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Clamoroso documento della Procura generale di Roma conferma 
* > » - • - — • — 

Lo spionaggio telefonico 
autorizzato dal ministero 
Una lettera rivelatrice del dott. Spagnuolo al presidente del Tribunale 
che giudica l'«Avanti!» e P« Espresso » per le rivelazioni sulle « centrali 
occulte di ascolto » della Guardia di Finanza e degli altri corpi di polizia 

Altra grossa bomba nello 
scandalo delle intercettazioni 
telefoniche: nel corso del 

f>rocesso contro I'Avantit e 
'Espresso, colpevoll dl aver 

parlato delle centrali d'ascol-
to della Guardia dl Finanza, 
la Procura Generale dl Ro
ma ha confermato che gll 
apparatl dl spionaggio tele
fonico sono in funzione «pres-
so 1 varl corpi di polizia e 
In particolare presso la 
Guardia di Finanza ». Ma non 
e tutto. Nello stesso docu
mento della Procura che e 
stato presentato al processo 
promosso contro 1 giornali 
proprio dalla Guardia dl Fi
nanza, si rlvela che le inter
cettazioni sono state eseguite 
«previa le previste autoriz-
zazioni e a segulto di assen-
so mmisteriale». Insomnia e 
vero che si spiava, ma con 
l'autorizzazione ministerlale. 

II clamoroso documento e 
venuto alia luce su richlesta 
del difensori dell'Avantil e 
dell'Espresso. Cerchiamo ora 
dl ricostruire brevemente la 
nuova vicenda. 

Davantl alia IV Sezlono 
penale del Tribunale di Ro
ma si era aperto, qualche 
tempo fa, ll processo contro 
11 quotidiano soclallsta e il 
settimanale radicale. Era sta-
ta la Guardia di Finanza a 
provocare con una querela il 
processo che per6 era stato 
sospeso su richiesta del di
fensori, in attesa di conosce-
re 1 risultati delle indagini in 
corso sugli eventual! abusi 
telefonici commessi proprio 
dalla Finanza. A sostegno 
della richiesta dl rinvio era 
stata presentata una lettera 
del pretore Infelisi, il quale 
asseriva di aver rimesso tut-
ti gli atti della propria in-
chiesta, che vedeva coinvolta 
anche la Guardia di Finanza, 
all'Ufficio istruzione del Tri
bunale di Roma. 

L'ufficio istruzione a sua 
volta, sempre con una lette
ra, asseriva di aver rimesso 
tutti gli atti alia Procura ge
nerale- L'lndagine del pretore 
Infelisi sulla vergogna dello 
spionaggio telefonico e nota: 
e quella che ha portato alio 
arresto del super detective 
fascista Tom Ponzl (poi ri
messo In liberta), di Walter 
Beneforti, ex capo della Cri-
minalpol Nord e Bruno Mat-
tioli, il tecnico delle reglstra-
zioni legato anche al signor 
«Pontedera» (Giorgio Mari
no Fabbri) e di altri tecnlci 
della SIP. 

Era stato proprio 11 preto
re Infelisi a scoprire la ver-
gognosa rete di spionaggio 
politico ed economico che ve-
niva svolto per conto dl man-
dantl che sono riuscitl a ri-
manere nell'ombra. Le vlcen-
de deirinchiesta che aveva 
messo sottosopra prima Roma 
e poi Milano sono note: 
tutto e ora fermo In attesa 
di una declsione della Cas-
sazione sulla competenza 
territoriale tra 1 gludici mi-
lanesi e romani, giudizio di 
comoetenza che ha deflniti-
vamente bloccato l'inchiesta. 
Sulla lentezza vergognosa di 
queste indagini, quattro de-
putati del PCI hanno presen
tato anche una interpellanza. 

Le cose stavano a questo 
punto quando Taltro glorno, 
il Procuratore generale Spa
gnuolo ha risposto alia ri
chlesta di notizie presentata 
dal presidente del Tribunale 
che giudica I'AvantU e VE-
spresso Proprio questa rl-
sposta, anche se ambigua e 
non certo definitivamente 
chiara. ha riveiato che lo 
spionaggio telefonico e auto
rizzato da consenso mmiste
riale. II testo della lettera 
del dott. Spagnuolo dice in-
fatti: a In esito alia richiesta 
di cui aU'ordinanza dibatti-
mentale di codesto Tribunale, 
in data 29 corrente, informo 
che in relazione al documen-
ti trasmessi dal pretore dl 
Roma (e di Infelisi che si sta 
parlando) e relativl agli al-
lacciamenti esistenti presso l 
van corpi di polizia e in par
ticolare presso la Guardia di 
Finanza, non e stato aperto 
nessun procedimento penale. 
Dagli atti in possesso di que
sto ufticio nsulta in modo 
preciso che gli allacciamenu 
in parola sono stati richiesti 
ed eseguiti previa le previste 
autonzzaziom e a seguito di 
assenso m.nistcriale». 

Ora e evidente che le « pre
viste autorizzaziom » possono 
essere soltanto quelle del 
magistrato che ammette II 
controllo dei telefoni con gll 
apparatl della SIP, ma che 
non pud certo avere autoriz
zato ristituzione di centrali 
occulte di ascolto presso or-
ganismi di polizia, centrali 
che sono, notoriamente con-
trarle alia legge. 

Comunque. se il magistrato 
aveva autorizzato l'ascolto 
non e'era davvero nessun bi-
sogno dl «assensl mlnistena-
11» che non sono assoluta-
mente previstl da nessuna di-
sposlzione. Insomma, il do
cumento del procuratore Spa
gnuolo conferma che centrali 
occulte esistono «presso va-
n corpi di polizia» oltre che 
presso la Guardia di Finanza 
e ammette che questi centn 
occult! di ascolto funzionano 
anche con Tassenso ministe 
riale. Una vergogna nella ver 
gogna, per dirla in poche pa 
role. Una vergogna che, co
munque, spiega gli appoggi 
k sicurezze, le connivenze 
vantate, non certo a vuoto, 
dal detective fascista Tom 
* D M l . 

Istituita dalla Regione 

Mensa gratuita 
in Toscana 
per tutti 

gli studenti 
Ne hanno usufruito oltre 400 mila 
allievi delle scuole medie superior! 

Ancora guai 
alle batterie 
dello Skylab 

HOUSTON. 31 
Altri guai per lo «skylab». Cinque rego 

latori di corrente e quattro batterie con cui 
e collegato il telcscopio si sono automatfen-
mente staccati quando non dovevano. e sono 
rimaste in funzione solo dodici batterie. 

Poi, I controllori hanno scoperto che uno 
dei regolatori si e guastato, ed una delle 
batterie 6 inservibile. Le altre sono state ri-
portate alia normalita, allorch£ girando nello 
spazio lo « skylab > ha esposto alia luce del 
sole i quattro pannelli del « mulino a vento * 
con le cellule. Si teme, comunque, che la 
perdita di una batteria influisca sugli esperi-
menti di studio delle risorse terrestri, 

E' un'operazione fra le piu importanti affl-
date a Charles «Pete» Conrad, Joseph Ker-
win e Paul Weitz, e comprende riprese foto-
giafiche delle coltivazioni, dei giacimenti mi-
nerali, dei vulcani, delle calotte glaciali, del
la contaminazione, perfino dei branch! di pe-
sci. 
Per far fronte alia scarsita di energia elet-
trica, l'astronauta Charles Conrad ha pro-
posto di far uscire nello spazio uno dei tre 
abitatorj dello Skylab per tentare di rimuo-
vere un pezzo metallico che tiene bloccato 
un pannello solare. Con I'operazione si conta 
di trasformare, per mezzo del pannello libe-
rato, l'energia solare in tanta elettricita quan
ta ne occorre per condurre gli esperimenti 
di osservazione sulla Terra, (vedi grafico) 
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Dopo la scoperta della truffa sui contributi assicurativi 

L'INPS TRUFFATO PER MILIARDI 
ANCHE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI 

Numerose ditte si facevano rimborsare centinaia di milioni mai pagati ai propri dipendenli grazie a moduli 
falsi - Franco Gamboni avrebbe avufo dei complici all'inferno deH'islifuto previdenziale • Imminenti altri arresfi? 

La colossale truffa ai danni dell'INPS sta 
assumendo proporzioni sempre piu clamorose. 
L'INPS e stato truffato per miliardi non solo 
con il «traffico > dei contributi previdenziali, 
ma anche con gli assegni familiari. 

Su questo nuovo aspetto della vicenda, la po
lizia ha consegnato al magistrato inquirente, 
dottor Vitalone, un dettagliato rapporto: gli in-
quirenti hanno accertato che nell'attrezzatissimo 
< ufficio laboratorio > del falso c consulente del 
lavoro> Franco Giamboni — arrestato insieme 
aU'impiegato dell'INPS Vittorio Tortora. ex se-
gretario provinciale della Cisnal — non solo si 
falsificavano. in quantita enormi. le marche assi-
curative, ma si falsificavano anche i document! 
— i moduli «GS2» — con 1 quali. periodica-
mente. Ie aziende richiedono all'INPS il rim-
borso degli assegni familiari corrisposti ai propri 
dipendenti. In questo modo. numerose ditte — 
che sarebbero gia state identificate — avrebbero 
incassato indebitamente fior di milioni mai 
pagati. 

L'inchiesta giudiziaria. frattanto, prosegue a 
ritmo serrato. II magistrato inquirente ha interro-

gato la scorsa notte Franco Gamboni e Vittorio 
Tortora. Dopo questo interrogatorio. insieme con 
alcuni ispettori dell'INPS e con i suoi collabo-
ratori. il dottor Vitalone sta esaminando la posi-
zione di alcuni dipendenti dell'istituto previden
ziale che si sospetta siano implicati nella cla-
morosa truffa. 

A fare i nomi di queste persone sarebbe 
stato proprio il Gamboni. Messo alle strette, il 
falso « consulente » avrebbe ammesso le sue re-
sponsabilita. indicando anche alcune delle per
sone che usufruivano delle marche « rigenerate » 
e dei falsi moduli «GS2>. Gamboni. inoltre. 
avrebbe confessato di aver avuto dei complici 
all'interno dell'INPS. 

Come si vede, I'indagine si va ampliando 
sempre piu, coinvolgendo un crescente numero 
di persone e di ditte. A questo proposito e stato 
accertato. per esempio, che un'industria che 
opera nel settore dell'ottica avrebbe assicurato 
un quarto o un quinto dei suoi dipendenti, creando 
invece, con le marche e i moduli falsi, una 
posizione apparentemente regolare per gli altri 
lavoratori. 

Intervfsta con il compagno Forni segretario confederate della CGIL 

Perche i controlli non hanno funzionato 
Sulla truffa perpetrata da 

funzionari dell'INPS in asso-
ciazione con un a consulen
te » abbiamo rivolto alcune 
domande al compagno Arvedo 
Forni, segretario confede-
rale della CGIL e membro 
del Consiglio di amministra-
zione dell'INPS. 

Dalle nolizie trapelale sul
le prime indagini emerge che 
la truffa avrebbe danneg-
gialo I'iNPS per somme in-
genti (qualche giomale ha 
indicato la cifra sui 100 mi
liardi). Che cosa ci puoi dire 
in proposito? 

II danno per I'INPS si ha 
quando vengono sottratte le 
marche assicurative che costi-
tuiscono la ncevuta delle som
me versate. Chi ruba le mar
che, si trova nella condizione 
di adimostrarem la ncevuta 
per somme non versate. Le 
ditte possono fare i versa-
menti tramite banche, posle o 
direttamenle all'INPS Nel ca-
so specifico occorre venficare 
se git accusatt hanno avuto 
m possesso marche rubate e 
dove e avveuto il furto. Per 
stabilire I'entita della truf
fa occorre sapere quanle mar
che sono state eventualmente 
rubate e moltiplicarne Vim 
porto nominate per ottanta-
cinque. Sensa questi elementt 
e difficile stabilire importi 
certi. 

Questa perd non e la sola 
tpotesi che si pud fare. Il 
<r consulente » Gamboni & sta
to trovato in possesso di mod. 
GS2 firmali.. Con tali model 
li potrebbe avere ritirato, pa-
gandole al loro valore, un cer
to numero di marche delle 
quali si e poi servito per 
completare la truffa. 

Come? 
Circo dueccnto ditte. per ora, 

sono in qualche modo coin-
volte. Si IratUt di molte cen
tinaia dl dipendenti (oltre 
IJBOO sono le tessere nomina
tive di lavoratori sequestrate). 

Disponendo di un certo nu
mero dt marche i tfuffatori 
possono avere a messo in re-
gola» i lavoratori che veniva-
no licenziati o che andavano 
in pensione, trattcnendo le 
somme loro pagate dalle ditte 
per tutti gli altri lavoratori. 

Inoltre possono avere costrut-
to posizioni assicurative «/a-
sulle », « completato » posizio
ni assicurative parziali facen-
dosi pagare profumatamente. 
Essendo in possesso delle tes
sere indtviduali dei lavorato
ri evidentemente non ne han
no versato una parte e se 
ne sono serviti per manomet-
terle ai danni degli interessa-
ti: lavoratori e ditte. 

I danni dertvanti da questi 
altri meccanismi truffaldini 
sono a carico delle ditte o 
dell'INPS anche se sono dip 
ficili da appurare, se non im-
possibilt; basti pensare che 
una parte delle tessere seque
strate sono state taaliate in 
corrispondenza del nome 

Hal accennato al danni per 
i lavoratori e per le ditte. In 
che cosa consistono? 

II danno per ti lavoratore 
ci pud essere solo in quanto 
non sia possibile accertare 
alle dipendenze di chi e per 
quali periodi ha lavorato. L'ac-
certamento va fat to sui libri 
paga delle ditte coinvolte; i 
lavoratori, i patronaU, lo 
stesso istituto INPS dovran-
no assumere iniziative affln-
chi non si verifichi che even-
tuali alterazioni dei libri pa
ga escludano parte dei lavo
ratori stessi dalla necessaria 
ricostituzione della posizione 
assicurativa che gli spetta, 

Per le ditte il discorso e dt-
verso; una volta accertato 
quanti e quali lavoratori ab-
biano avuto alle loro dipen
denze e per quali periodi, si 
potra veriflcare se risultano 
fattt i versamenti airiNPS 
e dei contributi e delle tesse 
re assicurative. Le ditte sono 
responsabili dei detti versa
menti e qualora avessero gia 
pagato i truffatori. sarnnno 
tenute, per legge, a pagare 
una seconda volta. 

Quali sono gll aspetti piu 
gravi di questa truffa? 

Tutta la vicenda e di una 
gravita eccezionale. A parte la 
entita dei reati speciflci gia 
appuratt e di queUi eventua-
li che verranno ancora in lu
ce, va conosiderato: 

1) / controlli all'INPS non 
hanno funzionato e qui ll di
scorso riguarda la necessita 

impellente dt riorganizzare e 
ristrutturare I'Istituto che de-
ve far fronte a 30 milioni di 
posizioni assicurative, gestto-
nl speciali innumerevoli, va-
riazioni dl legge a ripetizione. 
procedure bizantine che lascia-
no aperti dei varchi, ran la 
struttura di 30 anni fa. 

2) Duecento ditte si *ser-
vonom di un consulente «/a-
sullot>; bisogna vedere quante 
di queste ditte hanno ritenuto 
di poter * risparmiare » sulla 
pelle del lavoratori e ai danni 
dell'INPS. 

3) Si da spazio a metodt t 
tipt di controlli in funzione 
frenante come quello degli or-
gam di tutela mmisteriali e 
si trascurano quelli necessari 
come per esempio i metodi, 
i poteri e U numero degli 
ispettori di vigilanza dell'INPS 
e del ministero del Lavoro 
che potrebbero controtlare le 
ditte e Vopera dei nonsulenU. 

4) I meccanismi assicurati-
vt sono complicatt e tmpon-
gono alle ditte esperti che so
no per Vappunto i consulentl. 
Si e determinata cosi una si-
tuazione complessa. 

II fenomeno delle evastonl 
contnbutive per vie meno roz-
ze e piu raffinale della truffa 
scoperta in questi giorni, 
quando si verifica. trova sem
pre un interesse neUe ditte. 
(a chi giova?) e spesso uno 
strumento neglt esperti. 

Va detto infine che in queste 
condizioni, piu volte denun-
ciate dal Consiglio di ammi-
nistrazione e dal presidente 
in carica da due anni. nessu-
no pud dire con sicurezza che 
saranno evitati altri guai in 
futuro. Solo se si procedera 
a una profonda ristrutturazio-
ne dell'INPS, come propongo-
no i sindacati e I'inlero consi
glio di amministrazione. cam-
bieranno le cose. 

Queste proposte per le qua
li & in atto la consultaztone 
piu vasta, sono contenute in 
un libro bianco che il presi
dente e la commissione con-
siliare di studto, presentaro-
no alia stampa nazionale il 
4 aprile 1973. E' evidente che 
questi fatti sollecitano un im-
pegno ancora piu consistente 
dei sindacati per risolvere i 
gravisstmi problemt esistentl. 

Aumentota 
per i pescatori 

I'indennita 
di malattia 

UNA LEGGE LtMITATA ED 
ELUSIVA CHE ACCOGLIE 
TUTTAVIA ALCUNE RIVEN-
DICAZIONI DEI PESCATORI, 
PRESENTI DA ANNI NELLE 
PROPOSTE AVANZATE DAL 

PARTITO COMUNISTA 

Una legge che riguarda la 
pesca e I pescatori itallani e 
stata approvata nei giomi 
scorsi in sede leglslatlva dal
la decima commissione per-
manente della Camera. 

SI tratta dl un prowedi-
mento che accoglle alcune 
decennali rivendicazloni del 
pescatori, che anche nella 
passata legislature avevano 
trovato eco nelle proposte di 
legge avanzate dal PCI an
che se per alcuni aspetti e 
limitato ed elusivo. 

Non appena il Senato avra 
approvato definitivamente la 
legge. dal primo luglio 1973 1 
pescatori marittimi itallani, 
assicurati presso le Casse ma-
rittlme, riceveranno 2000 li
re, al posto delle attuali 260, 
come indennita giomaliera di 
malattia e di infortunio. I lo
ro familiari potranno otte-
nere rassistenza ospedaliera, 
di cut finora erano Drivt 

II prowedi mento e limitato 
per quanto riguarda il rifi-
nanziamento della legge n. 
479 del 1968 per il potenzia-
mento dei settori della pro-
duzione. distribuzione, tra-
sporto. conservazione e tra-
sformazione dei prodotti itti-
ci: e assolutamente insuffi-
ciente la cifra proposta di 2 
miliardi e 800 milioni in quat
tro anni anche perche le ri-
chieste gia presentate am-
montano ad oltre 20 miliardi. 

La legge e evasiva — come 
ha dichiarato il compagno 
on. Ballarin — perche cnon 
viene affrontato i] problema 
dell'appllcazione dei regola-
menti della CEE, entrati in 
vigore da] febbraio "71, per 
cui si e venuto accentuando 
il divario tra la nostra pesca 
e quella degli altri paesi». 

Due ordini del glorno sono 
stati votatl nel corso dell'ap-
provazione della legge; uno 
per Impegnare il govemo per 
i'emanazione di norroe, an
che mediante decreto legge, 
secondo quanto prevlsto dagli 
accord! comunitari, e faltro 
per assicurare ai pescatori 
della piccola pesca I'indenni
ta giomaliera di malattia e 
di dlsoccupazione (di cui at-
tualmente sono privi) e la pa-
rita degli assegni familiari 
con le altre categorie di la
voratori. I 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 31. 

La Regione toscana, prima 
e sinora unica in Italia, ha 
Istltuito 11 servizio dl men
sa, lnteramente gratulto, in 
tutta la scuola media supe-
riore. 120 sono 1 puntl mensa 
(che lnteressano 220 delle 300 
scuole medle superiori della 
regione), 400 raila 1 buonl dl-
stribuitl, 230 milioni la spesa 
complesslva. 

Come dlmostrano questi da-
ti, si tratta dl una tnlz'.uti-
va di notevole portata e si
gn! ficato. 

Abolltl con legge regionale 
1 concorsi per nuove borse 
dl studio (sono state mante-
nute, flno ad esaurlmento, 
quelle poliennali gia conces-
se negli anni precedent), la 
giunta ha invece impegnato le 
sue scarse risorse nella dire-
zlone delle mense, del traspor-
ti, del buonl libro, alio scopo 
appunto di affermare, con que
sti interventi lntegratlvl, il di-
ritto alio studio, e rifiutando, 
dunque, strumenti paternali
stic! e caritatevoli. 

II servizio mensa e conces-
so a quegli studenti che pro-
vengono da famlglia in con
dizioni economiche dlsagiate, 
a quanti abitano lontano dal
la scuola o che hanno neces
sita dl restare nella sede sco-
lastica anche nelle ore pome-
ridlane (per esercitazioni di 
laboratorio, allenamentl spor-
tivi, ricerche, accesso alle bi-
blioteche, ecc.). In tutte le 
scuole prive di mensa pro
pria (e sono la stragrande 
maggioranza: soltanto 15, vale 
a dire meno del 7%, dispon-
gono dl cuclne o dl refettori), 
vengono distribuite le tesseri-
ne e i buonl agli studenti cui 
si rlconosce 11 dlritto dl frui-
re della mensa. 

A tal fine sono state sti
pulate convenzioni con men
se pubbliche o private 

Quail ne sono i pregi e qua
li 1 limit! e le difficolta? Pro
prio per trarre un bilanclo 
dl questo primo anno di spe-
rimentazione in questo setto
re e per individuare gli orien-
tamenti per un futuro asset-
to del servizio, in tutte le pro
vince, si vanno svolgendo as-
semblee e convegni a cui 
prendono parte 1 rappresentan-
ti della Regione, dei pote
ri locali, del mondo della 
scuola. Da questi incontri 
emerge un giudizio estrema-
mente positivo su questo pri
mo anno di attivita, portata 
avanti fra non poche difficol
ta dovute alia politica del go
vemo (che ha frantumato la 
materia delle competenze e 
dell'intervento regionale e ne-
ga i finanziamenti per le ma-
terle trasferite) ed anche alia 
situazione in cui si e costret-
ti ad operare. 

Urazie all'intervento delle 
Province e dei Comuni il ser
vizio e stato esteso a tutto 
il territorio regionale. Nel gi
ro m questi priml mesi so
no stati distribuiti complessi-
vamente 400 mila buonl-mensa. 

a II servizio — dice 11 com
pagno Filippelii, assessore alia 
istruzione e cultura — pre-
senta, certo, gli inconvenienti 
di un esperimento che non 
ha nulla o quasi alle spatle; 
I'obbiettivo era quello di rag-
giungere tutte le scuole che 
ne hanno /atto richiesta, com-
prese le piu sperdute. E gli 
utenti ne hanno compreso be
ne il significato. La mensa 
aveva costituito una rivendl-
cazione per moltt anni disat-
tesa. Una riprova, questa, che 
e possibile cambiare. rinno-
vare la scuola, anche con 
scarsezza di mezzt e di pote-
re, se si chiamano tutte le 

componenti democratiche a de-
ctdere e a gestire democrati-
camente le scelte*. 

La Regione ha teso a privi-
legiare mense a gestione pub-
blica. Alcuni enti locali han
no gia assunto in proprio il 
servizio; in altri, solo 11 di-
retto interessamento dei ri-
spettivi Comuni lo ha reso pos
sibile. Le Province di Siena, 
Pistola e Arezzo hanno stan-
ziato fondi Integrativi, per la 
sua estensione. Nel comune di 
Prato e stato possibile aboli-
re il «buonov. 

Quali indicazioni si possn-
no trarre da questo primo an
no di esperienza? mDala la 
e.terogeneita degli ambiti ter-
ritoriah — aggiunge Filippelii 
— e difficile e sarebbe un 
errore ricondurre questo ser
vizio ad un unico modetto. 
Alcune convergenze vanno pe-
rb valorizzate: la tendenza al
ia pubblictzzazione del servi
zio, non solo come gestione 
ma anche come possibUita di 
accesso del pubbltco (studen
ti e determinate categorie dt 
lavoratori) alia mensa. Non 
semvre la costruzione di men
se annesse alle scuole potreb
be risolvere il problema. An-
zi, spesso, la compresenza nel
lo stesso centro di viu scuo
le favorisce una soluztone uni-
rxL Tale soluztone sembra of-
fnre, anche da un punto dt 
vista tinanziario. maggiori ga-
ranzie, laddove si possa col-
legare la confezione dei pasti 
(e a caso di Prato e dt Ce-
cina) a quella delle refezioni 
nella scuola delVinfanzia e del-
Vobbligo. Altre diretttve sono 
ta gestione sociale della men
sa, aperta alia partecipazione 
degli studenti, dei lavoratori 
della scuola, delle tormazioni 
sociali e sindacali, e la gene-
rallzzazione della delega del 
servizio di mensa agli enti 
locali». 

Significative lot f in Sviiiya • nelU RFT 

Azioni per la difesa 
dell'incolumita e della 
salute degli emigrati 

Sono proprio I lavoratori stranieri a pagare con il 
piu alto numero di infortuni e malattte professio
nal! per il continuo aumento del Html di lavoro 

II problema della difesa 
della incolumlta e della sa
lute del lavoratori si e da 
tempo imposto all'ordine 
del glorno delle lotto so
ciali come uno dei pro-
blemi di fondo. Le lotte sin
dacali e i dibattiti tra 1 la
voratori vanno mettendo in 
luce, e smascherando, quan
to sia contraria agli inte-
ressi delle maestranze la 
sollecitazione padronale al
ia monetizzazione di certe 
conquiste operaie. Il tema 
non e nuovo per i settori 
tralnanti doH'industria ita-
liana. Esso comincia ad af-
fiorare con spunti di dram-
maticita anche all'estero tra 
1 lavoratori italiani emigra
ti. 

Una delle prime manife-
stazioni — oltre al piu no-
to caso degli opera! OS del
la Renault francese — si 
e avuta alia «Maschinen-
Fabrik» di Rliti, in Sviz-
zera, che con 2.800 dipen
denti e uno del piu impor
tanti complessi mondial! nel 
campo della produzione di 
macchine tessili. Questo sta-
bilimento e conosciuto or-
mal in tutta la Confedera-
zione per le gravi condizio
ni e i ritml di lavoro che 
vi si cerca di imporre ai 
lavoratori con il ricorso ad 
una pletora di «capi»; ma 
e nei reparti «Fonderia» e 
« Sbaveria » che, alia durez-
za del lavoro, si uniscono 
condizioni ambientali vera-
mente pericolose per la sa
lute degli operai. 

Questo e solo un esempio 
di cui si viene a conoscen-
za grazie alia lotta dei la
voratori. Le statistiche — al 
di la delle tragedie di Mar-
cinelle e di Mattmark — 
provano che sono i lavo
ratori emigrati a pagare con 
il piu alto tasso di infor
tuni sui lavoro il maggio-
re tributo alia crescita del 
profitto capitalistico. Le 
grand! potenze Industrial! 
dell'Europa occidentale so
no giunte a 1-1,5 milioni di 
Infortuni sui lavoro all'an-
no, di cui 3.000 circa mor
tal!. Una vera e propria 
guerra silenziosa, non di-
chiarata, una strage incivi-
le che, in nome del profit-
to, mutila e falcia milioni 
di lavoratori. 

Dai dati riguardanti l'e-
migrazione dal Sud al Nord 
d'ltalia e quella negU altri 
Paesi d*Europa, risulta che 
il numero degli infortuni, 
delle malattie professional! 
e degli infortuni sui lavo
ro, compresi quelli emigra
ti, e in media il doppio tra 
gli emigrati. Questo rappor
to cresce nei settori in cui 
piii massiccio e l'impiego di 
lavoratori emigrati e mag-
giore il rischio di malattie 
e di infortuni, come l'indu-
stria estrattiva, l'edilizia, la 
metalmeccanica, la chimi-
mica. Tra le lotte che piu 
si sono imposte all'attenzlo-
ne generale emerge quella 
degli 8.000 dipendenti della 
• Badische Anilin-und Soda 
Fabrik» di Ludwighafen, 
nella Repubblica federals 
tedesca, alia cui base oltre 
ai ritmi di sfruttamento fi-
gurano anche le condizioni 
ambientali. 

Anche in questo caso si 
rlconosce che tra le prin
cipal! cause dell'alto livello 

degli Infortuni sui lavoro 
non pub non essercl la pra-
tica delle ore straordinarie 
cui vengono sottoposti in 
modo specifico 1 lavoratori 
immigrati. II sindacato chi-
mici tedesco aderente al 
DGB ha giudicato questi 
metodi di sfruttamento co
me metodi dl tipo preca-
pitalistico. Una rivista te
desca ha scritto che presso 
la ditta «Torfwerk» di U-
chte i lavoratori turchi fan-
no anche 80 ore settimana-
li, che alia «Mannesmann» 
di Bad Hdnningen i dipen
denti stranieri sono giunti 
a fare anche 13 ore al glor
no. E' facile perclb com-
prendere in che misura le 
condizioni ambientali e i 
ritmi di lavoro possano de-
terminare un aumento del
le malattie profesisonali e 
degli infortuni sui lavoro 
per i dipendenti stranieri. 

La lotta degli immigrati 
dipendenti dell'azienda sviz-
zera di RUti ha il pregio di 
aver richlamato l'attenzione 
generale su questo impor-
tante problema della dife
sa dell'incolumita e della 
salute dei lavoratori emi
grati e nel contempo di 
contribute al diffondersi 
tra di ess! di una piu forte 
consapevoiezza che la riusci-
ta di questa battaglia dipen-
de in primo luogo dai lavo
ratori e daU'impegno delle 
loro organizzazioni. (d. p.) 
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Concrete 
proposte per 

la scuola 
Promosso dal Circolo cui-

turale italiano della sezione 
del PCI di Zurigo centro 
— con l'adeslone dei diri-
genti cantonal! per 1 pro-
blemi della scuola del Par-
tito socialista svizzero, del
la scuola evangellca di Zu
rigo, del Gruppo scuola Co-
lonle libere, del sindacato 
FLEL, della UIL-Maestrl e 
deU'ECAP-CGIL —ha avuto 
luogo presso la Casa d'lta
lia l'annunciato convegno 
sulla scuola In Svlzzera. Nel 
corso di una animata e vi
vace discussione sono sta
ti analizzati i gravi proble-
ml del settore. II dibattito 
e stato rlassunto e conclu-
so dal compagno Giuseppe 
Gavioli, membro della Con-
sulta nazionale della scuo
la italiana. 

Al termlne del lavori la 
assemblea ha eletto una de-
legazione di 60 genitori e 
ha dato mandato ad essi 
di sottoporre al consols 
generale di Zurigo le riven
dicazloni scaturite dal con 
vegno stesso. Una parti
colare attenzione e stata 
dedicata all'istituzione e al 
relativo funzionamento delle 
mense scolasttche; ai tra-
sporti gratuiti per gli scola-
ri dalla casa alia scuolu; 
al potenziamente della scuo
la italiana in Svlzzera cor-
redata da appositi dopo-
scuola; all'aumento delle au-
le e degli insegnanti; alia 
istituzione dell'lnsegnamen-
to della lingua tedesca nel
le scuole Italians e - della 
lingua e della cultura Italia
ns nelle scuole svizzere; al 
potenziamento della scuola 
media statale della Confe-
derazlone elvetlca. 

Gravi misure in Svlzzera verso gli stranieri 

Nuove resfrizioni per i 
permessi agli stagionali 
II governo Andreotti continua a non preoccuparsene 

Viva apprenslone hanno su-
scitato tra i lavoratori Itallani 
emigrati In Svizzera le recenti 
declsionl delle autorita elvetl-
che relative al roercato della 
manodopera stranlera. Anche se 
reconomla svizzera per raantene-
re il suo attuale rltmo di svl-
luppo ha blsogno del contrlbuto 
dl altri lavoratori stranieri, il 
Consiglio federale elvetico In un 
documento pubblicato l'altro 
glorno, afferm* di voler ridur-

Incontri del PCI con 

gli emigrati del 

Friuli-Venezia Giulia 
In questi giorni sono in corso 

all'estero una serie di incontri 
tra dlrigenti e parlamentari co
rn unisti e lavoratori emigrati del 
Friuli-Venezia Giulia, neU'imml-
nenza delle elezloni per il Con
siglio regionale. II senatore del 
PCI Silvano Bacicchi ha tenuto 
numerose riunloni nella Germa-
nia federale. II compagno Gio
vanni Proserplo, della segreteria 
regionale del PCI, e attualmente 
in Svizzera e sara presente ad 
assemblee di lavoratori del Friu
li-Venezia Giulia che si svolgeran-
no con questo calendario: oggl, 
venerdi primo giugno, a Tver-
don; domani, sabato 2 giugno, 
alle 14,30 a Losanna (Maison du 
peuple) e alle 20,30 a Nyon Cop-
pet (CaI6 croix verte); domenica 
3 giugno alle ore 14 ad Aigle 
(Salle de 1'etoUe). 

E' sempre piii drammatico 
i i problema degli alloggi 

Alcune famiglie abitano persino in un carcere 

Che il problema delle abi-
tazioni e degli alloggi per 
I lavoratori italiani emigra-
ti negli altri Paesi della 
CEE, ma, soprattutto nel 
caso nostra, in Germania, 
sia ben lontano dalTessere 
risolto, non e un segreto 
per nessuno. Ma in questo 
campo si manifestano ec-
cessi che forse molti non 
riescono neppure a immagi-
narsi. 

Avevamo denunciato altre 
volte certe situazioni, ma 
nel giorno di Pasqua sui 
Badische • Zeitung di Stoc-
carda e uscito un articolo 
con tanto di servizio foto-
grafico, e con un titolo che 
quanto meno si pud defi-
nire « disinvolto ». Esso di-
ceva: «Vt sono lavoratori 
stranieri che volontariamen-
te abitano in carcere »; e in 
effetti nel vecchio carcere 
abitano ora died famiglie di 
emigrati e vi abitano appun
to c volontariamente » per
che non possono permet-
tersi, quando la trovano, u-
na abitazione normale, da
to l'elevato costo che han
no i fitti in Germania. Ma, 
d'altra parte, avere presso 
di se* la famlglia, anche se 
numerosa, costituisce la pri
ma condizione di stabiliz-
zazione e di equilibrio onde 
superare lo shock provo
cate dal repentino cambia-
mento di vita che 1'emigra-
to subisce appena arriva nel 
Paese cosiddetto ospitante, 
dopo la lunga frustrazione 
patita nel Paese di origine 
e che sta alia base della 
forzata scelta dell'esodo. 

II vecchio carcere di cui 
si parla e quello della cit-
tadina di Schopfheim, nel 
Baden WUrttenberg, e tra 
le famiglie di emigrati ita
liani m incarcerate» ve ne 
e una della provincia di Pa
lermo che racconta al gior-

nale la sua triste odissea: 
prima la miseria e la dl
soccupazione in Sicilia, poi 
il terremoto e la favola del
le prowidenze governative 
per i terremotati che llian-
no costretta a emigrare; e 
infine la Germania. Ma non 
basta: «Abbiamo affittato 
tre celle, le numero 7, 8 e 
9 a 75 marchi cadauna, pa
ri a 46.000 lire italiane. Ma 
se la fortuna ci assiste scap-
peremo da queste mura di 
detenzione ed a costo di 
non mettere da parte nep
pure una lira, vogliamo ave
re una casa come tutti, per
che sappiamo che e il no
stra diritto ». (s. m.) 

re il contingente degli stranieri 
occupatl nella Confederazlone, 
soprattutto limltando 11 numero 
de! permessi che vengono con-
cessi ai lavoratori stagionali. Do
po la raffinata trovata dl 11ml-
tare a meno di novo mesi al-
l'anno 11 sogglomo dello stagio-
nale, cosicche egll non possa, 
nel prevlsto arco dl quattro an
ni raggiungere i 36 meai di per-
manenza con cui maturerebba 
il diritto dl passare nella cate-
goria degli annuall, cl6 che piti 
colplsce nella recent* decisions 
e che la nuova rlduzione — co
me ha scritto la « Neuer Zurcher 
Zeitung > — si deve anche al 
fatto che «ai confllttl soclall 
gll stagionali partecipano ID 
prima lineaa. 

E* un dato acquisito ormal 
che la < pace sociale • tanto au-
spicata dal padronato svizzero 
viene messa in discussione anche 
dal sindacati della Confedera-
zlone elvetlca. Altresl noto e che 
gli stagionali, oltre a dover vi-
vere obbligatoriamente lontani 
dalle famiglie e a essere emar-
glnati nel trlsti baraccamenti che 
affollano Ie periferie delle citta 
elvetlche, essl sono fra I lavora
tori stranieri quelli piu sfruttati 
e piii sottoposti alia pressione 
e al ricatti del padrone. 

Ma di tutti questi problem! 
il documento approvato dal Con
siglio federale elvetico non fa 
parola. Le misure che si intends 
prendere sono Indicative della 
volonta con cui da parte elve
tlca ci si appresta ad affrontare 
1 prossimi colloqui con lltalia 
dedieatl appunto all'esaroe delle 
condizioni In cut vivono e la-
vorano gU italiani emigrati in 
Svizzera. Tale atteggiamento era 
stato del resto gia preannunda-
to nei mesi scorsi e di conse-
guenza denunciato In Parlamento 
dal deputaU del PCI che rivol-
gevano precisi quesiti al governo 
Andreotti, chiedendo l'abbandono 
della veccbia prassi caratterizzata 
da inettltudlne e scarsa parteci
pazione per dedicarsi invece. con 
magglore sensibllita, alia difesa 
della dignita. e degli interessl 
del lavoratori italiani emigrati 
nella vicina repubblica. 

Hanifesfazione di 
giovani a Zurigo 

Stasera alle ore 20, alia 
Volkshaus di Zurigo, avra 
luogo una manifestaziono 
giovanile nel quadra delle 
iniziative in preparazione 
del Festival mondiale della 
gioventu di Berlino. Nel cor
so della manifestazione zu-
righese verranno proiettati 
films sulla Resistenza pale-
stinese e seguira un pub-
blico dibattito. 

Ci scrivono da 
SVIZZERA 

Un abbonamenlo 
per ricordare 
on compagno 
scomparso 
Cari compagnl, 

tramite le colonne del 
giomale, vogliamo ricordare 
la flgura del nostro caro 
compagno Paolo Ghilardot-
ti, spentosi a Torino dopo 
una breve ma inesorablle 
malattia. 11 compagno Ghi-
lardotti nacque a Cremona 
nel 1920, partecipd attiva-
mevJte alia guerra partigia-
na nella Vol di Susa con il 
nome di battaglia dl *Pc-
la», fu comandante di una 
brigata garibaldina. 

Nel 1950 emigrb in Svizze
ra, dove rimase flno a tre 

mesi dalla sua morte. Nel 
1952 fondb la Colonia Libera 
italiana di Solothurn, per 
anni ne fu presidente: diri-
gente coscienzioso, capace e 
stimato da tutti i nostri 
connazionalL Durante gli 
anni duri deWemigrazione, 
quando erano sempre pre-
sentl le minacce di espulsio-
ne, tenne i collegamenti tra 
i comunisti emigrati a So
lothurn, Derendingen, Ger-
laflngen, si prodigb attiva-
mznte per far s\ che il no
stro partita fosse sempre 
presente nella zona. 

Le nostre sezioni, per ono-
rare la memoria del compa
gno Ghilardotti e additan-
dolo come esempio a tutti 
i compagnl e connazionali, 
offrono lire 20 mila a lTJni-
ta per un abbonamento da 
destlnare ad una sezione del 
partlto del Sud. 

MAURIZIO BUSSOLARI 
per !e sezioni di Solothurn. 
Derendingen e Gerlafingen 

Marcello Uzzerini 1— 
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