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Le proposte governo-Confindustria 

FISCALIZZ AZION E: 1000 
MILIARDI SENZA FRUTTO 

Come funziona - Sanity tutti dovremmo pagare il servizio ma non riceverlo 
Enorme ritardo della spesa pubblica • Cosa serve per le piccole imprese 

L'incontro sindacati-govcrno 
di mercoledl scorso e stata la 
occasione per presentare un do-
cumento di politica economica 
che viene chiamato « Piano eco-
nomico per il 1973 >. L'unica in-
dicazione concreta di rilievo con-
tenuta nel preteso <Piano* e 
la proposta di sostituire una 
c«rta quantita di contributi as-
sicurativi, attualmente pagati 
dalle aziende in proporzione ai 
saiari, con uno stanziamento a 
carico dello Stato e quindi del 
contribuente. Per questo l'ope-
raiione viene chiamata flscaliz-
zazione: il contributo che ora 
pagano le imprese verrebbe tra-
sformato in una tassa pagata da 
tutti i cittadini. Si parla di ri-
durre i contributi per un 7%, 
togliendoli dal contributo alle 
casse malattia (INAM), trasfe-
rendo a carico del bilancio sta-
tale un migliaio di miliardi oggi 
pagati come costo del lavoro. 

I contributi per l'assistenza sa
nitaria (INAM, maternita, tuber-
colosi) in effetti dovranno essere 
aboliti quando all'attuale ordi-
namcnto basato sulle Mutue si 
sostituira un Servizio sanitario 
che offra tutte le prestazioni 
gratuitamente a tutti i cittadini: 
poiche il Servizio sanitario abo-
lira le differenze di trattamento, 
completandole e migliorandole 
rispetto alle Mutue, allora sara 
giusto che il finanziamento ven-
ga posto a carico di tutti i 
cittadini e finanziato tramite le 
tasse. Cosa vuol fare invece il 
governo con la proposta attua-
le? Vuole mettere il contributo 
a carico di tutti i cittadini sen
za estendere, ne riformare, le 
prestazioni sanitarie. La riior-
ma sanitaria non si fa; ma si 
chiede ai cittadini di pagarla 
come se fosse gia fatta. 

La fiscalizzazione, cioe. con-
seguenza di una riforma diviene 
un mezzo come un altro per 
far pagare al contribuente gli 
aumenti salariali derivati dai 
nuovi contratti. Per quanto sem-
bri assurdo, tutta l'operazione 
si riduce a questo: poiche le 
aziende affermano di non poter 
sopportare i costi attuali, il go
verno vorrebbe che il contri
buente si sostituisse all'impren-
ditore per pagare il contributo. 

CRISI FABBRICATA — II go
verno ha operato in modo da 
riscuotere senza pagare. Abbia-
mo le cifre di dieci mesi sol-
tanto del 1972 ma parlano chia-
ro: incassati dallo Stato 10.877 
miliardi; spesi 9.896 miliardi di 
lire. I cittadini hanno versato 
in dieci mesi 981 miliardi in 
piu di ci6 che e stato speso. Ec-
co dove sono i 1000 miliardi di 
lire da regalare alle imprese. 

In effetti, nel bilancio dello 
Stato ce ne sono molti di piu 
se andiamo a vedere il rappor-
to fra gli « stanziamenti > e la 
spesa, in quei dieci mesi consi-
derati: le previsioni deliberate 
dal Parlamento e accettate dal 
governo erano di spendere 12.242 
miliardi ben 2.259 miliardi in 
piu rispetto ai 9.896 spesi ef-
fettivamente. 

Si rifletta su questo fatto: se 
il governo avesse speso gli stan
ziamenti di bilancio, aumentan-
do la spesa sociale, questi due-
mila miliardi sarebbero arriva-
ti lo stesso alle aziende che og
gi chiedono la fiscalizzazione, 
sotto forma di «acquisti> dei 
privati (quando la spesa statale 
va a favore di persone) o degli 
enti o aziende pubbliche finan-
ziate. Con una massa di acqui-
sti piu elcvata le aziende indu-
striali possono produrre di piu, 
utilizzare completamente i pro-
pri impianti (oggi cdisoccupa-
ti» per il 23%) e quindi pagare 
aumenti salariali ed accrescere 
gli investimenti. L'aumento della 
spesa pubblica. ben diretto. pud 
rilanciare la produzione; la fi
scalizzazione in questo caso e 
esattamente il suo contrario in 
quanto riduce le disponibilita 
per la spesa pubblica pur in una 
fase di aumento delle imposte. 
riduce il potere d'acquisto, fi-
nanzia il parassitismo anziche 
lo sviluppo. 

PICCOLE IMPRESE — Nessu-
no nega che molte piccole e 
medie imprese hanno costi ele-
vati. Bisogna perd metterci di 
accordo su alcuni punti: 1) le 
imprese e i settori non sono tut
ti uguali. per cui regalare a 
tutte il 7% del salario significa 
non risolvere i problemi in al
cuni casi ed in altri. invece. ali-
mentare dei superprofitti; 2) la 
causa deile difficolta non e il 
costo del lavoro. molto basso 
specialmente nelle imprese pic
cole. per cui la riduzione dei 
contributi e una boccata d'ossi-
geno che durerebbe lo spazio di 
un mattino mentre le cause di 
rachitismo rimarrebbero. Ne ci-
tiamo le piu important]. 

Capacity produttiva Inutlfiz-
zala: si scende al 67-70% nelle 
piccole imprese, per cui ogni 
unita di merce prodotta viene a 
costare molto di piu. Per utiliz
zare meglio la capacita produt
tiva e necessario: a) aumenta-
re. e non diminuire, il potere di 
acquisto dei lavoratori; b) orga-
nizzare le piccole imprese fra 
loro per acquisire in maniera 
piu continuativa le ordinazioni. 

Costo del danaro: le piccole 
imprese pagano il 5-6% in piu 
delle grandi e cedono. quindi. 
una parte cospicua dei profitti 
realizzati alle banche. E' possi-
bile ridurre questo «costo* in 
due modi: eliminando le discri-
minazioni nel tasso d'interesse 
(obbligo alle banche di pratica-
re tassi unitari), diminuendo lo 
indebitamento mediante apporti 
diretti di un Ente regionale pub-
blico. contrattando il credito at-
traverso consorzi. 

Prezzl semilavorati: le grand! 
imprese vendono prof ilati di fer-
ro, rame. legname da lavoro ecc. 
a prezzi sempre piu alti. aumen-
tando a proprio profitto i co
sti delle piccole imprese. Inol-
tre fanno eseguire alle piccole 
aziende appalti e subforniture a 
condizioni risicate. L'unione in 
consorzi di contrattazione ed ac
quisto pud alleggerire questa 
situazione. 

Capacita di mcrcato: per fare 
un esempio, le scarpe esportate 
dall'Italia realizzano un prezzo 
< medio > di 2.500 lire soltanto e 
sono vendute negli Stati Uniti e 
altrove a presti variant! fra le 
101 la 15 mila lire. I piccoli in> 

prenditori, in questo caso, sono 
« padroni per procura » del ca
pitate straniero che fa i mag-
giori vantaggi. E" una situazio
ne che si pud e deve cambiare 
che ha esempi nei settori con-
fezioni, maglieria, vetro e altri. 

Ci sono piccoli imprenditori 
che preferiscono la boccata di 
ossigeno oggi piuttosto che agi-
re per misure durature, sostan-
ziali. La Confindustria ci specu
la. ingannandoli come ha sempre 
fatto. Cominciando, oggi, col na-
scondere loro che solo l'attua-
zione di vere riforme, come quel-
la sanitaria, si tradurrebbe in 
immediato beneficio per loro: 
la gratuita e l'unificazione dei 
servizi sanitari include anche i 
piccoli imprenditori e le loro 
famiglie. 

Renzo Stefan el I i 

L'allucinanle vicenda di un soldato impazzito durante la prima guerra mondiale 
( %mm II I • • I I • - i • I • » - • • • - • — • . i . . . . - • • . . i . — • . . . . . • • • - • , . — . • • — • » • — • . . . • • . i • •— — , — - • • 

Dimenticato per 41 anni in manicomio 
viene di nuovo rinchiuso in clinica 

Uno scandalo giudiziario che ha ben pochi precedenti - Giuseppe Angioni ha oggi 83 anni • Perse 
la ragione per gii estenuanti turni in trincea sull'lsonzo - Non lo vogliono rimandare a casa 

Parigi: sono stati sei allievi 
a dar f uoco alia scuola 

Travolto 
dalla frana 

villaggio 
nel Peru 

LIMA. 10 
Un Intero villaggio delle An-

de peruviane e stato travolto 
e distrutto da un violento tor-
rente di fango, originate da 
piogge torrenziali abbattutesi 
sulla regione. Secondo notizie 
giunte oggi a Lima, dieci ca* 
daveri sono gi i stati estratti 
dalla coltre di fango ma un'al-
tra quindicina di abitanti ri-
sultano mancantl e si teme 
che il bilancio definitivo del
le vittime sia destinato a sa-
lire. La sciagura e awenuta 
martedl scorso nel villaggio 
d! Casabamba, 

P A R I G I , 10. — L'incendio alia scuola « Edouard Pailleron » di Parigi, che il 6 febbraio ha 
causato 22 morti, f ra cui 18 ragazzl, e stato appiccato da alcuni allievi della stessa scuola, di 
eta f ra I 14 e I 15 anni: questa atroce ed incredibile notizia e di fonte ufflclale. La polizia 
giudiziaria, infattl, ha raccolto questa sera le confession! dei responsabili, i quail hanno detto 
di aver cosparso due litri di benzina e di aver poi dato fuoco con un fiammifero. Due ragazzl 
— a quanto si e appreso — avrebbero appiccato materialmente l'incendio: altri quattro com-
plici sarebbero invece rimasti per la strada « a vedere lo spettacolo > della scuola in f lamme. 
Nel la fo to: I rest! della scuola dopo l'incendio. 

Cagliari: a nudo le frustrazioni e le ipocrisie della « genfe bene » 

Dietro al processo delle Lolite* 
Chi erano i personaggi alia sbarra? - La logica del maschio offeso - II denaro, protagonista di fondo 
Fvasinni fisnaii P farili fruadacni. I seeni della disgregazione - L'assoluzione di Angelo Domenghini 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 10. 

C'e stato qualcosa nel 
« processo alle Lolite » — che 
si e svolto al trlbunale di Ca
gliari per alcune settimane e 
che si e concluso con sei con-
danrte e 15 assoluzioni, com-
presa quella di Domenghini 
— che nessuno ha pensato di 
mettere in evidenza: e il ruo-
lo subaltemo esercitato dal 
sesso femminile in tutta la 
vicenda. 
Sembrava che decine dl per

sone tra imputati e awocati 
si preoccupassero solo di di-
mostrare che una bambina di 
12 anni (appunto la Gabriella 
Fodde) era in sostanza una 
« navigata » prostituta per cui 
ogni attenzione, ogni rappor-
to riservatole da parte degli 
imputati non poteva essere 
considerato violenza. ma solo 
una prestazione ricevuta e 
lautamente retribuita. 

Sullo sfondo della vicenda & 
sempre rimasta una lunga 
schlera di maschi offest di 
cittadini supervirili, di studen-
ti mattacchioni e di sportivi 
assediati da minorenni sfre-
nate, che la legge aveva col-
to nel mezzo dei loro esercl-
zi ginnici e dei loro dorati 
relax. Costoro, una volta tra-
scinati a ingiustamente» da* 
vanti alia giustizia, sembra-
vano giustificarsi: «noi, che 
ci possiamo fare? sapete l'uo-
mo com'el». 

Accanto al campionarlo va-
riopinto di latin lover sede-

Buio 
a mezzogiorno 

nel centra 
di Milano 

MILANO. 10 
II fenomeno del sbuio a 

mezzogiorno» anche oggi ha 
interessato Milano. H traffi-
co automobilistico scorre con 
difficolta a causa della scarsa 
visibilita dovuta alia nebbia, 
ad una lleve pioggia e alio 
smog, n fenomeno interessa 
soprattutto il centro cittadi-
no, mentre In periferia le con
dizioni sono nettaroente mi-
gllori. Gil aeroportl mllanesi 
infatti, funzionano. La terape-
ratura si mantiene intorno agli 
otto gradi. 

Ii calciatore Domenghini 

va, ironia della sorte. una 
schiera di uomini-donna, pron-
ta a confondere le idee. Sic-
ch5 uno non riusciva dawero 
a spiegarsi come mai viva 
questa borghesia cittadina, co
me siano mescolati gli tnte-
ressl, gli amori, la vita 
quotidiana. 

Un a processone », insomma, 
in cui anche la stampa quo 
tidiana nel recensire boccac-
cescamente la storia. non si e 
salvata da tanta vischiosita 
piccolo borghese. 

Le udienze raccontate a fa-
si trasparenti, piene di detta-
gll, attraverso le version! de
gli awocati difensori e di par
te civile, attraverso le intervi-
ste e le lettere di ragazzine 
indotte a prostituirsi. 

I personaggi alia sbarra 
erano tra 1 piCi incredibili: un 
palafreniere del calciatori che 
dispensa pane, companatico e 
sesso gratis, tanto per entrare 
nel giro delle oelebrita; il gio-
vane bene che commette l'im-
prudenza di complere qualche 
cscappatellai* goliardica sen
za troppo riflettere; il trave-
stito che telefona al divo del 
pallone giurando la sua deci-
sa intenzione dl non tradire 
nessuno; l'aiutante di campo 
dell'universitario cattivo. della 
cmente* delle tresche amo-
rose a un tanto a seduta, che 
spiffera ogni cosa per vilta e 
per mancanza di stile. 

Dalle cronacbe e emersa 
nettamente la logica che pri
ma abbiamo riferito: i maschi 
offesi protestano per le accu
se < infamantl»; le «lolite » 
appalono, ogni giorno che pas-

Marted) sciopero generate 

Ancora terremoto 
ad Ascoli Piceno 

ASCOLI PICENO, 10. 
Ancora una notte di terrore per la popolazlone di Ascoli 

Piceno. La terra ha tremato questa notte alle 0,46: una 
scossa valutata del quarto grado della scala Mercalll, regi-
strata anche dal sismografo altuato ad Ancona. La scossa si 
e lrradiata per tutta la fascia montagnosa degli Appennlnt 
e del Sibillinl sia dell'Ascolano come deU'Alto Macerateae 
sino A Norcla In Umbria ore dappertutto e stata awertlta 
dalla popolazlone. 

Ad Ascoli Piceno la gente si e riversata per le strade. 
Per fortuna non vl sono stati ulteriorl dannl oltre a quelll 
gia esistentl per le scoase dei mesi soorsi. L'eplcentro e 
stato Individuate ancora una volta sul monte Vettore. 

Rioordiamo lnoltre che le federazionl della CgiL Clsl e 
UU hanno lndetto per martedl uno sciopero generate dl 
24 ore di tuttn la clttadinanza dl Ascoli Piceno per prote-
stare contro le autorlUt locall e quelle govematlve per la 
lentezxa e rinconslstenxa degli aiuU ai terremotaU. 

sa, sempre piu sulla via della 
prostituzione organizzata; i 
contomi della «famiglla lo-
litescan si rabbuiano pauro-
samente; salda, saldissima, 
emerge la reputazione dl co-
loro che si sono attenutl al 
miti del gallismo, ai quali si 
puo solo rimproverare di es-
sersi moss! incautamente. sen
za discrezione. 

Ora non vl e dubbio che 11 
processo appena terminato ha 
mostrato molti duplici elemen-
ti. Fa rabbrividire la situa
zione In cui ha vissuto un 
nucleo famigllare carico di 
otto bambini, con genitori 
sparpagliati. Cosl come non 
c'e niente da dire se un gio-
vane ha del rapportl amoro-
si con la ragazza che cono-
sce. 

Qui le questionl sono altre. 
Vi e questo commercio dl 
amicizia, questo accompagna-
re bambine a festini e case 
private, queste passeggiate 
nel bosco per «ammirare» 
gli Idol! del pallone, questi 
macchinoni dl lusso che van-
no e vengono di notte nelle 
strade di un ghetto per sot-
toproletari e piccolo borghe-
si disperatl. 

Ecco 1 fatti, gli element! 
che gettano una luce chiara 
su un costume, su un'abitu-
dine a comprare, a usare la 
ricchezza per corrompere. 

H denaro resta, a nostra av-
viso, uno dei «personaggi» 
chiave in tutta questa storia. 
Deve esseme corso molto, da 
tutte le parti, per lisciare. 
pregare, tacitare. 

H tribunale e potuto solo 
Intervenire per stabilire dove 
e stato commesso reato. Ades-
so. altri cinque ragazzl e ra-
gazze saranno giudicati dal 
tribunale dei minorenni, ed 
altra sporcizia saltera fuort, 
a porte chluse e hi cronacbe 
trasparenti. 

Purtroppo ci sono altre co
se su cui non ci potra esse
re sanzione, ma che restitul-
scono le immagini di una so-
cieta non a caso qualunquista. 
non a caso priva di valori e 
di Ideologia, continuamente 
comprabile per qualunque 
esperimento. II fascismo, pri
ma dl tutto. 

In fondo sul banco degli ac-
cusati abbiamo visto molti dl 
quelli che, in una citta meri-
dionale dlsgregata come la 
nostra, si indignano contro 
ogni attentate all'ordine. pur 
essendo invlschiati in ballettl 
rosa e verdi, in vlolenze di 
gruppo nei confront! di ra-
gazze povere e sventurate. 

Ma cos'e poi questo «ordl-
ne»? E* l'ordine del privile-
gio. delle riccnezze facili. del
le evaskml fiscall, della mise-
ria del ghetti di periferia. del
la sottoccupazione e della dU 
soccupazlone dilaganti, delle 
scuole di parcheggio, della 
mancanza dl ospedali, della 
casa accessiblle solo a pochi, 
degli omicidl bianchi e dei 
bambini costrettl a lavorare. 

Questa e la realta di Ca
gliari. Ed e da un simile re-
troterra che nasce la storia 
dl Gabriella. 

H processo dei « ballettl ro
sa* e il segno piu appari-
scente dl una disgregazlone 
che, come in altre citta meri
dional!, sta assumendo a Ca
gliari proporzlonl notevoli. -

Da resocontl apparel In que
sti ultiml tempi nelle pagine 
dl cronaca del quotidiano clt-
tadino, rlsulta che la prosti
tuzione minorile e in aumento 
costante, e che viene alia lu
ce solo quando scoppia lo 
•candalo clamoroso. Anche 

questo e un dato non casua-
le, che si agglunge a quelli 
che testimoniano della crisi di 
intere strutture sociali. D'al-
tra parte, se si guarda la si
tuazione daH'interno, certe 
scelte non stupiscono, mentre 
appalono straordinarie, frutto 
di forza, di coscienza, di sa-
crifici immensi, le scelte di
verse: quelle di tirare avanti 
una famiglia piena d! figli, 
con i sottosalari, 1 cicli di 
disoccupazione. la misesia as* 
surda, le condizioni di proml-
scuita (10 in una stanza) che 
caratterizzano la vita nei rio-
nl popolari di Cagliari. 

Basta guardare le condizioni 
di chi ha scelto la strada del-
l'onesta. lo sfruttamento a cui 
e sottoposto. 1 bambini che si 
ammalano, la casa sempre 
piu umida. la miseria sempre 
in aumento, per capire che la 
meraviglia, lo sdegno, lo stu-
pore dei borghesi propugnato-
ri di «ordine» e d! opuli-
zia» e cinicamente ipocrita. 
come le lacrime del cocco-
drillo. che piange dopo aver 
ben divorato. 

Giuseppe Podda 

Stoten Island: 
43 operai 

intrappolati 
in un serbatoio 
di gas esploso 

NEW YORK, 10. 
A Staten Island, nel New Jer

sey, 43 operai sono rimasti in
trappolati ed hanno troveto con 
ogni probability una morte or-
ribile per I'esploslone di un ser
batoio utilizzato per la liquefa-
zione del gas: lavoravano al-
llntemo del grande impianto 
chimico, alto circa 30 metri, 
quando, per cause ancora im-
precisafe, si e veriflcato il di-
sastro. 

Grandi nuvole di denso fumo 
nero si sono levate dal serba
toio subtle dopo Tesplosione. I 
vigili del fuoco sono accorsi ed 
hanno consfatato che il tetto 
del contenitore era croilafo. 

Secondo la polizia, le speran-
ze di salvare almeno qualcuno 
dei 43 uomini sono pressoche 
nolle. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 10 

Giuseppe Angioni. l'uomo 
che e stato «dinwntirato» 
per 44 anni dalla giustizia 
italiana nel manicomio giu
diziario napoletano di S. Efre-
mo. e un «caso» che scot-
ta: e scotta tanto cho si con-
tinua a tentare di farlo di-
menticare. Infatti. invece di 
rimandare il vecchio malato 
in Sardegna, nel suo paese 
natate. lo hanno di nuovo 
rinchiuso. questa volta nel 
manicomio civile, sempre a 
Napoli. 

La notizia 6 stata tenuta 
accuratamente nascosta: es-
sa rappresenta infatti una 
clamorosa smentita ed una 
delusione per quanti, come 
il giudice che ha scoperto la 
faccendae i giornali che han
no scritto di Angioni, ritene-
vano che un simile caso po-
tesse, almeno in extremis. 
essere risolto. < E" tomato li-
bero nella sua Sardegna * han
no annur.ciato il 7 scorso 
(con l'aria e la dichiarata 
intenzione di dimostrare che 
nel nostro paese gli errori 
si fanno. certo, ma poi essi 
vengono riparati) i quotidia-
ni, descrivendone perfino l'im-
barco, del tutto inventato, sul
la nave per Cagliari. E in 
modo altrettanto edificante 
avevano trattato la cosa, spen-
dendo qualche facile lacri-
muccia. alcuni settimanali. 

E tutti. alTunanimita. han
no puntato sull'« errore >. sul 
caso-limite, dimenticando che 
episodi del genere sono un 
frutto della struttura giudi
ziaria e di quella carceraria 
cosi come sono oggi. 

Giuseppe Angioni e nato nel 
1890 a Quartu S. Elena, a 
pochi chilometri da Cagliari; 
fu mandato in guerra. sul
l'lsonzo, il 1. gennaio 1917; 
come caporalmaggiore tra-
scorse dieci mesi in trincea, 
poi la rotta di Caporetto, e, 
il 26 ottobre del 1917, la sua 
cattura da parte degli au-
striaci. 

Quando torna al paese non 
e piu lui: e uno la cui men-
te e stata sconvolta per sem
pre nell'oiribile e inutile mas-
sacro. Sente sempre la voce 
di qualcuno che lo chiama 
< vigliacco >, si sente spiato 
e inseguito dagli austriaci. 
Giuseppe Angioni sta ctran-
quillo » f ino al 1928. H 12 ago-
sto di queU'anno si < libera > 
del suo incubo uccidendo un 
vicino di casa dal quale si 
sentiva perseguitato e dileg-
giato. Nel 1931 si apre il pro
cesso a questo scomodo redu
ce testiraone vivente dell'or-
rore della guerra in un mo-
mento in cui era al culmine 
la folle esaltazione di quel 
massacro. 

Una perizia psichiatrica per-
mise ai giudici della Corte di 
Assise di Cagliari di spedi-
re, il 5 novembre 1931, Giu
seppe Angioni in manicomio 
giudiziario. L'articolo 88 del 
codice di prooedura penale 
ordina che per le persone ma-
late di mente il giudizio va 
csospeso*. Ma chi e malato 
di mente prima ancora di 
compiere il delitto va anche 
prosciolto dal reato e man
dato in un manicomio per es
sere curato. Non va imprigio-
nato. Nel 1931 i giudici di al
lora preferirono solo < sospen-
dere> il giudizio, e non pro-
sciogliere il reduce impazzito 

Se il giudizio si fosse con
cluso con il prascioglimento. 
forse dopo qualche anno Giu
seppe Angioni avrebbe potuto 
tornare in consesso civile. II 
fastidio di una simile even-
tualita. ma sopratutto il fat
to che Angioni e povero e la 
famiglia non puo permettersi 
awocati e l'immutata strut
tura giudiziaria hanno fatto il 
resto: Giuseppe Angioni e sta 
to < dimenticato > nel manico
mio dal 1931 fino a quando il 
giudice di sorveglianza del 
tribunale di Napoli. dr. Igino 
Cappelli. non comincid ad in-
teressarsi del caso. 

II dr. Cappelli, che si oc-
cupa dei carcerati di Napoli 
e del penitenziario di Proci-
da, nonche dei manicomi giu-
diziari di S. Efremo (maschi-
le) e di Pozzuoli (femminile) 
non era forse il primo cui il 
caso veniva segnalato. Ma e 
stato il primo a prenaVr 
si la briga di scrivere alia 
corte d'Assise di Cagliari. 

II polveroso fascicolo 6 sta 
to ripeseato, i giudici di Ca 
gliari ci hanno pensato su 
per circa un mese. per con 
cludere con la concessiono del 
la libelta provvisoria in base 
alia recente leggina varata 
per liberare Valpreda. Ha do 
minato, nella loro decisions 
una emblematica ritrosia ac* 
ammettere che nel 1931 non 
loro (forse i loro nonni), ma 
pur sempre dei magistrati 
avevano commesso un errore 
Per non riconoscere cio lian 
no evitato di fissare subitt 
e celebrare rapidamemte i 
processo. condannandolo ma 
gari a 5 anni di manicomu 
giudiziario e facendo soprag 
giungjere il proscioglimcnto 
Come nel 1931, Giuseppe An 
gioni. 83 anni esempio viven 
te della cosciente e volut<i 
crudelta del sistema. da anco 
ra fastidio: metterlo in libei 
ta provvisoria significa con 
siderarlo un carcerato qual 
siasi, non uno che ha subito 
un torto spaventoso. 

E poich6 la sua mente e or-
mai spenta quasi completa 
mente, al direttore del mani 
comio giudiziario non e rima 
sto altro da fare che dichia-
rarlo « pericoloso >, provocan 
done automaticamente il rico 
vero nell'altro reclusorio. 

L'unica cosa che desiderava 
Giuseppe Angioni era di vede 
re di nuovo. dopo 41 anni, la 
Sardegna, il suo paese, senti-
re parlare il suo dialetto. Ma. 
e di questo il giudice Cappel
li ancora non s'e accorto, gli 
hanno negato perfino il rico 
vero in un manicomio civile 
sardo! 

Eleonora Puntillo 

Al tribunale di Roma 

Per « Strage 
di Stato» 
scontro 

tra PM e 
presidente 

Scontro tra presidente del 
tribunale e pubblico ministe-
ro al processo per diffamazio-
ne intentato contro il libro 
« Strage di Stato » da alcuni 
esponenti fascist! e da alcu
ni militari. 

Ieri il rappresentante del-
raccusa, Nicolb Amato (il 
quale al termine della sua 
requisitoria aveva chiesto la 
condanna a due anni di re-
clusione per l'editore Savelli) 
doveva replicare alia difesa. 
11 suo intervento si e protrat-
to per circa quattro ore ed ha 
scantonato spesso. H PM se 
ne e uscito piu di una volta 
con frasl come questa: «Que
sti (evidentemente rivolto agli 
autori del libro) sono coloro 
che hanno armato la mano de
gli assassini di Calabresi». 

Non sono mancate le difese 
d'ufficio per quei magistrati 
«attaccati» per il modo in 
cui avevano condotto la pri
ma indagine sugli attentat! 
(In aula era presente il dot-
tor Occorsio, PM al processo 
contro Valpreda). Dopo una 
serie di affermazioni di que
sto tipo e intervenuto il pre
sidente Testi il quale ha chie
sto al PM di «stringere » la 
sua replica e di attenersi ai 
fatti oggetto del processo. 
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ENEL 
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

COMUNICATO AGLI UTENTI 
Le organization! sindacali dei lavoratori elettrici hanno proclamato 

scioperi articolati in tutto il territorio nazionale da attuare durante I'intero 
periodo dal 9 al 15 febbraio prossimo. 

In conseguenza. pur avendo I'ENEL adottato le misure di emergenza, 
e ben possibile che non sia in grado di asskurare la continuita della ero-
gazione dell'energia anche a servizi essenziali. 

Si invitano pertanto gli utenti tutti e in particolare quelli industriali a 
prendere le precauzioni necessarie per la sicurezza delle proprie installa-
zioni e ad adottare quelle misure di carattere prudenziale che il caso richiede. 

Let tere— 
alV Unita: 

U n governo perico

loso, che bisogna 

fur caricre subito 
Cora Unita, 

la vita qui da ttoi e sem 
pre piu dura. Sono la moglte 
dl un metalmeccontco e quin 
dt tl sapore del nostro pane 
sappiamo benisstmo quale e. 
Sveriamo che i «lor stgnori 
padroni » si deculano a lirma 
re questo sudato contralto. E 
spenamo anche che. contem 
porancamente, cada il gover 
no Andieoltt-Malagodi che sta 
vortando alia rovina auesto 
nostro Paese 

Vorremmo tanto una socie 
ta migliorc e piii gtusta, ed in 
vece dobbiamo veder morire 
dei giovani come lo studente 
Franceschi, caduto sotto il 
fuoco dei poliziotti. Ma come 
e mai possibile che accadano 
ancora similt drammatict tat 
tt, a tanti anni dalla nascita 
della nostra Repubbltca anti 
fascista? La amarczza piii 
grande la proviamo proprio 
vedendo questo risorgente fa
scismo, e la tolleranza che 
nei suoi confronti hanno le 
maggiori autorita. Ma non 
passera. II desiderio dt una 
societa diversa. piii umana, 
che ci dia un po' di tranquil-
lita e di benessere, e troppo 
vivo nell'animo degli italiani, 
per cut sono certo che sara 
sbarrata la porta a coloro 
che vorrebbero riportare il 
Paese sulla strada del fasci
smo. 

Con questo auspicio, rtcevi 
i srluti cart dalla moglie di 
un meccanico tornitore. 

CARLA BARONCINI 
(Pisa) 

« Pudovkin 
manipolato 
in televisione» 
Caro direttore, 

leggo su l'Unita un lungo 
trafiletto sotto il titolo «Pu
dovkin manipolato alia TV: la 
FICC protestau. La protesta si 
riferisce alia serata televisiva 
a Due classici del cinema so-
vietico i) (La madre e Coraz-
zata Potemkin), andata in on-
da sul secondo canale sabato 
3 febbraio. Come presentatore 
del programma e curatore 
dell'edizione della Madre (gia 
trasmessa, peraltro, nel 1971) 
rispondo brevemente. 

1) VL II commento parlato. 
gratuito e risibile, viene detto 
con enfasin. Risibile forse, 
gratuito no: infatti il commen
to pronunciato dallo speaker 
corrisponde fedelmente alle 
didascalie narrative del film 
di Pudovkin: non c'e aggiun-
ta, ne manipolazione. E la 
enfasi? Mah. So che chiesi al-
I'attore Vincenzo De Toma, 
per lunght anni vicino a Gior
gio Strehler, una <t lettura » di-
staccato, straniata, quasi epi-
grafica. 

2) <t II commento musicale, 
a base di organetto e piano
forte, che accenna stentata-
mente qualche nota dell' "In-
temazionale"». Ma questo e 
puro mendacio. Per tutto il 
corso del film il commento dt 
Carlo Frajese fa emergere, dal 
tessuto sonoro, la testa di te
nia deH'lntemazionale. come 
per indicare che la repressio-
ne zarista ne impedisce e ne 
soffoca Vesplosione: ma poi, 
nella grande sequenza finale 
del V Maggio, il canto erom-
pe nella sua interezza e pre-
sidia lo schermo per tutta la 
durata del massacro. Ha mat 
sentito dire, Vestensore del 
trafiletto, che perfino la mu-
sica nel cinema puo avere un 
suo ufflcio dialettico? 

3) a Spesso la proiezione si 
blocca su un fotogramma fis-
so, chiuso in una cornicetta, 
mentre si sovrappone un cer-
chietto sul volto del perso-
naggio, le cui battute — in-
ventate ex-novo — vengono 
intanto dette dall'ineffabile 
commentatore». E qui, fran-
camente, to trasecolo. L'ar-
ticolista non dice (come pure 
sarebbe pienamente legitti-
mo): perche non lasciare le 
didascalie, perche far leggere 
le battute ad alta voce? A 
questa sensata obiezione avrei 
risposto: perchb c'e in Italia, 
tra i telespettatori, chi fa 
fatica a leggere, poi chi leg
ge troppo lentamente: di co
storo mi sono preoccupato. 
Ma no. L'articolista mi accu-
sa di avere inventato ex-novo 
le battute. E invece le bat
tute, che sono state tradotte 
dalla slavista Elena Angeloni, 
dipendente del Sovexportifilm, 
rispecchtano interlinearmente 
le battute origmah, e cado 
no esattamente laddove il re-
gista le aveva messe. E poi, 
esse non vengono recitate 
«daU'ineffabile commentato
re », bensl da tanti attori 
quanti sono i personaggi: a 
ciascun personaggio una vo
ce diversa. Mi si dira: code-
ste inesattezze, svartont, ba-
lorde calunnie non le dtc'ia-
mo noi de l'Unita ma le af
fermano i Circoli del cinema. 
E va bene. Ma se I'associa-
zione dei boy-scouts diffondes-
se un comunicato secondo U 
quale il Papa sarebbe cadu
to dalla finestra dei palazzi 
vaticani, un giornale serto, 
(come appunto e l'Unita; non 
pubblicherebbe la notizia pri
ma di averne accertato scru-
polosamente il fondamento. 

Cordiali salutt 
FRANCESCO SAVIO 

(Roma) 

Abbiamo fatto pervenire la 
lcttera al president* della FICC 
<Federaaone italiana d« circo
li del cinema) che cosl ci ha 
raposto: 

Caro direttore, 
mi riferisco alia precisazio 

ne dell'Vfficio stampa della 
RAI e alia lettera dt France
sco Savio, in mertto alia tra-
smissione de La madre e de 
La corazzata Potemkin e al 
comunicato di protesta delta 
nostra Federazione quasi inte 
gralmente ripreso da l'Unita 
e in parte riportato da altn 
giornali. 

Lo «stupore » di cui parla 
il Popolo, con cui sarebbe 
stato accolto alia RAI il no 
stro lelegramma, ha prodotto 
una stupefacentc argomenla-
zione: poiche la trasmissione 
andb gia in onda il 17 luglio 
1971 senza proteste ma anzi 

raccogliendo elogl, la sua re
plica del 3 febbraio e tncen-
surabtle. Sembra si parlt di 
una sentenza passata in giudi-
dicato. E' come dire: reato 
continuato e reato condona-
to e si cita la circostanza co
me attenuante, mentre la re-
cidiva e notoriamente tl con
trario. 

Nel rtfiutare nettamente slf-
fatta test, noi avanziamo for-
malmente una proposta con
creta- orqamzzare la proiezio
ne de La madre edtzione RAI 
e, nello stesso contesto, nel
la edipione snnora sovietica; 
cosi dn sottoporre a verifica 
il nostro giudizio Su tale pro
posta. dunque, attendiamo ri-
sposta Intanto ci sia consen-
tita qualche pantualizzaztone. 

Francesco Savio si stupisce, 
parla di mendacio, trasecola, 
ironizza. Noi, meno emotlvl, 
araomentiamo. 

II commento parlato e gra
tuito perche fatto con dida
scalie parlate e le didascalie, 
in specie in Pudovkin, sono 
cosa diversa da un commen
to o da un dialoqo scrttti per 
essere detti, interpretati o re-
citatt. La traduzione di Elena 
Angeloni, poi, dice — cartello 
n. 18 —: «II luogo dove ci si 
riposa dopo la giornata lavo-
rativa» che e cosa diversa 
da «II locale ricreativo atti-
guo alia fabbrica »; e — car
tello n. 28 —: « L'amico ». di-
dascalia esplicativa che nulla 
ha a che vedere con la battu-
ta fatta dire da Vldsov: « ...a-
mico...». 

Non comprendtamo quale 
« ufficio» abbia, nella sua in
terezza, quel commento mu
sicale; ma piuttosto doman-
dtamo: ha mai sentito par
lare il Savio della sononz-
zazione de La madre fatta in 
URSS nel 1935 con musica di 
D. Blok, eseguita dall'orche-
stra sinjonica del «Mezhrab-
pomfllm» e dal quartetto di 
Stato «Glijer»? In caso af-
fermativo, perche" non si e u-
tilizzata questa colonna mu
sicale invece dl commissio-
narne una nuova? 

Sono stati fatti o no i fo-
togrammi flsst in cornice e i 
cerchietti sul volto del per
sonaggio che parla' Era poi 
evidente anche a not sprov-
veduti che le battute veniva-
no recitate (appunto) da tan
ti attori quanti sono i per
sonaggi, ai quail ci sembra 
inutile chtedere poi una <r let
tura distaccata, straniata, 
quasi epigraficaw; e proprio 
questa specie di doppiaggio 
a meta che contestiamo. Ma, 
siamo seri! La FICC fu co-
stituita or sono 25 anni, du
rante i quali i suoi circoli 
hanno assolto, e assolvono 
tuttora, una essenziale fun-
zione politico-culturale e pro-
mozionale, per la crescita di 
una coscienza critica del pub
blico; critici, studiosi, autori 
cinematograflci tra i piii qua-
liflcati hanno collaborato o 
direttamente partecipato alia 
gestione della nostra Federa
zione, di cui non e lecito si 
parli con ironica sufficienza 
in specie da parte di chi que
sto movimento vuole ignora-
re. 

Domandiamo invece: tale 
modo di elaborare e trasmet-
tere programmi, sempre in-
dotto da paterne preoccupa-
zioni, non e forse un modo 
di preoccuparsi, paradossal-
mente, di mantenere le cose 
come stanno? PercM in defl-
nitiva e questo che ci inte
ressa. 

Cordiali salutt. 
RICCARDO NAPOLITANO 

Cominci con lo 
stroncare la 
violenza fascista 
Cora Unita, 

la radio ha comunicato il 
messaggio dt saluto del nuovo 
capo delta polizia a tutti gh 
uomini a sua disposizione, in 
cui afferma di essere deciso 
a dtfendere e garantire le li-
berta democratiche fondamen-
tali sancite dalla Costituzio-
ne nata dalla Resistenza. 

Non si pub che compiacersi 
di questa solenne dichiarazio-
ne, tuttavia il popolo italia-
nn attende subito urgenti prov-
vrdimenti affinche venga ener-
gicamente e definitivamente 
stroncata la lunga e sanguino-
sa serie di aggressioni, violen-
ze e attentati di ogni genere 
compiuli dai fascisti, che trop
po tempo rimangono impuni-
ti e a volte colpevolmente tol-
lerati da chi donrebbe invece 
tutelare Vincolumita e la tran-
qmllita dei cittadini democra-
tici. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

Alia mutua 
prescrivono 
medicine che la 
mutua non passa! 
Caro direttore, 

mi sono deciso a scritere 
dopo un'ennesima dimostra-
zione dell'inefjicienza del no
stro sistema mutualistico. E' 
un mese e mezzo che sono a 
casa ammalato per un forte 
esaurimento nervoso. Quindt-
ci giorni fa sono andato alia 
mutua dal neurologo per una 
visita specmlistica. Questi mi 
prescrtve dei medicinali, va-
do in farmacia e mi dicono 
che li dero pagare io perche 
VINAM non li passa (ho spe
so quasi 3.000 lire). 

Oggi sono ritornato dal neu
rologo (nuovamente alia mu
tua, perche dopo quindici 
giorni doveto fare un con-
trollo) e il medico mi ha pre-
scritto un'altra volta quei me
dicinali. Gli ho fatto presen
te che anche questi dovrei 
pagarli ancora io. ed ho chie
sto se mt poteva prescrivere 
quelli passati dall'INAM. Sai 
quale e stata la risposta? Ec-
cola: «Signore, se lei vuol 
guarire e star bene deve pren
dere proprio queste medi
cine ». 

Ti sembra giusto. caro di
rettore, che dopo che ci trot-
tengono dalla busta-paga un 
mucchto dt soldi, dobbiamo 
pagare anche i medicinali? 
Qui ci vuole altro che la ri
forma sanitaria.' 

Invio tralerni salutt. 
ANGELO GUSMINI 

(Melegnano - Milano) 


