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Gia oltre 1.200 gli associati al CONAD 

Negozianti della Toscana 
uniti contro i monopoli 

Una breccia nel muro della diffidenza e deH'individualismo - Giro di af fa-

ri per circa otto miliardi - L'impegno degli enti local! e della Regione 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 30 

L'associazionismo fra gli 
eserccnti attivita commerciali 
in Toscana sta diventamlo 
una realta. In questa regione, 
infatti. sono gia oltre 1.200 i 
negozianti associati al CONAD 
(« Consorzio Nazionale Detta-
glianti >. l'associazione demo-
cratica che aderisce in modo 
autonomo alia eooperazione) 
che c presente nelle diverse 
province con 15 consorzi ali-
mentari — a Firenze. Cecina, 
Venturina, Rosignano. Arezzo, 
Empoli. Colic Val d'Elsa. Sie
na. Prato. San Sepolcro. Gros-
seto. Piombino e Pistoia — 
ed. a Firenze e Siena, con 
due consor/i ortol'rutticoli. 

Una realta concreta (come 
testimonia il giro di affari di 
circa 8 miliardi) frutto di un 
lavoro costante e faticoso ne-
cessario per aprire una brec
cia nel muro della diffiden
za e deH'individualismo. an-
cora prevalente nella catego-
ria. e per vincere la sfiducia 
di chi. giust'amente non vuol 
esserc capro espiatorio di una 
ristrutturazione monopolisti-
ca che dovrebbe seguire ad 
una politica profondamente 

sbagliata che ha portato al 
gonfiamento di un servizio 
sociale. come la rete distri-
btitiva (nella regione si ha 
una media di un negozio ogni 
39 abitanti) a danno di colo-
ro che vi operano e dei con-
sumatori. Sono, in buona par
te. contadini cacciati dai cam-
pi e lavoratori espulsi dalle 
fabbriche. che oggi rischiano 
di essere scalzati da un mo-
nopolio che dovrebbe sostituir-
li (come ha affermato il pre-
sidente della Confcommercio 
Orlando) in nome della ra-
zionalita e del profltto, in mol-
ti dei quali comincia a farsi 
strada la coscienza e la con 
vinzione di rappresentare una 
forza valida per opporsi a que-
sta linea seguendo le vie ed 
utilizzandn gli strumenti adat-
ti: primo fra tutti Tassociazio-
nismn. Coscienza e convinzio-
ne che vengono rafforzate dal
la conferma che questa stra
da 6 possibile quando, sen-
pure in modo ancora insuffi-
ciente. esista il sostegno del 
potere pubblico. cosi come te
stimonia 1'impegno degli en
ti locali e della Regione to
scana. non ostante i limiti im-
posti alia loro azione e mal-
grado una politica nazionale 

Biennale di Venezia 

Una mostra 
o un'operazione 

turistica? 
I criteri di organizzazione esposfi dal vicecommissa-
rio Penelope • Dalle farfalle ai videonastri - Ancora 
irriiolfo il problema della riforma in senso democra-
lico della massima isfifuzione culfurale veneziana 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 30 

Quattro anni fa. durante 
quella che fu chiamata la bien
nale della contestazione. piaz
za San Marco, presidiata da 
centinaia di agenti della ce-
lere in assetto di guerra. fu 
teatro di brutali cariche con
tro un modesto manipolo di 
artisti che innalzavano cartel-
li di protesta e — indiscrimi-
natamente — contro turisti di 
passaggio. Stavolta lo spetta-
colo e cambiato. 

Non piu elmetti. scudi di 
plexiglas e manganelli. in piaz
za San Marco, ma tre enormi 
favi di materiale sintetico dai 
quah verranno liberate, a mez-
zanotte del 9 giugno. dieci mi-
la farfalle coloratc. II tutto 

, come manifestazione di con-
torno in omaggio alia 33' bien
nale internazionale d'arte che 
sara ufficialmente inaugurata. 
I'll giugno, alia preseriza del 
Capo dello Stato 

Le farfalle. come e noto. vi-
vono solo 24 ore, e per volare 
hanno bisogno della luce del 
sole. Un gruppo belga denomi-
nato « Mass Moving » ha con-
cepito 1'idea. chiamata « But
terfly project ». di realizzare 
la incubazione contemporanea 
d: diecimila larve. di farle na-
scere tutte insieme il 9 giugno 
e di fade volare. nelia luce 
di potenti riflettori da cinque-
mila watt. Lo chiamano «espe-
nmento di salvezza biologi-
ca » ed anche « manifestazio-
ne romportamentistica ». 

Francamente. a noi sembra 
so'.amente una sorta di inu
tile «jeu de massacre ». 

L'estemporaneo farfalllo si 
Inserisce tuttavia alia perfe-
zione nel programma di una 
biennale che — alia stessa 
stregua della mostra del ci
nema « edizione Rondi » di un 
Anno fa — tende se non altro 
a stuplre e a sopraffare con 
)a quantita qualsiasi valida 
riflessione critica, ogni consi-
derazlone circa le speranze 
deluse e le attese ignorate per 
una riforma in senso demo-
cratico della massima istitu-
rione culturale venez'.ana. 

La scultura 
La 36* biennale internazio

nale d 'arte e stata oggi pre-
sentata alia stampa, dal vice-
commissano s t raordinano Ma
rio Penelope, il quale ha teso 
innanzitutto a sottolineare 
I'ampiezza e la multilateralita 
delle iniziative. che difatti 
usciranno dall'ambito dei giar-
dini e dei padiglioni di San-
fElena per invadere un po' 
tut ta Venezia. II tutto — sem-

f>re stando a Penelope — nel-
o spirito di rottura degli sche-

mi del vecchio statuto fasci.ita 
e di adesione ai « principi in-
novatori» contenuti nella ri
forma dell'Ente veneziano. il 
cui iter parlamentare non e 
andato finora oltre 1'approva 
zione del Senato 

In tale spirito, la commis 
sione preparatoria (composta, 
oltre che dallo stesso Penelo 
pe. dai criticl Valsecchi. Ar-
cangeli e Marchiorl, d) nomi-
na ministeriale e comunale. 
degli scultori Andrea Oascella 
e Quinto Ghermandl c dal pit-
tore Mario Reggiani, scelti 
dal vlce-commissarlo straordi* 
m r i o i non si c limitata alia 

tradizionale selezione degli ar-
tisti italiani, ma ha elaborato 
l 'mtero programma della bien
nale. Questo programma si ar-
ticola in tre sezioni fondamen-
tali: documentazione; infor-
mazione-divulgazione; speri-
mentazione-confronto. 

Per quanto riguarda la do
cumentazione. saranno espo-
ste una ottantina di opere di 
maestri europei. dipinte nella 
prima meta del secolo. fra cui 
un trittico inedito di Matisse. 
del "32. Picasso. Braque. De 
Chirico. Modigliani. Mondnan. 
Klee. Ernst. Morandi. Kan-
dinsky. Chagall e molt: altri. 
Ci sara poi una mostr a spe-
ciale sugli aspetti della scul
tura italiana contemporanea. 
Va detto che la scultura sem
bra dominare questa edizione 
della biennale. poiche la sele
zione internazionale. oltre ? / 
aver riservato un ampio sp i 
zio nei diversi padiglioni este-
ri. sara distribuita in tutta 
Venezia. a parti re da Palazzo 
Ducale per estendersi ai mag-
giori « campi e campielli cit-
tadini» L'interrogativo. in 
proposito. ci sembra. se ini
ziative del genere nescano 
dawero ad assolvere ad una 
funzione culturale autentica. 
o non si risolvano solo in una 
operazione turistico spettaco-
lare piuttosto fine a se stessa. 

Messaggio 
Ancora fuori delia'biennale. 

al museo di Ca" Pesaro. sara 
ospitata una mostra interna
zionale della grafica contem-
piranea. cui partecipano — su 
diretto invito della biennale 
e non selezionati dai commis-
sari dei rispettivi paesi — ar
tist! di 46 diverse nazioni. La 
sezione italiana della biennale 
vera e propria, si incentra sul 
tema a Opera e comportamen-
to »: gli inviti sono stati limi-
tati a cinque artisti (Guerre-
schi. Mandelli. Moreni. Mor-
lotti. Rucato) nei cui lavori 
dovrebbe essere riconoscibile 
un « messageio » ed a sei (Ben-
dini. E>e Dominicls. Fabro. 
Merz, Olivotto. Vaccari). che 
nella loro attivita creativa so
no mossi sopratutto da «motl-
vazioni comportamentistichen. 
IJO stesso tema e stato ino'.tre 
sugcerito (ed in parte accol-
to> anche per le selezioni stra-
niere Ad esso si col'.ega la 
mostra dei videonastri della 
galleria Schum di Dusseldorf. 
un primo esperimento di uti-
lizzazione del mezzo televisivo 
nel campo della ricerca gra-
fico-espressiva. Un po' piu tra
dizionale. in proposito. e la 
mostra internazionale di pro-
getti sperimentali per la pa-
gina stampata. bozzetti di ma-
nifesti. giornali. depliants. co-
pertine di Hbn, ecc. 

Ancora. una mostra Inter
nazionale di dLsegnl ispirat: a 
Venezia ed una mostra delle 
arti decorative (vetro e cera
mics) che sara ospitata in 
San Marco Come si vede. car-
ne al fuoco ce n'e moitisslma. 
Tanto da rischiare di oscura-
re e confondere, per fino. un 
rigoroso dlscorso critico-cultu-
rale. Ma forse, anche questo, 
k uno degli obiettivl, piu o 
meno Inconfessati. della 36" 
biennale. 

Mario Passi 

che contrasta con questo in-
dirizzo. 

I commercianti toscani stan-
no. infatti, constatando ed ap-
prezzando strumenti come il 
CONAD che. a differenza di 
altri, non si propone finalita 
speculative, ma ptinta da un 
Into alia eliminazione di una 
serie di intermediazionl spe
culative. attraverso l'associa
zionismo aH'acquisto, e dal-
l'altro, mediante il collegamen-
to con la eooperazione di pro-
duzione, a garantire qualita 
e prezzo equo ai prodotti nel-
1'interesse del consumatore. 
Una associazione — alia qua
le il commerciante contribui-
sce solo alle spese di gestio-
ne per mantenere la struttu-
ra amministrativa — profon
damente democratica. dal mo 
mento che in essa non solo 
il commerciante conserva la 
sua autonomia ma anche per 
il modo collettivo con cui vip-
ne di;cussa ed elaborata la 
politica commerciale i cui pro-
grammi vengono decisi dal 
basso nel corso di seminari 
che si tengono a conclusione 
di ogni gestione. 

Un carat tere democratico 
che differenzia il CONAD. dai 
vari Despar e Vege, nei quali 
i commercianti divengono in-
vece semplici strumenti alia 
merce del capitate finanziario. 
II primo p in to realizzato in 
Toscana dal CONAD e stato 
quindi quello della concentra-
zione di un potere di contrat-
tazione all 'acquisto. eliminan-
do una serie di passaggi che 
gravavano sul costo della mer
ce. per poi affrontare in pro 
spettiva l'associazionismo alia 
vendita (che ha gia esempi 
operanti. come a Siena), ver
so il superamento della pleto-
ra di punti di vendita. pun-
tando ad una concentrazione 
che dovrebbe contribuire al 
rinnovamento della rete di-
stributiva, ponendosi da un la-
to come alternativa alia ri
strutturazione monopolistica 
e dall 'altro segnando la stra
da- di un rinnovamento della 
rete distributiva attraverso la, 
azione di chi vi opera. Con-
temporaneamente ci si propo
ne di rafforzare ed estende-
re le strutture centrali e pe-
riferiche attraverso un pro 
gramma di sviluppo che pun-
ta alia espansione ed alia 
creazione di nuovi gruppi di 
associati. 

Per questo processo. prezio-
so e I'impegno e I'aiuto con-
creto del potere pubblico in 
Toscana. come testimoniano 
numerosi esempi del soste
gno fornito dai comuni di Ce
cina. di Pistoia. di Piombino. 
di Grosseto. dove I'ammini-
strazinne comunale ha conces 
so oltre 2 000 metri quadri di 
terreno. col snlo diritto di su-
perficie per 90 anni. per la 
costruzione di un magazzino 
che verra inaueurato alia fi
ne dell'anno. Un discorso 6 
aperto con il comune di San 
i>?polcro per una azione a va-
sto raggio in tutta la Val Ti-
berina cosi come e in atto 
una azione del comune di Em
poli e dei comuni della Val-
delsa e del Medio Valdarno 
per l'inserimento di un g r u p 
po del CONAD in questa 
realta. 

Esistono altri problemi fon 
damentali per consentire lo 
sviluppo deH*associazonismi. 
come quelli del credito. per 
la riforma del quale gli stes-
si enti locali stanno premen 
do. In questo quadro si guar 
da all'azione della Regione che 
ha gia preso posizione. pro 
prio discutendo sulla legge d?l 
commercio 

In questo senso la Regio
ne Toscana si sta muovendo 
— come ci ha dichiarato lo 
stesso assessore compagno Fe-
derici — attraverso la prepa-
razione di uno schema di rife-
rimento regionale per pro-
grammare lo sviluppo e il rin
novamento della rete distri
butiva. anche in vista del fat-
to che sara proprio la Regio
ne a rilasciare i nulla osta 
per i grandi punti di vendi
ta. In un documento — sarA 
discusso a livello provincia-
le fra tutti i comuni della To
scana e successivamenle con 
le organizzazioni interessate — 
si forniscono anche indicaz ;o 
ni concrete in rapporto alia 
formulazione dei piani urhi-
nistici commerciali. perrhe 
utilizzando le leggi vigenti (fra 
cui quella della casa) si pos 
sa aiutare lo sviluppo del!e 
forme associative fra commer 
cianti anche attraverso l'espro 
prio di terreni da destinare 
a questo uso Lo schema, in 
sostanza. si propone di indi-
care una prosnettiva concr? 
ta per la programmaz'nne del 
rammodernamento e dello svi 
luppo della rete distributive 
avendo come punto di rife 
rimentn. in primo luogo. l.i 
eooperazione e I'associazio 
nismo 

Per questo. perd. si e con 
sapevoli anche della necessi 
ta di muoversi in direzione 
di una nuova organizzazione 
del credito che possa sostene 
re I'affermarsi delle forme as
sociative. 

Ranzo Cassigoli 

NAPOLI 

Assolti due giovani 
per un volantino 
analogo a quello 

condannato a Torino 
NAPOLI, 30 

Due giovani appartenenti 
al gruppo estremista di « Lot-
ta continua» arrestati il 21 
scorso per aver diffuso un vo
lantino in cui si esprimevano 
i noti giudizi sull'uccisione del 
commissario Calabresi sono 
stati assolti dal tribunale per 
insufficienza di prove. II vo
lantino era analogo a quello 
che ha provocato a Torino una 
dura condanna. Gli imputati , 
Paola Giusti di 19 anni e Ugo 
Itr i di 17 erano stati arresta
ti dai carabinieri a Torre del 
Greco mentre diffondevano il 
volantino. Al processo svolto-
si oggi davanti alia terza se
zione penale del tribunale di 
Napoli i due hanno dichia
rato - che conoscevano solo 
sommariamente il contenuto 
del volantino. II PM aveva 
chiesto pene * pesantissime: 
due anni di reclusione e uno 
di arresto per la Giusti un an
no e un mese per l ' l tr i . II tri
bunale come si e detto ha 
mandato assolti i due gio
vani. 

Nuvola micidiale per un deragliamento ĝ a'̂ TsTa 
mattina a Charleston, nell'lllinois (USA) centro-orientale, dopo il deragllamento di un vagone 
cisterna che aveva provocato la fuoriuscita dell'acido nitrico in esso contenuto. II pericoloso 
acido era evaporato in mlcldiall nubi di un colore arancione acceso che si erano sparse su 
una vasta zona e questo aveva indotto il capo locale della difesa civile a fare evacuare 
d'urgenza la zona clrcostante fino ad una profondita di dieci miglia. Migliaia di persone 
sono state fatte sgombrare. Una declna di persone sono state ricoverate in ospedale. Nella 
foto: la spettacolare scena del deragllamento 

Sciagura nel Luna Park in riva al Tamigi a Londra 

PRECIPITA IL VAG0NCIN0 
DELLE M0NTAGNE RUSSE» 

Morti due ragazzi e una ragazza -14 feriti • « Ho visto il carreilo rallentare sulla salita poi d'improv 
viso retrocedere fino a schiantarsi contro gli altri...» - Alcuni si sono gettati dall'alto della giostra 

II vagoncino disintegrate dopo la terrificanfe corsa all'indietro 

L'inchiesta sul caso Calabresi 

Ottone e Zicari 
dal giudice per le 
«fughe» di notizie 

Dalla nostra redazion? 
MILANO. .<; 

Sono stati interrogati s ^ 
mam dal sostituto procurato 
re Liberato Riccardelli U u: 
rettore del Cornere della Se 
ra Piero Ottone e il red m o r e 
giudiziano dello stesso q'Mii 
diano Giorgio Zican. Zicari 
come si sa. e impulato I v o 
lazione del segreto lotmtto 
n o per aver pubblica'o if.: 
l'articolo intitolato « L'a.^iassi-
no di Calabresi ha .1imp"if 
cato l'ombreiIo». apparso i! 
23 maggio, il contei-1%. li M 
ti dell'istruzione penale ri 
guardante 1'uccisione tie. com 
nv.ssano. 

Ottone deve rispondere nei 
lo stesso reato per aver omes 
so di esercitare il :o-r.To;.«' 
necessario a imped ire che 
venisse pubblicato. Zicari •> 
iholtre indlziato ol nvelaz.o 
ne di atti di ufflcio .n » n 
corso con uno o piu pubblic; 
ufficiali. rimastt finora Ignoti 

II primo a esse-e nscoltato 
6 stato Ottone; P m T r o g a t o 
rlo k dura to mezz'ora. II di-
rettore del Corrlere avrebbo 

. detto al ma gist ra to di aver 
I letto l'articolo e di averio a p 
i provato in ogni sua p-arte. 
i non avendovj r a v r . ' t o nu.!.« 
• di illeeale. Sulla fon:e di in-
! formazioni. Ottone 51 .» r;ch:a 
j mato al segreto proft».yon-fe 
. P . poiche" il magistrato gi! ha 
. fatto notare che la 'e?ge ron 
! riconosce tale diri t to. Ottone 
• si e valso della facolta rti non 

rispondere. 
L'interrogatorio di Zicari e 

durato u n o r a e mezzo, dalie 
11.30 alle 13. Alttiscita da.Tuf 
fc io di Riccardelli. Zicar: hr. 
detto di aver precUato che 
tutte le notizie npor ta ie so 

! no frutto di sue indagini p T 
I sonali. Ha aggiunto i i n : n 

aver indicato le fom.. d! in 
1 formazione. ritenendos; ,«.gatr 
• al segreto professionaie. ian 
I c:to dall 'art . 2 della »'gpt -sti 
1 tutiva dell 'Ordine pro'esslcn-i-

le dei giornalisli. 
II magistrato avrshbe co 

municato a Zicari di aver? di-
sposto che gli sia r i i t tuiia 
la sua agendina peroonue, se-
questratagli in occasion? della 
perquisizlone nella sua ablta-
zlone, 11 24 magglo aoono. 

LONDRA, 30 
Una grave sciagura si e 

verificaia oggi al L>una ParK 
ttattersea ai Londra per U 
crollo di una parte della gran-
ae s t ru t tura delle montagne 
russe: due ragazzi e una ra
gazza sono nmasw uccisi e 14 
persone fente , secondo il pn-
ino bilancio. 

Le vittime della sciagura, 
in massima par te ragazzi in 
vacanza per la festivita di 
questi giorni in ingnilterra, 
sono s ta te proiettate da un 
iMrrello contro le sovrastrut-
ture della montagna rus^a, 
una delle piu grandi o Eu-
ropa. 

1 corpl dei ragazzi morti , 
due maschi e una femmina 
come si e detto, sono rimasti 
mcastrati nelle intelaiature 
metalliche mentre i vagoncini 
piombavano a terra da una 
diecma di metri di altezza. U11 
spe t ta ton e coloro che aspet-
tavano il loro turno per sah-
re sulle montagne russe si 
sono precipitati sul luogo del 
sinistro e si sono adoperati 
con tu t te le loro forze per 
liberare le vittime dai rot-
tami. 

Nel frattempo sono giunti 
poliziotti e vigili del fuoco e 
otto autoambulanze hanno tra-
sportato i morti e 1 feriti al 
vicino ospedale St . Thomas. 

Un funzionario di polizia ha 
detto che il disastro e avve-
nuto quando un vagoncino 
contenente una ventina di 
persone nella fase ascendente, 
non e riuscito a raggiungere 
la cima ed e ripiombato al
l'indietro a tu t ta velocita. II 
vagoncino e uscito dai binari 
e si e schiantato contro una 
palizzata della sovrastruttura. 
Una ragazza di 13 anni, Rosa-
lin Marsh, ha raccontato: «Sul 
mgoncino e'era una signora e 
mentre precipitava all'indie
tro Vho sentita gridare: aiuto, 
aiuto, qualcuno faccia qualco-
sa ». Pol ho visto quat t ro per
sone che si lanciavano fuori. 
II vagoncino diviso in t re par
ti, si e disintegrato e i resti 
delle vitt ime si sono addi-
r i t tu ra incastrati nelle so-
vrastrut ture delle montagne 
russe. 

Un altro testimone ha det
t o : a t " stata una scena orri-
bile. E' durata pochi secondi 
ma credo che non la dimenti-
chero mai. Ho visto il vagon
cino dipinto a colori vivaci 
rallentare progressivamente 
la corsa verso la cima delle 
montagne russe da dove poi 
tmzia lo strapiombo fino a 
fermarsi del tutto per poi 
retrocedere con velocita ere-
scente. Ci stato un primo at-
timo di sbalordimento da par
te delle persone che si trova-
vano a bordo. Poi si sono udi-
te grida di terrore e dt invo-
cazione. poco prima che il va
goncino terminasse la sua di-
sastrow corsa all'indietro, al
cuni sono riusctti a balzare 
fuori c sono quelli che hanno 
riportato le ferite meno gra-
vir>. 

I pompier! hanno dovuto la-
vorare per parecchio tempo 
per liberare i feriti dalle so-
vrastrut ture contorte nell'lm-
patto del vagoncino. Tut te le 
at t ivita negli altri padiglioni 
del Luna Park si sono ferma-
te e la gente si e affollata 
tu t to in tomo al grande ca-
stello di ferro e la polizia ha 
dovuto Intervenire per allon-
tanare la gente 

Colin Frost 
dell'AP 

Firenze 

20 anni 

di carcere 

chiesti per 

incidenti a 

comizio missmo 
FIRENZE, 30. — Vent'anni 

e quattro mesi di reclusione 
ha chiesto oggi il Pubblico 
Ministero dott . Guttadauro, al 
termine della sua requisitoria. 
nei riguardi di dieci dei dod. 
ci giovani (di cui ot to dete 
nuti) imputati di diversi rea 
ti che, secondo l'accusa, sareb 
bero stat i commessi durante 
e dopo il comizio tenuto dal 
l 'ammiraglio Birindelli e da 
Almirante I ' ll aprile a Firen 
ze, in piazza della Signoria. 
allorche avvennero incidenti 
tra gruppi della « sinistra ex
tra-pa rlamentare » e agenti di 
pubblica sicurezza e carab: 
nieri. 

Per due imputati (Giuliano 
Gualandi, di 22 anni, di Pi 
stoia. e Federica Genitrici, di 
22 anni, di Mantova. entram 
bi detenu ti) . il magistrato ha 
chiesto l'assoluzione per insuf 
ficienza di prove. Gli imputa 
ti debbono rispondere di vio 
lenza e oltraggio a pubblico 
ufiiciale. porto abusivo di ar 
mi improprie e, alcuni, di a 
dunata sediziosa. 

Ecco le richieste formulate 
dal dott. Gut tadauro: Enrico 
Antonini. di 23 anni. di Firen 
ze, tre anni e otto mesi di 
reclusione e 20 giomi di ar
resto; Daniele Mancini, di 29 
anni. di Firenze, due anni e 
sette mesi di reclusione e 20 
giorni di arresto; Gianluigi 
Bellei, di 19 anni. di Bologna. 
t re anni e t re mesi di reclu 
sione e 20 g:omi di arresto e 
15 mila lire di multa; Paolo 
Fantaccini, di 20 anni. d: F : 
renze, due anni e sette mesi 
di reclusione e 20 giomi di 
arresto; Agostino Scodellar., 
di 20 anni. di Nettuno. due 
anni e sette mesi di reclusio 
ne e 20 giorni di arresto; 
Mauro Martinelli. di 22 anni. 
residente in Svizzera, due an 
ni e set te mesi di reclusione e 
20 giorni di arresto (questi 
imputati sono tut t i ;n stato 
di arresto) ; Daniele Tredic:. 
di 21 anni, di Firenze, diec. 
mesi di reclusione; Sergio 
Leo, di 19 anni, di Firenze. 
cinque mesi di reclusione, 
prof. Vincenzo Simoni, di 23 
anni, di Firenze, un anno d. 
reclusione, un mese di arresto 
e 15 m:Ia lire di multa; Cathe 
rine Richardson, di 23 anni 
studentessa inglese residente 
a Firenze, cinque mesi di re 
clusione. 

Sono poi cominciate le a. 
ringhe degli avvocati difen 
sori e quindi l'udicnza e sta 
ta aggiornata a domani per 
la prosecuzlone delle arrln-
ghe e, forse, la sentenza. 

Lettere— 
all9 Unita: 

II suo pacse per due 
volte ha conosciuto 
il grandc esodo 
Caro direttore, 

la TV pubblica una sintesi 
della storia dell'emigrazione 
italiana nel mondo. Sono state 
messc in onda le due prime 
nuntate che in famigha abbia-
mo seguito con molto interes-
se. E' una storia di barbarie 
e di inumanita inaudite, che 
solo al scntirla raccontare, sia , 
pure per sommi capi, ci fa 
setitire tutta la forza e la ca-
pacita di sacrificio di intere 
popolazioni. Personalmente mi 
sono sempre intcressalo con 
passione agli emigranti ed alia 
loro dura sorte, specie per il 
fatto che ml mio comune una 
buona parte delta popolazione 
e emigrata dal '900 al '912; e 
una successiva ondata si e avu-
ta dal 1946 al 1965. 

Vorrei che tutti potessero 
seguire la trasmissionc, per i 
molti insegnamenti che si ri-
cavano da un dramma di pro-
porzioni fino ad oggi non co
nosciuto nella sua interezza. 
I giovani, e non solo loro, 
devono sapere tutta la realta 
della storia del nostro marto-
riato popolo. La sete di giusti-
zia di questi emigranti b enor-
me e noi dobbiamo fare tutto 
il possibile perche la gente 
sappia, perche questa vergo-
gna flnisca, perche essi, gli 
emigranti, possano ntornare 
alle loro terrc, alle loro la-
miglie. 

Quale giustizia essi possono 
attendcre da governi come il 
nostro? Chi, se non noi riusci-
ra a porre un freno a tanta 
inumanita. Nulla ci si pud at-
tendere dalla borghesia italia
na, responsabile in prima per
sona di un delitto collettivo 
di cosi grandi proporzioni. 

Molti fraterni saluti. 

VIRGILIO GIANELLI 
sindaco di Carrodano 

(La Spezia) 

Questo prete non 
sa che e'e stato 
il Concilio 
Egregio direttore, 

il parroco di Andali, Carme-
lo Lo Re, annunziava dall'al-
tare il 14 maggio, e successt-
vamente nelle aule della loca
le scuola media statale, che 
gli iscritti e i militanti nel 
PSI e nel PCI non possono 
fare da padrini ai bambini che 
dovranno ricevere, il 25 giu
gno prossimo, la Cresima. Due 
militanti del PSI, il sig. Giu
seppe Grande, vice sindaco di 
detto Comune e il sig. Luigi 
Scaramuzzino, appresa tale 
nolizia, hanno chiesto al pre
te, in forma molto garbata ed 
educata, il motivo di tale pre-
clusione. La risposta del pre- . 
te e stata immediata: ha que- , 
relato i due ritenendosi mi-
nacciato, ingiuriato, avilipen-
diato », provocato. 

Tale fatto ha destato vivo 
tcalpore tra la tranguilla po
polazione di Andali, la cui 
Amministrazione, socialista. 
ha sempre bene operato per 
I'unione dei cittadini e il be-
nessere collettivo. L'opera di 
un parroco, che evidentemen-
te ha dimenticato il messaggio 
di amore, dt fraternita e di 
solidarietd umana dettato dal 
pontificato di Papa Giovanni 
XXIII e dal Concilio Vatica-
no II. cerca ora di disgregare 
quanto di buono una saggta 
amministrazione va facendo 
in Andali da diversi anni 

E' tempo che i preli. spe 
cie nei piccolt centri, cercht 
no di fare soltanto i preti. e 
lascino ai politici la politica. 
Le minacce di « scomunica » 
nei confronli degli iscritti ai 
partiti della sinistra potevano 
forse andare bene nel 1948, 
ma non nel 1972, dopo il mes-
sngaio aiovanneo e il Concilio. 
Evito di proposito ulteriori 
commenti e anprofondimenti 
invitando i lettorl a meditare 
sul fatto. 

La ringrazio dell'ospitahta. 
earegio direttore, pregandola 
di omettere per il momento 
il mio nome ed indirizzo. Sa-
tuto distinlamente. 

LETTERA FIRMATA 
(Catanzaro) 

E dove sarebbe 
il «capitalismo 
dal volto umano»? 
Cari compagm, 

sui problemi dei Paesi so 
cialisti, secondo me, noi sia-
mo ancora sulla difensiva. e 
diamo troppo iimpressione 
che sono temi che per noi 
scotlano. Ora, io penso che 
sia tempo che noi ci si pon-
ga in condizione di attacco, 
senza nessun timore ed ipo-
crisia di fronte a questi pro
blemi. 

La Democrazia cristiana di
ce con molta spudoratezza: 25 
anni fa eravamo un Paese dt-
strutto, ora siamo un Paese 
industrializzato e progredito. 
dimenticando i milioni di dt-
soccupati, di emigrati e le 
brutture di questo regime 
Questo nei Paesi socialisti non 
e'e stato. La democrazia non e 
un regalo della DC e dei suoi 
leccapiedi, ma e grazie al for
te Partito comunista che per 
quanti tentativi facciano non 
polranno mai levarcelo, come 
usano fare dove gli e possibi 
le (Spagna. Porlogallo. Grccm. 
Turchia, senza dire dell'Amc 
rica Latina, dcll'Asia e dell'A 
frica). 

Dote sta il « capitalismo dal 
volto umano »? Forse nella dr 
mocratica Inghtlterra, o nelle 
altrettanto democratiche Fran-
cia ed Olanda, con gli orren 
di crimini commessi da oltre 
due secoli sino ai nostri gior
ni in un tcrzo del mondo. 
Congo, Algeria e tutti i Paesi 
colonial^ E I'Irlanda dote la 
mettiamo? 

Noi abbiamo ragione da ten 
dcre, un grande patrimonio di 
masse che ci seguono con ft-
ducia; e se queste cose le af-
frontiamo con chiarczza ed im 
pegno molti altri milioni di 
lavoratori potrebbero venire 
a noi. So che la nostra stam
pa queste cose le dice, ma 
non basta; una grandissima 
parte di lavoratori non legge 
la nostra stampa, percib noi 

dobbiamo profittare del tem
po che cl concedono alia TV 
per parlare piu di queste co
se se vogliamo che altri stra
ti di lavoratori si avvicinino 
a noi. Controbattere con plti 
forza le menzogne sui Paesi 
socialisti e far capire le con-
dizioni oggettive e soggettive 
in cui operano e dare le giu-
ste motivazioni ideologiche e 
politiche per cui queste cose 
avvengono, e non metterci $0-
lo sul piano della critica. 

ANDREA BRUNI 
., ,, . - ,.. (Foggia) 

Prima Io scoramen-
to, poi I'impegno 
a lottare di 
un nostro amico 
Caro direttore, 

io sono un simpatizzante 
comunista e nella passata ~ 
campagria elettorale ho par-
tecipato in modo attivo di-
cendo alia povera gente, ai 
penstonati e at disoccupati 
che la causa di tutti i loro 
mali era il malgoverno delta 
DC e che quindi bisognava 
votare comunista per miglio-
rare sia la loro posizione sia 
in generale quella di tutta la 
societa. Ma quando ho cono
sciuto i risultati delle elezio-
ni sono rimasto profondamen
te amareggiato: non per la 
azione che il partito ha svol
to, ma per le amare conside-
razioni che si possono fare 
sul voto di milioni di disoc
cupati e sottoccupati, sulle 
famialie di tanti emigrati. sui 
pensionati da 12.000 lire al 
mese. su tanti intellettuali 
senza lavoro, sugli studenti 
senza avvenire, sui coltivatori 
diretti. e potrei continuare an
cora, Queste oggettive consi-
derazioni portano a dire che 
la magaior parte di tali per
sone che non hanno votato 
contro la DC in pratica vo-
gliono ancora disoccupazione, 
sottoccupazione, pensioni mi-
sere. ospedali che mancano, 
scuole che sfomino diploma-
ti e laureati senza avvenire, 
che continuino le disparita 
sociali, le discriminazioni a 
danno degli operai e dei con
tadini. 

La mia prima reaztone a 
tanta ottusita e stata quella 
di abbandonarc tutto e dt 
continuare da solo per la mia 
strada. Ma ora. a mente se-
rena. devo riconoscere che bi-
sogna continuare a lottare an
che per questi che non capi-
scono e per quelli che si so
no fatti nuovamente gabbare 
dalla DC. Quindi faccio un 
appello a tutti i comumsti di-
cendo che. anche se la DC 
non e stata severamente col-
pita come si sarebbe meri-
tato, i note milioni di voti al 
PCI devono servire di sti-
moto alia nuova legislalura: 
avparteniamo ad un partito 
che ha appunto nove milio
ni di teste pensanti. e que
sto patrimonio deve spronar-
ci a nuove. decisive battaglie 

Cordiali saluti. 
ANTONIO PIRAS 

diplomato disoccupato 
(Isili - Nuoro) 

Contro la faziosita 
della televisione 
Caro direttore, 

a mio parere, sia nella 
commisswne parlamentare dt 
controllo sulla RAITV, sia 
nel corso della campagna e-
lettorale, sia nei nustri inter-
venti telcvisivi non e venuta 
fuori a sufficienza una lone 
protesta per gli abust che ta 
RAI-TV ha sempre commesso 
a facore della DC e contro 
il nostro partito. Protesta che, 
se anche i compagni del grup
po bolognese hanno messo in 
evidenza giorno per giorno 
sul nostro gtomale, e nmasla 
circoscrttta Ira i nostri let-
tori. 

Per questo propongo dt crea-
re su scala nazionale un mo-
vimento di protesta per tar 
si che, se non vengono mo-
dificate le cose, dal 1' gennaio 
1973 nessuno dei nove milio
ni dei votanti al PCI paghi 
piu il canone della RAI-TV. 

Inoltre occorre che quando 
si procedera alia formazione 
delle nuove commissiom par-
lamentnrt dopo la riapertura 
delle Camere. vengano scelti 
a far parte della commissio-
ne di rigilanza sulla RAI-TV 
dei compagni molto prepara-
ti i quali facciano sentire 1/ 
pest dei nostri nove mtliom 
di voti e denuncmo la fazio
sita sistematica della televi
sione. 

BALDINO BALDINI 
(Firenze) 

Per i pensionati 
dello Stato non 
arrivano gli aumenti 
Signor direttore. 

a suo tempo 1 nostri legi-
slaton disposero gli adegua-
menti degli slipendi e delle 
pensioni per gli statalt, sta-
bilendo. senza alcun senso di 
giustizia e di equita. che per 
gli impiegati in attivita dt ser-
nzio tali adeguamenti decor-
restrro dal prtmo luglio 1970, 
mentre per not, reictli pen
sionati, avesscro imzio dal 
settembre 1971 (ossia 14 ma-
si dopo). Un trattamento m-
grato e ingencroso, col qua
le tra Valtro tiene sottovalu-
tata la circostanza che 1 rec-
chi hanno bisogno di maggio-
ri cure ed assistenza, e van-
no piu soggetli alle mzlatUe 
che non i giovani. 

Ma oltre al danno. si ag-
giunge la befja. Perche siamo 
alia fine del maggio 1972 (cioe 
sono passati nove mesi dalla 
data fissata per 1 promesst 
miglioramenti) c. salro lero-
gazione del 10 per cento sul-
I'ammontare delle vcrgogno-
se pensioni a suo tempo elir-
gite. questi sbandieratt bene-
fici non sono ttatt eflctt';ati, 
ne. dt conseguenza. e state di-
sposto il pagamento dcrli 
ecentuali arretratt mature ti. 
Termino con I'invito ad m-
teressarvl assiduamente di 
questa catcgoria 

AMBROGIO DELFRATE 
(Cosenza) 

> . 


