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L'ARGOMENTO DI CUI SI PARLA 
••Hi 

Concluso fori a Reggio Emilia il convegno sul progetto liberticida 

SVALUTAZIONE 

e con quali risultati 
V 

La svalutaiione dolla lira 
e Inlzlata II 13 febbrulo 1973, 
In concomltanza con la sa-
conda svalutazione del dolla
ro degli Stall Unltl e con la 
decision* dl set pa«*l delta 
Comunlta economlca europea 

escluil clot < ltalla,lnghil-
. terra • Irlanda — dl costltul-
re f ra loro • un blocco mono-
tarlo con I'lmpsgno dl darsl 
mutua assistant* ntlla dlfasa 
delle propria valuta dalla spt-
culazlone. La llra.abbandona-
va II camblo flsso, par latclrtl 
valutare glorno par glorno da 

- flnahzlerl • cambist!, a al l»o-
lava al tempo stesio dalla 

' Comunlta europea, In sane al
ia quale d'altra parte avava 
raccolto moltl Insuccessl (in 
primo luogo, attravarso II fal-
llmento aaricolo). • 
"••• Secondo la dlchlarazlonl del 
governo • della Banca d'ltalia 
la flultuaziona della lira do-
veva consenllre una llmltata 
svalutaiione, durare un tem
po breve — fino alia rlpresa 
produttlva — renders, ptu dif-
flclll le esportazlonl dl capi
ta 11, sganclare la nostra mo-
neta- dall'obbllgo dl sostenere 

il dollaro. 
Gla II 30 maggto scorso, da

ta In cul si • tenuta I'atsem-
blea annuala della Banca 
d'ltalia, si era veriflcato tut-
to II contrarlo. La rlpresa 
produttlva era In atto — al-
meno come la Intendono I ca
pitalist!, do* come quantlta 
dl produzlone —, segnalando 

Incrementl della produzlone 
Industrial* attomo al 10%. 
I grandl contrattl dl lavoro 
erano gla rinnovati o sul pun-
to dl eiserlo. 

La lira, anztche consolldar* 
si, avava ragglunto II 30'mag-
glo II 17% dl svalutazlono nel 
confrontl dalle altre monet* 
europea. Le rlserve della 

' Banca d'ltalia, s* escludlamo 
I'oro (per II quale c'e I'accor-; 
do dl non usarlo, preso con gll 
Stall Unltl da tutti gll «al-
leatl >), erano all'asclutto a 
causa del ' prosegulre dl 
fortissimo esportazlonl dl ca
pital!. 

La fuga della valuta dal-
I'ltalla ha gla trovato un nuo-
vo canale: - II mancato rlm-
patrlo dl rlcavi dl esportazlo
nl, II pagamento anticlpato dl 

Importazlonl, I'accaparramen-
to dl materle prim*. Tutte 
cos* rose posslblll dal flnan-
zlamento della banche, dalla 
mancanza dl controlll a tal-

; volta dall'appogglo delle au-
. toflta monetarle. • • -

La relazion* del governato-
re della Banca d'ltalia tvolta 

•' II 30 magglo accuso un po' 
'tutti dl questo stato. dl cose 
ma evlt6 qualslasl Indleailo-

•' ne dl mlsure dlfenslve. Oa 
- allora la quotazlona dalla lira' 
. a scesa a preclplzlo; due set-

llmane dopo la svalutaiione 
nel confront! delle nwnete eu
ropea era gla del 27% • si 
era alia vlgllla della glor-
nata dl •. glovedl' 14 giugno, 

' quando — In colncldenza con 
I'lnlzlo dell* consultazlonl par 

• II nuovo governo — k stata 
attuata una tvalutazlon* ul-

terlor* del 4%, ragglungendo 
II 30% total*. Tuttl si rendono 
conto che si a voluto preco-
stitulre It condlzlonl In ' cul. 
operera -: II nuovo governo, 

' dellmitarn* In ' antlclpo I* 
• scelte, aumentar* II dlsaglo 
social*. Vedlamo p*r quail vie 
eld pud verlflcarsl. 

Che cosa e cambiato 
Perch* dlstingulamo la percentuall . 

' di svalutaiione fra cmondo*, (20%) 
.' - •' e c blocco europeo occidental* > (30%)? , 

In base alia diversity di significato. II 
rapporto con le monete europee e piu im-
portante perche acquisliamo la maggfor par-
le delle merci in qiiesti paes! e anche perche. 
in futuro. la lira dovrebbe ristabilire un 
cambio fisso con queste monete. Inoltre le 
monete del blocco europeo - sono relativa-
mente piu stabili. mentre nel < resto del 
mondo> il dollaro si svaluta continuamente: 
il rapporto fra lira e-dollaro e quello fra. 
due moricle ambedue in via di svalutazione, ' 
fornisce indicazioni meno chiare. =. • v . 

Cosa si Intend* per c lira commer
cial* » a «lira flnanzlarla > • perch* 

<:•.... hanno due valutazioni dlven*? i : , . - ; 

La distinzione e stata fatta per separare -
i) trasferimento di capitali dal pagamenti' 
per merci e servizi. Esportatori ed impor-
tatori hanno diritto ad un cambio commer- -
ciale. assistito daH'autorita valutaria. men
tre chi vuole investire capitali aU'estero 
dovrebbe sottostare ad una valutazione pu-
ramente di mercato. 

E' sorto subito un problema: turisti ed . 
emigrati avranno il cambio commerciale? 
La risposta e stata quella di respingerli nel 
settore speculativo. . 

Seconda domanda: come sara accertata la 
. natura commerciale dei pagamenti? Sempli--

cetnente. non e.state rigorosamente "accer-
tata per cui i capitali speculativi sono pas- ' 
sati anche per il canale commercialCj l'auto-'••'• 
rita monetaria ha' rinunciato a tenere in : 

ma no le redini dei cambi. La diversita di 
valutazione si e quindi limitata al 2-3% e 
il peso della svalutazione ha investito in 
pieno il settore produttivo. 

La svalutazione del 30% slgnlfica 
perdlfa di altrettanto potere d'acqui-
sto della lira? 

No. il rapporto fra svalutazione < esterna > 
ed «interna» della lira dipende dall'inci-
denza del commercio estero e da altri fat-
tori. L'enormita delta svalutazione esterna 
colpisce propfio per il fatto che il deprez-
zamento interno della lira e attorno al 10%, 
a fronte del 6-8% della Germania occiden
ta l o degli Stati Uniti: una differenza del 
2-4% che si • traduce in svalutazione del 
20-30% puo essere soltanto opera distruttri-
ce della speculazione. La perdita di valore 
lU'interno e perd fortissima in un paese 
come l'ltalia. che vende all'estero il 40% 
della propria produztone industriale e vi 
acquista una quantita altrettanto grande di 
alimenti. Una svalutazione esterna del 30% 
pud tradursi, a seconda delle circostanze. 
in un'incremento dei prezzi all'interno c ag-
giuntivo> anche del 10%. 

I conti in tasca 
L'inflaiion* • defInlfa dagli stessl 

capltallstl «una fassa ingiusta». In 
realta, quali sono le rlpercussloni 
economiche? 

Semplificando al massimo la rispesta. an
che in questo caso. si potrebbe ribaltare la 
definizione corrente dicendo che l'cinflazione 
e ingiusta quanto sono ingiuste le tasse>. 
E' vero che chi ha del danaro depositato in 
banca al 3,5% d'interesse — o al Bancoposta, 

al 5,5% — perde la differenza fra quest! 
. interessi e il livello di aumento dei pwzzi. 
Chi possiede per6 delle azioni di societa di 
capitali ha guadagnato, negli ultimj sef raesi, 
esattamente il doppio della svalutazione • in
terna: il 20% in termini di quotazione di 

• borsa valori. Chi h proprietario immobiliare 
— e lo sono tutte le imprese industrial! oltre •-
ad una parte del ceto medio. — ha visto 
aumentare il valore monetario dei propri 
beni fino a tre volte il deprezzamento in-
terno. E non c'e alcuna imposta che con-
senta di prelevare questi guadagni - ina-
spettati. 

L'inflazione, inoltre. acquista la propria 
caratteristica d'ingiustizia dalla struttura 
di distribuzione del reddito: la proprieta si 
idegua automaticamente. guadagnandoci, ai 
nuovi livelli della moneta, mentre le pen-

• sioni o altri redditi fissi automaticamente 
si svalutano per la mancanza di qualsiasi 
meccanismo automatico di adeguamento al 
nuovo valore della moneta. 

, > . - Ma l'inflazione, aceentuata eon la 
' svalutazione esterna della lira, aluta 
o no la rlpresa economic*? 

Gli economist! dtcono che la svalutazione 
e una sorta di droga dell'economia, ma si 
tratta di una generalizzazione. L'effetto e 
enormemente disuguale da un settore all'al-
tro: " la FIAT incassa il 30% in piu. ven- -
dendo auto in Europa; le famiglie italiane 
pagano il 30% in piu i formaggi francesi o 
i prodotti d'uso casalingo provenienti dalla 
Germania occidentale senza che alcun van-
taggio reale ne venga alia produzlone.; agri-
cola italiana, debole espQrtatrice , dir.pochi 
prodotti. Non solo d4>gi, • dunque. m^fandhe'' 

-veleno. perche la pjttcola inipresa ^be pto-v-
duoe beni da venders in Italia si trova da-'-
vanti ad una diminuita capacita d'acquisto 
senza poter lucrare forti aumenti di prezzi.' 
L'effetto e piu profondamente negativo se 
alziamo lo sguardo alia ripartizione deue 
risorse, poiche se la speculazione immobi
liare rende il 30% e l'industria il 20% di 
profitti, avremo una corsa a destinare i 
capitali alia speculazione edilizia anziche • 
all'industria o all'agricoltura. c anche se 
torniscono alti profitti». 

Come contrattaccare 
Quail I mezzl di reazione dal lav» 

ratorl, sul piano economlco? 

E' cambiata la situazione del capitalismo 
e cambiano. quindi. le rivendicazioni eco-
nomiche. Oggi il 30% dei redditi monetari. 
iifi lavoratori e fornito da pension], assegni 
familiari, * indennita di disoccupazione, ma-
lattia. infortum'o e simili. I ceti medi sono 
inclusi nel sistema del salario previdenziale: 
in Italia il 12% del reddito di artigiani, 
commercianti, professionisti e ccntadini e 
Tornito da previdenza. Bisogna mettere al -
riparo dall'inflazione questa enorme parte 
del reddito dl lavoro con un sistema di 
rivalutazione automatica in base ai salari, 
i quali usufruiscono sia della scala mobile 
che della contrattazione. altrimenti la previ
denza diventa strumento del capitalismo 
contra la classe operaia. 

Vi sono poi j beni che i lavoratori possono 
conquistare in forma non svalutabile: case 
a gestione pubblica e in proprieta, servizi 
gratuiti sanitari e scolastici, trasporti 
gratuiti. 

Le riforme sono anche un mezzo per 
controbattere gli effetti deirinflazione. 

Renzo Stefanalli 

Insieme con la legge proposta dal centrodestra bisogna sconfiggere anche le forze che I'hanno 
ispirata - Gli interventi dei compagni Perna e Malagugini, del democrlstiano Morini, del compagno 

socialista Balzamo - Approvato un ordine del giorno in cui si fa appello ai principi della Costituzione 

Fotografata esplosione solare 
Gl! astronaut! dello Skylab, forse per la prima volta nella sto-
ria della conquista dello spazlo, hanno fotograf a to una Im-
pressionante e grandiosa esplosione solare. Le foto sono state 
definite, dagli sclenzlatl di Houston, c davvero eccezionali >. 
Gl! astronaut! americanl hanno visto sul Sole prima un pun-
tino prendere forma e poi dlven tar* piu grande fino a tra-
sformarsi in una enorme esplosione di luce e gas. Nella foto: 
gll astronaut! al lavoro nello Skylab. 

Dai nostro inviato 
i ' RBOOIO EMILIA. 16 
; II fermo dl polizla e la aUa 

nuova normatlva «lnventata » 
da Andreotti sono solo un mo
menta della strategla delle for
ze conservatrlcl a reazlonarie 
tendentl a avuotare dl conte-
nuto alcuni del dlrlttl sancltl 
dalla Costituzione. Battere 
quindi questo tentativo slgnlfi
ca anche far pesare con tut-
la ki forza la determlnazlono 
delle forze lavoratrici e pro-
gresslste di non fare lntaccare 
le conqulste della Reslstenga 
sanclte dalla Costituzione. 

Questo ]1 senso degli ultlmi 
Interventi al convegno che si 
e tenuto a Reggio Emilia e 
che per due glornl ha visto 
Impegnatl glurlsti, parlamen-
tari, maglstrati, politicl sul te
nia: « La liberta personale e 11 
progetto di legge governativo 
sul fermo dl polizla ». 

Un primo punto fermo emer-
£0 b che. non basta sconfig
gere, come In effetti e acca-
duto, perche la caduta del go
verno Andreottl slgnlfica an
che la caduta del progetto di 
legge liberticida, la proposta 
sul fermo dl polizla. bisogna 
andare oltre e sconfiggere la 
strategla dalla quale questa 
legge fa parte 

Le.relazloni conclusive sono 
state tenute dall'on. Vincenzo 
Balzamo del Partlto socialista 
e dal sen. Edoardo Perna. pre
sidents del gruppo senatorlale 
del PCI. Doveva anche parlare 
11 democrlstiano Martinazzoli. 
che pero non e potuto inter-
venire. Ha Dreso la parola in-
vece Ton. Morini, sempre del
la DC. 

L'on. Balzamo ha sostenuto 
che nonostante la caduta di 
Andreottl restano ancora in 
piedl molti del • presupposti 
Dolitici che hanno portato al 
fermo dl oollzia. II nuovo go
verno — ha detto ancora Bal
zamo — dovra affrontare fra 

Una cerimonia pubblica a Bologna 

p i&pH 
^ ^ s * 

Celebrata il decennale 
deH'assicuratrice 

Bilancio dei risiillafi della collaborazione fra organizzazioni cooperative e sindacali 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 16. 

LTJNIPOL. la compagnia di 
assicurazlone del movimento 
coooerativo • della ' Lega, ha 
celebrato i * suoi dieci arm! 
di vita con una manife-
stazione avoltasl nel tardo po-
merijtgio di oggi al Teatro 
Comunale Dresenti 11 sindaco 
di Bolotma Renato Zangheri, 
il president della lega Silvio 
Miana, il vice presidente Lu
ciano Vigone. il presidente del 
Fincooper Valdo Magnani, 1 
compagni Oiunti e Viciani in 
rappresentanza della COIL, . 

La cresclta dellUNIPOL e 
stata raplda. Lo testimo-
niano i dati del bilancio 1972 
approvato nella mattinata dal
la assemblea eenerale ordma-
ria dei soci n ricordati dal 
compagno Cinzio Zambelli, 
amministratore delegate della 
compagnia, nel discorso pro-
nunclato al Ttuttro Comuna
le. I premi incassatl passano 
dai 303 mllionl del 1963 ai 21 
millardi 868 mllionl del 1972 
con un incremento medio an
nuo, nel decennio, del 61 per 

CONCLUSI IERI I LAVORI DELLA CONFERENZA DELIA CEI 

I drammatici problemi della societa 
trovano eco all'assemblea dei vescovi 

II documenfo finale sollecifa una cpresa di coscienza» - Gli mfenrenti dei canfinaN Potetti e Pdlegrino 

W 
n**: 

La X assemblea dei vescovi 
italiani che si e conclusa ieri, ha 
manifestato la preoccupaziooe 
dell'episcopato. di definire un 
atteggiamento nuovo, sul piano 
pastorale e . socio-politico,, di 
fronte alia realta italiana. 

II documento approvato. che 
sara reso noto nei prossimi gior-
ni, vuole essere — come ha spie-
gato il portavoce della CEI. 
mans. Bonicelli — «una presa 
di coscienza dei problemi piu 
scottanti che sono di fronte a 
tutti e che la Chiesa non pud 
ignorare>. Su ouesto tema ha. 
infatti. insistito il card. Poma. 
presidente della CEI. nella sua 
relazione introduttiva e nel suo 
discorso conclusivo quando ha 
detto: «Dobbiamo porci in un 
atteggiamento nuovo di fronte 
alia realta che d sta di fron
te. dal punto di vista nazionale 
e regionale, e nel perseguire 
questo fine dobbiamo cammina-
re insieme. anche se possiamo 
avere opinioni diverse sui roe-
todi>. . ~ - - -••• • - -

E, proprio per ricercare que
sto nuovo modo di testimonia-
re il messagglo cristiano nella 
realti italiana superando le non 
poche ambiguiti e compromissio-

ni con il potere economico e 
pob'tico che persistono, ai lavo-
ri di questa X assemblea della 
CEI. svoltisi in Vaticano dall'll 
al 16 gii'gno, sono stati ammes-
si per la prima volta, oltre ai 
300 vescovi che ne fanno par
te di diritto. 100 laid in rap
presentanza di organizzazioni e 
movimenli cattolid. 

L'attenzione dei vescovi ita
liani e rivolta a due scaden-
ze: il Sinodo mondiale dei ve
scovi dell'ottobre 1974 (nel pas-
sato i vescovi italiani si sono 
sempre trovati su posizioni ar-
relrate rispetto ai loro colle-
ghi stranieri sui temi della giu-
stizia. della famiglia. della pa
ce. ecc.) e l'anno santo che, 
secondo Paolo VI, deve essere 
celebrato nel segno della «ri-
condliazione >. non solo tra cri-
stiani e non cristiani. ma anche 
tra «credenti e non crcdenli> 

Occorre fare — ha detto Tar-
dvescovo di Taranto (noto nel 
passato per le sue posizioni chiu-
se) — «un serio sforzo di ag-
giornamento per operare una 
vera rivoluzione nella pastora
le >. Non a caso, la CEI ha de-
dso in questa sessiooe di pro-
muovere, per la primavera del 

1973. un ccongresso nazionale» 
sul tema «chiesa e promozione 
umana > con la partedpazione di 
vescovi, di aacerdoti, di rappre-
sentanti di organizzaziani e mo-
vimenti - cattolid italiani per * 
verificare il lavoro fino a quel 
tempo svolto. per determinare 
una « conversione » nella menta
lity della Chiesa e dei cattolid 
e per elaborare «i nuovi orien-
tamenti > di fronte ai proble
mi. nazionaJi e regkmali. del 
paese. Con queste tmziative — 
viene predsato nel documento — 
si intende c favorire > una « nuo
va corrente sphituale e cultu-
rale» a sostegno di un nuovo 
modo di testimooiare il messaf 
gio cristiano. 

Durante i lavori di questa as
semblea, infatti e emersa la 
preoccupazione che tesi avanxa-
te in materia sociale, come 
quelle della «lettera pastorale > 
dell'abate Franzoni, non debba-
no piu apparire — ha detto il 
card. Poletti, vicario del Papa a 
Roma — come «initiative per
sonal! e in contrasto con la 
maggioranza dei pastori, ma 
vengano maturate con tutta la 
comunita eccleslale*. Va no-
tato che Poletti ha parlato do

po Franzoni. che ha potuto ri-
badire le sue tesi. mentre in 
altri tempi sarebbe stato isola-
to o censurato. -

Di grande rilievo e stato il 
discorso del card. • PeUefrino, 
il quale ha detto che la Chiesa 
«deve avere il coraggio di de-
nundare le tngiustizie. come il 
commerdo deue armi che fa 
l'ltalia (e al 6. posto nel mon-
do) come la concentraxione del
le testate che riscWano di im-
poverire lo spazio della liberta 
di informazione >. Come «i ve
scovi francesi — ha proseguito 
— hanno denunciato il commer
do delle armi ed i vescovi spa-
gnoli hanno avuto il coraggio 
di prendere posizioni critiche 
di fronte al regime franchi-
sta. cosi i vescovi italiani de-
vono denundare con chlarezza 
e con vigore i disordini sodali 
del nostro paese che non sono 
meno cootrari alio spirito del 
Vangelo .̂ 

Le responsabilml della clas
se politica per la situazione del 
Metzogtemo sono state denun-
date da mora. Cantisani. giova-
ne vescovo di Rossano Calabro. 

Alc«sf« Santini 

cento a fronte di un 17 per 
cento dell'intern settore assi-
curativo nazionale. Nella gra-
duatoria per imprese operan
di in Italia 177NIPOL passa 
dall'84.o posto «u 128 impre
se esistentl nel 1963, al 15.o 
posto sulle 160 del 1972. Va 
aggiunto che le 14 che la pre-
cedono in graduatoria hanno, 
eccetto una, almeno 30 anni 
di vita. Interessante e lmpor-
tante e la sua espansione sul 
territorio nazionale. I premi 
incassatl possono essere in
fatti cosl rlpartiti: 55,1 per 
cento nellltalla settentriona-
le, 19,1 per cento nellltalla 
centrale, 25,8 per cento nel-
l'ltalia meridionale e insula-
re. , • . * ~ • " ' 

Ma 1 numeri non ! dicono 
tutte. a L'iniziativi presa dai 
cooperatori della Lega — ha 
detto ancora. Zambelli — co-
glleva e coglie un ' blsogno 
reale ampiamente diffuso nel 
Paese fra tutti i ceti sociali, 
ma partlcolarmente tra le coo
perative, tra i lavoratori, tra 
i ceti medi, tra le piccolo e 
medie imprese economiche. II 
bisogno di una maggiore sicu 
rezza, II blsogno di una assl-
curazione onestav. 

Ma come realizzare una as
sicurazlone onesta? Rlspettan-
do cinque norme fondamen-
tali, che 1} compagno Zambel
li ha anche elencato: l ) servi-
re rasslcurato e non servirse-
ne; 2) ricercare e studiare as-
sieme agli asslcurati e propor-
re polizze utill, chiare e a 
prezzo glusto; 3) ricercare 1 
modi piu economic! e cioe 
meno costosi per vendere e 
gestire polizze, utllizzando le • 
tecniche piu moderne e avan-
zate e favorendo tutte le for
me di organizzazione fra gli 
asslcurati in grado di realiz
zare moment! di partecipa-
alone e di riduzlone dei co
st!; 4) liquidare 1 danni con 
celerita e con onesta, doe 
combattere con coerenza e 
con fermezza I tentativi di 
truffa e le speae paraasitarie, 
ma sensa cavllll pretestuocL 
adottando livelli-tariffarl con 
contenuti di vera mutualita. 
perche tale dovrebbe essere 
in effetti la natura e la fun-
zione della attivlta assicura-
tiva; 5) indirlzzare gli Investl-
menti per favorlre lo svllup-
p o ' economico e civile, per 
estendere ed aocrescere 11 pa-
trimonio cooperativo e socia
le dei lavoratori e dei ceti 
medL . 

Lungo tale via ai e realiz-
zato l'lnoontro con le grandl 
organizzazioni sindacali e so
ciali dei lavoratori e del ceti 
medi e con le grandl compa-
gnie assicuratlve delle coope
rative e del sindacati a livel
lo Internationale. Accord! dl 
collaborazione sono stati fatti 
con la COIL, con 1'Alleansa 
del contadlni, con la Confe-
derazlone nazionale dell'arU-
glanato, con la Confeseroentl, 
con l'ARCJUISP. Con la Volk-
sfursorge (5 socletA speclallz-
zate, 12 mllionl dl contrattl, 

.300 millardi in lire italiane 
di premi incassatl nel 1972) 
si e giunti alia firma nei glor
nl scorsi di un importante ac-
cordo di collaborazione tecni-
co-economica e finanziaria. 

L'aocordo e stato flrmato 
per parte tedesca dal presi
d e n t e ' d e l l a Volksfursorge, 
Hainz Oscar Vetter, che e an
che presidente della DGB la 
Confederazlone dei sihdacati 
della Repubblica federate te
desca. Per quanto riguarda 1 
rapport! con le altfe centrali 
cooperative, Zambelli ha ri-
badito la plena dlsponlbilita 
A dlscutere, cos! come era 
stato detto da Miana al Con-

• gresso nazionale della Lega, 
una linea di azione comune 

^
r fare dlvenlre lUNTPOL 
compagni* assicuratrice dl 

proprieta e al servizio di tut
ta la cooperazlone italiana e 
delle grandl organizzazioni 
sindacali e sociali dei lavora
tori dlpendent! e autonoml, 
- Infine le tarlffe. « F noto 
che l'anno scorso alamo sta
ti — ha.detto Zambelli — la 
sola compagnia sul mercato 
(poi segulta dall'Assltalia del 
gruppo INA) che ha chiesto 
al governo di prorogate lo 
sconto generalizzato del 10.75 
per cento sostenendo tra l'al-
tro (e 11 bilancio 1972 ci ha 
date ragkme) che le tarlffe 
se applicate lntegralmente e-
rano congrue, almeno per noi. 
Quest'anno alia nuova scaden-
za abblamo ripetuto la stes-
aa richlesta fino al 31 dicem-
tore. ---. , ,- . t. 

• Romano Bonifacci 

l'altro anche problem! che ri-
guardano settorl vltall dello 
Htato democratlco: ordlnamen-
to glurldlco, polizla e buro-
crazla. 

••• Trattegglando per sommi ca- ' 
pi le conclusion! pressocche 
unltarie alle quail e glunto 11 
convegno, il compagno Perna , 
ha affermato ohe vi e stata '• 
una presa d'atto della lmpro- > 
ponlbillta del fermo per cul 
qualsiasi teste, sla quello vo-

:• lute dal governo Andreottl. 
sia un altro teste basato sugli 
stessi principi sarebbe lncostl-
tuzionale. A " tuttl gl! altri 
aspetti sottollneati durante 11 
corso di questi lavori — ha 
aggiunto 11 compagno Perna 
— bisogna aggiungere l'assur-
dita della parte.del dlsegho dl 
legge in cui addlrlttura si vie-
ta nei fatti al clttadino fer-
mato di dlfendersl dall'llleglt-
tlmita dell'atto. 
:-•-!• Deve essere tuttavla sottoli- • 

} neato che cslsteno leggl gla 
' vlgentl che presentano carat- ' 
;terlstiche analoghe, che clofe . 
danno ample facolti alia po- ; 

lizla senza che su questa atti
vlta inqulsitrice ci sla alcun 
controllo della magistratura. 
In particolare Pema ha rlcor-
dato la legge del 1956 sull'atti-
vita della mafia che, se pure 
e servita a elimlnare alcune 
delle manlfestazlonl maflose. 
tuttavla e stata fonte anche di 
notevoli arbitrl. 

Perna ha anche rlchlama-
to l'attenzione sulle grandl 
riforme che non sono state 
fatte, e sul profondi squllibri 
che contraddistlnguono anco
ra la realta italiana.. II pre
sidente del gruppo senatorla
le del PCI ha affermato che 
bisogna cambiare il ruolo 
stesso che la polizla svolge 
oggi nalla vita pubblica sgan-
ciandola dal potere esecutl-
vo e facehdola dipendere di-
rettamente dal Comunl, dalle 
Province e comunqjie dalle 
ammlnistrazioni locali (e real-
mente dalla magistratura per 
le attivlta giudiziarie), crean-
do intomo ad essa una serie 
di garanzle in modo che la 
sua attivlta di prevenzione 
sia sottoposta ad un control
lo da parte deH'opinione pub
blica. 

Dal canto suo, l'onorevole 
Morini WC), dopo avej?* ri-

,*Ld#vaio, c*g%til. convegnalfbAi-. 

r§ri8? d p ? governo And*tottt^ 
sul.fermo di polizla fe-chiara-
mente incostituzlonale, ha 
auspicate che.sl realizzi ades-
so una convergenza di tutte le 
forze polltiche dell'arco co-; 
stltuzionale per dare- conte*. 
nut! posltlvl' alia rifdrma del-
I'organizzazione della pollzia 

Prima delle relazion! conclu
sive ancora numerosi inter
venti di maglstrati, docenti 
universitari e politicl (tra cul 
11 professor Mario Sbriccoli, 
il dottor Casadei Monti, l'as-
sessore regionale Giuseppe 
Ferrari, il giudlce Vincenzo 
Accattatis, l'altro conslgliere 
regionale Parlde Bdndavalli) 

A chiusura della prima gior-
nata' dei lavori il deputato 
comunista Alberto Malagugi
ni aveva tratteggiato in una 
ampia relazione alcuni aspet
ti della nasclta della Costitu
zione soprattutto In relazione 
con 11 sistema . dl garanzie 
delle liberta del cittadini. La 
esperienza degli arm! trascorsi 
— aveva osservate 11 com
pagno Malagugini — dlmostra 
la solidita del terreno offer-
to dalla Costituzione. La cri-
tica e la condanha nei con
front! di vecchie class! diri-
genti, la rivendlcazione del 
ruolo nazionale delle masse 
lavoratrici ha trovato una con-
ferma nella verifica dei fatti. 

A chiusura dei lavori e sta
to votato un ordine del glorno 
nel quale si afferma che il 
progetto di legge governativo 
sul fermo di polizla costitui-
sce un momento della strate
gla repressiva del movimento 
democratlco e popolare, in 
contrasto con le esigenze lar-
gamente diffuse per una de-
mocraUzzaztone degli appara-
tl dello stato, per la tutela 
dei dlritti civil! e politic! dl 
liberta dei cittadini, ed e pa-
lesemente lesivo dei principi 
costituzionali, e in particolare, 
deH'artlcolo 3 , della Costitu
zione 

Paolo Gambescia 

$ 

LEONARDO SCUSCIA 
IronJche • vfotente, tenere e befferde, dodtel slorle 
in cui Sciascia arriva ancora una volta al cuore dl 
unasconcertanteverlta umana. Lire 2000. : 

I . ' < : I ' . ' . . . / . . . : > -• 

'. i 

i • 

Lettere 
all9 Uhita: 

'•'.i,'r ' •• <:y\i::;: 

Antisionismo 
!, t 1. r . l . 

non e;,. ?..; / v v, , , \ 
antisemitismo ' • 
Egr. direttore, . ». '. 

la inUttatfVa del Circolo Gio-', 
vanlle Ebratco d% Torino, ini- ; 
ziativa collegata a una decl-
sione, assai opportuna, delta 
Federazlone Glovanile Ebraica • 
d'ltalia, di tndire nella prima 
meta di giugno una campa-
gna di deplorazione dell'antl-
semltitmo rlaorgente e certo *• 
da salutare con soddisfazione 
e merita plena adesione. Ma, 
attenzione agli equivoci e alle •• 
manlpolationi. 

Perche continuare a parlare 
dl antiaemitlsmo, quasi sol-
tanto questo aspttto dell'odio , 
ratziale fosse da esorclztare,. 
e non dl fascismo o dl neo-
fascismo in generate? Tutti i 
turpi attl di vandalismo e dl • 
iniolleranxa contro Sinagoghe .•.. 
o cimlterl ebraict citati nella ?v 
circolare del Circolo Giovani- >: 
le Ebraico dl Torino, o all V-
attl dl violema e vilipendto • 
contro ebrel (chi scrive e sta- ; 
to oggetto di una aggressio
ns, al grldo dl tsporco ebreoa,. ' 
in una piazza di Genova) so
no partltl da destra e solo da • 
destra. Anche se spesso, se-
guendo una deplorevole tattt- > 
ca usata oggi e qui in Italia 

r..' BUI piano concretei iter even-
tuall manijestazionl di prole-
sta, esprlme la propria pro-

> fonda tndignazione e la pro-
? pria ferma condanna nel con-
- fronti dl questa azione porta-
. ta avantl con criteri discri-

minatort che, non vanno sol
tanto a dahno degli handicap-
pati, ma dl tutta la societa I-
tallana, Questi criteri non ri-
spettano il dettato costituzto-
nale e la Carta dei dlritti del-
I'uomo e del clttadino, e van-
no nel senso contrarlo alio 
svlluppo democratlco e anti-
fascista che il nostro Paese 
scelse con la Resistenza e la 
guerra dl Ltberazione che in-
tesero sconfiggere il fascismo, 
Hon soltanto come « regime», 
ma anche, e soprattutto, co
me espresstone di costume, dl 
razzismo e di ognt tipo di di-
scriminazlone tra i cittadini. 

ELENA ZACCC-NI ' ' 
(Comitate unltarlo invalidi, 
via dei Pepi 47r. - Firenze) 

• . i - -• II lavoro 
e salute 
se e a misura ,: 
dell'uomo . 
Cara Unita,' -?•""f\'\ ''. 

intervengo, con le esperlen-
(anche In casi che nonriguar- /> «•• dei n M ^ M « « | 
dano affatto gli ebrel) gestl 
del genere, e sangulnosl per 
di piu, sono bensl partltl da 
destra, ma camuffati In modo 
da far apparire incrtminabill 
i coslddetti ttestremistl dl si
nistra*. Costoro, che talvolta 
scrlvono o manifestano in mo
do intemperante contro il slo-
nlsmo o contro I'attuale clas
se dlrigente israeliana. non 
sono mal stati ne sono « antt 

nl, nel dlbattito Dezzani-Azza-
riti, entrambl di Genova, il 
primo favorevole alia • conti
nuity del lavoro da parte de
gli anzianl; l'altro contro. Az-
zaritl scomoda I'autorita dl 
Lenin e di Marx per sostene
re la sua test, dimenticando 

' che t masslmt maestri del so-
dalismo Indivlduavano nell'or-

f ianizzato sfruttamento capita-
isttco la cagtone dell'accele-

semiti», ossla contro gll ebrel, • r a t ? to&or,am,™J° I™™**,!* 
come tall. Una attenta distin """"* " ,voratoft, e quindi ne peroraro-

h no I rlmedl proponendo limlti 
dl pensionamento in una eta 
ancora capace di reagire fist-

i camente agli sebmpensi crea-
ti nell'organtsmo dal super-
sfruttamento. Essi, quindi, il 
il problema lo vedevano e lo 
ponevano nell'amblto ' delle 
condiziont economico - sociali 
che di tale scompenso erano 
e sono, nello stesso tempo, 
causa ed effetto. Essi, del re
sto, erano contro la teorla del-
I'ozio, inteso come Identifica-
zione della natura dell'uomo 
con la natura degli altri esseri 

. viventi che di ozio non vivono, 
ma di una attivita fislologica 
conforme alia loro natura me-
desima; e to erano a tal punto 
che la morte (Lenin a 54 an
ni, Marx a 65) li colse nel pie-
no del loro impegno di lavoro, 
e tutto lascia supporre che se 
la morte non ne avesse reciso 
lo stame, in tale impegno essi 
avrebbero insistito per molto 
tempo ancora. 

Ho premesso. rifacendoml 
alle mie personall esperieme. 
Ho cominciato a lavorare net-
le miniere quando mancavano 
ancora parecchi anni alia fine 
dello scorso secolo; ora, men-

n , - - • ' . . . » i ire il secolo corrente .volge 
.,, * £*'.- >H.a JfSfc &vVBrs6'U suo trdmonto, lavoro 

n n r r f V a l i d f f --v-''*=*-*- '-V Idcor^jper un, impegno, che HUH .TCUIUH ...... .. ,,. ,<; $sso gfinostrnf^ diJ0-12 ore 

zione tra antisemitismo e an
tisionismo e oggi necessarlo. 
E quanto piit tale distinzione 
appala sottile o poco acces
sible al piit. e tanto piit do-
veroso, proprio nell'lnteresse 
degli ebrel e • dell'ebraismo. 
insistervl nella prossima cam-
pagna di stampa. 

La disumanita dell'antlsemi-
tlsmo, movimento nato e pro-
sperato all'ombro di Sttrner, 
Nletsche, Hitler e Mussolini, 
ma fieramente combdttuto da 
Lenin e da Trotzky. va sma-
scherata, anche e certo e so
prattutto dagli ebrel che ne 
sono stati vittime, e forse lo 
sono tuttora; ma nel quadro 
di una generate lotta e di una 
generate protesta contro il fa
scismo che dell'antisemitismo 
e Vunica matrice; e cib da 
parte dl tutti alt oppressi e di 
tuttl I relegatl nei tghettlu, 
e contro tutte le discrimi-
nazioni e le oppresslonl socia
li e nazionall dl tutti i popoli. 

Prof. LEO LEVI 
docente di Ebraico 

University di Genova 

la spedizione ~ 
sull'Everest? • £ i-
Ear. stg. direttore, '"•-• -
' gib. altri Jvanno obbiettatb la 
vallditt, sul piano alpinistico, 
della spedizione all'Everest 
tguidata* da Monzino, per la 
sproporzione dei mezzi usati 
per raggiungere Vobiettlvo. Al
cuni hanno detto che si dove
va conslderare ' alia stregua 
di una esercitazione militare 
(perche in ogni caso guidata 
dal *Generallssimo» Monzino?) 
altri che con lo stesso spiega-
menlo dl forze si sarebbero 

EHuti fare tutti gli 8000 hima-
iani. Resta il fatto che la 

T.V. e la massa dei giornall e 
rivlste la stanno gabellando al
ia genie come qualcosa dove 
e'entra Vonore dell'Italia e de-
scrivono Monzino come il 
grande esperto e oraanlzzalore 
e Vultlmo piit grande e roman-
tico mecenate dl questo tipo 
dl imprese. 

Ora proprio per questo de-
sldererel che il nostro gtornale 
facesse dette ricerche e pub-
blicasse un'articolo; per smen-
tire I'orlginalita deu'lded, gia 
proposta in occasione della • 
celebrazione del centenario del 
Club Alpino Italiano; per cdn* 
futare che solo it Monzino po-
tesse ottenere U permesso al
ia spedizione dalle, autbrita 
nepalesi; per sapere cosa ef-
fettivamente abbia messo a 
dlsposizione come cifra, (par-
lavano di L. 350.000.000) visto 
che sembra che U costo, fatti 
alcuni conti. sia nell'ordine di 
J mUiardo, (ponte aereo-eli-
cotteri-materiali e attrezzatura 
per 60-70 persone per 5 mest, 
1500 portatori ecc.) dl conse-
guenza per sapere, ragione 

8T me piU importante, come 
onztno.che oltre al soldi non 

mi ritulta avere altri emeri
ti* o autorita o competenza, 
possa mobUitare e usufruire 
dei mezzi deWeserctto e sper-
perare i soldi del cittadini a 
suo mdlschmtnato giudizio. vi
sto che e assolutamente dtmo- • 
strata che per il risvltato ot-
tenuto. poteva, se competente 
e scegliendo da esperto gli uo-
mini e i materiali, cavarsela 
con meno di 1/10 dl quanto 
presumfbilmente speso, come 
ad ewempto la spedizione giap-
ponese all'Everest che era 
composta da 15 uombil ed era 
orgwthtata a livello di Univer-
sita. .- • ' - -* 

A. S. 
(Milano) 

La protesta per 
le discriminazioni 
verso gli spastici . 
Signer direttore, 

U Comttato nnttario ineattdi 
aWa nostra citta, appresa 
deOa stampa ta grave nottzkt 
del Tiftuto da parte dei com-
merdtmU, e detto stesso Co-
mime, di Bar gio Verrezzi (So-
zona) di aceogliere nel pro
prio paese per le vacanze e-
stkm un gruppo di raeazzi spa
stici die avrebbero donto es
ter* ospttl deU'albergo mha 
vela*, mcquistato a questo pre
cise scopo, mentre invta ia 
propria toUde solldarieta al 
ragazzl < oUe loro famiglie, e 
si rend* dispontbils anche 

a{ giorno: 5-6 chilometri dl 
passeggiata, cura di un orti-
cello di circa 200 metri con 
una appendice di glardinaggio, 
con decine dl tipi di fiori: 
leggo' i mlei tre giornall, qual-
che rivista di evasione, libri 
che di evasione non sono, 
con aggiuhta qualche ora a 
tavollno a scribacchlare, non 
importa se cose importanti o 
meno. A questo treno di atti
vita sono tomato dopo aver 
sperimentato la teoria dell'o-
zio, vera morte fisica dell'uo
mo. Logora it lavoro coatto, 
non quello di libera scelta, se 
svolto con la volonta e la gio-
ia di rendere ancora, e dl 
muoversi anche a dispetto de
gli acclacchl. che non manca-
no. Il problema del reinseri-
mento del pensionato nell'attl-
vita produttiva o come eser-
cizio flslco, dovra quindi im-
porsl come reazione alia teo
ria deU'immobilismo, come 
sorgente di sanitd fisica. 

PEPPINO-FRONGIA 
, • (Varese) 

Case contadine : 

senza luceV •"">•» . 
elettrica 
Signor direttore, .'-• 

e possibile che' In secolo 
XX' ci siano case coloniche 
senza luce?. ; • .' -;'i , • -• '•• 

Sembra strano, ma invece'e 
tristemente vero anche se ri
guarda case vicino a Roma, 
ami dentro Roma e non come 
si potrebbe pensare'-fperdute 
tra le montagne. . .' 

Al km. 17J00 dl vla'plaml-
nla (Prima Porta), d sono ca
se contadine senza luce die 
attendono da drca 10. anni il 
benepladto di qualche pezzo 
grosso, visto che i pezzi pic-
colt ancora non hanno fatto 
nulla. 
-La dfra occorrente per met-
terla si aggira oltre il milione 
e faccio notare che hanno la 
energia elettrica a 100 metri, 
persino il dmltero d^prrma 
Porta ha la luce e alnorti la 
luce serve a ben poco.'Claudia 
Cardinale e a due passi e.ha 
un oeneratore proprio! Vi so
no rlstoranti famosi con spre-
co di luce a non finire, e dun
que gtusto che persino la luce 
I'abbia solo chi la pud pagare? 

E' tempo di generatori ato-
mici, volt spaziati, energia nu-
cleare, mentre I'energia elet
trica e una cosa che gia appar-
tiene al passato, ma per certa 
genie e difficile avere anche 
rid che gli altri hanno normal-
mente, 

Pensate, che queste afmlglle 
vanno a letto con la candela 
e non possono avere ne un fri-
gorifero ne un ferro da stiro. 
che appartengono non piu al 
lusso ma al beni dl consumo 
normall. 

A chi dovranno chiedere la 
luce questi coloni, forse al Pa-
dreterno? 

BEATRICE TAPPI 
(Roma) 
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