
PAG. 6 / e c h i e no t i z ie I ' U n i t d / marted) 13 febbraio 1973 

Confinduslria e cenfro-deslra scatenati 

contro una conquista dei lavoratori 

GOVERNO E PADRONI 
ALL'ATTACCO 

DELLA CONTINGENZA 
Vogliono pagare meno salari perch§ non inten-
dono affrontare il problema del carovita - Come 
vengono mistificati dati e realta - Solo la stabi
lity dei prezzi pub fermare la «scala mobile» 

Quando « scatta » di un pun-
to l'indennita di contlngenza 
per ognl glorno dl lavoro un 
operaio d! 5. categoria guada-
gna in piu lire 14 e centesi-
mi 30, mentre un impiegato 
di 1. categoria, invece, se ne 
torna a casa la sera piu sod-
disfatto, perche sa che gli an-
dranno in tasca lire 36 e cen-
tesimi 50. Quando rlceveran-
no il salario dl febbraio, si 
fregheranno le mani. Pensate, 
ogni giorno lavorativo (dome-
niche escluse) 1'operaio di 5. 
categoria potra spendere il 
corrispettlvo quotidiano dei 
suoi 5 puntl dl contlngenza 
(L. 71,5) sorbendosl un caffe 
in piu, mentre l'impiegato dl 
1. (che fortunato!), con le sue 
182,5 lire il caffe potra far-

selo « macchiato » e con brio
che. 

La realta della contlngenza 
e questa: un meccanismo con-
quistato dai lavoratori nel lon-
tano 1947, « ritoccato » In qual-
che occasione negll annl suc
cessive ma rimasto nella so-
stanza immutato. Una conqui
sta importante, ma che, tut-
to sommato, porta beneficl 
modesti ai lavoratori e 11 por
ta anche con ritardo. Direi 
che uno dei maggiori pregi 
della contingenza 6 quello dl 
far parlare della questlone 
dei prezzi ogni tre mesi, cioe 
ogni volta che a scatta», e di 
sensibilizzare Popinione pub-
blica (talvolta anche in ter
mini clamorosl com'e il caso 
degli ultimi mesi) sulla neces-
sita di un'azione politica che 
ponga fine al costante aumen-
to dei prezzi e alia conse-
guente svalutazione, non uf-
ficiale ma reale. 

Eppure, - quando tratta di 
queste question! il «Torque-
mada» dell'economla naziona-
le. cloe Cesare Zappulli, scri-
ve sul Corriere della Sera 
che. per esempio, «basta una 
gelata primaverile che esalti 1 
prezzi degli ortaggl e l'econo-
mia trema», oppure che «e 
chiaro che un giorno forse 
non lontano, bastera che la 
frutta o il blglietto del tram 
raddoppino di prezzo per do-
ver raddoppiare i salari», op-
pure ancora che «il congegno 
arrivera alia par it a; un cen-
tesimo di aumento del costo 
della vita, cento per cento di 
aumento dei salari». 

In realta costui. come mol-
ti altri suol amici. sono del 
grossi mistiflcatori. Nella for-
sennata campagna contro la 
contingenza che la Confindu-
stria sta conducendo ormai 
ossessivamente. essi giocano il 
ruolo del «tecnico» che con 
la a scienza » aiuta il paese al
ia ricerca della strada giu-
sta. Per6 nascondono troppe 
cose. 

Quando dlcono che c'e dl-
screpanza fra l'aumento per-
centuale del costo della vita 
e il numero degli scatti della 
contingenza (5 scatti corri-
spondono ora ad un aumento 
del 2,8%) fanno finta dl dl-
mentlcarsi che 1 due indici 
(percentuale del costo della 
vita e punti di contingenza) 
non possono essere meccani-
camente paragonati e che se 
basta ormai mezzo punto in 
percentuale per determinare 
lo scatto di un punto di con
tingenza, bisogna ricordare 
che il valore in lire del punto, 
rlspetto alia base di partenza 
del '56, e piu che dimezzato, 
perche ora il danaro vale mol-
to di meno. 

Quando dicono che la con
tingenza scatta sempre in al
to e mai in basso commetto-
no I'errore (ma sara proprio 
un errore?) dl scamblare lo 
effetto (contingenza) con la 
causa (costo della vita). La 
contingenza aumenta sempre 
dopo l'aumento del costo del
la vita ed e un meccanismo 
automatico: quando i prezzi 
non aumentano (e nel pas-
sato si e verlficato) la con
tingenza non aumenta. Se i 
prezzi dovessero calare, seen-
derebbe anche la contingenza. 
Dico scenderebbe. perche da 
noi non si e mal verlficato 
un calo dei prezzi (se non 
per qualche prodotto o per 
qualche lnizlativa promozio-
nale particolare). 

Quale conclusione allora? La 
conclusione e che quando I 
padroni e insieme a loro il go-
verno Andreotti chiedono la 
modifica del « paniere » (cloe 
delle varie voci della contin
genza) con la scusa, per la 
verita un po' curiosa, dl ade-
guarlo ai «reali» consumi del-
l'ltallano medio di oggi, pen-
sano solo a trovare un mec
canismo che li faccla spende
re dl meno. Vogliono insom
nia «strozzare» l'effetto per
che, naturalmente, non voglio
no affrontare la casua: l'au
mento dei prezzi. 

Allora vomitano insult! sul 
sindacatl perche non accetta-
no di -mettere In discussione 
una storlca conquista del la
voratori e chiedono, invece, 
concrete misure per contra-
stare l'aumento dei orezzi: gll 
operal e gll ImDiegati non so
no «innamorat! » dl una for
mula, anzl sarebbero fellcissi-
mi dl veder congelata la con
tingenza. se a questo corri-
spondesse una stability reale 
dei nrezzi. Sono in grado Con-
findustria e governo Andreot
ti di accettare il confrnnto su 
questo terreno? I dubbi sono 
molto forti. 

Ino Iselli 

Cos'e la « scala mobile » 
I calcoli sulla contingen

za si basano sui consumi 
medi di una c famlglia tipo • 
composta da 4 membri e le 
rilevazioni vengono svolte 
periodicamente in 16 capo-
luoghi dl regione. Natural
mente I'incidenza di ciascu 
na citta e differente. Tutte 
concorrono alia formazione 
del cosiddetto i Indice gene-
rale del costo della vita > 
in ragione della popolazione 
attiva presente all'ultimo 
censimento. Maggiore e la 
popolazione attiva (cloe i 
cilladini compresi fra i 15 e 
i 60 annl e qulndi c attivi > 
perche in eta lavorativa) del
la citta, maggiore • II peso 
nell'indice generate. 

Ma ciascun indice deve a-
vere una c base », un punto 
di partenza convenzionalmen-
te fissato. Per I'attuale con
gegno, la « base • e rapprc-
sentala dal costo della vita 
nel bimestre maggio-glugno 
1956, fatlo uguale a 100. Ogni 
variazione successive * cal-
colala in «punti >. Per il 
I rimes tre in corso i c punti > 
sono arrivati a 193. I calcoli 
vengono eseguiti trtmestral-
mente da un'apposita com-
missione di cui fanno parte 
funzionari dell'ISTAT (I'lsti-
tuto centrale di statistica cui 
e <*emandato II compito delle 
rilevazioni tecniche periodi-
che) e rappresentantl dei sin
dacatl e delle organizzazioni 
padronali. 

Ciascun punto di aumento 
della contingenza signifies in 

pratica un aumento fisso del
ta retribuzione, in rapporto 
alia paga base e, quindi, al 
la categoria dl appartenenza 
dl ciascun lavoratore dipen-
dente. 

Ma come e composta la 
< base a della contingenza? 
Le spese di una famiglia so 
no moltepllci; si acquistano 
cibi, vestiti, elettrodomesticl, 
automoblli, si paga I'affitto, 
la luce, II gas, si va al cine
ma, alio stadio ecc Le voci 
di spesa vanno quindi orga-
nicamente ricostruite e sl-
stemate all'interno della glo-
balita delle usclle del bllan 
do familiare. Ecco quindi la 
necessita di spezzettare la 
c base a in tanti capitoli di 
spesa, con valore e ampiez-
za divers!: i costl per Tali-
mentazione vengono fatti am 
montare al 59,97% del fola
te, I'abbigliamento incide per 
il 14,17*, elettricita e com-
bustibile 4,40%, I'abitaztone 
5,30%, varie 16,16%. Totale 
cento, cioe II valore dell'in 
dice base. 

Ogni tre mesi la commis-
sione dell'ISTAT valuta le 
variazioni c ponderate • dei 
16 capoluoghi. In rapporto ai 
5 capitoli di spesa che ab-
biamo elencato, le confron-
ta, voce per voce alia situa-
zione del trimeslre prece-
dente, lira le somme dl «nie-
ste semplici operazionl e ar 
riva a stabilire di quanti 
punti aumenta la c scala mo
bile t . 

Pressioni per insabbiare I'inchiesta mentre emergono nuove gravi prove 

Vogliono soffocare lo scandalo 
deifelefoni sotto « 

Pretore capo e Consiglio superiore della magistralura avrebbero consigliato il magislralo inquirenle«a non agifarsi tanfo»- Rifiulo di parlare con 
i giornalisli • Intercettate anche le lelefonafe di stazioni dei CC a Roma - Denuncia di alcuni avvocali «ascolfati» - L'esposfo di un giornalisla 

Sono cominciate le « grandl 
manovre» per affossare l'ln-
chlesta sulle in tercet tazlonl te-
lefonlche, mentre nuovl ele 
menti confermano la gravita 
della vicenda e le sue proton-
de impllcazioni polltlche. 

Di fronte, ad esempio, alia 
denuncia presentata dal co-
mandante una stazlone del ca-
rabinleri dl Roma, sottoposta, 
da lgnoti, a controllo telefo-
nlco; di fronte a precis! espo-
sti dl tre avvocatl penallsti i 
quali hanno dichiarato di aver 
avuto per lungo perlodo le te-
lefonate Intercettate; dl fron
te alia scoperta che un intero 
stabile di via delle Mllizie 138, 
dove ablta 11 minlstro della 
Sanlta, Remo Gasparl, aveva 
gli apparecchi « collegati » con 
terzl estranel, che 24 ore su 
24 ascoltavano I colloqul tele-
fonlcl, c'e stata leri una stra-
na presa di posizlone del pre
tore capo e dello stesso Con
siglio superiore della magi 
stratura. 

Tanto il dlretto superiore del 
pretore Infellsl, quanto 1'orga-
no di autogoverno della magi-
stratura avrebbero invitato il 
glovane magistrato a non agi-
tarsi tanto. Addirlttura un 
membro autorevole del Consi
glio superiore alia rlchlesta 
avanzata dal dottor Infelisi 
di essere sollevato per qual
che giorno da altre Incomben-
ze e indagini che non fossero 
quelle legate alia vicenda del
le Intercettazloni abusive. 
avrebbe risposto piu o meno 
testualmente: « Ma queste co
se cl sono sempre state, l'ab-
biamo sempre saputo di non 
poter parlare liberamente al 
telefono... Ora che si vorrebbe 
fare? ». La conseguenza dl que-
sto discorso e stata la negazio-
ne al pretore Infelisi del per-
messo di «tralasciare» mo-
mentaneamente altre inchie 
ste. 

E non e Rnita: ci sono sta
te pressioni molto pesanti 
perche il magistrato non si ln-
contrasse con i giornalisti ver
so i quali, detto per inclso e 
ad onor del vero, non e stato 
mai molto prodlgo di informa-
zioni. 

Cosl leri 1 cronlstl hanno at-
teso davanti alia porta dell'uf-
ficio il pretore che, in mattt-
nata, era stato convocato dal 
pretore Capo romano. La pro-
messa era che, nel limiti im
post! dal segreto Istruttorio, 
si sarebbe potuto fare il punto 
della situazione. Invece al ri-
torno dal colloquio con il su
periore il dottor Infelisi, con 
il volto tirato. ha detto che 
non avrebbe parlato con 1 
giornalisti. Consegna che 
avrebbe rlspettato anche per 
il futuro. 

Certo sono in molti a vole-
re che questa inchiesta si ri-
dimensioni, che magari voli-
no solo I solltl quattro stracci. 
qualche Investigatore private 
qualche Impiegato della Sip. 
Ci sono molti. anche In alto. 
che non vogliono che si vada 
a fondo Questi tentativi devo-
no fallire perche l'opinione 
pubblica vuole - sapere chl e 
resoonsabile. penalmente e po-
liticamente. del fatto che, co
me dicono gli esperti un tele
fono su tre e sotto controllo. 
L'opinione pubblica vuol sa
pere chl e per quali scopi. ad 
esempio. controllava la stazio-
ne dei carabinieri della Gar-
batella, cosl come altre sta
zioni CC sparse per Roma. Di 
questo fatto ! tecnici sono si-
curi perche dicono aabblamo 
riscontri oblettlvl» 

L'opinione pubblica vuol sa
pere chl ha messo sotto con
trollo i telefoni deU'avvocato 
Luciano Revel e Giulio Gradi-
Ione (quest'ultlmo ha sporto 
ieri denuncia) durante l'istrut-
torla per la droga trovata al 
«Number One» E' stata la 
polizla? Sono stati i carabi
nieri o la Pinanza ftutti evi-
dentemente senza l'autorizza-
zlone del magistrato) nella 
SDeranza di carplre ai legali 
di alcuni imoutati segreti che 
potessero servire a costruire le 
prove d'accusa? Se fosse cosl 
ci troveremmo di fronte ad 
uno scandalo nelio scandalo. 
alia prova chia**a di un siste-
ma inquisitorio che non pub 
avere clttadimnza in un oae 
se democratico 

Ma anche se fossero stati I 
privati interessati alia vicen 
da del !oca!e notturno a met-
tere sotto controllo ! telefoni 
degli awocati saremmo di 
fronte a qualcosa di molto 
crive che deve essere stron-
cato 

C'e poi in merito a questo 
aspetto dell'inch'esta un al-
tro elemento non secondario 
che deve e^ere sottolineato. 
Uno dei legali. 1'awocato Gra-
dilone ha rivela^o che sin dal 
dlrembre del 1971 aveva av-
vert'.to le ammlnistrazioni com 
petenti che il suo apparecchio 

ENEL 
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

COMUNICATO AGLI UTENTI 
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici hanno proclamato 

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

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

Si invitano perfanto gli utenti tutti e in particolare quelli industrial! a 
prendere le precauzioni necessarie per la sicurezza delle proprie fnstalla* 
zioni e ad adottare quelle misure di carattere prudenzlale che il caso richiede. 

registrava «strane interferen-
ze». Dopo qujisl tredlcl mesi 
niente e camblato e nessuno si 
e mosso: 11 segno piu evidente 
che in questo malcostume ha 
peso determinanto l'inerzia 
delle autorita. 

L'opinione pubblica ha il dl-
ritto dl sapere chl aveva mes
so sotto controllo lo stabile 
dove ablta 11 ministro Gaspa
rl e per quail scopi; vuole sa
pere chl erano gll uomlni che • 
qualche tempo fa si presenta-
rono al portiere del palazzo 
affermando dl essere tecnici 
della Sip e dovettero deslstere 
dal portare a complmento la 
loro « missione » solo perch6 
il custode era stato previden-
te nel chledere documenti di 
identificazione (dei quail i 
due erano owlamente sprov-
vlsti). Inflne non pub rlma-
nere senza risposta la denun
cia presentata dal giornalista 
del « Messaggero » Dino Cima-
galll che nel settembre scor-
so, accortosl che 11 suo tele
fono era controllato, aveva 
chlesto l'lntervento della ma-
gistratura. SI sa che il telefo
no del giornalista e stato con
trollato per mesi e che le re-
gistrazioni delle telefonate fu-
rono In qualche modo utlliz 
zate. La «spia» si servl dei 
colloqul che lo interessavano. 
e che rlguardavano 11 lavoro 
di Dino Cimagallt. ma anche 
del colloqui di carattere pri
vate. 

E come il giornalista del 
« Messaggero » certamente ve 
ne sono a decine in altri quo
tidian! e settimanali sottopo 
sti a controllo. Come dimo-
stra la scoperta di apparec
chio spia collegato al centra-
lino della Gate, dove si stampa 
«L'Unita » e « Paese Sera » 
Oggi pretore e carabinieri ese 
guiranno. una ispezione nello 
stabile alia ricerca dei conge 
gni che servono per le inter 
cettazioni. 

A questo punto non e il ca 
so di continuare a dire che il 
problema e gravissimo e deve 
essere risolto alia radice. Nes 
suno si salva piu da questi 
controlll abusivi e no: perfino 
il Presidente della Repubblica 
Leone ha confidato di non fl-
darsl dei telefoni e che prefe-
risce far accompagnare con la 
macchina 1 suoi interlocutori 
al Qulrlnale. 

Paolo Gambescia 

Neve anche sul Vesuvio 

Freddo intenso e maltempo hanno nuovamente 
investito le regioni del sud aggravando I 
disagi delle popolazioni gia colpite dall'allu-
vione. Questa volta le zone piu colpite sono 
in Calabria, in Campania e in Slcilia. Ab-
bondanti nevicate sono cadute sui monti delle 
Caronle, dei Peloritani e delle Madonie. Un 
forte e gelido vento ha spazzato con parti
colare violenza la provincia di Trapani. I 

marl di Sicilia sono in burrasca ed ogni atti-
vita peschereccia e stata sospesa come i col-
legamenti con le isole Egadi. In Calabria il 
freddo intenso ha creato nuove drammatlche 
dlfflcolfa alle mlgliaia di senzatetto che, dopo 
I'alluvione, ancora non hanno ricevuto soccorsi. 
Ca prima neve della stagione e cadufa sul 
Vesuvio. Nella foto: II Vesuvio rlcoperto da 
una bianca coltre di neve 

Nel quadro della strategia della tensione 

Grave provocazione a Torino 
Un esponente CISNAL rapito e percosso ad opera di sedicenti « Brigate rosse » - Evidente il tenta
tive) di gettare discredito sulle lotte dei lavoratori - Una dichiarazione di Minucci: « Gesti di questo 

genere servono solo alia strategia reazionaria della tensione e della provocazione» 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 12 

Un uomo incappucciato e 
stato avvinto con catene ad 
un palo che sta davanti alia 
porta «1» della Fiat Mirafio-
rl in corso Tazzoil. E* stato 
identiflcato per Bruno Labate, 
30enne. impiegato Fiat, e di-
rigente torinese della Clsnal. 
Tutfattomo al Palo erano 
sparsi manifestini flrmatl abri-
gate rosse » contenenti una se-
rie dl frasi e dl indlcazioni 
di stile propagandistico che 
sembrano messe apposta per 
far pubblicita al sindacato fa-
scista al quale vengono addi-
rittura attribultl «dodlcimi-
la» aderenti alia sola Fiat! 
Si tratta in ogni caso. come si 
vede. di una grave provoca
zione: chiunque l'abbia effet-
tuata, ha reso un servlzlo a 
quelle forze che puntano sulla 
carta della tensione. e cerca-
no dl screditare. senza peral-
tro rluscirvi. la responsabile 
lotta unitaria dei metalmecca-
nici. 

Questa operazione sarebbe 
iniziata stamane alle 9.25 quan
do il Labate. uscito di casa, 
pare si recasse a I lavoro. Due 
persone scese da un furgonci-
no lo hanno seguito. poi gli si 
sono buttate addosso cercando 
di spingerlo verso 11 veicolo. 
Lo hanno fatto in modo piut-
tosto grossolano tanto da at-
tirare Tattenzione di decine 
di testimoni. lasciando che la 
vittlma strillasse chiamando 
gente alle finestre. ai balconi. 
A questo punto raggiunto, si 
direbbe l*effetto voluto. 1 due 
a rapltori » hanno avuto rin-
forzi da un'auto giunta alia 
maniera dei vecchi film ean* 
ster: una aGiulian facendo n* 
schiare le gomme. si e ar re
state nei pressi. due uomlni 
<ono saltati giu e il Labate 
e stato finalmente caricato sul 
ca mioncino. 

Fra le 9.30. ora In cui il La
bate finisce nel furgone e le 
13.40. quando riappare alia 
Fiat Mirafiori succedono al-
cune cose. II rapito viene ra-
pato: poi gli viene messo na-
stro isolante sulla bocca che 
non gli impedira di gridare 
«liberatemi » appena incate-
nato al palo che sta dinanzi 
alia porta «1». Viene anche 
Incappucciato nel modo piu 
teatrale « Ho girato un po* su 
un furgonclno — ha detto 11 
Labate — poi sono stato in 
una casa ». 

Verso le 13,30 il commando 
dei rapltori complete l'ope-
razlone. La porta « 1» di Mi
rafiori e di quelle da cui en-
trano ed escono mlgliaia dl 
operal ogni turno e a quella 
ora un turno sta per usclre 
e un altro si accinge ad en-
trare. E* dunque qui che lo 
spettacolo che le sedicenti 

« brigate rosse » hanno insce-
nato, deve concludersi. Al pa
lo il Labate viene a legato » 
con metri e metri di catenel-
la e con quattro lucchetti. I 
obrigatistin lasciano manife
stini e se ne vanno indistur-
bati. 

Alle porte della Fiat cl sono 
sempre guardie molto atten-
te; questa volta vedono l'uo-
mo solo a cose fatte e telefo-
nano alia polizia. La quale 
arriva, libera l'impalato, lo 
porta alia centrale e da subi-
to una notizia non vera: par-
la di un uomo incatenato ad 
un cancello. Lo smentira due 
ore dopo. 

La PJS. fa vedere ai giorna
listi in questura solo la ton-
sura e non il volto deH'uomo, 
ne lascia fare • fotografie. 

P a r t i c o l a r e interessan-
te: quando ancora non era 
al palo volantini, analoghl a 
quelli Iasciati in corso Tazzoli 
erano gia circolati oggi den-
tro la Mirafiori. 

II compagno Adalberto Mi
nucci della Direzione del PCI 
ha rilasciato ai giornali tori-
nesi questa dichiarazione: 

«II repertorio delle provo-
cazioni antioperaie si arric-
chLsce ogni giorno di novita 
a sensazione, e. contempora-
neamente. mostra sempre di 
piu la corda dell'artificio che 
lo tiene in piedi. 

Quest'ultlmo eplsodio del 
sindacalista fascista tranquil-
lamente incantenato alia luce 
del sole, nel bel mez7o di un 
corso solitamente affollato, 
a poca distanza dai sorveglian-
tl FIAT e dal translto di mi-
gliaia di opera!, denuncia nel
la sua stessa teatralita la 
scarsa verosimiglianza. Assai 
significativo. tra l'altro. che le 
sedicenti «Brigate rosse». 
trasferite per I'occasione da 

Milano a Torino, si risolvano 
a fare della pubblicita gra-
tuita alia CISNAL (il volan-
tino dei «rapitori» arriva 
persino a dar notizia della 
«grande forzan del sindaca
to fascista nelle fabbriche). 

Senza eplsodi come questi, 
che tentano di gettar fango 
su una lotta contrattuale 
condotta con serieta e gran-
de senso di responsabilita da 
centlnaia di migllaia di la
voratori, come potrebbe se-

gnalarsi la squallida esisten 
za di un sindacato nero? 

Ancora una volta, in ogni 
caso, fascismo ed estremismo 
cosiddetto dl «sinistral) ven 
gono utilizzat! all'interno del 
la stessa logica antidemocra 
tica. Gesti di questa natura 
che noi — e inutile dirlo — 
abbiamo sempre condannato 
e condanniamo con ogni ener-
gia servono solo alia strate
gia reazionaria della tensio
ne e della provocazione». 

Disfrutfi oggetti d'incalcolabile valore 

A fuoco a S. Gimignano 
il museo d'arte sacra 

Perugia 

Bottiglie 

incendiarie 
contro 3 sedi 
della destra 

PERUGIA, 12. 
Tre bottiglie incendiarie so

no state gettate contro le se
di di tre associazioni di de
stra, a Perugia. A brevissi-
ma distanza di tempo nella 
tarda serata, 1 tre ordigni so
no stati lanclati contro la se-
de del Fuan, contro 11 circo-
lo Ezra Pound e contro la se-
de dl Ordine Nuovo. Le flam-
mate hanno arrecato llevi 
danni, non cl sono stati ferltl. 

SAN GIMIGNANO. 12 
Un incendio ha distrutto 

stanotte numerosi oggetti ar-
tistici custoditi nel museo di 
arte sacra di San Gimignano. 
Le fiamme si sono sviluppate 
in una bottega di falegname-
ria che ha sede nel piano sot-
tostante: secondo i primi ac-
certamenti un corto circuito 
avrebbe provocate l'esplosio-
ne di alcuni barattoll di ver-
nice e dl solvent! e il rapido 
diiagare del fuoco avrebbe 
impedito un piu rapido inter-
vento dei vigili del fuoco. Le 
fiamme. In brew, hanno cosl 
raggiunto la sala centrale del 
museo. 

Inutilmente. custodi e vo-
lontari hanno tentato di met-
tere in salvo le opere esposte 
m una lotta terribile contro 
il tempo II fuoco (le fiamme 
erano ormai altissime) hanno 
attaccato e distrutto rapida-
mente un « Pallio» (un indu-
mento sacro) del 1400. Si 
tratta di quello famoso chia-
mato «Delle colombe d'oro». 
ricamato dalle suore claustara-
li, su velluto rosso. Anche 11 
• Palllotto di S Chiara», di 
epoca piu tarda, pare sia an-
dato distrutto. L'lntervento 
dei vigili del fuoco che han
no lottate ore per circoscri-
vere le fiamme e impedire 
che altre sale del museo ve-
nissero raggiunte e stato de-
terminante. L'intervento. in 
effetti. e valso a salvare altre 
preziosissime opere d'arte la 
cui dlstruzlone avrebbe rap-
presentato un danno gravis
simo. 

II laboratorlo di falegname-
rla da dove e partito 1'incen
dio, ha sublto dlstruzloni che, 
secondo un prlmo accerta 
mento, superano i 15 mllkmi 

di lire. I custodi e la dire 
zione del museo stanno ora 
portando a termine un inven-
tario degli oggetti distrutti 
e solo dopo aver terminate 
questo lavoro potranno for 
nire un elenco piu preciso dei 
preziosissimi oggetti che il 
fuoco ha divorato. 

Lettere— 
alVUnitsc 

Si e costituito 
uno dei foscisti 

ricercati a Milano 
MILANO, 12 

Rodolfo Antonio Crovace. 
detto «Mammarosa», di 20 
anni. uno dei fascisti di San 
Babila ricercati per l'aggres 
sione ad un glovane docente 
universitario si e costituito 
stamane ad un funzionario 
dell'ufficio politico della que
stura. 

Rodolfo Crovace era colpite 
da ordine di cattura emesso 
giovedi scorso dal sostituto 
procuratore della repubblica 
dott. Liberate Rlccardelli per 
lesloni aggravate. II giorno 
prima l'assistente universita 
rio Luigi Brutl Liberati, 23 an 
ni, mentre stava rincasando a 
piedi venne aggredito nei 
pressi di piazza San Babila da 
un gruppo di fascisti che lo 
percossero duramente. In uno 
dei teppisti venne rioonosciu 
to il Crovace. 

Sempre in tema di violen 
za fascista c'e da registrare 
una lettera ai giornali da par
te di un'organlzzazione che si 
derinisce « Nuova Ovra », pren-
dendo a prestito la denomlna-
zlone della famlgerata polizla 
segreu del fascismo. 

Vale o no il 
«servizio civile » 
dei giovani della 
Valle del Belice ? 
Signor direttore, • 

sono un diplomato dhoccu-
pato della Valle del Belice. 
Motivo di questa mia lettera 
e quello dl farle presente la 
mia situazione, che e identica 
a quella di tantissimi giovani 
della zona terremotata, dopo 
aver trascorso 15 mesi di ser-
vizio civile fsostilutivo al ser-
vizio militarej nel mio paese 
di residenza. 

Esattamente 16 mesi fa ho 
presentato domanda, con esi-
to favorevole, per adempiere 
al servizio civile nella mia 
zona. Durante tutto questo pe~ 
rlodo sono stato a disposition 
ne delle autorita competentl 
(Comune) nell'attesa di fare 
qualcosa che facesse parte del 
servizio civile, ma, fino alia 
scadenza dei 15 mesi stabili
ta dalla legge del novembre 
1970, nessmio mi ha affidalo 
alcun servizio. 

Tengo a precisare che du
rante questi mesi ho avuto 
delle offerte di lavoro in zo
ne al di fuori delta Valle del 
Belice, ma ho dovuto rifiutar-
le per via delle norme che 
mi obbligavano a stare nel 
luogo di residenza e ad esse
re in qualsiasl momento a di-
sposizione delle autorita com-
petenti. 

Adesso che sono trascorsl 
i 15 mesi necessari, ho chie-
sto al distretto competente 
che mi venisse rilasciato il 
congedo ottenendo una rispO' 
sta negativa: ml si nega in-
fatti di aver prestato di fat
to il servizio civile, sebbene 
fossi stato sempre a disposi-
zione delle autorita e, pertan-
to, senza nessunlssima re
sponsabilita in merito da par
te mia. Adesso non so nean-
che se ml chlameranno alle 
armi, dato che nel colloquio 
avuto al distretto non mi han
no risposto esaurientemente 
su alcuni punti. 

In definitiva mi trovo in un 
mare d'incognite, che, olire-
tutto, per me che sono spo-
sato, si trasformano in veri 
e propri problemi. Anziche 
pensare al mio futuro, sono 
costretto ad aspettare che 
qualcuno decida della mia sor-
te. Questa mia situazione, e 
piii o meno uguale a quella 
di tutti quel giovani della Val
le del Belice che hanno por-
tato o stanno portando a ter
mine i 15 mesi di (fantoma-
tico) servizio civile. 

La pubblicazione di questa 
lettera servtrebbe a far pre
sente la precaria situazione dl 
tanti giovani della Valle del 
Belice. La ringrazia e saluto. 

A. N. 
(dalla Valle del Belice) 

La DC si preoccupa 
soltanto di fare 
delle autostrade 
Egreglo direttore, 

te mando copia di una let
tera che ho indirizzato al grup
po parlamentare democristia-
no, con preghiera di puobli-
cazione. 

a Ho letto su La Nazlone la 
protesta dei deputati comuni-
sli per I'ulteriore incremento 
di nuove autostrade, e la lo
ro richiesta di sviluppare in
vece i trasporti pubblici su 
ferrovia. Io non sono un po
litico. Sono un semplice inse-
gnante, abitante a S. Piero a 
Sieve (20 km. da Firenze); e 
di chilometri debbo fame piu 
del doppio, dovendo passare 
da Ponte a Sieve, poiche la 
ferrovia faentina, a 28 anni 
dalta fine della guerra fasci
sta, non e stata ancora ripri-
stinata. Quando, nella campa
gna elettorale, leggevo che la 
DC, tra l'altro, avrebbe ripri-
stinato la "faenttna", io votavo 
DC. Poi mi sono accorto che 
— secondo il detto "passata 
ta festa gabbato lo santo " —, 
non se ne faceva niente, e al
lora ho smesso di votare dc. 

a Oggi ho appreso da un 
giornale non sospetto di co-
munismo, come e appunto La 
Nazione, che il PCI si batte 
per la difesa e lo sviluppo del
le ferrovie, ed io vi dichiaro, 
a tutto tondo, che d'ora in-
nanzi voterb fe farb votare) 
per il PCI, piaccia o no a vol 
signori democristianl. Non vi 
tide preoccupati di mettere 
alio studio un collegamento 
ferroviario Firenze - Ancona. 
Quando io debbo recarmi ad 
Ancona, per motivi di lavoro, 
sono costretto a passare da 
Bologna e farmi un sacco di 
chilometri in piu, con relativa 
spesa maggiorata, perche voi 
pensate solo alle autostrade. 
Se cib non bastasse, vi preoc-
cupate di tagliare un mucchio 
di rami secchi ferroviari. Siete 
voi i rami secchi, incapaci o 
volutamente contrari a fare 
una politica a fatore di chi 
lavoro. Per colpa rostra, io 
fe tanti altri) debbo fare in 
treno giornalmente ore e chi
lometri in piu; e questa e la 
rostra democrazia. Tanto vi 
dovevo ». 

Cordiali salutt a lTJnita. 

LUIGI FANI 
(S. Piero a Sieve - Firen2e) 

Qualche cifra sulla 
«fame di grano» 
nell'URSS 
Coro direttore, 

un po' di tempo fa ho spedi-
to alia Stampa una lettera m 
cui osservavo che quel giorna
le mette sempre in risalto la 
s grave crisi agricola» del-
VURSS specie per cib che 
nguaraa la produzione grana-
ria, Riporto, ad esempio, due 
titoli: « L'agricoltura, una sfi-
da perduta per 1TJRSS . Quan
do scarseggia il panes (4 ot-
tobre 1972); «Sono avare le 
terre vergini - Piu grave la 
crisi agricola s (13 ottobre 
1972). 

La lettera non t stata pub-
blicata. Ecco, tra l'altro, che 
cosa scrivevo: *Nel 1961 
VVRSS, con un arativo del 
10'/* del suo territorio, pro-
duceva (secondo I'Atlante geo-
grafico moderno del prof. L. 
Visentin edito da Dc Agostini 
nel 1961) 600400 milioni di 

quintali di grano; nel 1968, 
933.930 milioni di quintali (Ca-
lendario Atlante De Agostini 
1971). Gli USA, con un arati
vo del 25V* del loro territorio, 
producevano nel 1961 380 400 
milioni di quintali; nel 1968, 
428.980 milioni di quintali. La 
stampa sovietica stessa sem-
bra critichi apertamente la 
scarsitd del patrio raccolto 
1971-72, dovuta non solo alia 
inclemenza spielata del tem
po, ma anche a " deficienza 
tecniche ed organizzative". 
Comunque, nell'annata 1971-72, 
il raccolto del prczloso cerea-
le tn VRSS si aggira sui 167 
milioni di tonnellate! Su una 
produzione mondiale — escfu-
sa la Cina — di circa 300-310 
milioni di tonnellate, viene 
spontanea pensare che una 
produzione di ben oltre il 50V* 
del raccolto mondiale di gra
no sia piu che suffictente ad 
una popolazione dl 245 milio
ni di cittadini soviettci (circa 
2 kg. di grano pro capite al 
dl), quando si pensi che Vita-
lia, con una popolazione di 54 
viilioni di anime, ne product 
non piii di 90-100 milioni di 
quintali all'anno ». 

Dopo aver sollecitato la 
Stampa a pubblicare la mia 
noticina, ho ricevuto dalla di
rezione del giornale torinese 
questa risposta che avrebbe 
dovuto « motivare » la rnanca-
ta pubblicazione: « Quando si 
parla e scrive dl produziona 
granaria in URSS si cade spes-
so in un equivoco. Infatti, se
condo i russi questo termine 
comprende in pratica tutti i 
cereali; ad esempoi anche il 
mais verde, che viene dato al 
bestiame, soprattutto ai maia-
li. Inoltre, occorre ricordare 
che ai russi servono molte piii 
sementi che da noi; in vasta 
zone essi sono costretti a se-
minare piii del necessario per
che, a causa del clima, par
te del raccolto pub andaro 
perduta. Infine, dato impor
tante, la loro dieta e piii fa-
rinacea della nostra». 

Lascio giudicare ai lettori 
de l'Unita quanto attenta, «-
sauriente e pertinente sia la 
risposta. Mi chiedo soltanto 
come si possa a tutti i costi 
parlare di «fame di grano a, 
di « crisi agraria a ecc, in me
rito ad un Paese che e riu-
scito con I tanto deprecatl 
sovkos e kolkos, nei bret;» 
spazio di pochi anni,. a rad
doppiare e addirlttura a tri-
plicare il raccolto (e non del 
solo grano, come si pub facil-
mente constatare prendendo 
in mano un buon atlante po-
litico-geografico). * , 

Carissimi saluti. ' • ••' 

Dott. GASTONE CORA* 
(Schio - Vicenza) 

Da che pulpito 
arriva 
la predica 
Caro direttore, 

leggo netl'ultimo numero di 
Linus un articolo di Roberto 
Leydi che mi pare degno di 
qualche osservazione. Leydi 
ce I'ha con Anna Identici, al-
meno a prima vista. Si la-
menta che Anna Identici am-
bisca a essere cantante popo-
tare, assume il tona deU'on-
temarcia autorizzato a giudi
care, chiama a raccolta la vec-
chia guardia, e sembra Mackit 

. Mess3r con Brown la Tigre 
neZZ'Opera da tre soldi (ricor-
di Calzrina, Giovanna, Sandra, 
Gualtiero, Fausto, Elsa e via 
citando per nome, i bei tem
pi quando il canto popolare 
non era inquinato da Anna 
Identici?). Poi perb ci si ac-
corge che Anna Identici non 
e proprio il bersaglio princi-
pale. Ce n'e un altro, in cer
to modo viu consistente, ed 
e il nostra Daniele lonio coin-
volto neH'atfaire con Vaccusa 
di fare ne l'Unita il butta-
fuori delle cantanti inclini (il-
lecitamente) al folk. Ma nem-
meno Daniele lonio, lo si ca-
pisce subito. e I'obiettico fi
nale. Lo e, manco a dirlo, il 
PCI chz fa la figura di un'im-
presa commerciale d'ottima re-
ferenza. Dice in sostanza Ley
di: iscriviti al PCI e diventi 
cantante folk di sicuro succeM-
so, di garantito e reddiiizio 
mercato. Naturalmente il to-
no non e nemmeno cost b«-
nevolmente semplice. C'e den-
tro il risentimento degli inte-
gerrimi da sinistra, dei depo
sitor! senz'ombra di sospettl 
della cultura proletaria. 

lonio e ta Identici rispon-
deranno se credono, anche n* 
probabilmente non ne vale la 
pena. A me interessa soprat
tutto il resto (che poi, d'al-
trondo, li riguarda). Sono cioe 
del parere che se le prediche 
contano, contano davvero pri
ma di tutto t pulpitL E di 
putpiti che da sinistra ci trat-
tano da integrati, essendo dei 
campioni dell'in e cioe di chi 
sta dentro H sistema fino al 
collo, possiamo. credo, esse
re stanchi. Leydi, mi pare Vol
ga la pena di ricordarlo, t rt-
dattore delZ'Europeo, scrive su 
Playboy, insomma e quello 
che si dice un uomo di Riz-
zoli. Un bell'editore proleta-
rio. per intenderci. Me lo H-
cordo poi, Leydi, a far nasc«-
re Lascia o raddoppia, che «• 
non sbaglio, fu il primo esem
pio di gioco su misura per 
Vintonlirmnlo (la manipola-
zione. si dice) teletisivo. Ni 
se volessi continuare, farel fa-
tica. Voglio dire che ta car-
riera dt Leydi, pubblica, di 
inlellettuale, e quella di chi 
non ha mai sdegnato I'accor-
do con il polere culturale • 
industrials. D'altra parte, non 
mi pars nemmeno che in cam-
po folk abbia trascurato la 
commercializzazione dei suoi 
prodotti, sul cui rigore gli 
specialisti possono giudicare 
meglio di me. 

Beninleso, liberissimo Ley
di di collocarsi dove crede; 
meno Ubero di pretendere una 
titolarila di intransigenza nei 
nostri confronti e di insinua-
re che la tessera del partito 
serve per fare carriera. Da un 
simile pulpHo non si pub ac
cettare la predica, che poi e 
tanto ridico'a quanto sospet-
ta di servire a ben altre ma
novre Se la tessera del PCI 
serrisse davvero a quello che 
l£Vdi intinua, noi comunisti 
non ce I'avremmo gih piit, 
e lui Vavrebbe qia in tasca. 

Ti saluto caramente. 

LUIGf PESTALOZZA 
(Milano) 


