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A due settimane dall'entrata in vigore emerge chiara la necessita di rivedere I'imposta e colpire la speculazione 

L'lVA HA SCATENATO L'AUMENTO DEI PREZZI 
II grande padronato appoggia il governo nel rifiuto di ridurre le aliquote e agevolare le piccole imprese - Le cooperative documentano I'azione 

dei profittatori - Forti ed ingiustificati rincari su carburanti e lubrificanti apportati dalle societa petrolifere - Gli altri prodotti aumentati 

Lettera aperta della Lega al ministro del Lavoro 

Protesta dei cooperatori 
per Pazione del governo 

Ignorale le proposte e osfacolate le iniziafive per I'occupazione e la lolfa al carovifa 

La presidenza della Lega nazlonale coope
rative e Mutue ha indirizzato una lettera 
aperta al ministro del Lavoro, Dlonlslo Cop-
po, per sottolineare la poslzione negativa sua 
e del governo nei confront! dl un grande 
movlmento soclale e del settore autogestlto 
dell'economla. II ministro, da quando e in 
carica, non ha trovato 11 tempo per un solo 
Incontro con i responsablll di un settore che 
pure e in rapporto istituzionale col mlniste-
ro del Lavoro. Anzl, atti apertl di ostilita 
sono stati compiuti dal governo — l'ultimo 
e il rifiuto di finanziare tutte le cooperative 
costituite per costruire abitazioni in base 
alia legge per la casa — escludendo le coo
perative dal concorso a risolvere 1 probleml 
deH'occupazlone e del carovlta. In settori 
come U commerclo, la plccola impresa, la 
edilizia, la pesca, l'agricoltura 11 peso del 
movimento cooperatlvo svolge una funzione 
dl grande rilievo. 

«Particolarmente per quel che si riferisce 
alia lotta contra 11 carovlta esso svolge una 
azlone dal molteplicl aspettl — in termini 
propositivi nei confronti dei pubblici poteri 
e di attivita diretta — che ha investito la 
cooperazlone agricola, la Cooperazione di 
consumo e quella fra dettaglianti. Cio nono-
etante, tutte le rlchleste rlvolte ad ottenere 
da parte del Governo una politica di soste-
gno e di sviluppo di queste forme cooperative 
sono state completamente dlsattese. Ne sono 
prova le discriminazioni nel confronti dei 
programml dl investimento della Coopera
zione agricola per quel che si riferisce ai 
finanziamenti (dirottatl a favore degli agrari 
e delle strutture della Federconsorzl) e la 
mancanza assoluta di credito agevolato per 
la Cooperazione di consumo e fra i ceti medi 
dettaglianti. 

« Carenze dello stesso genere si rlscontrano 
nei riguardi della Cooperazione di abitazione, 
che pure ha impostato vasti programml dal 
Piemonte alia Sicilia; della Cooperazione tra 
artigianl, la cui validita e indiscussa per il 

ceto medio del settore: la Cooperazione di 
produzione e lavoro (plu di duecentomila 
soci, operai e tecnici. sono riunitl In Imprese 
dl alte capacita imprenditoriali), che ha as-
solto ed assolve una funzione di rilievo nella 
lotta per l'aumento dell'occupazione. lo svi
luppo deH'industrializzazione del Paese, par
ticolarmente nel settore deU'edilizia. 

«La Lega Nazionale delle Cooperative ri-
badisce l'urgenza che venga affrontato in 
manlera organica il problema del credito 
agevolato a tutte le forme cooperative, pro-
prlo in relazione — si ripete — al contributo 
che esse danno alia ripresa produttiva e per 
un nuovo tipo di sviluppo economico del 
Paese. 

«Su dl un altro problema, che e partlco-
lare, ma non per questo di secondaria im-
portanza, la Lega Nazionale delle Cooperative 
desidera porre l'accento: la nomlna del Pre-
6ldente delPAlleanza Cooperativa Torinese da 
Lei dlsposta senza una consultazione delle 
organizzazioni cooperative nazionali. Consul
tazione che, a parere della Lega, sarebbe stata 
doverosa, data la funzione decisiva — che 
Ella ben conosce, come la conosce 11 mondo 
cooperatlvo e politico torinese — che la 
Lega stessa. con permanente impegno, ha 
svolto e sta oggi svolgendo, di intesa con 
tutte le Organizzazioni sindacali torinesi, per 
10 sviluppo della Cooperazione dl consumo a 
Torino e in tutta la Regione piemontesew. 

La Lega chiede l'istaurazione di «una pras-
Bi democratica ». la quale consenta di inserire 
11 ruolo del movimento cooperativo in fun
zione attiva rispetto ai problem! che 11 go
verno deve affrontare. La «nuova politica 
organica » che la Lega chiede al governo sara 
lllustrata direttamente ai gruppi parlamen-
tari 11 26 gennaio prossimo, con l'arrivo di 
delegazioni a Roma da tutta Italia. II giorno 
dopo, 27 gennaio, una manifestazione di coo
peratori si svolgera nella capitale. 

Per l'applicazione dell'IVA 
e le sue ripercussioni sui prez
zi, il peggio non e ancora ve-
nuto. Entro martedi 16 gli ope-
ratori dovrebbero munirsi dei 
registri bollati per la nuova 
contabilita ma e previsto, fin 
dall'inizio, che centinaia di 
migliaia di piccoli operatori 
non si troveranno in regola 
dato che .talvolta e pcrsino 
difficile trovare i libri. L'au
mento del livello di esenzione 
a 12 milioni di affari all'annv 
(ora e di 5 milioni). rimane 
uno dei piu grossi casi da ri
solvere. La prima dichiarazione 
per il versamento dell'IVA se-
guira entro il terzo mese, cioe 
a marzo. Si e in tempo dun-
que per adottare misure di al-
leggerimento dell'IVA sia per 
le aliquote che per i costosi 
obblighi imposti alle imprese 
con uno o due soli dipendenti, 
come hanno richiesto Confe-
sercenti, Confederazione arti-
gianato (CNA), Lega coopera
tive, Confederazioni sindacali. 
La resistenza a rivedere 1'IVA 
e pero molto forte. 

II GOVERNO preferisce fa
re della demagogia. afferman-
do che « controller^ i prezzi» 
ed annuncia per la prossima 
settimana dei provvedimenti 
di facciata, limitati a qualche 
situazione spettacolare. in mo-
do da buttare fumo negli oc-
chi. i 

La CONFINDUSTRIA (co
me del resto Confcommercio, 
Coldiretti e Confagricoltura) 
appoggia il governo. II diret-
tore della Confindustria Fran
co Mattei ha dichiarato'ieri, 
appoggio al governo per 1'IVA 
com'e. negando persino che 
la speculazione abbia raggiun-
to consistenza perche «nella 
situazione attuale non esiste 
possibility di risanare i bi-
lanci con piccole manovre > 
Le manovre sui prezzi in real-
ta sono grandi e gravi. 

I FATTI — L'Associazione 
cooperative di consumo ade-

Un'aggressione alia borsa 
Aumenti praticati su olii e carburanti 

/ 

1 lltro olio t Supergrade » 
1 litro di mlscela circa 
1 litro olio « Delta » 
1 litro olio trasmissloni 
1 litro olio per freni 
1 litro di anticongelanle 
1 chilo di grasso uso generate 
1 litro dl olio per motonautica 
1 litro dl olio veicoli pesanti 
5 litri di olio sintetico 

NOTA — Dai listini di una delle 
lifere: ma tutte le altre si sono 

i 

Prima 
1200 lire 
180 » 
950 » 
750 » 

1.350 > 
1.000 » 

850 » 
1.100 » 

850 » 
— » 

principali 
allineate. 

Dal 1" 
gennaio 

• 1.450 lire 
200 > 

1.050 » 
950 » 

1.700 > 
1.100 » 

950 » 
1.350 » 

950 » 
3.000 » 

societa petro-

rente alia LEGA (ANCC) ha 
diffuso ieri una chiara docu-
mentazione che sbugiarda in 
pieno padronato e governo. I 
listini delle industrie, di gros-
sisti ed importatori, parlano 
chiaro sia riguardo all'assorbi-
mento deH'imposta sostituita 
con 1'IVA che ad aumenti ul-
teriori. Ecco il quadro fornito 
dairANCC: 

CAFFE': le industrie tra-
sformatrici non solo non han 
no detratto dai prezzi lo sgra-
vio fiscale che e pari al 10,8%. 
ma hanno, sui vecchio prez-
zo. aumentato di un ulteriore 
109o giustificandolo con l'au
mento delle materie prime. 

DETERSIVI: le industrie 
hanno incorporato la detassa-
zione del 2% circa e sui vec
chio prezzo hanno aumentato 
il 12% di IVA. 

PASTE A L I M E N T A R I E RI 
SI: per le paste aumenti ge-
neralizzati da 6 lire al kg. in' 
su; per la farina gialla au-
mento di 30 lire il kg.; per il 
riso arboreo aumento di 100 
lire il kg. 33% in piu rispetto 
alia precedente stagione. 

VINI E LIQUORI: i vini co-
muni da taglio sono aumen
tati di 30-40 lire il litro; i vini 
D.O.C. sono aumentati di 50-
60 lire a bottiglia cos! come i 
vermouth e marsala. 

ALCOOL DA ZUCCHERO, 
dei mor.opoli saccariferi, che 
serve di base alia preparazio-
ne dei liquori e stato aumen
tato di 250-300 lire al litro 
Nel settore dei distillati di vi
no, per il quale sono notevoli 
i vantaggi del nuovo regime 
IVA, alcune grandi marche 
hanno aumentato il prezzo di 
120 lire la bottiglia. 

DOLCIUMI: le grandi mar 
che nazionali ed estere han 
no aumentato negli ultimi me-
si i prodotti di biscotteria del 
5-7%; 1'ANCC precisa che i bi 
scotti prodotti dalla fabbricr 
di Utrech di propriety dpi 
l'EUROCOOP non hanno su-
bito aumenti nello stesso pc-
riodo. L'industria a partecipa 
zione pubblica come quella 
privata operante nel settora 
dolciario ha aumentato i li
stini dei suoi prodotti con per 
centuali che vanno dal 3 •») 
10%. 

OLI E CONSERVE: l'olio di 
oliva ha avuto l'aumento dal 
9 al 13%, quello di arachide 
del 10%. Pesci conservati so 
no aumentati dal 3.5 al 10%, 
il concentrato di pomodoro del 
18%, la marmellata dal 6 al 

SALUMI: nell'ultimo perio-
do si sono registrati aumenti 
dei salumi di provenienza in-
dustriale di 50-100 lire il kg. 
Ci sono richieste, per gli in 
saccati stagionali. di aumenti 
da parte della piu nota mar-
ca di 100 lire al kg. dal prinrn 
gennaio. 

SAPONI E ARTICOLI DA 
TOILETTE: per i saponi e sa 
ponette i vantaggi della detas 
sazione (2.5% circa) non han 
no portato a diminuzione i li 
stini. Per dentifrici, lacch/j 
prodotti areosol e simili la no-
tevole detassazione (10% cir 
ca) non ha parimenti portato 
a revisione in ribasso dei li 
stini; viceversa la COOP IN 
DUSTRIA, di proprieta del»a 
cooperazione, ha ridotto i pre? 
zi per l'ammontare deH'impo
sta. 

PETROLIERI - L'Unione 
petrolifera ha chiesto ieri al 
governo di limitare il dibattito 
parlamentare sui regalo di 4 
lire d'imposta per litro di ben-
zina, in modo da impedire che 
l'opposizione ottenga un'inda-
gine seria sui prezzi. Le so 
cieta petrolifere pretendono di 
essere riconosciute come as 
sociazioni di beneficienza in 
quanto. dicono. <t perdiamo un 
miliardo al giorno», il che 
non toglie loro i quattrini no 
per la pubblicita ne per le 
operazioni politiche. Questi 
« benefattori» dal 1. gennaio 
hanno rincarato i lubrificanti 
dal 10 al 20 per cento (in 
tabella gli esempi) e vendono 
ora a 1.000 lire al chilo cio che 
costa loro 300 lire. Con la be 
nedizione dl governo. 

NEGLI ULTIMI DIECIANNI GLI EMIGRATI DELLE ZONE MONTANE SONO STATI UN MILIONE 

La dura vita della gente di montagna 
II dissesto idrogeologico del paese dovuto alPirresponsabile politica verso queste zone che coprono il 52 per cento del territorio 
del paese — Per non intaccare il suo potere clientelare la DC tenta di bloccare Tattuazione della legge per la montagna 

Sono quelll che stanno peg
gio di tutti nel nostro paese, 
quelli che pagano un a prez
zo :n piu» alio sfruttamento 
del capitalismo e alle ottusita 
governative: sono gli italianl 
che vivono in montagna o 
quelli che hanno dovuto ab-
bandonarla ma ci restano Ie-
gati, esasperati dal vedere 
tante risorse che si potrebbe-
ro utilizzare razionalmente. an-
dare in malora insieme a lo
ro, condannati a duri esili di 
emigrant!. Negli ultimi dleci 
anni gli emigranti delle zone 
montane sono stati 1 milione. 
Cifra altissima se si pensa 
alia grande quota di territo
rio alpino e appenninico che 

e per natura non solo lna-
bitabile ma inaccessibile. La 
zona montana in Italia copre 
del resto una fetta di territo
rio che supera di parecchio 
la zona collinare e di pia-
nura: il 52 per cento dell'Ita-
lia e a montana» e dobbia-
mo all'abbandono Irresponsa-
bile di queste terre. il dissesto 
idrogeologico del paese che at-
tacca con 1 suoi torrenti ed 
i suoi fiumi non piu inbrigliv 
ti, paesi, colline. pianure. e 
citta. 

Qulndi 11 problema e nazio
nale, diciamo pure una a que 
stione montana* che per una 
penisola come la nostra, con 
quella massiccia struttura 

AMARISSIM0 
Un 
intruglio 

Idiabdko 

USSIM0 
SaiJey 

B A L B U Z I E 
e disturb! del linguassio 
climinati in brer* tempo 

CON IL METODO PSICOTONICO 
del 

Doft. Vincenzo Masfranqeli 
(Balbozienle anch'e^ll fine 

al 18s anno) 
COR SI MENSILI Dl 12 GIORNI 

Richledele programmi sratuiti a: 
ISTITUTO INTERNAZIONALE 
VILLA BENIA RAPALLO (GE) 
Telefono 43.349 • 51.643 

Autorirtazione del Ministero della 
Pabblica Istruzione in data 3-3-1949 

I Tnsportl Funebrl |nt«rnaiior«all| 

760.700 

CALLI 
ESTIRPATI -

CON OLIO D! RICINO 
Basta con i cerotti e rasoi perico-
lost II callifugo mgiese NOXA-
CORN e moderno. iqienico e si 
appl.ca con facilita. NOXACORN 6 
rapido e indolore- ammorbidisce 

call) e durom, h 
•-^^^^^^- fistirpa dalla 

radice. 

CHIEOETE NELLE 
FARMACIE IL CALLIFUGO CON 
QUESTO CARATTERISTICO DISE-
GNO DEL PIEDE. 

orografica, e una delle piu 
vital! per superare e risolve
re dissesti di carattere gene-
rale. squilibri di carattere na
zionale. 

Parlo con il compagno Gior
gio Bettiol alle Botteghe Oscu-
re, e questo inquadramento 
generale del discorso che si 
fa in apertura del nostro in-
contro-conversazione, e chiaro 
e allarmante. Bettiol e bel-
lunese, nei dramml della 
montagna povera e'e nato e 
cresciuto e per quei prob'.emi 
si e battuto sempre, quando 
era deputato e ora che la-
vora presso il Comitato cen-
trale, una battaglia spes-
so estenuante: dal constglio 
comunale, al Parlamento. alia 
Regione, nei convegni, nelle 
riunioni, fra i montanari. II 
discorso sulla montagna e at
tuale non perche. fra 1'altro. 
questa e ancne una annata 
turistica fra le piu pesanti per 
i centri di montagna dato 
l'inverno troppo clemente, non 
nevoso. ma soprattutto. per 
che per una volta, dopo tan
te delusioni e mancate spe-
ranze, si e di fronte a una 
opportunita concreta di mo 
dificare qualcosa. II compa
gno Bettiol ricorda che pro-
prio in quest! mesl sta di-
ventando urgentlssimo pr^pa-
rare e perfezlonare tutti gli 
st rumen ti per rendere apuli-
cabile la legge nata, dopo il 
voto delle Camere, II 3 dicem-
bre 1971. 

« Comunita 
montane » 

Di che cosa si tratta? In 
poche parole, di una legge 
per la montagna che per una 
volta si e riuscitl a sottrarre 
in parte al goloso gtoco deile 
clientele democristiane. affi-
dandone l'attuazlone %?!! en-
ti local!: comuni in primo 
Iuogo e Regioni. Via i . con-
trolli prefettizi. le interferen-
ze. 1 giochl truffaldini: 1 co
muni sono chiamati a riun'r-
si in « comunita montane ^ co-
struite non secondo crileri 
amministrativi e «daH'a!tOD. 
ma per zone economicamen-
te e culturalmente amovjenee. 
Le comunita dovranno poi ri-
spondere alle Regioni e ai lo
ro organ! di programmazione 
e controllo, fissando precis! 
plan! di sviluppo da finanzia
re adeguatamente. II finan-
ziamento per il primo trien-
nlo da parte dello stato e 
di 86 miliardi: «poco. molto 
poco. dice Bettiol. ma ^ia un 
inizio. Tanto piu che i Ilnan-
ziamentl devono ora venire 
dal CIPE. dalla Cassa per le 
zone depresse. dalle Regioni 
stesse. E qui sara dura la 
battaglia nelle zone dove la 
DC la fa da padrona*. 

Con t decreti delegat! del-
1'aprile 1872, le Regioni sono 
chiamate a fare il loro dovere 
per rendere applicabile la leg
ge e utillzzabili I primi finan
ziamenti. Inutile dire pcro che 
le giunte a guida demorri-
stiana (con le eccezionl di Lav 
ilo, Btcllla • Pugllm, ml pre

cisa Bettiol) hanno fatto ovun-
que il possibile per far sta
re ferme le cose, cosl che 
per il 1972 i fondi disoonibi-
li sono rimasti nel cassetto. 
La DC si rifiuta di fare esa-
minare dai Consigli Regiona-
li le nostre precise proposte di 
legge e blocca cosi 1'indivi-
duazione delle zone omoge-
nee, la stesura degli statuti 
delle comunita montane, la 
definizione dei rapporti con 
gli altri enti che operano nel 

' territorio montano, 
Le zone montane in cui ope

ra la nuova legge (n. 1102) 
sono quelle gia definite dal
la legge del 1952. In praoica 
ben 3971 comuni su tutto il 
territorio nazionale. « Vuoi un 
esempio degli interessi demo-

' cristiani a tenere la legge in 
• bagno-maria? ». Mi dice Bet

tiol. Eccolo. L'attuale mini
stro delle finance Vali^cchi 
(naturalmente democristiano) 
e anche presldente del consor-
zio unico del bacino imbri fe
re montano (un ente che ogni 
anno lncassa dagli impianti 
idroelettrici circa 800 milioni 
di sovracanone). Valsecmi, 
nella sua provincia di Son-
drio, si e pero sempre e du-
ramente opposto alia divisio-
ne in tre o quattro zone omo-
genee dove dovrebbero poi 
funzionare le a comunita mon
tane ». Perche? Perche ha 
paura di modiflcare : Consi
gli comunali e di incrinare 
le basi e il suo potere clien
telare, che gestisce in modo 
certo non uguale a quello di 
Ezio Vanoni che gli lascio In 
eredita il collegio elettorale p. 
Queste sono dunque alcune e 
non tutte le ragioni di intoppi, 
ritardi, sabotaggi alia leuge. 

Dovrebbero nascere circa 
300 comunita montane, ma si-
no ra solo una ventina lianno 
I requisiti richiesti t'a'.Ia leg
ge; un centinaio «h comu
nita sono deformate o perche 
composte da stravaganti com-
presenze di enti montani o 
perche prive di rappresentan-
ze delle minoranze di ogni 
singolo comune. 

«c Occorre una spinta piu de-
cisa dal basso, dice con ca-
lore Bettiol, occorre che si 
mobilitino i montanari, i co
muni, le forze politiche demo-
cratiche, i sindacati. ogni 
istanza locale e il nostro par-
tito in primo luogo: occorre 
fare di piu e piu in fretta, 
prima che anche questo buon 
spiraglio che si e aperto si 
richiuda secondo la voionta 
della DCs. Ci sono forze, e'e 
spazio per portare avanti la 
battaglia. Bettiol ricorda la 
legge votata unitariamente, 
dalla DC al nostro partito, 
alia regione Lazio con l'indi-
viduazione delle zone omoge-
nee e l'istttuzione delle comu
nita montane: «in quella oc-
casione la DC si e mossa, rca-
gendo positivamente alia no
stra inizlativa politica e le-
gislativan. Nelle regioni «ros-
se» Tiniziativa e saldamcn-
te nelle man! dei comuni e 
degli altri enti local!; la pres-
sione dl massa si sente e coin-
volge — ml conferma Bet

tiol — operai, contadini, ope-
ratori economici piccoli e me
di trovando pronta risposta 
nelle scelte delle regioni emi-
liana, toscana, umbra. 

Situazioni oscure invece in 
tante zone blanche delle mon-
tagne piemontesi, nelle Vene-
zie, nel Sud soprattutto cala-
bro (si pensi alia tragedia 
deH'Aspromonte), siciliano, lu-
cano, sardo, campano, abruz-
zese. Oltre all'inerzia o al sa-
botaggio democristiano e'e un 
altro pericolo. 

Struttura 
clientelare 

Bettiol ml fa il caso della 
recente convenzione firmata 
dall'Unione nazionale comuni 
e enti montani e la Tecneco 
dell'ENI una convenzione che, 
se attuata, priverebbe le co
munita montane di Iarghi po
teri di intervento, sovrappo-
nendo loro — al solito — un 
eufemismo tecnocratico. verti-
cistico, radice di qualche nuo
va struttura clientelare. Dice 
Bettiol: «LTJNCEM ha ora 
cambiato presldente e la con
venzione fu firmata in ex
tremis dal presldente dlmls-
sionario. E" una convenzione, 
oltretutto, fuori del termi
ni previsti dalla legge e quin-
di impugnabile e tale da non 
obbligare in alcun modo co
muni e comunita montane. 
E' comunque 1'indicazione dl 
quante forze continuino e pre-
mere nelle antiche direzioni: 
noi chiediamo soprattutto che 
11JNCEM cambi politica. che 
diventl ora che si vuol dare 
nuove basi, una reale utilizza-
zione democratica e di 

, massa ». '- -
• l a spinta del paese e'e. Bet

tiol, ricorda il convegno dl 
600 sindaci a Torino, nel set-
tembre del '72, la legge che 
si e riuscitl a varare dopo 
tante reslstenze della DC nel
la regione veneta (e ora e 
aperta la battaglia per gli sta
tu ti). le grandi e continue ini-
ziative unitarie nel Piemonte, 
che ha ben 480 comuni mon
tani. Lo stesso Bettiol ricorda 
che nella recente riunione na
zionale del quadri comun:sti. la 
legge 1102 venne definita dal 
compagno Macaluso. tma aau-
tentica legge di riforma» per
che accresce concretamente 
i poteri dei comuni. forse, ag-
giunse Bettiol. m a delle po-
chisslme legsi di ri forma che 
si a mo riusciti a far realizza-
re dal 1948 a oggi. Proprio 
per questo. conclude, occorre 
oggi che il partito si mobi-
lit' a o?ni livello 

ET quindi un discorso poli
tico generale una «questio-
ne» nazionale appunto: come 
tale va analizzata andando a 
guardare nelle pleghe tan-
to fitte dei monti alpinl e ap-
penninici dove milioni di Ita
lian! pagano un prezzo anco
ra plu alto che altrove al 
malgoverno democristiano e 
alia miopia dei nostri pro-
grammatori. 

Ugo Baduel 

Questioni di «mala»: 
due uccisi a Mestre 

VENEZIA, 13. 
Due giovani pregiudicati. Franco Sedona di 2S anni, dello 

c Paciance >, e Eugenio Bullo di 32 anni, detto < Neno >, sono 
rimasti uccisi, ieri sera, durante una folle sparaloria awenuta 
in un bar di Mestre. l/omicida, Giorgio Scantamburlo, detfo 
« Peoco >, di 34 anni, pure lui appartenente al giro della mala, 
dopo una breve latitanza, si e costituito alle 22^0, esattamente 
tre ore dopo il fatto, alia questura di Venezia. Sui posfo della 
tragedia erano immediatamente accorse le gazzelle dei cara-
binieri e le pantere della polizia, awisafe dal gestore del 
locale. Quindi, la caccia aU'uomo su tutte le strade della pro
vincia. Lo Scantamburlo era ancora in possesso della pistola 
a tamburo con la quale aveva sparato i quattro colpi micidiali. 
Uscendo dal locale, infatti, sembra avesse profferito frasi di 
minaccia nei confronti di altri due < awentori >. 

Quale il movente che ha armafo la mano del pregiudicato? 
A prima vista, sembrerebbe una banale lite fra i tre, sorta 
nel corso di un'abbondanfe libagione. La spiegazione di fondo 
sta invece nella personalita dei tre protagonisti. Bullo era I'ef-
fettivo boss deila malavita in terraferma: attraverso lui « pas-
sava > tutto, contrabbando, prostituzione, furti e altro. c Pa
ciance s e c Peoco > erano due sottocapi, gli ultimi di una 
covata che frova le radici purtroppo nel sottoproietariato, nella 
miseda, nell'abbandono, nella mancanza di quelle strutture 
social! cd educative di cui Mestre, f rut to della speculazione 
e della rendita, e I'esempio piu clamoroso • piu grave. 

II « Peoco • era uno dei sottocapi e « amministrava > una 
sua zona, a Mestre, per conto di « Neno », ma non era me-
strino, era veneziano, tutfaltra cosa: si sentiva privilegiato 
e quindi mal sottostava agll ordini. 

NELLA FOTO: Giorgio Scantamburlo subtto dopo Carresfc 

Lettere— 
all9 Unitec 

Due pareri • 
su «Nascita di 
una dittatura» 
Caro dlrettore, 

la lettera su «Nascita di 
una dlttaturan di Camilla Ra-
vera ed altri, pubblicata il 
28 dicembre su l'Unita, ci e 
stata di grande conforto per
che da un lato testimonla la 
vitalitd critica presente nel 
nostro partito, dall'altro ac-
coglie i rilievi e le motiva-
zioni politiche che il compa
gno Ambrogio Donini muove 
alia stessa trasmissione, nel 
suo articolo del 14 dicembre, 
e ha dato I'avvio al suo au-
gurio circa un pubblico di
battito a proposito. 

Noi siamo un gruppo di in-
segnanti di Bitonto, educati 
all'antifascismo dal professor 
Donini. II piii « vecchio » tra 
noi ha 33 anni e ci auguria-
mo di non apparlre a vecchi» 
di fronte ai «giovani di og
gi » del prof. Manacorda, coi 
quali questi dice d'aver «di-
scusso volta per volta» le 
puntate, dimenticando che 
nella trasmissione « Nascita di 
una dittatura » avrebbe dovu
to far discutere e far ascol-
tare, anziche «i vecchi arne-
si del fascismo », le masse la-
voratrici, e 1 loro eroici di-
rigenti; cioe coloro che, ri-
nunciando alia propria posi-
zione, hanno preferito I'esi-
lio e le persecuzioni. Questo 
signiftca essere democratici, 
diciamo a Manacorda; questo 
slgniflca vlvere ed essere fe-
deli alia causa rivoluzionaria. 

La voce di tanti compagni, 
sepolta e afflevolita nel tem
po, avrebbe dovuto trovare 
conforto, se espresso nella tra
smissione, alle mille pene vo-
lontariamente sofferte. e dire 
alia disorientata umanita di 
oggi (e non solo al giovani 
di oggi!) che vede lo sfaccia-
to tracotantc imperialismo a-
mericano e il rigurgito fasci-
sta, parole di pace, di socia-
lita, di solidarieta. di parteci-
pazione e autodecisione, di ri
spetto delta persona umana. 
E, in verita. se tali valori non 
si radicano bene nella cosclen-
za, cosi come il compagno-
maestro Donini 11 ha in not 
radicati (altro che «trattar-
ci... dall'alto in basso e non 
senza una punta di malcelato 
dispregio »!), e che la trasmis
sione non ha evidenziati, cer-
tamente si rischia di depene-
rare in un comunismo di etl-
chetta. 

Grazle e fraternl saluti. 
Pasquale CATPCCI, Miche-
lina LACETERA, Pasqua
le MASIELLO. M. Carme-
la PERRINI. Pina PERRI-
NI, Anna PICIARIELLO, 
Vincenzo ROBLES, Miche-
le RUGGIERO. M. Lui-
gla SALIERNO, Caterina 
SORGENTE, M. Antoniet-
ta SORGENTE, Emanuele 

STELLACCI 
. (Bitonto - Bari) 

Carl compagni, 
interveniamo in merito al

ia discussione che si e aper
ta sulla trasmissione televisi-
va a Nascita di una dittatu
ra J», per esprimere le rifles-
sioni di alcunl militanti dl 
base. A noi sembra molto po-
sitivo che si sia dato avvio 
ad un dibattito ricco di con-
tributi critici suite questioni 
poste dalle cause ed origini 
della dittatura fascista, dibat
tito in cut gli storici marxistt 
espongono le loro ipotesi in 
merito a tali questioni. Supe-. 
rata infatti la concezione mo-
nolitica del marxismo anche 
nel campo storiograflco, ci , 
sembra giusto affermare che 
il problema del fascismo va 
inquadrato in una analisi che 
tenga conto di tutte le sue 
componenti, economiche, so-
ciali, psicotogiche e culturali, 
analisi quindi della crisi della 
societa italiana del primo do-
poguerra. della « scelta » e/fef-
tuata dalle classi dirigenti ita-
liane in funzione antioperaia 
ed antidemocratica, della ne-
cessarieta (non ineluttabilita) 
di questa scelta, delle caren
ze del movimento operaio che 
Vhanno favorita. Ci pare che 
U numero del Contemporaneo 
relativo alia «marcia su Ro
ma • rRinascita, 27-X-1972) sia 
indicative in tal senso e co-
stituisca un esempio da mc-
ditare. 

Alia luce di queste argo-
mentazioni. ci sembra sia da 
valutare positivamente la tra
smissione * Nascita di una dit
tatura* come sforzo di stori
ci cattolici, comunisti e socia.-
listi di esprimere in forma di
retta, raccordando brevi fil-
mati con interviste ai prota
gonisti, una analisi del fasci
smo che nasca dai fatti pre-
sentati e non sembri preco-
stituita. Le balbettanti ed as-
surde giustificazioni dei fasci-
sti e le loro risibili argomen-
tazioni sono stale piu elo-
quenti di ogni commento per 
quanto robusto e completo ai 
fatti del '22. II rischio di ma-
lintesi (voluti o no) esisteza. 
e si possono rilevare carenze 
di informazione e talvolta una 
mancanza di « cattiveria » nel
le domande agli esponenti fa
scists ma e un rischio che si 
corre sempre. quando si fa 
affidamento all'intelligenza del
lo spettatore ed alia sua ca
pacita di operare una sintesi 
dei materiali offerti dalla tra
smissione. 

Riteniamo quindi giusla la 
decisione del compagno Ma
nacorda di dare il suo con
tributo alia trasmissione in 
questione; e ci sembra che le 
critiche a lui rivolte dovreb
bero mantenere un maggior 
equilibrio tra la generosa ri-
pulsa emotira del fascismo 
(che pure ha avuto importan-
za fondamentale negli anni piii 
bui della dittatura mussoli-
niana) ed una fredda analisi 
dei motiri per cui sorse e si 
sviluppb la reazione fascista. 

Ci sembra insomma che sia 
onportuno mantenere il dibat
tito su questo tema nei ter
mini di una qiusta dialettica 
di partito. Esiste oagi nella 
sinistra italiana e nel partito 
una nuora generazionc di sto
rici che sta cercando di dare 
una interpretazionc del fasci
smo che tenga conto di tutte 
le sue componenti: a lirello 
della lotta quotidiana, e aiu-
slo informare in modo effica-
ce I giovani dl cid che e sta

to U fascismo, per vaccinarli 
contro ogni tentazione auto-
ritaria e antidemocratica; ed 
in questa direzione ben ven-
gano trasmissioni come « Na
scita dl una dittatura», cht 
con tutte le loro carenze (e 
se si vuole amblguita di for
ma) mostrano chiaramente 
chi e cosa fossero i fascisti. 

ALDO PACE 
ALVARO OSTI 

(Roma) 

Con la gucrra nel 
Vietnam si arric-
chiscono gli indu-
striali americani 
Caro direltore, 

quanto rendono agli indu-
striali americani, in danaro 
contante le centinaia e le mi
gliaia di tonnellate di bombt, 
che gli avieri americani sca-
ricano quotidianamente sui 
Vietnam? Sta di fatto che le 
bombe sono prodotti indu-
striali e, come tali, sono «mer-
ci», che garantiscono un pro-
fitto, un guadagno, come tut
te le merci. La domanda dun
que d lecita: quanto, tradotto 
m lire italiane, il guadagno 
che gli industriall delta guer-
ra realizzano sidla pelle dei 
lavoratori americani e vidua-
miti? 

Leggiamo «Informatutto '73» 
(pag. 68) del Reader's Digest, 
fonte certamente non sospet-
ta dl filocomunismo: «Ogni 
volta che un B-52 sgancia II 
suo carico dl bombe i contri-
buenti americani sborserebbe-
ro circa 37 milioni di lire». 
Mi scusi il redattore di questa 
rivista, ma questo «latinorum» 
non mi e molto chiaro. Vedia-
mo di tradurlo in termini piu 
comprensibili, cosi: ogni vol-
ta che un B-52 sgancia il suo 
carico di bombe. gli industria
ll americani, i padroni ameri
cani delle industrie di guerra, 
meltono nel loro portafoglio, 
in danaro contante, 37 milio
ni di lire. Ecco, cosi e piii 
chiaro. 

Se calcoliamo che dal luglio 
1955 al dicembre 1967, in soli 
due anni e mezzo di guerra, 
gli USA hanno scaricato sui 
solo Vietnam del Nord «piu 
bombe di quante gli Alleati 
lanciarono durante la secon-
da guerra mondiale » (pag. 68), 
senza che il Nord stta in una 
situazione di guerra dichiara-
ta, possiamo renderci conto 
della verita vera della gucrra 
USA in Vietnam. 

Gli esperti hanno calcolato 
che il costo della guerra amt-
ricana contro il Vietnam del 
Sud (i guerrafondai italiani di
cono a in difesa » del Sud), e 
salito a tutto il 1970 alia spa-
ventosa cifra di 46 mila mi
liardi di lire. Sono 46 mila 
miliardi di lire che gli indu-
striali americani della guerra 
hanno messo nei loro portafo-
gli, speculando sulla vita de
gli stessi soldatl americani, al
le famiglie dei quali danno 
contentini a base di medaglte 
e di tanti preziosi « paroloni », 
come Patria, Civilta Occiden-
tale, Liberia, Religione, e co
si via. II fatto e che la guerra 
e sempre, per questa gente, 
un investimento vantaggioso. 

L. BELLI 
(Roma) 

Altre lettere in cui si con-
danna severamente l'aggressio-
ne americana nel Vietnam e 
il comportamento del gover
no italiano, ci sono state 
scritte da: M.G. STARITA, Na-
poli; Gianni D'AMBROSIO, 
Genova-Sampierdarena; Miche-
le PERSICO, Orbassano-Ton-
no; Mario MAGNINI, Pistoia; 
Divo FIASCHI, Genova-Riva-
rolo; Famiglia BARONCINI, 
Pisa; Peppino O., San Gio
vanni in Fiore; Orazio VAL-
LONE, Monaco di Baviera; 
Martmo MARTINI, Genova; 
Romeo SCALABRINI, Vercel-
11; Marinella MANDELLI, Bru-
gherio (ha 14 anni e ci man-
da una bella poesia); G. PE-
DRONI, Sassuolo (o La nostra 
protesta contro gli USA si do-
vrebbe esprimere anche boi-
cottando tutti i prodotti di 
marca americana»); Angelo 
BINI, Fibbiana; Giovanni 
QUARATO, Basilea; E. FILIP-
POS, Modena; Giuseppe PAO-
NE, Tiriolo-Catanzaro; AldO 
GRAZIOSI, Bologna. 

L'intervento di 
Aiiderlini al CESPE 
Caro direttore, 

ho letlo con una certa sor-
presa su l'Unita del 10 cor-
rcnte il riassunto dei mio in
tervento al convegno dell'EUR. 
Mi rendo ben conto delle dif-
ficolta in cui si e trovato il 
giornalc nel dare il resoconlo 
di oltre trenta mtertenti. Per-
mettimi tuttavia di rettifica-
re un dato di fatto: io non 
ho parlato di «piano specia-
lizzato per l'industria chimi-
ca » 772a della necessita di ela-
borare un pinna generale del-
Veconomia italiana come un 
prius, logico e politico, ri
spetto al ruolo da assegnare 
alle stesse aziende pubbliche 
rilevando che. tenuto conto 
anche del fallimento del pri
mo piano quinquennale e del-
Vassenza del piano in cui ci 
troviamo, falliti i tentatwi 
neo-capitalistici di razionaliz-
zazione del sistema, la sini
stra non devc lasciar cadert 
Video del piano. 

Ho anche sottolineato la 
funzione nazionale e anti-ca-
lonizzatrice che le azienda 
pubbliche sono chiamate ad 
assolr^re prioritariamente in 
questa fese del nostro svi
luppo tenendo anche conto 
delle prossime scadenze in-
ternazionali (GATT Sistema 
monelario, MEC, cosiddetta 
dicisione internazionale del 
lavoro) e la necessita di una 
loro apertura verso i proble-
mi dei Paesi in via di sviluppo. 

Ho conc.'uso in chiave po
litico: la soluzione di tutti i 
problemi dello sviluppo della 
nostra economia e quelli del 
ruolo delle aziende pubbliche 
passa per una inrcrs;one di 
tendcr.za politica che ci lib? 
ri anzitutto del gorerno An-
drcotti. 

Tanto cordialmcnte. 
LUIGI ANDERLINI 

(Roma) 


