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Assemblea della CISPEL 
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Solo 337 comuni 
hanno aziende 

per f ornire 
servizi pubblici 

Disagi e cosfi aggravati dal rifiufo di adeguare i mezzi 
al bisogni — Bilancio disasfroso per il Mezzogiorno 

Oggi all'esame del CNEL 

Rapporto 
suireconomia: 

squilibri 
aggravati 

LE AZIONI INTRAPRESE 
NELL'ULTIMO ANNO HAN
NO AIUTATO SOLTANTO LA 

GRANDE INDUSTRIA 

II Consiglio dell' economia e 
del lavoro discutc oggi il rap
porto semestrale predisposto dal-
l'lstituto per lo studio della con-
giuntura. La maggior parte dei 
dati contenuti nel c Rapporto ». 
che ha raggiunto le 220 pagine. 
si riferisce al 1972 e contribui-
scono ad un completamento del 
panorama dell'economia italia-
na alia fine dell'anno scorso. 
Quanto agli sviluppi efTettivi del-
1'ultimo semestre, i dati espo-
*ti non consentono una giudi-
zio: 1'inizio del processo di sva-
lutazione della lira nei cambi 
internazionali. iniziato il 13 feb-
braio scorso e portato al mas-
«imo livello il 14 giugno scorso, 
rimane fuori della focale di que
sto esame. La crisi monetaria 
e vista sotto il punto di vista 
degli squilibri internazionali 
mentre, in realta. 1'economia ita-
liana e stata investita da una 
manovra diretta ad aumentare 
la concorrenzialita all' estero 
delle grandi imprese riducendo 
^ontemporaneamente il potere di 
acquisto dei lavoratori. 

Alcuni dati mettono in eviden
za aspetti strutturali. appena 
modificati negli ultimi mesi. del
l'economia italiana. 

INVESTIMENTI — Un'inchie-
sta ha posto in evidenza che le 
piccole aziende, flno a 100 di-
pendenti, prevedono diminuzioni 
di investimenti nel 1973 mentre 
le aziende con piu di 500 dipen-
denti prevedono aumenti nel-
l'82^o dei casi. L'aumento degli 
Investimenti 6 risultato massi-
mo nei settori in mano ai grandi 
gruppi chimici. del petrolio, si-
derurgico, deH'auto; misero nel-
l'industria alimentare: in ridu-
zione per gli articoli meccanici 
di consumo e l'elettromeccam-
ca. Tuttavia si insiste sul signi-
flcato «globale> degli investi
menti, - anziche sulla destina-
zione. 

AGRICOLTURA — Si rileva 
un aumento delle spese per 
produzione del 3,7% in termini 
assoluti, accompagnato da una 
riduzione del 3.1%. Inoltre vie-
ne posto in evidenza che nel 
secondo semestre 1972 gli « stan-
ziamenti e agevolazioni previste 
dalle leggi> (non l'investimen-
to efTettivo) sono stati di 222 
miliardi, cioe inferior] agli anni 
precedent!" se teniamo presente 
la riduzione dei prezzi. Tutta
via si insiste sul fatto che il 
crollo dell'agricoltura italiana e 
dovuto non alia politica fatta. 
bensl alia «cattiva stagtone >. 

ARTIGIANI - Viene segna-
Iato un aumento (a 1.257.484) 
delle unita artigiane. quasi 200 
mila in piu rispetto al 1965. Si 
da conto degli investimenti as-
»istiti attraverso 1" Artigiancas-
sa: 131 miliardi di lire, con 
92.385 operazioni. nel primo tri-
mestre 1973. Ma non si rileva 
i'entita modestissima, per nu-
mero e importo. delle operazioni 
(che riguardano ogni aspetio 
delle attivita artigiane. dall'im-
pianto del laboratorio all'acqui-
sto di scorte) nspetto alia ne
cessity di ammodernare un cost 
vasto settore imprenditoriale. 

I REDDITI — II giudizio sul
la capacita d'acquisto e ottimi-
<t!co. ma non qualificato. La 
domanda «Ura». si dice, per
che i salari a marzo presentano 
aumenti del 14% rispetto ad 
tin anno prima (ad aprile. 
19*^), trascurando che quel sa
lari sono oggetto di operazioni 
redistributive coagenti: le pen-
«ioni e gli assegni familiari si 
«valutano: i prezzi medi al con
sumo salgono nello stesso pe-
riodo dell'llC*. riducendo I'au-
mento salariale all'85. massi-
mo: il prelievo fiscale. con 
VIVA, ricchezza mobile e com-
pleroentare. aumenta. 

Piu aderenti alia realta sem-
brano alcuni dati riguardanti il 
commercio. Nelle vendite al mi-
nuto gli alimentari nel primo 
trimestre 1973 aumentano del 
23*5-. mentre per gli caltri ar
ticoli > (escluso vestiario) si ha 
una riduzione del 3.3%. Nelle 
ditte con piu di cinque punti 
di vendita si ha un aumento 
del 23% nelle vendite di alimen
tari. una riduzione del 3.2^ per 
vestiario. una riduzione del 24.3 
per cento per * altri articoli >. 
Quando la spesa si concentra 
sulValimentazione vuol dire che 
grandi masse di lavoratori a 
reddito basso sono ulteriormcnte 
indebob'ti e la domanda di beni 
industriali ne risente in modo 
negativo. 

La svalutazione della lira, con 
la ricerca della salvezza nelle 
vendite all'estero. esprime d'al-
tra parte una precisa coscienza 
di questa realta dura a spie-
garsi in termini politici a chi 
ne fa le spese. 

La Confederazione dei ser
vizi pubblici degli enti locali 
(CISPEL) ha tenuto ieri una 
conferenza stampa in vista 
dell'assemblea annuale previ-
sta per domani. Con 337 
aziende associate e 108 mila 
dipendenti la CISPEL e la 
piu piccola delle confederazio-
ni di associazioni fra imprese, 
piu piccola anche dell'Inter-
sind (che riunisce le aziende 
a partecipazione statale), del
la Confapi e delle organizza-
zioni rappresentative delle im
prese cooperative (oltre natu-
ralmente che della Conflndu-
stria). Nella relazione svolta 
ieri dal presidente Camillo 
Ferrari e risultata una espan-
sione dell'80% nel decennio 
1962-71: le aziende municipa-
lizzate del gas • sono passate 
da 37 a 52; quelle per la ge-
stione' di acquedotti da 53 a 
69; le aziende pubbliche di 
trasporto urbano e suburba-
no da 40 a 82; le farmacie 
comunali da 19 a 48: le azien
de di nettezza urbana a ca-
rattere industriale da 6 a 39. 

' E' rimasta per6 l'enorme 
sproporzione fra la domanda 
di servizi e la capacita dei 
Comuni di rispondervi. Gli 
acquedotti comunali, ha rife-
rito Ferrari, sono in grado di 
fornire appena la meta del 
fabbisogno della popolazione 
servita. II servizio di nettezza 
urbana in forme moderne e 
organizzato soltanto da 24 co
muni capoluogo di provincia 
(su 100) oltre che da 15 co
muni non capoluogo- II ser
vizio di trasporto pubblico. 
pur mostrando qualche segno 
di recupero in alcune citta. 
non e in grado di fornire ser
vizi di qualita e quantita tali 
da convincere la Dopolazione 
a fare meno uso deil'auto pri-
vata nelle grandi - aree di 
congestione. La diffusione del 
servizio di gas metano, meno 
inauinante di altre fonti. e 
molto limitata: centinaia di 
Comuni sono indotti a rinun-
ciare ad organizzare un'azien-
da di distribuzione del gas 
per mancanza dei mezzi per 
gli investimenti iniziali. Ed an
che un servizio che ha proli
ferate come quello delle far
macie. e talmente subordinato 
a interessi privati da lasciare 
ancora scoperte vaste zone do
ve la popolazione e meno in-
tensa. Nel campo della distri
buzione del latte fresco, cu-
rata dalle Centrali comunali. 
vi e non soltanto un'ampia 
parte del paese c coperta » ma 
anche un diretto attacco pri-
vatistico che tende a snatu-
rare la funzione di servizio 
alimentare finora attribuita al 
latte fresco. 

II quadro negativo a livello 
nazionale ha speciflcazioni ag
gravate per il Mezzogiorno 
dove pure, da oltre vent: an
ni, il potere pubblico sostiene 
di svolgere una funzione di 
« intervento speciale > nel set-
tore dei servizi civili. 

Nel sud opera il IB% sol
tanto delle aziende munici-
palizzate aderenti alia CISPEL 
con il 6% degli impianti. C'e 
stata, in alcuni casi, la sosti-
tuzione della Cassa del Mez
zogiorno ai Comuni. Anziche 
adeguare la capacita finanzia-
ria ed operativa dei Comuni 
si e preferito Iasciarli da par
te. L'intervento straordinario 
perd non ha t costruito > que
sta capacita operativa locale 
ma sembra averla demolita 
ulteriormente. Come interpre-
trare diversamente il livello 
di indebitamento dei comuni 
meridionali? I Comuni del Sud 
ormai sono ridotti a pagare il 
personale con i prestiti tanto 
che nel complesso soltanto 
111% dell'indebitamenlo si e 
potuto utilizzare per investi
menti. Insomma, la sostituzio-
ne deH'intervento straordina
rio nan ha creato altro spa-
zio per l'impianto e gestione 
di servizi promossi dal Comu-
ne. spazio ora ridotto pres-
soche a zero. N6 lo poteva in 
quanto non ha rimosso 1'osta-
colo pnncipale. consistente 
nella mancanza di autonome 
fonti di finanziamento fiscale 
che nel Mezzogiorno raggiun-
gono Iivelli significaUvi sol
tanto nella misura in cui in-
taccano la rendita: agra-
ria. edilizia. di intermediazio-
ne. legata all'impiego parassi-
tario delle fortune patnmo-
niali. Le Ieggi flscjli appro-
vate nel 1972 contengono un 
rifiuto di costituire un cam
po fiscale adeguatn aila ne
cessity di alimentare I'auto-
noma tniziativa dei Comuni 
nella fomitura dei servizi 
attraverso proprie aziende. 

U B R B R I A B D I S C O T B C A RINASCITA 

• Vis Bmeghc O K U R 12 lUmi 

• TMd i Iftri « ( «schi mliaai ed esseri 

I risultati delle perizie ordinate dal giudice D'Ambrosio 

Vendute a Padova 2 delle borse 
usate per gli attentat} del '69 

* * 

Fabbricate da una ditta tedesca, erano quelle che contenevano le bombe fatte esplodere alia Banca Commer-
ciale di Milano e all'Altare della patria a Roma — Le altre tre borse eguali tra loro — Inquietanti mterrogativi 

IL PARADISO DEI PEDONI r^. '^.r^Vi SCT 
tato, dopo la chiusura al traffico, il piu lungo c paradiso dei pedoni» del mondo: chilometri 
e chilometri di strade nel cuore della capitale nipponica sono interessate all'esperlmento che 
moltlsslmi si augurano diventi realta definitiva. Per ora invece e Hmilato alia domenica e 
ai giorni festivl, ma, si sa, I'appetlto vien manglando, o meglio, in questo caso, cammlnando. 
Nella foto: una veduta aerea della zona interessata all'operazione c paradiso > 

Dalla nostra redazione 
• ^ . , MILANO, 25 
Nuovamente di scena le 

borse usate per gli attentatl 
del 12 dlcembre 1969. SI so
no appresi oggi 1 rlsultatl di 
una perlzla ordinata dal giu-
dice Gerardo D'Ambroslo al-
l'lstituto per le rlcerche sul 
metalli della Breda. Svolto da 
tre ingegneri sulle strutture 
metalllche repertate nelle va-
rie sedl, l'esame perltale a-
vrebbe dato 1 seguentl rlsulta
tl: due delle borse erano dl 
produzione della «Mosbach e 
Grueber» dl Francoforte;, le 
altre tre risulterebbero dl di-
versa fabbrlcazlone, e sareb-
bero identiche fra loro. 

Le due borse della ditta te
desca sono quelle rlnvenute 
alia Banca commerciale di 
Milano • (nera) e quella usa-
ta per l'attentato - all'Altare 
della Patria, lato museo (mar-
rone). Le borse dl provenien-
za • tedesca sarebbero quincll 
di diverso tipo: modello 2131 
«City» — marrone — quel
la dell'Altare della Patria; mo
dello 2131 «Pegaso» — nera 
— quella della Comit. Borse 
di questo tlpo, come si sa, 
vennero vendute la sera del 
10 dlcembre in ' un negozio 
dl Padova. Un slgnore si pre
sents al negozio « AI Duomo » 
chiedendo prima tre borse di 
simllpelle, acqulstandone poi, 
In considerazione forse del 
modico prezzo. quattro: tre 
marrone e una nera. La com-
messa. dopo aver vlsto alia te-
levisione la borsa trovata al
ia Comit avvlsd la questura 
dl Padova. Venne fatto un ver-
bale che fu trasmesso, come 
e noto, all'ufficlo «Affarl ri-
servati» del mlnistero degli 
Intern! e alle questure di Bo-
ma e dl Milano. Ma tale ver-
bale non venne trasmesso al
ia magistratura. 

In merito alle borse. 1 giudl-
ci romani ordinarono una pe-
rizia merceologica, la quale, 
b a s a n d o s i unlcamente sul 
frammenti di simllpelle reper-
tatl. dette risultati che con-
trastano con quelli conosciu-
tl oggi. Delle borse. comun-
que. non si parlo molto nel 
corso deH'istruttoria Valpre-
da. Acquistarono rilevanza 
quando. a segulto degli ac-
certamentl del maglstrati mi-

Si cerca di sapere quando Sertoli lascio per 5 giorni il kibbuz 
_ . _ . - — t 

Hanno un'unica matrice il delitto 
Calabresi e la bomba in questura ? 
L'attentatore prima di part ire per Israele soggiornb a Marsiglia con un italiano - Perche 
il commissario assassinato si inferessb al terrorista? - Probabile scarcerazione dell'arabo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 25. 

Una stessa matrice unireb-
be la strage di via Fatebene-
fratelli e rassassinio del com. 
missario Luigi Calabresi? La 
ipotesi sarebbe ritenuta 
« molto probabile » negli am

bient! degli inquirenti, sulla 
base di nuovi accertamenti 
che vengono tenuti rigorosa-
mente segreti. 

Quello che si sa sugli svi
luppi dell'inchiesta sull'at-
tentato compiuto dal terrori
sta Gianfranco Bertoli e che 
i due uiflciali di polizia giu-

Ripreso a Milano i l processo Capanna 

Ridimensionate le accuse 

al Movimento Studenfesco 
II pro rettore Giuliano non ha confermato la ver-

sione dei fatti di Schiavinato 

MILANO. 23 
«Capanna e Liverani ten-

tavano di calmare la massa 
degli student!. Capanna mi 
strinse la mano e mi ringra-
z!6 quando comunlcammo la 
decisione di concedere 1'aula 
magna»: questo in sostanza 
ha detto nella sua deposizio-
ne in veste di testlmone, il 
pro rettore Mario Giuliano 
questa rnattina alia ripresa 
del processo che vede Impu 
tati Mario Capanna, Giusep
pe Liverani e Pablo Guzzini 
per llnvasione dell'ufficio del 
rettore Schiavinato e per il 
suo presunto sequestro. Una 
ottantina circa di student! si 
disposero attorno al tavolo, 
secondo Giuliano. dove erano 
seduti appunto il rettore e 11 
pro rettore. « Raggiungemmo 
il muro per proteggercl le 
spalle ». ha aggiunto Giuliano. 

• Avete avuto difficolta a 
raggiungere II muro*?. ha 
chiesto 11 presidente Treglia. 

«Non dovetti scostare nes-
sunon ha risposto Giuliano. 

Dalla deposiztone del pro 
rettore, quindi, non ft emerso 
niente che abbla confermato 
le accuse mosse da Schiavi
nato nei confrontl del dlrlgen-
tl del Movimento Studentesco. 
Gli anlml erano eccitatl: quel
lo che gli student! volevano 
era d! ottenere 1'aula magna, 
S! doveva tenere un'assemblea 
per I rattl accaduti davanti 
alia Bocconl che portarono al
ia ucclslone delhj studente 
Pranoeschl. 

«Che coaa volevano gil itu-

denti?» ha chiesto 11 presi
dente, 

«Si percept chiaramente, 
malgrado il vociare, che ve-
niva richlesta I'aula magna», 
ha risposto il prof. Giuliano. 
Volarono qualche insulto. .slo
gans contro Schiavinato. qual-
cuno lancid anche qualche 
sputo. secondo Graliano. su un 
tavolo. Ma all'Invito a ritirar-
si per consentire al rettore 
di prendere una decisione «li
bera e serena», gli student! 
abbandonarono l'ufficla 

• n pro rettore nella sua de
posiztone ha detto poi di non 
ricordarsl che s'-ano state bat-
tute sul viso di Schiavinato 
le cople della rivlsta fascisia 
• Lotta europea* che gli stu 
dent! avevano trovato in un 
cassetto: chiesero Invece spie-
gazloni. I contatti che il ret
tore aveva con il Movimento 
Studentesco non erano facili: 
una serie dl diaframm! buro-
cratlci rendevano quasi Impos-
sibile addirlttura il parlarci, 
anche se II prof Giuliano. rl-
chiesto dl preclsare queste dir-
ficolta, ha risposto di non es-
seme In grado. 

L'lmpresstone che molt! ele
ment! dell'accusa stano statl 
esasperatl e usclta ab.bastanza 
chiaramente. E* stato sentito 
poi II prof. Oiancarlo Lommi, 
docente d! flsJca organlca che 
Incontrd gil studentl mentre 
sallvano dal rettore. Non rico-
nobbe alcuno. II processo pro-
seguira oggi: verranno sentltl 
altri testL 

diziaria inviati dal giudice 
Lombardi a Marsiglia (sono 
tornati oggi e hanno lunga. 
mente riferito sul loro viag-
gio al magistrate) avrebbero 
raccolto elementi nuovi ri-
guardantJ il passato dei fra
telli Yemmi. 

Sarebbe stato anche accer-
tato che il Bertoli, prima di 
partire per il Kibbuz, soggior-
n5 a Marsiglia in compagnia 
di un italiano. Sarebbe risul
tato, inoltre, che durante i 
due anni trascorsi nel kibbuz 
israeliano. il terrorista non 
si sarebbe mai allontanato 
per piu di un giorno, tranne 
in una occasione in cui, in
vece, stette fuori per oltre 
cinque giorni. Gli inquirenti 
cercherebbero ora di localiz. 
zare questi cinque giomi. Se 
dovesse risultare che tale « va-
canza» venne presa dal Ber
toli nel mese di roaggio del-
rarmo scorso (Calabresi ven
ne ucciso il 17 maggio) I so-
spetti sulla comune matrice 
dei due delitti owiamente si 
accrescerebbero. ? 

Sul passato del Bertoli. in-
tanto, il giudice Lombardi a-
vrebbe fatto scoperte interes. 
santi. Dalla lettura degli atti 
processuali che riguardano lo 
attentatore, salterebbe fuori 
un rapporto del commissario 
Calabresi sul Bertoli che ri-
salirebbe al gennaio del 197L 
Da tale rapporto si ricavereb-
be che la polizia era gia al 
corrente, a queU'epoca, che il 
Bertoli era entrato in posses-
so di un passaporto falso in
testate al Magri. Si sapeva 
anche che il terrorista sedi-
cente anarchico si trovava in 
Svizzera, dove lavorava come 
operaio in una fabbrica di 
fari per auto. Si era persino 
al corrente che. per rendere 
attendibile il documento fal
so. il Bertoli si era ringiova-
nito di dieci anni. 

Su Indicazione di Calabresi, 
la magistratura padovana a. 
vrebbe inviato una segnala-
zione sul conto del terrorista, 
all'epoca kisegulto da un man
date di cattura per tentato 
omicidio a scopo di rapina. a 
tutte le questure italiane. La 
rapina, ai danni di una affit-
tacamere, era stata compiuta 
il 4 ottobre del 1970. Colmpu-
tato con il Bertoli era un 
certo Gastone Faccin. La se-
gnalazione per la individua* 
zione dei due era stata for-
nita da Pemando Tbmasoni, 
un conftdente della polizia 
legato anche alle vlcende deL 
le piste nere padovane. n pro
cesso, in corte d'Assise, venne 
celebrate I'll giugno del 1971 
e il Bertoli venne assolto per 
insufflcienza di prove. A suo 

carico e'era un elemento piut-
tosto grave: un cappello tro
vato sul luogo del delitto. Ai 
giudici perb tale elemento 
non parve sufficiente per e-
mettere una condanna. 

Tornando al rapporto di 
Calabresi. e difficile stabilie 
quale fosse la vera ragione 
del suo interessamento nei 
confront! del Bertoli: soltanto 
perche veniva indicato come 
anarchico oppure per altri 
motivi pia seri? Da che cosa 
nasoe te convinzione di un 
probabile legame fra rassas
sinio del commissario e l'at
tentato di via Eatenefratelli? 
Di un collegamento fra i due 
delitti, per la verita, si e ri-
petutamente parlato nel cor. 
so di questa istruttoria. Sia-
mo sempre statl di fronte pe
rd, soltanto a considerazioni 
magari suggestive ma prive 
di ri5contri precisl. Ora gli 
inquirenti hanno acqulsito 
elementi piu seri? ET una do
manda che, per ora, rimane 
senza risposta. 

Dalla scena della strage, 
invece. sembra uscire defini-
tivamente il misterioso arabo. 
Domani probabilmente verra 
scarcerato. H giudice avrebbe 
stabilito con sicurezza che lo 
arabo ne prima ne il giorno 
della strage e stato a Milano. 
Non ci sono, quindi, piu mo
tivi per tenerlo in galera. 

i. p. 

Milano: 
serrata 

alia facolta 
d'ingegneria 

MILANO, 23. 
La facolta di ingegneria del 

Politecnico di Milano e stata 
serrata per una settimana. 
Questa la decisione assunta 
ieri sera dal rettore Dadda, 
dopo che in mattinata, nel 
corso dello svolgimento degli 
esami oral! di anaiisi matema-
Uca II, si erano verificati una 
serie di incident!. H comuni-
cato che annuncia la chiusura 
flno al 2 luglio parla di ag-
gressloni e di percosse subite 
da alcuni professori. C16 tut
tavia contrasta non soltanto 
con quanto sostenuto dagli 
student!, ma addirlttura con 
la versione della polizia, nella 
quale si parla sempllcemente 
di un proiessore «spintenato*. 

lanes], si venne a conoscere 
la storia della omissione del 
verbale, nonche di una peri-
zla prlvata compiuta all'insa-
puta dei maglstrati dall'ufficio 
« Affarl nservatl». Questo ut-
ficlo, come si sa, invid al
ia «Mosbach e Grueber» un 
frammento di simllpelle indi
cate come un reperto trovato 
alia Banca nazionale del La
voro. II pezzetto dl simllpel
le appariva nero. La ditta te
desca, invece, nell'asslcurare 
che il tipo di simllpelle 
era « slcuramente » Identlco a 
quello usato per la fabbrlca
zlone delle sue borse, preci-
s6 che il colore orlginario 
era marrone. Inoltre. i magl
strati mllanesl osservarono 
che 11 pezzetto di spago che 
venne trovato avvolto a uno 
del manic! della borsa della 
Comit (fotografato e oggetto 
dl anallsi da parte della squa-
dra scientifica della questura 
dl Milano) era scomparso 
mentre 1'oggetto era custodito 
dall'Ufficlo politico della 
questura milanese. 

Questa serie di elementi alT 
parve giustamente dl grande 
rlllevo. Fornlva. infatti, la pro* 
va che la plsta di Padova 
avrebbe dovuto essere segul-
ta Immediatamente dagli in
quirenti. Perche invece non 
venne segulta e perche il ver
bale della commessa venne In-
sabbiato? Perche. Inflne, era 
sparito 11 pezzo dl spago lega
te al manico della borsa? Ta
li interrogativi, al quail peral-
tro non fe stata ancora forni-
ta una risposta chiara, erano 
e sono molto gravl. 

Dagli accertamenti fatti dal 
magistrati milanesi, r-sulto 
inoltre che i negozl In Ita
lia che vendevano all'epoca 
borse della « Mosbach e Grue-
ber» erano 27. Ma dl questi, 
soltanto tre vendevano con-
temporaneamente borse dl ti
po a City » (marrone) e « Pega-
so» (nera). Gli altri 24 nego
zl vendevano o un tipo o 1'al-
tro. Infine. dl questi tre ne
gozl (uno a Milano, l'altro 
a Cuneo. 11 terzo a Padova), 
soltanto quello padovano usa-
va avvolgere 11 cordino con 
attaccato 11 cartelllno del 
prezzo a un manico della 
borsa. 

Si poteva quindi conclude-
re, sulla base di una impres-
sionante concomitanza di ele
menti. che le borse impiega-
te dagli attentatorl erano quel
le vendute nel negozio dl Pa
dova. 

Questa ipotesi, dopo i risul
tati della perizia fatta all'Isti-
tuto della Breda, non viene 
meno. Risulta. difattL che due 
delle cinque borse sono sta
te fabbricate dalla ditta tede
sca: una nera e l'altra mar
rone. E* probabile, quindi, 
che gil attentatori le abbiano 
acqulstate in uno dei tre ne
gozl che vendevano contem-
poranea mente i due tlpi. In 
via teorica pu6 anche essere 
sostenuto il contrario, ma la 
prima ipotesi appare assai 
Piu orobablle e comunque piu 
logica. 

Se i risultati della recen-
te perizia sono esatti, se ne 
dovrebbe dedurre che delle 
quattro borse acqulstate a Pa
dova. ne siano state usate. 
per gli attentat), solo due. 

A tale proposito pu6 acqui-
stare una certa importanza 
la testimonianza della segre-
taria di Freda, interrogata dal 
g i u d i c e D'Ambrosio alcuni 
mesi fa. La ragazza disse di 
aver vlsto nello studio di Pre 
da, in epoca successiva al 
12 dicembre 1969, presumibil-
mente nel gennaio del 1970, 
borse simili a quelle prodot-
te dalla ditta tedesca. II suo 
ricordo non fornisce natural-
mente una prova schiaccian-
te, ma appare abbastanza si-
gnificativo. Del resto la tesi 
che a mettere tutte le bom
be del 12 dicembre sla sta
ta una sola persona non sta 
in piedi. Ma e anche invero-
simile l'ipotesi che i due or-
digni di Milano siano statl 
deposti nelle due banche da 
uno stesso attentatore. 

ET possibile. quindi, che la 
serie degli attentat! sla sta
te eseguita da gruppi diversL 
magari aU'insaputa degli stes-
si protagonisti. In questo qua
dro alia cellula padovana pos-
sono essere statl ordinati gli 
attentat! alia Comit e all'Al-
tare della Patria, mentre gli 
altri possono essere stati por-
tati a termine da un diverso 
gruppo eversivo. 

In ogni caso la perizia del
la Breda conferma cbe due 
delle borse erano di produzio
ne tedesca, Rimane poi Tin-
terrogativo sul reperto della 
Banca nazionale del Lavoro 
esaminato a Francoforte. Ma 
su questo aspetto vi sarebbe 
ora incertezza negli ambient! 
degli « Affari riservati ». Sem
bra infatti che non s! sia piu 
tanto slcuri che II frammento 
s-a stato repertato nella ban 
ca romana. Potrebbe essere 
stato raccolto all'Altare della 
Patria, lato museo. 

Di pasticci, in questa sto
ria. ne sono succe&si parec-
chi. Bast! pensare alia busta 
che faceva parte del corpi di 
reato in cu! era scritto. In 
bella calligrafia, PlndJcazione 
crifiutin. Dentro, invece, co
me ha accertato il dott. D'Am
brosio. e'era un reperto Im-
portantissimo: la parte della 
cassetta «Juwelll» contenen-
te la serratura. usata per la 
strage dl piazza Pontana. La 
scritta era sbagllata: si do
veva leggere xrepertln. an-
zlch* «rifluti», ma i magl
strati, per oltre tre anni, ave
vano preso per buona 1'lndl-
cazlone errata, 

Ibio Paolucci 

Lettere 
all9 Unita: 

L'inutile 
spedizione 
sull'Everest 
Signor direttore, • . 

si e conctuaa, fortunatamen-
te senza vittime. la spedizio
ne italiana sullEverest. Do
po felicitazlonl, bad e ab-
bracci, abbiamo avuto anche 
festegglamenti e trionfi. Tut
tavia la conguista della vetta, 
date le circostanrj secondo 
cui si e effettuata, per me 
dice poco. Difficolta alpinisti-
che assai maggiori si posso
no trovare, non dico sull'Ei-
ger, ma sullo stesso Cervino 
o su qualsiasi parete delle 
Dolomiti, coi villeggianti che 
guardano dal basso. Restano 
invece quelle relative all'alta 
quota ed all'isolamento, alio 
distanza ed alia difficolta del 
rifornimenti, che mantennero 
invlolata la vetta dell'Everest 
anche quando tutte le altre ci-
me tecnicamentc piit difficili 
erano state gia conquistate. 
Si trattavc ins • ma di una 
vittoria squisitamente umana, 
e tale fu la prima scalata 
dell'Everest compiuta in tem
pi lontani da Hillary e Ten 
Tzing. Ma quando si affron-
tano imprese del genere con 
una organitzazione mllitare e 
mezzi illlmltati, persino con 
l'intervento della televisione e 
delle telescriventi da casa, al
tera si esce comptetamente 
fuori dal seminato e la spedi
zione non ha piu senso. Bi-
sogna ricordare inoltre che, se 
non fosse stato per sel sher-
pas sconosciuti che hanno fat
to arrivare le bombole d'os-
sigeno al momento glusto, tut-
ta la faccenda si sarebbe chiu-
sa in modo ben diverso, nono-
stante lo spiegamento di for-
ze cosl reclamizzato. 

In Italia la r'ampa <r bene » 
ha sempre sostenuto e glori-
ficato Vaffare. Per giustificar-
lo si e richiamata alia neces-
sita della difesa dei valori 
morali e patriottici (contro 
chi, per favore?), alia oppor-
tunita di rafforzare il pre-
stigio delle forze armate (che 
non raggiungono il livello ope-
rativo della NATO, ne mai lo 
raggiungeranno per questa 
via), alio studio sul compor-
tamento degli uomini e del 
materiale a grandi altezze 
(per not che ci troviamo le 
Alpi in casa senza spendere 
un soldo ed in un'epoca sto-
rica che vede ormai soggior-
ni e passeggiate indetermi
nate di altri uomini nello spa
zio), ai valori sociali di una 
conquista che doveva portare 
sull'Everest italiani e sherpas 
a parita di merito (tanto che 
la nostra televisione dava no-
me e connotati completi per 
gli italiani della second? cor-
data e poi chiudeva dicendo 
semplicemente che ne faceva-
no parte anche due sherpas). 

Nemmeno uno, quindi, degli 
argomenti addotti riesce a te
nere e vorrei proprio che 
qualche deputato sollevasse ii 
problema in Parlamento. Per-
sonalmente rttengo che I'eser-
cito non debba affrontare que
ste imprese da commendatori 
arricchiti, alia ricerca di un 
grossotano prestigio. Deve es
sere invece parte iitegrante 
della nazione, nell'ambito del
le strutture educative obbli-
gatorie, passo finale nella for-
mazione del cittadino prima 
che del soldato. 

Vorrei davvero che la di-
scussione si facesse pubblica 
perche quanto e successo sul
l'Everest non mi place per 
niente. 
Dott. C. MOSCIONI NEGRI 

(Ancona) 

II Vaticano « non e 
in fallimento », ma 
fa attendere a lungo 
i suoi pensionati 
Gentile signor direttore, 

sono un vecchto pensiona-
to dello Stato del Vaticano 
con oltre 40 anni di servi
zio e vorrei segnalarle alcu
ni soprusi che vengono com-
piuti a nostro danno. E' dai 
primi di maggio che mi si 
doveva pagare la mia pensio-
ne da parte deU'amministra-
zione dei Beni della Santa Se-
de, ma a tutt'oggi (mentre 
scrivo e la fine del mese), 
ogni qual volta mi presento 
agli sportelli dei suddetii uf-
fid mi viene detto, a me e 
ad altri colteghi' pensionati, 
di ripassare il giorno dopo. 
Ora io domando a lei, che 
forse i pHi al corrente di me: 
forse il Vaticano e in falli-
mento? Perche d ben strano 
che esso non trovi questi mi-
seri sesterzi per pagare un 
gruppo di poveri vecchi (quel
li il cui cognome intzia con 
le prime lettere dell'alfabeto, 
sono stati * accontentati e 
zittiti* con un misero accon-
to). 

Le sard grato, a name dt 
tutti noi, se pubblicasse que
sta lettera, mettendo un po' 
il naso in certi affari di cui 
sembra proibito parlare. 

UN PENSIONATO 
(Roma) 

n fatto da lei denunciato e 
davvero curioso e inammis-
sibile. Ne risulta, per rispon-
dere alia sua domanda, cbe 
«il Vaticano sia in fallimen-
to». Ci risulta, ami, che piu 
volte lo stesso Paolo VI e 
intervenuto, in questi ultimi 
anni, per fare aggiornare le 
pension! e gli stipend!, in 
verita assai bass! e inadegua-
ti al costo della vita, ai di
pendenti deU'amministrazione 
della S. Sede. Non erano man-
cate, a tale proposito. agita-
zioni di protesta all'interno 
della «Citta del Vaticano > 
prima dei citati prowedimen-
ti. Credevamo, percib, che 1 
problem! salariali e pensioni-
stic! fossero stati risolti e 
certe dlsiunzionl, pure a suo 
tempo denunciate dalla stam
pa, fossero state eliminate. 

H caso suo e di altri che. 
a suo parere, si trorerebbero 
nelle stesse condiztoni, dimo-
stra che le cose non sono 
di molto cambiate. Giriamo, 
percio, la lettera airammini-
strazlone della S. Sede. (al. s.) 

Non vogliono meda-
glie «alla memoriae 
ma un piu giusto 
trattamento in vita 
Signor direttore, 

scrivo a lei sicuro di inter-
pretare il parere della mag-
gioranza dei sottufficlali, gra-
duati e militari della polizia, 
dei carabinieri e della guar-
dia di finanza. Anche noi, al 
part degli statall (i quali gra-
zie ai sindacati riescono a 
far valere i propri diritti), 
deslderlamo vivere dignitosa-
mente. Non vogliamo essere 
esposti per delle ore, giorna-
te e settimane, nelle piazze, 
nelle vie e in mezzo al pub-

• blico come se fossimo tanti 
ptccioni su un campo di tiro, 
pronti per essere ammazzati, 
come purtroppo la morte del 
nostro collega Marino inse-
gna. Se ci lasciamo la pelle, 
puntualmente, ai familiari del 
disgraziato arrivera la brut-
ta notizla' la TV e la ra-iio 
si affaticheranno a fare del 
poliziotto un <: eroe », menin 
poi, a funerali avvenuti, i fa
miliari che hanno subito la 
tremenda disgrazia, riceveran-
no anche la beffa: la pensio-
ne e le indennita, infatti, sa-
ranno liquidate.. con co-
modo. 

Insomma, chiediamo meno 
corone, meno medaglie «alla 
memoria», ma in compenso 
desideriamo essere retribuiti 
in modo adeguato ed essere 
trattati dignitosamente. L'es-
sere guardati con disprezzo 
e diffidenza ovunque andia-
mo, e vergognoso. Ma I'es-
sere dimenticati da quei asi-
gnori» che al momento del 
voto promettono mart e mon-
ti, mentre poi, ottenuto il lo
ro scopo, ci abbandonano al 
nostro triste calvario, e anco
ra peggiore. 

Non passa giorno che non 
ci tocca subire le piit impen-
sate angherie da parte di chi 
ci comanda. Ad essere elogia-
ti, a prendere le onorificen-

' ze, a percepire i premi, a far-
si riconoscere le piu impen-
sate malattie per ragioni di 
servizio, ad essere agevolati 
sotto ogni punto di vista, so
no sempre gli ufflciali; a noi 
e invece solo riservato un 
trattamento speciale: ricevere 
botte per adifendere le isti-
tuzioni». 

Chiediamo che questo sta
to di cose cambi. Chiediamo 
un sindacato che sappia pren
dere le nostre difese e far 
valere i nostri diritti. Chie
diamo di essere rappresentati 
da chi ha la nostra fiducia 
quando il governo discute i 
nostri probtemi. senza dover 
accettare tutto a scatola 
chiusa. 

UN APPUNTATO DI P.S. 

O paghi o rinunci 
a farti curare ' 
Caro direttore, 

il lettore G. Galanti di Sor-
no («Lettere aWUnitau del 6 
giugno) ha messo bene in lu
ce, dtando un caso concre-
to, Vatteggiamento di certi 
«baroni» della medidna i 
quali, senza troppi scrupoli, 
ti tolgono il portafogli per 
una visita medica. Non ti la-
sciano alternative: o paghi op-
pure rinunci a farti curare. 

Ogni tanto si legge che que
sto o quel a barone» e stato 
denunciato. Ma poi il tutto 
passa sotto sllenzio, e di pro-
cessi e condanne non si par
la piu. A questo proposito, 
ami, ritengo (e come me la 
pensano tanti altri miei co-
noscenti i quali non sono co-
munisti) che lTJnita dovreb
be condurre un'indagine mi-
nuziosa, per contribute ad e-
liminare certo malcostume di-
lagante nel campo della me
didna. -

II problema principale, tut
tavia, resta quello della ne
cessity di una battaglia piit 
vigorosa per la riforma sani
taria. La questione della tu-
teta della salute dovrebbe es
sere sempre al centra della 
azione dd lavoratori. Per 
quanto riguarda in particola-
re te visite mediche — spe-
dalistiche e no — io penso 
che esse dovrebbero aver luo
go tutte in ospedali dvili o 
in consultori comunali, con 
delle tariffe ben precise e a 
portata delle tasche di tutti 
i dttadini. Se d sara la vo-
lonta politica, a questo si po-
tra arrivare: e loro malgrado, 
anche i tbaroni* finirebbe-
ro col sottomettersi alia mto-
va regola 

E. S. P. 
(Vittorio Veneto) 

Ai muratori e 
proibita la frutta 
Cora Unita, 

sono un muratore attual-
mente occupato nella rico-
struzione delta dttadina di 
Tuscania. Durante Vora dei 
pasti (consumati in cantiere) 
ho potuto constatare perso-
nalmente quale scarsa ind-
denza ha il consumo della 
frutta (cosl esaltala dalla mo-
derna dietetica per i suoi con
tenuti vitaminici) nell'econO' 
mia degli operai edili. Infat
ti pochissimi mangiano la frut
ta! Sta diventando un lusso. 

Una mia piccola inchiesta 
in proposito, estesa a tutti i 
colleghi di lavoro di cui so-
pro, non ha fatto che confer-
mare la mia prima consta-
tazione. II fenomeno di ca-
rattere speculattvo (tutti or
mai lo sanno) e dl estensione 
nazionale; ma, tanto per cam-
biare, sono le categone me
no abbienti a pagarne mag-
giormente le conseguenze. 
NAZZARENO CASCIANELLI 

(Cellere - Viterbo) 

a?; -v V.«. 
f' -
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