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IL DIBATTITO AL CONGRESSO NAZIONALE DELLA LEGA A FIRENZE 

II movjmento cooperative 
si estende fra i ceti medi 

All'emarginazione economica bisogna contrapporre la formazione di strutture associative valide sul piano tec-
nico e della gestione aziendale - L'associazionismo come strumento indispensabile nel quadro di uno sviluppo 
economico programmato - L'impegno antifascista ribadito nei messaggi al Presidente della Repubblica e a Parri 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 9. 

Impegno antifascista e ini-
ziativa nei confronti del ceti 
medi della eitta e delle cam-
pagne continuano ad essere le 
questioni di fondo del XXIX 
Congresso nazionale della Le-
ga delle cooperative in corso 
ormai da tre giorni. 

Ieri sera l'assemblea ha in
viato al presidente della Re
pubblica un signlficativo mes-
saggio, in cui dopo aver con-
fermato la propria «totale ade-
sione al suo notabile appello 
di Bologna contro oscure tra-
me eversive fasciste» espri-
me la profonda convinzlone 
che «reazlonari e liberticidi, 
isolati nella coscienza del pae
se, possono essere sconfltti 
mettendo al bando organizza-
zioni terroristiche fasciste, lo-
ro complici e mandanti co
me impongono leggi dello Sta-
to, e promuovendo l'avanzata 
sociale e democratica nella no
stra societa ». 

Stamane poi 11 congresso ha 
dato vita ad una nuova mani-
festazione di antifascismo al-
lorche il compagno Gasperi, 
presidente di turno, ha letto 11 
testo della lettera dl risposta 
al messaggio di Parri. 

« Noi siamo fermamente de-
cisi — ha detto tra l'altro — 
e fermamente uniti nella gran-
de battaglia per raffermazione 
della societa che la Costituzio-
ne, nata dalla lotta antifasci
sta, ha delineato come meta 
del nostro secondo risorglmen-

to nazionale. Insleme a tutto 
il grande schieramento demo-
cratico respingeremo ogni ten-
tativo fascista, abbiamo forza 
e decisione per farlo. Da que-
sto congresso esprlmiamo la 
nostra adesione attiva alle ini-
ziatlve delle forze della Resi-
stenza perche, come impongo
no le leggi della Repubblica, 
sia messa al bando la teppa-
glia fascista, perche siano 
perseguiti i suoi finanziatori 
e mandanti». 

Nella tarda serata di ieri ha 
preso la parola anche il rap-
presentante del governo, il 
socialdemocrptico Tedeschi, 
sottosegretario al Lavoro. 

Ne e uscito un discorso da 
«amico della cooperazione» 
il che testimonia, seppure indi-
rettamente, la crescita della 
Lega sotto ogni profilo, econo
mico e politico. Ma tra il di
re e il fare e'e di mezzo il 
governo Andreotti-Malagodi, 
nei confronti del quale il sot
tosegretario Tedeschi si e 
comportato in maniera in ve-
rita singolare. Non l'ha certo 
difeso a spada tratta, e non 
gli ha certo preconizzato lun-
ga vita specie quando ha de
finite se stesso lavoratore av-
ventizio («ministri e sotto-
segretari Dassanow). 

II ceto medio e stato al cen-
tro di numerosl 'nterventi. 
Ansanelli della presidenza del
ta Lega si e particolarmente 
soffermato sul rapporto fra 
cooperazione e ceti medi pro-
duttivi « che consideriamo ele-
mento essenziale e qualiflcan-

Concluso il convegno di Cagliari 

FNSI e Region! 
per la rif orma 

delFinformazione 
Decisa la costituzione di un comitato di coordi-
namento per iniziative unitarie contro la concen-
trazione delle testate e per la liberta di stampa 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI, 9. 

Le Region! e i giornalisti 
ifcaliani hanno concluso il con
vegno promosso dalla FNSI 
sul tema « L'informazdone e le 
Region! » con un importante 
accordo unitario che si espri-
me nella decisione di costitui-
re un comitato di coordina-
mento fra le Regioni e la Fe-
derazione della Stampa « per 
avviare una immediata inizia-
tiva legislativa a livello na
zionale per una riforma glo-
bale della informazione ». 

Questo impegno e stato as-
sunto in un documento appro-
vato alia unanimita, nel qua
le in particolare si denuncia 
«il pericolo in atto che mlra 
a vanificare il valore demo-
cratico e pluralistico delle 
autonomie regionali e sociali. 
accentrando il controllo auto-
ritario sull'informazione radio-
televisiva e favorendo la pro
gressiva concentrazione delle 
proprieta editoriali. Al fine di 
contrastare tale processo — 
prosegue il documento — i 
rappresentanti delle Regioni 
e il sindacato unitario dei 
giornalisti ritengono indispen
sabile realizzare contatti co-
muni per uno sviluppo demo-
cratico della informazione. in-
tesa come servizio di interes-
se pubblico e strumento di 
crescita della comunita na
zionale ». . 

Si sottolinea quindi. 1 im-
portanza deirimpegno umta-
rdamente assunto dalle tre 
grandi confederazioni sinda-
cali per « una nuova struttura 
editoriale fondata sulla molte-
plicita delle voci» conslde-
rando la dimensione del pro-
blema dell'informazcone "co
me momento essenziale di pa
ce per una svolta democratica 
di segno contrario alia situa-
Bione oggi es&tsente »-

Su queste premesse si e de
cisa la costituzione del Comi
tato di coordinamento noncne 
l'iniziativa legislativa ispirata 
alia necessita «di spezzare 
con misure antimonopollsti-

• che l'esistenza di "cartelli" 
fra testate e nella pubblicita: 
di rendere pubbliche le fonti 
di nnanziamento del giornal:; 
di formulare uno statute del-
l'impresa editoriale che san-
cisca la democrazia nell'azien-
da; di riformare la RAI-TV 
superando ogni rapporto di 
sudditanza dell'ente verso il 
potere esecutlvo. rlconducen-
do il servizio radiotelevisivo 
nella sfera di reespomabilita 
del parlamento e delle assem-
blee regionali». 

In questo convegno. non a 
caso. si e dovuta registrare 
l'assenza di una presenza go-
vernativa (tale Infatti non si 
pud considerare la fuggevole 
e formale apparizione di un 
sottosegretario) e di e3ponen-
« nazionall dei partiti politi-
cl della coalizione governHi-
va, con la sola ec^ez:one del-
Ton. dc Donat Cattin 

Anche da parte di Donat 
Cattin, tuttavia, e venuto un 

• contributo che e apparso — 
ffialgrado alcuni duri giudi-
Si critici sulla situazione del-
rinformazlone — in dlscor-
tfanza con la linea unitaria 
•eelta dai giornalisti e dalle 
Hezioni. Dal suo intexvento, 

infatti, e emerso un giudlzio 
decisamente dubltativo sul 
ruolo attuale e di prospettiva 
delle Regioni, anche per quan-
to riguarda lo specifico set-
tore di una ristrutturazione 
dell'informazione: egli ha in
fatti sottolineato «i rischi di 
lottizzazione » del potere con-
nessi con l'ipotesi regionale. 

Su questo argomento una 
replica immediata e venuta 
dall'assessore alia cultura del
la Regione Toscana, compa
gno Silvano Filippelli, che ha 
respinto le allusioni del de-
putato dc ed ha riaffermato 
che le Regioni sono invece 
un modo nuovo di concepire 
lo Stato e costituiscono la ga-
ranzia di una reale partecipa-
zione ai processi di trasfor-
mazione della societa. Al 
«ruolo determinante» delle 
Regioni, del resto, si sono ri-
chiamati anche altri Interven-
ti successivi. fra i quali quel* 
li dei rappresentanti delle 
grandi associazioni dl massa, 
come Tramacere, segretano 
nazionale dell'Enars-Acli e 
Cesare Elisei, deH'Arci. 

Va detto comunque, che Do
nat Cattin ha anche afferma-
to la necessita di considerare 
come un « probiema unico» 
la riforma della RAI-TV e 
quella della stampa. suggeren-
do una iniziativa legislativa 
unitaria. Per la RAI-TV. in 
particolare, ha sostenuto la 
necessita di superare « la 
competenza di gestione del so
lo potere esecutivon propo-
nendo tuttavia la creazione 
di un sistema di «testate » te-
levisive auto no me e in con-
correnza. 

II valore generale del con
vegno tuttavia e apparso evi-
dente — come ha detto nelle 
conclusion! il segretario nazio
nale della FNSI, Luciano Ce-
schia — neila riaffermazione 
di una presa di coscienza dei 
giornalisti sui problem! della 
riforma e della consapevolez-
za unitaria che una vera li
berta di stampa e questione 
che riguarda tutta la demo
crazia in Italia 

Ceschia ha ncordato come 
il probiema della liberta di 
informazione tocchi necessa-
riamente i nodi fond amen ta
li dei rapporti di potere ed ha 
afferrrato che il momento po
litico attuale non favorisce lo 
sviluppo di un discorso di ri
forma, giacche non £ omo-
geneo ai programmi di allar-
gamento e consolidamento de-
gii istituti demosratict. Dl 
qui. dunque, rimportanza del
la solidarieta con le Regioni 
ver'fieata da questo corive?no 
e la necessita di un urgente 
coinvolgimento. in modo piu 
incisivo. delle or?an:zzaz!om 
dei lavoratori nella battaglia 
di riforma: jina informazione 
non libera, infatti. e una gra
ve carica di cond'zonamen-
to per tutte le altre verten-
ze sociali E' ne: sindacatl e 
nel'.e Regioni - ha detto an-
cora Caschia — che i giorna
listi Italian! individuano gli 
interlocutor! privilegiati. nel 
quadro di una battaglia che 
e politica e che tende a sov-
vertire antichl ed ingiustl 
squilibri. 

Dario Natoli 

te della nostra linea strategica 
e che proponiamo, senza al-
cuna pretesa integralista, a 
tutte le forze democratiche e 
in primo luogo ai sindacati e 
alle organizzazionl professio
nal! per un confronto e per la 
ricerca di un terreno comune 
di elaborazione e di inizia
tiva ». E' questa la scelta de-
cislva degll annl '70. All'emar
ginazione economica bisogna 
contrapporre la formazione dl 
strutture associative di carat-
tere imprenditoriale valide sul 
piano tecnico e della gestione 
aziendale; alia subordin&zione 
politica la costruzione di con-
trattazione e di crescita della 
coscienza dei proprl dlritti e 
della funzione antimonopoli-
stica; alia disgregazione socia
le moment! di aggregazione 
che si esprimono sul terreno 
del soddlsfacimento dl precis! 
bisogni sociali. L'associazio
nismo non va Inteso come una 
ancora di salvezza bensl co
me lo strumento capace dl as-
segnare ancora un ruolo Im
portante ai ceti medi nel qua
dro di uno sviluppo economi
co programmato e di segno de-
mocratico. 

Occorrono per6 1 mezzl fl-
nanzlarl per operare In que
sta direzione. II probiema e 
stato sollevato dal compagno 
Silvio Sani della direzione del-
l'associazione cooperative di 
consumo (ANCC). E' neces-
saria non solo una politica 
creditizla che finora e man-
cata — ha detto Sani — ma 
anche una scelta alternative 
da imporre, con una incal-
zante battaglia politica di mas
sa, alle partecipazioni statall 
e al capitate pubblico oggi 
presente nelle fasi della tra-
sformazlone e distribuzione 
dei prodotti. Noi ci battiamo 
— questo e il succo del di
scorso del compagno Zambel-
1! amminlstratore delegato del-
l'UNIPOL e membro della 
presidenza della Lega — per 
una cooperazione che non de-
ve essere marginale nel siste
ma per correggerne ie anoma-
lie, ma per una cooperazione 
impegnata a trasformare in 
modo democratico, nell'inte-
resse dei lavoratori e dei ceti 
medi — la societa nazionale. 

Mezzogiorno: e un'altra del
le scelte al centro del dibatti-
to a questo congresso. II com
pagno Datniani del comitato 
regionale pugliese della Lega 
ha portato datl sigruficativi; 
le direttive CEE sulle struttu
re agricole ^)revedoho in' Pu-
glia 170 mila coloni e mezza-
dri in meno, cioe da cacciare. 
Bisogna rispondere con un mo-
vimento promozionale di mas
sa di forme cooperative e as
sociative alia produzione da 
saldare strettamente a quelle 
di trasformazione e alle cen-
trali e consorzi di commercia-
lizzazione. Le esperienze che 
abbiamo fatto m Puglia — ha 
detto Damiani — sono impor

tant!. Ma non bastano anco
ra. II discorso va allargato a 
tutto il Meridione avendo co
scienza che investire e pro-
muovere nel Sud, e interesse 
anche del Nord, per il rilan-
cio nazionale del ruolo della 
cooperazione, per awiare il 
Paese sulla via della rinascita 
e dello sviluppo economico. II 
tema e stato npreso — e il 
fatto non e certamente privo 
di importanza — dal presiden
te della Federcoop dl Bologna, 
compagno Omicini: «Noi ab
biamo il convincimento che la 
stessa Emilia Romagna. e il 
discorso pub valere anche per 
la Toscana, non potra reggere 
lungamente ne come struttu
ra produttiva ne come assetto 
sociale, territoriale e politico 
se il progresso economico, il 
progresso sociale non coinvol-
gera zone estese del paese e 
in particolare :1 Mezzogiorno ». 

II ruolo dell'IACA ai ftnl del
la concretizzazione di questo 
discorso meridionalista e sta
to sottolineato dal vicepresi-
dente Mazzanti che ha illu-
strato la crescita di questo 
consorzio che opera nel settore 
agricolo. E ha prospettato l'e-
sigenza di misliorare ancora 
di piu i contatti con il Coop 
Italia, il consorzio che ope
ra nel settore del consumo, 
nella convinzione che uniti si 
incide meglio in una situazio-
ne che resta sempre difficile. 

Sui temi della casa si e sof
fermato il presidente dell'AN-
CAB. Briganti L'abitaz'one 
— egli ha detto — si e dlmo-
strato il settore piii avanzato 
della politica unitaria e ha da
to vita, fra raltro. all'accordo 
con l'ANIACAP che si propone 
di accelerare rapplicazione 
della lesge per la casa e la 
sua gestione democratica. 

Nei saluti r.essuno e stato 
formale. Di particolare imoor-
tanza quello del segretario 
generale del CENFAC. Massi
mo Bellotti, portato a nome 
anche delle orranizzazioni che 
comoongono ToreRnismo: Al-
leanza dei contadini. Feder-
braccianti e Federmezzadri, 
CGIL-ANCA-UCI, consorzi na-
zionali di produttori. Le que
stioni delle nostre campagne 
saranno poste in giusto rilie-
vo con la giomata di lotta di 
domani. 1/J sviluppo dell'asso-
ciazionismo e della cooperazio
ne specie in agricoltura si di-
mostra sempre piu come con-
dizione oer dare risposte posi
tive alle conquiste delle lotte 
contadine. modincare le strut
ture. favorire la costruzione 
di un movimento contadino 
autonomo e unitario. Un impe
gno di tale portata politica 
— ha detto Bellotti — deve 
raccogliere tutte le forze coo
perative, sindacall, professio
nal i in uno sforzo congiunto. 

Altri saluti sono stati por-
tati alia tribuna del congres
so da Martino delle ACLI-Ter-
ra. da Marisa Passlgli del-
ITJDI. da Sollozzf» dellTJCI, 
da Rlstori dell'ARCI-UISP e 
da Capri ttl della Confesercentl 

Romano Bonifacci 

GENOVA — Liliana Pendola depone davanti al giudici durante 
I'udlenza di ieri del processo a Lorenzo Bozano 

L'ESPERIENZA 
ASSOCIATIVA 
DI SCRITTORI 

E CINEASTI 
Consegnato alia presidenza il primo libro edito 
dalla cooperativa scrittori - Gli inferventi di 

Pagliarani e del regista Giuseppe Ferrara 
1 FIRENZE, 9. 

Anche la cultura e stata investita dalla idea cooperativa. 
E non in termini puramente teorici ma in maniera concreta, 
Gia ci sono dei fatti. dei risultati. In due settori soprattutto: 
il cinema e gli scrittori, Proprio nel pomeriggio di oggi alia 
presidenza del congresso sono state consegnate le copie ancora 
fresche di inchiostro della prima opera edita dalla coopera
tiva scrittori. Si tratta della pubblicazione integrale del rap
porto parlamentare della commissione nntimafia, tre volumi 
di oltre tremiln pagine con alcuno appendici di notcvole signi-
ficato: un indice di nomi ( ve ne sono oltre 4500J e un indice 
per argomenti. 

La consegna dei libri sottolineata dagli applausi della 
assemblea e avvenuta al termine del discorso che il presi
dente della cooperativa lo scrittore Elio Pagliarani (ma al 
congresso seguono i lavori anche Angelo Guglielmi, Walter 
Pedulla, Nicola Garrone e Bruno Gambarotta) ha fatto. Siamo 
un ccntinaio tra scrittori, professori universitari e giornalisti 
— ha detto Pagliarani — tutta gente sinceramente demo
cratica e antifascista che ha individuato nell'attuale situazione 
alcune minacciose tendenze di concentrazione monopolistica a 
fini spcculativi e a fini di manipolazione della opinione pub-
blica. La cooperativa scrittori — ha continuato Pagliarani — 
vuole essere una risposta non solo difensiva ad un tale tenta-
tivo di sopraffazione culturale ma intende realizzare i propri 
scopi: 1) attraverso la pubblicazione di testi capaci di ravvi-
vare il dibattito sulla situazione reale del paese; 2) attraverso 
una politica popolare progressista del libro scolastico: testi 
ideologicamente avanzati e a prezzi piu bassi possibili; 3) 
attraverso l'incrcmento del potere di contrattazione degli autori 
nel confronto degli editori; attraverso la ricerca e la crea
zione di nuovi canali di diffusione del libro. non controllati 
dalla industria culturale. 

Altro intervento di grande interesse culturale e stato quello 
del regista cinematografico Giuseppe Ferrara che ha diretto 
il primo film cooperativo «II sasso in bocca». Vi porto il 
saluto — ha detto Ferrara — di otto cooperative cinemato-
grafiche. sette residenti a Roma e una a Palermo che stanno 
costituendosi in consorzio. Noi intendiamo sottrarre i livelli 
occupazionali alle crisi cicliche dell'industria cinematografica. 
dare una continuity nel lavoro nel rispetto dei contratti nazio-
nali. porre un freno alia scalata insensata dei costi di 
produzione. 

r. b. 

La proposta di legge del PCI 

Dalla dif esa 
del suolo 

alio sviluppo 
del territorio 

Due gli elementi fondamentali delle misure elabo
rate dai comunisti: esaltazione del ruolo delle Regio
ni e massicci finanziamenti in tempi brevi (esatta-
mente il contrario di quanto prevede il governo) 

L'iniziativa che gla cresce 
nel Paese per contestare 11 
tagllo e la mlsura degli in-
terventl propostl dal governo 
di centro-destra per la dlfe-
sa ldrogeologica e la slstema-
zione del suolo sta per tro-
vare un primo ed organico 
punto di riferlmento in una 
ampia, organlca proposta le
gislativa del PCL 

Una riunlone svoltasl alia 
Direzione del Parti to con la 
partecipazlone di ammlnistra-
tori regionali e dl urbanistl, 
e nel corso della quale e sta
ta compiuta un'attenta veri fl
ea del movimento sviluppato-
sl In questi mesl e dei suoi 
contenuti, ha Infatti pratica-
mente concluso la fase pre-
paratorla dl un progetto dl 
legge che 1 comunisti si ap-
prestano a presentare alle Ca-
mere e che rappresenta una 
concreta alternatlva, dl gran
de respiro politico, alle ac-
centratrici misure • tampone 
approntate dai minlstero dei 
LL.PP. nel tentativo dl fron-
teggiare la portata del teml 
ripropostl dalle grosse verten-
ze territoriall portate avanti 
in Sicilia e in Calabria da 
larghissiml schieramentl dl 
forze politlche e sociali. 

II « segreto » dl queste ver-
tenze sta appunto nella for
za e nella chiarezza con cul 
sono stati saldatl i due mo
ment! della richlesta di mi
sure immediate (e proprio 
sull'entita e la strumentazlo-

ne del prlmi lnterventi ripa-

Emozionante altalena di testimonianze al processo Bozano 

La cuoca dei Sutter: «l lui di certo» 
Una giovane signora: «A me sembra^ ma...» 

Rosa Orsi non ha avuto il minimo dubbio: I'imputato h Tuomo che ella vide davanti alia villa della ragazza il giorno della sua 
scomparsa - L'altra teste ha avuto invece un ripensamento dopo aver veduto pochi giorni fa un giovane in « Ciao blu » somi-

gliante a colui che sostava davanti alia scuola svizzera - Prpbabilmente Aldo Sutter il fratello di Milena verra a testimoniare 

Dal nostro inviato 
GENOVA, 9. 

«E* lui. Non ho il minimo 
dubbio» ha detto Rosa Orsi, 
cuoca di casa Sutter, indican-
do in Lorenzo Bozano l'uomo 
che vide il mattino del 6 mag-
gio 1971, poche ore prima del
la scomparsa di Milena, dinan-
zi al cancello di casa. 

« A me "sembrerebbe" lui » 
ha dichiarato Mariana Pendo
la, 20 annl, rldimensionando 
il proprio precedente ricono-
scimento sulla base dl una re-
centissima circostanza della 
quale ha informato la Corte 
in aula: tre giorni fa, a Bri-
gnole, ha notato un giovane 
assai somigliante a quello che 
aveva visto ripetute volte di-
nanzi alia scuola svizzera di 
via Peschlera, per di piu a ca-
vallo di un motorlno «Clao», 
di colore blu eguale a quello 
che I'imputato aveva prima di 
acquistare la « Spider rossa» 
e sul quale lo avevano veduto 
alcune delle ragazze che lo 
accusano di averle molestate 

e che continuano a sfilare in 
quest'aula come parti lese. 

Sono stati i momenti piu 
emozionanti della seduta; il 
secondo e stato un vero colpo 
di scena, del tutto inaspettato 
anche perche la teste ha reso 
la parte piu sostanziale della 
sua deposizione dopo essere 
stata richiamata in aula dalla 
parte civile e non piu dalla 
difesa. 

II dubbio insinuato dalla 
Pendola si contrappone alia 
fotografica certezza della Or
si: l'una e l'altra sono emble-
matiche del drammatioo ango-
scioso dilemma che sta di 
fronte ai giudici: dubbio, o 
plena responsabllita? Insuffi-
cienza di prove o ergastolo? 
Per 11 resto la seduta ha visto 
continuare la interminabile 
sfilata dei testi minori. Han
no parlato 1 sommozzatori del 
vigil! del fuoco e della pollzia 
che recuperarono in mare i 
poverl rest! di Milena, e la 
famosa cintura da sub con la 
quale l'assassino affondo il 
corpo della vlttima strangola-

Resterebbero invariate per il 1973 

Proroga per le tariffe 
delle assicurazioni-auto 

Lo ha annunciato alia Camera il ministro dell ' indu
stria rispondendo ad un'interrogazione comunista 

L'attuale regime tariffario 
deirassicurazione obbligatoria 
sulle auto, per responsabiltta 
civile, sara prorogate fino al 
31 dicembre 1P73. Lo ha an
nunciato, ieri alia Commissio
ne Industria della Camera, il 
ministro Peril in risposta ad 
una interrogazione del PCI 
• onmo h:mautr.o il comp.»-
gno Assante) in cul si chie-
deva fra l'altro di mantenere 
In vigore le tanffe, « res pin 
gendo le assurde ed lngiuste 
richieste formulate dalle tm-
prese assicuratrici, di ottene-
re un nuovo aumento » con la 
scadenza dei contratti assi-
curativi il giorno 11 giugno 
prossimo Un'analoga interro
gazione era stata presentata 
dal dc Caroll. 

Quanto siano ingiustlficaU' 
le richieste delle societa assi
curatrici e desumibile dai da-
ti che il ministro dell'Indu-
stria ha fomito alia commis
sione. Ferri ha di fatti detto 
che i preml 'ordi per l'assi-
curazione auto incassati dalle 
societa assicuratrici italiane. 
sono passatl da -169 mi hard I 
del 1970 ai 665 mtllardi del 
1971, con un incremento. In 
un 50I0 anno del 39'r ii go 
vemo — ha soggiunto — at-
tende ora I dati del 1972; ed 
e suo «intendimento» dar 
luogo alia proroga flno a! 31 
dicembre, per avere la dlspo-
rdbilita dl tempo per l'esame 
del datl del «conto consorti-
le » delle societa assicuratrici. 
da cul desumere la «congrul-
ta» o meno delle attuali ta-

riffe e sulla base di quest! 
procedere poi a decisionl. 
- Nessuna precisa posizione, 
quindi. del governo contro il 
rincaro delle tariffe. ma solo 
una proroga di alcuni mesi 
per «poter acquisire nuovi 
dati». II che assume un chia-
ro significato nell'attuale 
ascesa generale dei prezzi, 
anche se il ministro Ferri ha 
soffermato che 1'obiettivo suo 
sarebbe quello di non aumen-
tare « mediamente * il grava-
me sui cittadinl. 

II compagno Assante. repli-
cando, ha chiesto che comun
que non vengano operati au-
menti delle tariffe e ha indi-
cato la pericolosita del riferi-
mento ai dati del « conto con-
sortilen data la ben nota 
manipolazione dei bilanci da 
parte delle societa. Assante 
ha sottolineato la necessita 
di tener conto del calo dei 
sinistri. sees! a quota 97 nel 
1970 ed a quota 96 nel 1971. 
Inoltre. ha aggiunto II depu-
tato comunista, il costo dei 
sinistri e aumentato in Ita
lia meno che in altri paesi: 
da quota 122 nel 1970 a quo
ta 152 in Germanla. da quota 
104 a quota 112 nel nostro 
Paese: II che costituisce una 
ulteriore posizione di prlvi-
legio delle compagnie assicu
ratrici che operano In Italia. 

A proposito della paventat* 
ristrutturazione delle zone ta
riff arte. Assante ha chiesto 
che questo eventuate prowe-
dimento non comportl alcun 
aggravlo per gli utentt. 

subito dopo comincib a parlare 
ta; hanno parlato un ex com
pagno di scuola della ragaz
za, un giornalista, i poliziotti 
che parteciparono alia perqui-
sizione nel corso della quale 
furono trovati, in un box del
la villa appartenente al padre 
dell'lmputato, la tuta e la 
maschera da subacquei con re-
centi tracoe di umidita. 

Mariana Pendola, da poco 
sposata, e stata introdotta in 
anticipo sul calendario in 
quanto doveva recarsi ad al-
lattare il figlioletto di poche 
settimane. Racconta dl aver 
veduto varie volte un giovane 
« con I baffi foltl e dl corpora-
tura robusta » nel pressi della 
scuola svizzera entro il mese 
che precedette la scomparsa di 
Milena. 

Conferma la deposizione re-
sa in Istruttoria e viene rapi-
damente dimessa. Qui 11 colpo 
di scena. Si e gi& allontanata 
dall'aula, ' quando l'awocato 
Biondi, di parte civile, chlede 
al presidente Napoletano che 
la teste proceda ad una «ri-
cognizione » in aula dell'lmpu
tato. II presidente manda su
bito a richiamare la Pendola 
la quale annuncia che subito 
dopo roperazione rilascera 
una importante dichiarazione. 

Guardando Bozano dice: a A 
me sembrerebbe lui; ma... x 
Presidente: aDica, dica purer 

TESTE: a Tre giorni fa tran-
sitavo a Brignole in rnacchina 
con mio marito. Fermo a un 
semaforo vidi un giovane di 
singolare somiglianza con quel
lo che avevo visto presso la 
scuola svizzera. Era alia gui-
da di un Ciao». 

Emozione e brusio tra il 
pubblico, gli awocati. i gior
nalisti, gli stessi giudici ap-
paiono attoniti dinanzi al-
l'imDrevisto. 

PRESrUENTE: «E* sicura 
che si sia trattato di un Ciao? 
o era genericamente un mo-
torino? » 

TESTE: «Era proprio un 
Ciao ». 

Aw. ROMANELU, difen-
sore: «Pi che colore?». 

TESTE: « Blu. Non sono per-
cib piu sicura che I'imputato 
sia l'individuo che vidi a suo 
tempo presso la scuola sviz
zera. Dsvo precisare che que
sti non lo vidi mai a bordo 
della spider rossa, e che solo 
una volta notai un tale tipo 
di rnacchina parcheggiata nel
la zona*. 

Bozano appare sollevato, 
ma ne avra per poco. La cuo
ca dl casa Sutter e per lui 
una nuova tremenda mazzata. 
Dapprima Rosa Orsi riferisce 
sul menu di que] giorno, a co-
lazione. che avra una certa im
portanza In connessione con 
l'autopsia e il riconoscimen-
to di Milena: risotto, uova 
strapazzate con zucchine, bi-
stecca. Poi riferisce di una 
scherzosa conversazione avve
nuta tra lei. Milena e il fra-
tellino di questa. Aldo. 

TESTE: « Diss! a Milena che, 
cosl carina com'era, chlssa 
quanti spasimanti doveva ave
re. "Almeno 10", interloqul Al
do. E aggiunse: "E poi e'e 
quello di via Orsinl con la spi
der rossa!". Allora chiesl a 
Milena se mai avesse com-
messo la sciocchezza di accet-
tare passaggi In rnacchina da 
qualcuno. Mi disse di no, pert) 

in francese al fratellino e non 
capii quello che disse. Ebbi 
l'impressione che il bambino 
si fosse accorto di aver detto 
qualcosa di sgradito alia so-
rella». 

PRESDDENTE: La mattina 
del 6 maggio, alle 11,30 circa, 
lei vide un individuo presso il 
cancello di villa Sutter. Pub 
precisarci questa circostan
za? ». 

TESTE: «Ero alia flnestra, 
al piano rialzato, a cinque o sei 
metri dal cancello. Vidi un 
giovane alto e robusto, con 
baffi, con indosso un giacco-
ne blu. Aveva anche una cra-
vatta con disegni a forma di 
mezzaluna. Notai che lo stes
so giovane l'avevo visto due 
mesi prima al volante della 
spider rossa nei pressi della 
casa. in via Orsini ». 

PRESDDENTE: «Signora 
Orsi. Guardi bene I'imputato. 
Se da 11 non vede bene, gli 
si avvicini (la teste si awl-
cina). Lei, Bozano. guardi 
me». 

TESTE: «E* lui. Non ho 11 
minimo dubbio». La Orsi la-
scia il pretorio, tra la viva 
emozione del pubblico. II di-
fensore aw. Romanelli chlede 
che anche il piccolo Aldo Sut
ter venga citato: dovra dire 
in aula se Bozano e il a bion-
dino dalla spider rossa» che 
egli aveva indicato tra gli 
« spasimanti» di Milena Sul
la richiesta la corte decidera 
domani-

Altra testimonlanza di una 
certa importanza e quella del 
giovane Pigafetta, che fu lo 
ultimo a vedere viva Milena, 
sua ex compagna di scuola 
prima che venisse rapita, a l l 

sei maggio '71, verso le 17 — 
racconta — transitando in 
scooter in compagnia di una 
arnica nei pressi della scuola 
svizzera vidi Milena che at-
traversava da sola via Pe
schlera. Mi fermai e ci salu-
tammo. Non notai nei pressi 
la presenza di alcuna rnacchi
na sportiva rossa)). 

II giornalista Aldo Repetto, 
redattore dell'ANSA, ha rac-
contato l'eplsodio awenuto lo 
8 marzo. durante 11 quale eb-
be occasione di conoscere il 
Bozano. Gli venne presentato 
da un telescriventista in una 
saletta attigua alia redazione 
di un quotidiano. dove un 
gruppo di amici si incontra-
rono per poi recarsi in una 
vicina pizzeria dove avrebbe-
ro asslstito alia trasmissione 
televisiva deH'incontro dl pu-
gilato Clay-Frazier. 

«Nella saletta — dice II 
giornalista — si svolse una 
conversazione che ebbe per 
oggetto 11 rapimento di Sergio 
Gadolla e Bozano disse che un 
giorno o l'altro i responsabi-
1! sarebbero stati presi. poiche 
erano In troppi ad aver com-
messo il fatto; e che secondo 
lui tali Imprese vanno com-
piute da soli, poiche si riduce 
il rischio. E che inoltre e me
glio rapire un bambino e 
sopprimerlo subito. per avere 
maggiori probability di suc-
cessoD. 

Bozano Interviene: a Anche 
gli altri partecipanti alia con
versazione dissero la loro. Io 
mi limitai a rllevare che nel 
caso Gadolla erano state fat-
te troppe telefonaten. 

Angelo Matacchiera 

Awiafa ieri al Senato 

Indagine conoscitiva 
sulla finanza regionale 

Alle Regioni finora meno del 5% del bilancio 
Richiesto I'aumento dei fondi per i piani di sviluppo 

Ieri, alia commissione Bi
lancio del Senato, e stato 
dato l'awio ad una «indagi
ne conoscitiva » sui « rapporti 
tra Stato e Regioni in online 
al bilancio dello Stato», con 
le relazioni dei ministri del 
Tesoro, Malagodi, delle Regio
ni, Sullo. e del sottosegreta
rio al Bilancio, Barbi. L'in-
dagine proseguira il giomo 
22 con l'audizione dei pre
sident! delle Giunte di go
verno delle cinque regioni a 
Statuto speciale, e nei giomi 
23, 24 e 25 dei president! 
delle Giunte delle 15 Regioni 
a Statuto ordinario. 

Dalla riunlone di ieri e e-
merso che le Regioni, spe-
cialmente quelle a Statuto or
dinario, hanno dlsponibilita 
finanziarie talmente esigue e 
in grande parte condizionate 
che non riescono ad assolve-
re il ruolo cul sono chlama-
te. Alle 15 Regioni a Statuto 
ordinario sono infatti riser-
vate entrate complesslve per 

820 miliardi (meno del 5 per 
cento del bilancio dello Sta
to) largamente inferiori alle 
spese che in precedenza, nel
le stesse Regioni, sosteneva 
direttamente Io Stato. 

a Gia al suo inizio — ci ha 
dichiarato il compagno Ba-
cicchi — Findagine conosciti
va ha dimostrato la sua im
portanza politica e la sua at-
tualita ». 

II compagno Bacicchi ha 
sottolineato inoltre come «in 
primo luogo appaia indispen
sabile rivedere e modificare 
l'attuale legge finanziaria re
gionale e aumentare i fondi 
destinati al nnanziamento dei 
piani regionali di sviluppo, 
in modo da assicurare alle 
Regioni la plena disponibili-
ta degli stessi. e di dare at-
tuazione al disposto costitu-
zionale sui contributi inte-
grativi special!». -

Mm d . m . 

ratori sono state ben nume-
rose e bruclantl le sconfitte 
sublte dal governo In Parla
mento) e della definizione de
gli obiettivi dl prospettiva per 
l'occupazione, la rinascita, un 
dlverso sviluppo complessivo. 

E su questo terreno, le nuo-
ve misure proposte dal go
verno rlvelano tutta la loro 
strumentallta «razionalizzatri-
ce» e lnsieme tutto 11 loro 
carattere riduttivo, accentra-
tore e burocratico: nessun re
spiro programmatore (ma an-
zl sminuzzamento degli lnter
venti, e su aspetti particola-
ri), nessuna esaltazione ma 
anzl accentuata compressione 
del poteri delle Regioni, nes
suna consapevolezza del ca
rattere prlorltario e quindi 
massicclo che deve avere la 
spesa in questo campo. 

Contestare queste scelte (o 
queste non-scelte) signiflca 
quindi chiamare In causa le 
tendenze di fondo dello svi
luppo economico del Paese. 
Invece dl essere espresslone 
di una scelta « settoriale », le 
premesse da cui partono le 
proposte alternative del comu
nisti rappresentano percid lo 
elemento trainante di una po
litica nuova del territorio, che 
mobilita e coinvolge tutti i 
settori fondamentali dello svi
luppo. La stessa dimensione 
degll elementi cardine delle 
proposte del PCI testimonia 
del resto (Io sottolineava al
ia riunlone il compagno Fran
co Busetto illustrando il te
sto orientatlvo del progetto 
che verra ora rapidamente in-
tegrato e definito da un grup
po di lavoro sulla base ap
punto delle indlcazioni scatu-
rite dall'incontro) della porta
ta politica generale della bat 
taglia che su queste questio
ni si aprira in Parlamento. 

II primo elemento sta nel 
sostanziale rovesciamento del
la logica dei decretl delegati 
varati dal governo dopo l'isti-
tuzlone delle regioni a statu
to ordinario, ed in particola
re dl quello relativo alia di
fesa del suolo e al governo 
delle acque, che sfrangia e 
atomizza ogni potesta pro-
grammatrice, nel tentativo di 
vanificarla. Con 11 progetto 
comunista, i piani idrogeo-
logicl diventano parte inte-
grante dei piani territorial! di 
coordinamento, di competenza 
delle regioni: l'unita del pote
re programmatorio e avvlata 
a ricomposizione. 

A cellula di base di una or
ganlca e programmata azione 
a difesa del suolo — ecco il 
secondo elemento — e preso 
11 bacino idrografico. E. an
che qui, protagoniste della 
elaborazione e delta attuazio-
ne di questi piani sono indi
cate le regioni, singole se il 
bacino ricade tutto nell'ambi-
to della stessa regione, o as
sociate se il bacino e inter-
regionale. Ma una cos! con
creta qualificazione delle po
testa regionali rischierebbe 
pur sempre di restare lette
ra morta senza da un canto 
una riforma della legislazione 
vigente in materia di opere 
idrauliche e di gestione oei 
acque. e dall'altro la disponi 
bilita di adeguati mezzi finan 
ziari. 

Sono queste le aitre dut 
scelte di fondo del progetto 
del PCI che insiste sul pre 
supposto della traduzione di 
un'organica politica di difesa 
del suolo in un volano pe. 
una generale ripresa econo
mica. Da qui la proposta di 
massicci investimenti, dell'or-
dine di seimila miliardi: qua 
si la meta da spendere in 
quote massicce nell'arco d: 
cinque anni. tra questo ed il 
T7; il resto da impiegare ne. 
decennio successivo. E* scon 
tato che il governo. anche pei 
opporsi alle altre scelte poll 
tiche indicate dal progetto 
sosterra rimpossibilita di far 
fronte ad una spesa di que 
sta portata. II suo no rispon 
de ad una logica rigorosa. ad 
un preciso modello di scelte 
economiche che vede negll In 
terventl a protezione del suo
lo — sempre limitatissimi. 
nel passato, e addirittura sem
pre scandalosamente inferio
ri persino alle gia esigue di-
sponibilita — misure di ca
rattere puramente difensivo. 

I termini del probiema 
vanno capovoltL Le gravissi-
me questioni e i tragic! co
st! riproposti dai recent! di-
sastri (ma ugualmente dalla 
situazione sempre precaria 
nel Delta padano. come nelle 
aree di Ferrara, Modena. Reg-
gio Emilia. Vercelli, Alessan
dria, ecc) . confermano sem-
mai la necessila di una dife
sa attiva che colleghi concre-
tamente. coerentemente, per-
manentemente il probiema 
della sistemazione del suolo 
e del governo delle acque alio 
sviluppo complessivo in pri
mo luogo del Mezzogiorno 

Sta del resto qui. in que
sta precisa consapevolezza che 
la situazione non si sposta 
di un ette senza que-it •!.-
mensione complessiva. la spie-
gazione deirampiezza. della 
forza e anche dei pnmi con
sistent! successi delle verten-
ze territorioli sviluppate~,i :n 
questi mesi; dell'incalzante 

• Iniziativa unitaria delle Ree o-
ni meridionali (da esse sta 
per venire in parallelo una 
proposta unitaria d'lnterventi. 
anche essa fortemonte con 
testa trice delle proposte go-
vematlve); delle altre mizia 
tive In via di definizione per 
la difesa e una sana gestio
ne del suolo. 

g. I . p. 


