
Questa e la base. Ma su que
s ta base due fattori vanno ac-
quistando un peso sempre 
maggiore: i costi e la orga
nizzazione. 

Novita 
Cosa trovera di nuovo que

st 'anno il turista che torna a 
fare le sue vacanze in Jugo 
slavia? 

Per quanto riguarda i prez 
zi si trovera u l t enormente av-
vantaggiato. E ' vero che il co
sto della vita 6 aumentato an 
che in Jugoslavia, che per tut
ta una serie di generi di con 
sumo h avvenuta una lievita-
zione dei prezzi per cui anche 
le re t te alberghiere sono au-
mentate mediamente del 5-10 
per cento. Ma questo aumento 
e ampiamente compensato dal 
cambio piii favorevole, sia per 
la svalutazione del dinaro che 
per la contemporanea riva-
lutazione di al tre monete co 
me il marco, lo scellino e il 
franco. 

Per l'organizzazione turisti-
ca e per la capacita ricettiva, 
le novita non sono clamorose 
ma tuttavia non prive di im-
portanza. La furia costruttiva 
degli scorsi anni che ha porta-
to dai 427 mila letti del '65 
ai 770 mila del '71 si e note 
volmente rallentata. Un mo-
mento di riflessione che si e 
accompagnato alle difficolta 
per gli investimenti. I nuovi 
alberghi. in par te dislocati sul
la costa in parte aH'interno 
del paese (si incomincia infat-
ti a sentire la esigenza di va-
lorizzare anche le bellezze tu
ristiche, dell ' interno) sono 23 
per 7540 letti. II rallentamen-
to costruttivo ha pero per-
messo di dedicare maggiore 
attenzione ai particolari: p!-
scme coperte e scoperte, cam-
pi da tennis e da golf, pi-
ate da ballo, s t rade. negozi, 
tu t ta quella rete di servizi che 
rende piii placevole la villeg-
giatura e che era fino ad ora 
piut tosto approsslmativa. Net-
tamente migliorate sono s ta te 
le comunicazioni ferroviarie, i 
collegamenti aerei con le zo
ne turistzche e i collegamenti 
con traghett i con i maggiori 
port i italiani della costa adria-
tlca. nel quadro di una D'u 
s t re t ta collaborazione turisti-
ca t ra i due paesi. 

Questa pausa nella cresci
ta delle s t ru t t u r e turistiche ju-
gosla\e non dovrebbe dura-
re a lungo. I progetti per il 
prossimo avvenire infatti so
no qrandiosi, legati ad un va-
sto piano regolatore del 
l'Adriatico superiore che do 
vrebbe permet tere uno SVIIUTI 
po ordinato senza guasti della 
zona, cosi come e s ta to fatto 
esemplarmente per la p i r t e 
meridionale della costa II pia 
no e In fase di ultimaz:one e 
riguarda tut ta la zona che va 
da Sebenico ai confini con 
I'ltalia, con precise destinazio-
ni per il tur ismo. l'agricoltura 
e l 'industria e il relativo svi 
hippo delle vie di comunica 
zione locall. reglonall c inter 
regional! Esso prevede tra 
l 'altro la costmzione di alber
ghi e dl villaggi per vacanze 
della c a p a c t a totale dl 760 
mila letti. II che sitmifica 11 
roddoppio delle attuali capaci
ta ricettive del tur ismo jugo 
slavo. 

Arturo Barioli 

-Let tere:::— 
all9 Unitec 

Kllanciano la 
loro azione 
i licenziati 
per rapprcsaplia 
Cara Unith, 

il 24 giugno 1971 i parlamen-
tart della sinistra piesentcran-
no alia Camera la proposta di 
Legge per i lavoratori dipen
denti da azxende private col-
piti individnalmente o collet-
tivamente dalla rapprcsaglta 
politico sindacale. La propo
sta ripropone la rlcostruzume 
del rapporto assicurattvo per 
Vtnvahdita e la vecchtaia di 
cui gli interessati erano tito-
larl alia data della risoluzto-
ne del rapporto di lavoro. 

Dopo le assicurazioni di so-
stegno del ministro del Lavoro 
Donat Cattin, al convegno na-
zionale di Torino dell'ottobre 
'71, abbiamo avuto partecipa
zione e adesionc di partiti, 
sindacati. parlamentari, giuri
sti democratici, amministrato-
ri e organizzazioni della Re-
sistenza. 

II 18 novembre '71 la propo
sta di legge 3483 e stata di-
scussa in commissione Lavo
ro ma a causa della crisi e 
dello scioglimento delle Ca-
mere, & decaduto e dovra es
sere ripresentato alia nuova 
legislatura. 

Domenica 14 maggio, presso 
la Camera del lavoro di Bo
logna, si e tenuta la riunione 
di tutti i comitati provinciali 
della nostra Associazione, han
no partecipato parlamentari 
neo elelti di alcune province. 
Dopo ampio dibattito i comi
tati hanno deliberato di ripre-
sentare la proposta di legge 
integralmente, ridando I'incari-
co all'on. Spagnoli di Torino, 
che e intervenuto nel dibattito 
portando un valido contributo 
politico e giuridico. 

L'incontro di Bologna ha de-
ciso di rivolgere ai presidenti 
dei gruppi parlamentari e ai 
parlamentari democratici neo 
eletti I'invito a voler sostenere 
la nostra proposta di legge 
lunqo Varco de in ter parla-
mentare, al fine dt rendere 
giustizia ai licenziati danneg-
giati, sulla loro posizione pre-
videnziale, proprio per aver 
espresso una attivita che oggi, 
per legge, viene rtconosciuta 
come un diritto. 

Grazie per la pubblicazione. 

GIUSEPPE SCALVENZI 
(Associazione perseguitati 

politici e sindacali 
Via Cernaia 40 - Torino) 

giovane e una Un 
madre di sci figli 
sull'uccisione di 
Franco Serantini 
Caro direttore, 

•sono ancora stordito dal gra
ve avvenimento di Pisa, dove 
uno studente e deceduio in 
carcere a seguito delle ferite 
riportate durante gli scontri 
tra dimostranti che protesta-
vano contro i fascisti e poli
zia. Sono anch'io studente. e 
per quel che mi t possibile 
cerco di non assentarmi mai 
dalle grandi mobilitazioni di 
massa — soprattutto antifa-
sciste e antimperialiste — ve-
dendo in esse una concreta 
presa di coscienza popolare 
contro chiunque tenti di limt-
tare la liberta in nome di un 
odioso passato e di assurde 
alleanze milttari. Ma dopo la 
morte di Serantini, nessuno 
pud piii essere sicuro della 
propria incolumita fisica: anzi, 
nessuno pub sentirsi sicuro 
fuori di casa. Non sarebbe ne-
cessarto un preciso e deciso 
intervento, perche non debba-
no piii ripetersi gravissimi epi-
sodi come quello di Pisa? 

Cordiali saluti. 

ELVO PAGGI 
(Firenze) 

Egrcgio direttore, 
sono una casalinga di anni 

65, madre di set figli. Dell'in-
fume delitto di Milano tutto tl 
popolo italiano e rimasto indi-
gnato, ed io anche. Perd po-
i ' giorni prima fu assassma-
to con furta selvaggia il gio
vane Franco Serantini a Pi
sa, aggredito e picchiato dal
la polizia. Perche, mi chtedo, 
• • quest'altro delitto non c'e 
stato mtercssamento da parte 
del Capo dello Stato. ne del 
< no del governo, nb del mi
nistro dell'interno, e nemme
no del Papa? to dico che non 
e gtusto questo procederc. Di
co a chi comanda: mettete un 
po' di democrazia tra la po
lizia e tra la magislratura, 
mettete reramente fuort leg
ge i fascisti. e se avrete il co-
raggio e I'onesta di seguire i 
mici consiqh — i modesti ma 
saggi consigli rfi uno madre — 
la nostra Italia arra giorni 
migliori e si vivra un po' piu 
da cristiani. 

Cordiali salutu 

CATERINA FLORIN 
(Roma) 

L'avvcnturosa vi-
cenda di una pen-
sionc di guerra 
(dopo 2 7 anni tut
to e a posto: ma 
manca la f i rma!) 
Cara Unita, 

ho aruto la disavventura di 
dover chiederc una pcnsione 
di inrahdita cinlc per cause 
di guerra. nel Umtano 1945 
c oggi nel maggio 1072. dojw 
27 anni, la qucstione non si 
c ancora conclusa A'on e il 
caso di fare commcnti. le u\* 
te che segnano l'arrenturosa 
faccenda si commentano dc 
sole. 

II 14 novembre 1947 u rrn 
nistcro del Tetorn, lopo due 
anni dalla mia rlom tiida. oc 
creta che non ho vrs*un di 
ntlo Questa c I'tiKriiion" 
pia sollecita L't!Strat:o del w. 
crcto none rompilato il 22 
marzo i94Stdalln Dirsztonc gc 
neralc pcnswni di qnerra. Lo 
ufficio smtstamento nci mini 
stero delle Fmanzc, Dirczione 

generate pensioni di guerra 
com pie la sun opera it 30 aprt-
le 1918, lUfficio pensioni di 
guerra dirette tnvilidi civm 
del mtmstcro del Tesoro Um
bra il decreto il 9 marzo 19J5, 
I'ufficio del Comune tn data 
29 settcmbre 19^5 mi conse-
gna il decreto pieno di tun-
bri dai quali ho ricawio le 
date. In sovtanza, 8 annt 'lo
po mi mformano della deci-
stone del ministcro del re-
soro. 

La leconda tappa nrlt'nr-
ventura non e meno lunqa. 11 
2J novembre 1955 inoltro ri-
corso alia Corte dei cun'i. II 
10 ottobre 1968 mi viene co
municato, con un doiumenlo 
timbrato il 5 luglio 1907 ed il 
5 ottobre 1968, che il procure 
tore generale ha cltiesto alia 
sezione speciale della Corlv j 
dei conti di accogliere il mio \ 
ricorso. Nel novembre uel 08 i 
chiedo la fis'iazione deU'udicn- { 
za. Nei primi mesi del 1971 j 
accolgono flnalmentc la mia 
dnmanda di ottcnere la pen-
sione. II 25 giugno del 1971 
mi invitano alia visita medx-
ca fissata per il 21 luglio 1971. 
11 P settembre 1971 sono in-
vitato ad acccttare le conclu-
sioni delta Commissione me-
dica. Orviamente accetto per 
non attendcre altri vent'annt. 

II ministero del Tcsoro e-
mette tn data 24 dicembre 1971 
il decreto per la correspon-
sione della pensione. Decreto 
coptato per estratto il 27 di
cembre 1971. II 29 fcbbraio 
1972 la Direzione generale del
le pensioni di guerra mi in-
forma che in data 22 febbraio 
1972 ha trasmesso tutto alia 
Direzione provinciate del Te-
soro. II Comune mi invito il 
4 aprile 1972 e mi consegni 
decreto e libretto di pensione. 

Sembra tutto concluso. In
vece no. La Direzione provin-
ciule del Tesoro mi invito a 
presentarmi ed apprendo che 
la copia del decreto in loro 
possesso non c firmata c deb-
bono quindi rimandarla al mi
nistero perche. sia regolarizza-
ta. Mi hanno assicurato perd 
che a giugno incominceranno 
almcno il pagamento mensile. 

Come premesso, non faccio 
commcnti. Sono nassati 27 an
ni, con molta carta e molti 
timbri; perd, peccato, hanno 
dimenticato la firma. Ti tend 
mformata degli ulteriori svi-
luppi. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

Chiedono lihri 
CENTRO ELABORAZIONE 

di BASE, presso sezione PCI 
«Marco Curioni», Orbetello 
(Grosseto): «Siamo un grup
po di giovani di sinistra ed 
abbiamo costituito un circo-
lo culturalc di oricntamento 
marxista. Essendo a corto dl 
mezzi, chiediamo ai lettorl di 
aiutarci con donazioni di It-
bri ed altre pubblicazioni». 

SEZIONE CENTRO del 
PCI, via Frediani 14 - 60100 
Ancona: «La nostra sezione 
e in via di ripresa per il re
cente apporto di giovani. Ri
teniamo molto importante po-
ter disporre di una bibliote-
ca. Senza essere necessaria-
mente vasta, dovrebbe rispon-
dere alle esigenze nostre e di 
coloro che vogliono aprire un 
dtalogo con le idee che portia-
mo avanti. A nome di tutti 
gli iscritti della nostra sezio
ne, faccio appello ai compa-
gni tettori affinche ci inviino 
libri. Paola Tnmburini». 

Ringraziaino 
questi Icttori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le Iettere che ci perven-
pono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo-
no, e i cui scritti non ven-
go-"> pubblicati per ragioni di 
sp-zio, che la loro collabora
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale ter
ra ?onto sia dei loro suggeri-
menti sia delle osservazionl 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Gisberto DESIDERI, Oren-
tano; Giotto LANDI, Bologna; 
Amleto CATAOLI. Zola Predo-
sa; S J \ , un pensionato di Era-
poli; Gaspare DALPRATO, Le-
smo (« L'estremismo parolaio 
dei cosiddetti "gruppetti" non 
ha forse contribuito anch'esso 
a spingere a destra t piccoli e 
medi ceti intermedin»); Bru
no ARIANTE, Napoli; Giovan
ni DE VITO, Torino (« Dalla 
prima pagina della Stampa 
treggo questo titolo: "Nixon: 
o si fermano, o piu bombe 
sul Nord". Entra un bandito 
in una banca: "Fermi, o spa-
ro" . Che differenza c'e? »); Li
no GHISINI, Vedano (e un 
anziano mihtante antifascista 
c"ie ricorda un ep:sodio del 
1932: « Era la notte del 2 lu
glio quando la polizia fascista 
entrb in casa mia per arre-
starmt. Mia moglte riuscl a 
nascondere il lib'ro di London 
II tallone di ferro nella culla 
della nostra bzmbina. Era un 
libra che faceva andare in be-
stux i fascisti»). 

A. VITALE, N a p o l i ; L. 
SCRINCI. La Spezia; RosariO 
PASSANANTE. Zollikergerg; 
Giovanni ZANOLI. Bologna; 
Vludimiro ALBANI, Rom» 
(«Dopo I'uccisione del com-
missario-capo delle squadra 
politico della qucstura di Mi
lano, dottor Lwgi Calabresi, 
mi domando che senso ha 
mantenere in uno Stato demo-
cratico la "polizia politico" e i 
se questa non e in contrasto j 
con la Costituzione delta Re- i 
pubblica it); O C , Alfonsine; 
Silvio MONTIFERRARI. TO- j 
rir.o (« // nostro vero compito ' 
e quello di condurre una po
litico di opposiztone costrut-
tira. critica. mantcnendo de-
sta la coscienza dt classe nei 
laroraton: dobbiamo inoltre 
essere alia testa dello schie-
ramento antifascista»); Leo
nardo PESARE, Manduria; 
Giuseppe BRINI, Conselice 
(protesta fermamente contro 
l'adozione dell'ora legale « che 
danneggm tutti i lavoratori ed 
in varticolare i "pendolari" »). 

Scilvrte Irtlfrr brrvt. indirando 
con c h u m n nome, ro$nomf e 
indirlno. <3il drOdrr* rhr in calce 
non compulj II proprio nomf, <•• 
lo prtri«i. I* irltrrr non {innate, 
o siflatr. n con llrma illrccihtle, 
o che rrrano la sola indirazione 
• t n gruppo di... > non 
pubbllcate. 
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