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Benzina: non e 
f ondata la 
richiesta 

del rincaro 
Le societa petrolifere non hanno dimostrato 
un bel nulla circa i costi effettivj - Prosegue 
il ricatto - Protesta della Lega cooperative 

Dirigenti di organizzazioni comuniste settentrionali nel Mezzogiorno 
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Viaggio nelle sezioni del Sud 
Da Napoli a Salerno a Potenza a Taranto, una serie di incontri per capire una realta diversa 
« Abbiamo ricevuto uno strumento in piu per lottare meglio da noi» - 1 mestieri del sottosvi* 
luppo e il ruolo degli operai - Gli « straordinari» nella fabbrica di Sesto e l'occupazione alia 
Magneti-Marelli di Potenza - La comprensione dei problemi meridionali decisiva per affron-
tare i nodi fondamentali della societa italiana - La funzione unificante e nazionale del PCI 

II Consiglio nazionale dell'eco-
nomia e del lavoro. chiamato 
ad esprimere un « parere > sul-
la scottante questione del prez-
ro dei prodotti petroliferi, ha 
concluso con una presa di po-
sizione ehe rinvla il problema. 
II CNEL riconosce che «ogni 
metodo di accertamento dei co
sti per la determinazione dei 
prezzi dei prodotti petroliferi de-
ve offrire anche elementi utili 
sin ad un'analisi critica dei co
sti stessi sia alia determinazio
ne di una politica energetica nel 
quadro della programmazione 
economica nazionale, nel cul 
ambito e necessario tener con-
to altresi dei fattori di degra-
dazione ecologica collegati alia 
distillazione del greggio*. II 
«metodo CIP >. sottoposto al-
l'esame dei consiglieri del CNEL. 
non consente di fare queste va-
lutazioni economiche general!. 
Non solo, ma i consiglieri del 
CNEL aggiungono che «II "me
todo" non pud estendersl nel-
l'accertamento dei costi di ri-
cerca e di estrazione del greg
gio». cioe assume i prezzi in-
ternazionali come li fa il mono-
polio. 

A che scopo dunque l'ltalia si 
£ data un Ente petrolifero di 
Stato (l'ENI) se poi non puo 
nemmeno utilizzare la sua con-
tabilita per stabilire un prezzo 
medio di ricerca ed estrazione 
del greggio? 

In base alle loro stesse va-
lutazioni i consiglieri del CNEL 
avrebbero dovuto respingere il 
«metodo > come base per la 
determinazione del prezzo e 
chiedere che si procedesse ad 
una indngine vera e propria sui 
costi. Questa richiesta non 6 
stata fatta in modo diretto. Ci 
si limita a chiedere che «ven-
gano sollecitati gli organi della 
CEE a realizzare una comune 
politica petrolifera. un comune 
sistema per la fissazione dei 
prezzi ed una armonizzazione fi-
scale del settore». Intanto il 
CNEL condurra per suo conto. 
a tempi indeterminati. una in-
dagine sulla disciplina del set-
tore. 

RIFORNIMENTI — La Fede-
razione autonoma benzinai e 
tornata a chiedere al governo 
un intervento urgente per co-
stringere le societa petrolifere 
a distribute i carburanti sen
za discriminazioni. I gestori de-
gli impianti stanno presentando 
denuncia alia magistratura per 
i danni subiti ma segnalano al 
tempo stesso il disservizio per 
gli utenti: le chiusure di im
pianti nei giomi precedenti le 
festivita raggiungono U 30% in 
Piemonte e Toscana, il 25% in 
Emilia, Campania e Lazio. il 
22cc in Lombardia. H 18-20% id 
Puglia. il 15% nel Veneto. 

La scacchiera del razionamen-
to pone in evidenza il fupziona-
mento di un piano delle societa 
diretto a creare la psicosi della 
mancanza del carburante ed ot-
tenere appoggio nella richiesta 
di aumentare il prezzo. E' da 
notare per6 che molti benzinai 
ed automobilisti reagiscono. al 
contrario. chiedendosi cosa si 
aspetta a far rispettare la legge 
comune alle societa requisendo 
le disponibilita di carburante al
ia fonte. 

In campo distributivo la po
litica delle compagnie ha effet-
ti economic! disastrosi. I ben
zinai vedono bene, dalle spese 
assurde fatte negli impianti, 
che l'aumento del prezzo servi-
rebbe soltanto ad alimentare gli 
sprechi. La FAIB chiede che si 
ponga termine ad ulteriori in-
vestimenti inutili ed un turno 
festivo pari al 25% degli impian
ti che rende superflua la pro-
liferazione delle costosissime 
colonnine self service. Le socie
ta petrolifere. inoltre. non han
no ancora pagato I'TVA ai ge
stori nonostante che abbiano 
avuto da mesi la modifica della 
legge con l'aumento del prezzo. 
La FAIB chiede che le societa 
petrolifere paghino 1TVA: in ca-
so contrario i gestori tratter-
ranno l'equivalente sugli in-
cassi. 

AGRICOLTURA — II Consi
glio nazionale della Lega coo
perative. riunito ieri a Roma, 
si e pronunciato contro l'aumen
to dei prezzi del carburante ed 
ha chiesto un energico interven
to pubblieo per assicurare i ri-
fornimenti aH'agricoltura. 

ENEL — II presidente del-
VEnte elettrico. prof. Angelini, 
ha svolto ieri una relazione alia 
conferenza regionale per l'elet-
tricita in Calabria tornando a 
prospettare carenze di produzio-
ne per rinverno per le man* 
cate autorizzazioni a impianti 
alimentati a petrolio. II prof. An
gelini non ha esposto, tuttavia, 
alcun piano per la utilizzaziooe 
piu ampia delle risorse diverse 
da! petrolio. In Calabria sono in 
corso impianti idroelettrici ad 
Albi. Magisano. OricheDa. Tim-
pagrande ma altri ne sono pos-
sibili sia in questa regione che 
»u tutto il territorio nazionale 
per un potenziale limitato ma 
non trascurabile. 

Nuovo presidente 
della Cossozione 
Giuseppe Flore e II nuovo 

primo pre&klente della corte 
di Cassazione, Lo ha eletto, 
ieri il Consiglio superior* del
la Magistratura (riunito sot-
so la presidenza del capo del-
lo stato Giovanni Leone) in 
sostituzione di Gaetano Scar-
pello che lascera l'incarico 11 
1. settembre prossimo, per 
ragglunti limit! di eta. 

II nuovo primo presidente 
e nato a Tolve, in provincia 
di Potenza, il 23 gennaio 1904. 

Dall'anno scorso era stato 
•jomlnato presidente aggiunto 

la corte H Caasazione. 

Deraglia treno in Svezia: 
muoiono cinque pendolari 

STOCCOLMA. 12. 
Cinque morti e diciassette feriti sono il bilancio di un inci-

dente ferroviario avvenuto oggi sulla linea Wynaishamn-Stoc-
colma. Un convoglio carico di pendolari, formato da quattro 
carrozze, e stato immesso in un binario morto ed e andato 
ad urtare contro la piazzola terminale in cemento. Le prime 
informazioni parlavano di un errore nello scambio. ma un 
funzionario delle ferro\ie ha successivamente precisato che il 
treno era stato deviato deliberatamente sul « binario di sicu-
rezza > per evitare lo scontro frontale con un locomotore. II 
macchinista del treno. che figura tra le dieci persone rimaste 
piu gravemente ferite, preso alia sprovvista. non e stato in 
grado di frenare in tempo per evitare 1'impatto. Le squadre 
di soccorso hanno lavorato intensamente per circa due ore 
NELLA FOTO: i vagoni rovesciati del convoglio. 

<: Sono arrivato a Napoli e 
per la prima volta ho visto 
i lustrascarpe per le strode. 
gente che vende vestiti usati 
o campa in qualche altra ma-
niera del genere. E ml sono 
chiesto: che senso pud avere 
per loro la dlfesa delle istitu-
zloni democratlche e anche, 
pio in particolare, una pro-
pcsth politica come la no
stra? ». E' un giovane segre-
tario di una sezione del Par-
tito a Padova: assieme ad al
tri 17 segretari di sezione di 
tutte le reglonl del Nord e 
venuto a conoscere la realta 
sociale ed economica del Mez
zogiorno, e l'azione del PCI, 
attraverso un viaggio dl una 
settimana in quattro Federa-
zionl: Napoli, Salerno, Poten
za e Taranto. II primo impat-
to concreto con la « questione 
merldlonale » e gia stato scon
ce rtante. 

II Segretario della Federa-
zione napoletana, Geremlcca, 
precisa i termini dl questo 
particolare problema del Sud, 
il sottoproletarlato: «Prima 
d! tutto non rltengo esatta la 
definlzione dl sottoproletarla
to. E' piu giusto parlare di 
mestieri del sottosvlluppo, 
quell'arte di arrangiarsi che 
comunque crea un suo parti
colare tipo dl Bistema econo-
mico e sociale, e che a Na
poli ha assunto dimenslonl 
rrncroscopiche proprlo per il 
tipo di citta In cui opera. 
Si e calcolato. ad esempio, 
che ellminare il contrabbando 
— ammesso che fosse possibl-
1P — avrebbe le stesse conse-
guenze che chludere 1'Alfasud. 
La questione e enorme. e uno 
dei nodi di Napoli, ed e chia-
ro che pone problemi politici. 

Incapacity della DC 
<' Non e certo con generici 

cartelli antlfascisti che si coin-
volgono questi strati nella bat-
taglia per una prospettiva po
litica democratica, ma facen-
do funzionare realmente le 
articolazionl democratlche e 
interessandoli ad una prospet
tiva generale di sviluppo del
la citta e della regione. Cioe 
calando l'antifascismo nella 
realta. Ma oggi, in coinciden-
za con la crisi di governo na
zionale, qui sono in crisi le 
giunte comunale, provinciale e 
regionale; e anche questo un 
simbolo evldente dell'incapa-
cita della DC di dare una ri-
sposta politica costruttiva ai 
problemi di Napoli e della 
Campania e dello spazio che 
in questo modo viene lasciato 
al qualunqulsmo, alia delusio-
ne e alia possibilita di una 
loro trasformazione in senso 
eversivo ». 

Ma Napoli non e solo la 
citra dei mestieri del sotto
svlluppo: e una citta che rias-
sume i problemi del Sud e 
que Hi dell'elefantiasi urbana. 
Quindi sviluppo abnorme del 
settore terziario, della specu-
lazione edilizia, problemi del 
traffico, della difesa dell'am-
bicnte. Napoli poi — e questa 
e la realta che i compagni 

II magistrato e rientrato a Milano 

Utili notizie raccolte 
nel Veneto sul Sertoli 

Ascoltati numerosi testi (tra cui due sacerdoti) che conobbero 
I'uomo che ha compiuto la strage davanti la questura - Prossimo 
interrogatorio del Faccin, detenuto per f urffo nel carcere di Torino 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 12 

II giudice Antonio Lombar-
di, il magistrato' che istrulsce 
il processo sulla strage di via 
Fatebenefratelli, e nuovamen-
te a Mtlano, dopo il giro com
piuto nel Veneto che viene 
ritenuto <• utile». Scopo di 
questa lspezione era quello 
di raccogliere la maggior mas-
sa. dl elementi possibile per 
approfondire lo scavo sulla 
personalita di Gianfranco Ber-
tolL 11 sedicente anarchico 
che il 17 maggio scorso lan-
cid una bomba contro la que
stura di Milano. 

II magistrato, che si 6 sof-
fermato principalmente a Pa
dova e a Venezia. ha inter-
rogato moltisslme persone e 
anche due sacerdoti: don Vi 
sentln di Mestre, il parroco 
al quale il Bertoli affid6 il 
proprlo diario, e padre Mo-
nis dell'OASI (Organizzazlone 
assistenza scarcerati Italian!) 
di Padova. Obiettivo del ma
gistrato era anche di rintrac-
clare il misterioso corrispon-
dente dell'attentatore: quello 
che scrisse al Bertoli quando 
si trovava nel kibbuz In Israe-
Ie. Le lettere dall'Italia che 
giunsero al terrorista furono 
almeno due Sfortunatamente, 
il dott. Lombard! ha potuto 
6tabillre soltanto che una di 
quelle lettere e slcuramente 
partita da Mestre. Dove, per6, 
sia andato a finlre il mittente 
non st sa. 

II giudice ha perd fatto una 
scoperta interessante: Gasto-
ne Faccin, amlco indivisibles 
del Bertoli. coimputato nel 
tentato omlcldlo a scopo di 
rapina, si trova detenuto nel
le carceri dl Torino, per fur-
to. E' un personaggio che in-

teressa parecchlo 11 magistra
to, il quale ha gia deciso di 
interrogarlo nei prossimi gior-
ni. fors-' a Torino o piu pro-
babilmente a Milano, facen-
dolo trasferire a San Vittore. 

II Faccin conosce molto 
bene il Bertoli: ha lavora
to con lui, come decorato-
re, a Padova; e stato con 
lui ospite dell'OASI; con lui 
e stato in carcere; assieme a 
lui e stato accusato del ten
tato omicidio per essere poi 
assolto. come il Bertoli, per 
insufficienza di prove. 

Sugli altn accertamentl com-
piuti nel Veneto, il magistra
to e avaro di parole. Osserva 
che tuttl gli elementi dovran-
no essere attentamente va-
gliati, poi si vedra. La sua 
ricognizione b stata comun
que molto utile da un punto 
di vista qsicoloaico: sotto il 
profilo giuridico e ancora pre
sto per fare un bilancio Opi-
nione dei testl ascoltati, a 
quanto si e potuto capire. e 
che il Bertoli era un « picco
lo delinquentuccio». Incapa-
oe quindi di compiere cose 
grosse. 

Queste persone sono con-
cordl nel ritenere che la fuga 
del Bertoli sia stata agevolata. 
Se e riusclto ad andare pri
ma in Svizzera, poi in Francia 
e successivamente in Israele, 
e perche c'e stato I'lntervento 
di qualcuno, presumibllmente 
di un'organizzazione everslva, 

Soggiornando a Padova. 11 
magistrato non si sara slcu
ramente dimentirato che que
sta 6 la citta dove ha operate 
la cellula ."ne faceva capo a 
Franco Freda, 

L'OASI, peraltro, era anche 
frequentata da quel Tomaso-
nl, confldente della polizia, 
colnvolto nella Ticenda delle 

indagini promosse dal com-
missario juliano per mettere 
le mani sugli esponenti della 
trama nera. II magistrato ha 
anche raccolto informazioni 
sul conto di Rodolfo Mersi. ii 
cameriere della CISNAL, re-
centemente licenriato dal pro-
prietario del ristorante dl via 
Senato, a seguilo di una fu-
riosa lite, nel locale, con un 
collega. 

II Mersi, unitamente ad al
tri cameneri di quel ristoran
te, s a r i nuovamente ascoltato. 

Ibio Paolucci 

CHIERI 

Rubano il 
«tesoro » 

del duomo 
CHIERI, 12 

Ventotto eggetti cfarte dl 
grande valore — rintero c te
soro » della chlesa — sono 
stall rubati la notte tcorsa 
nel duomo di Chieri, ad una 
quindicina di chilometri da 
Torino. Sono statue, croci 
e reliquiari di ora • di ar-
gento cho venivano conwr-
vatl in barfseche nella cap-
pella dei c Gallieri >. 

Ieri sera, I ladri si sono 
fatti chludere nella chiesa, 
nascondendosi nel sottotetto; 
poi hanno tagliato I fill okt-
tricl per non corrtro II rf-
schlo di azlonara segnall di 
allamw od hanno agito alia 
luca di un grosso cars. 

do! Nord hanno potuto con-
statare nell'incontro con la 
Sezione di Ponticelli — vuol 
due anche un grosso nucleo 
di classe operaia che si frap-
pone ancora alia terziarlzza-
zione completa della fascia co-
stiera del golfo, un dlsegno 
che prevede, appunto, l'espul-
sione degli strntl operai dal
la citta e la loro disperslone 
noll'entroterra. Ad un'opera-
zione speculatlva si somme-
rebbe cosl un rlsultato politi
co: quello della disgregazio-
ne degli agglomerati operai, 
che rappresentano l'ostacolo 
piu valido alia degradazione 
di Napoli. 

Notevole risultato 
Ed e proprlo negll operai 

che il PCI trova la sua strut-
tura portante: 40.000 iscritti 
qutst'anno — un risultato no
tevole che blsogna valutare 
anche considerando la impor-
Uinza politica che in una citta 
come Napoli hanno i success! 
organizzativi. E certamente la 
presenza e il prestigio del 
PCI vanno oltre 1 pur consi

st enti dati elettorall e di iscrit
ti: « La gente — spiegava il 
segretario della sezione di 
Ponticelli. lasciando un po' 
sorpresi 1 compagni prove-
nienti da realta social! cosl 
diverse — proprio perche ha 
fiducia in nol. pretende tutto 
da nol. II posto se lo fa pro-
mettere dal democristiano o 
dal monarchico. ma poi vie
ne a esigere tutto il resto da 
noi: perfino il parroco viene 
da noi a dire che il campa
nile della chiesa e pericolan-
te p blsogna fare qualcosa». 

Ancor piu che a Napoli e 
pero a Salerno che i segre
tari di sezioni del Nord si so
no trovati di fronte ad una 
realta meridionale forse piu 
«tipica»: quasi priva di clas
se operaia. deturpata da una 
speculazione edilizia sfrenata, 
circondata da una provincia 
definita « un laboratorio scien-
tifico » per l'enorme varieta di 
situazioni e di condizloni di
verse, Salerno e il suo terri
torio hanno vissuto fino in 
fondo i mutamenti rapidi e le 
vicende spesso drammatiche 
che hanno caratterizzato la 
piu recente storia del Mezzo
giorno 

A questo travaglio econo-
mico e sociale ha corrisposto 
il travaglio vissuto dal parti-
to, per superare il quale sono 
state necessarie anche opera-
zioni drastiche di emargi-
nazione e di rinnovamento. 
Anch^ qui — lo ha detto il 
vieesegretario della Federa-
zione Fichera — la ripresa del 
Partito si muove su obietti-
vi che sono in genere validi 
per tutto il Mezzogiorno: nel
la provincia. attorno alia ba
se bracciantile. espandere la 
az'one verso i commercianti, 
i contadini. verso i nuclei ope
ra!, sollecitare il confronto con 
le altre forze democratiche; 
a Salerno fare perno su un 
movimento cuiturale che si e 
organizzato attorno all'Univer-
sitft. Torna ancora, centrale, 
il problema dei ceti medi ur
ban!. un problema chiave per 
il Partito nel Sud, che nel 
corso del viaggio si e visto 
riproporre. in teTmini molto 
simili. a Napoli come a Ta
ranto, a Salerno come a Po
tenza. 

Nella ricostruzione del Par
tito a Salerno i risultati sono 
finora positivi. con uno slan-
cio organizzativo che ha por-
tato a superare gli 11 mila 
iscritti e a raddoppiare il nu-
mero delle sezioni (da 40 a 
80» e con una presenza del
la FGCI rilevantissima — un 
dato comune in quasi tutto il 
Sud e sul quale occorrerebbe 
nfiettere attentamente. 

Problema nuovo: il pre visto 
insediamento della FIAT ad 
Eboli. «La DC dice grazie 
ad Agnelli. Noi diciamo che e 
stata una vittoria della lotta 
dei metalmeccanici. un esem-
p:o di unita di classe tra 
Nord e Sud. tra occupati e di-
sccrupati. Pensiamo sia un 
filso problema quello se la 
fabbrica debba prcdurre auto 
o trattori Non abbiamo pau-
ra delle auto: il problema e 
lo scontro politico e sociale 
attorno alia fabbrica e a cid 
che essa portera. Diciamo 
cioe che la soluzione FIAT e 
parziale e contraddittoria se 
non si inserisce in un nuo
vo tipo di sviluppo economi-
co della provincia e della re
gions ». H termine di parago-
ne per verificare la validita 
di questa linea e stata, per 
i compagni del Nord. la visi-
ta allTtalsider di Taranto (la 
pr:rr.a delegazione politica ad 
entrare nel grosso complesso 
sidtnirgico). 

'. Ma come lo vede un ope-
ra;o del Sud il problema del 
co'Iegamento tra le Iotte al 
Nord e lo sviluppo del Mez
zogiorno? » ha chiesto un ope-
raio di Milano al segretario 
della Camera del Lavoro di 
Potenza, « Esisle una coscien-
za diffusa che se non c'e bat-
taglia al Sud. la rinascita non 
potra essere «importata » dal 
Nord — ha risposto —. Ma ci 
sono anche perplessita: pen-
sate ad esempio che se gli 
operai degli stabilimenti Ma
gnet i-Marelli al Nord fanno 
un'ora di straordinario al gior-
no. Jo stabllimento Magneti-
Marelli di Potenza chiude. E 
noi siamo colpiti dall'alto nu-
mero di ore straordinarie che 
si fanno al Nord: una mag-
giore sensibilita su questo te
rm sarebbe importante per il 
collegamento tra Nord e 
Sud». 

Baslllcata: qui I problemi 
sono quelli dello sviluppo del-

l'agricoltura. La realth e con-
tadina e bracciantile: nel mel-
fitano — e significativo — la 
sottor.crizlone per YUnita si fa 
con la raccolta del grano. Due 
dati possono riassumere la sl-
tun?lone dl questa regione: 
600.000 abitantl. quantl erano 
nel 1861: 200.000 emlgrati negli 
ultlml ventl anni. La visita 
nel mel fitano ha messo a fuo-
co 1 problemi del Partito in 
questa realta: una zona tradl-
ztonalmente « rossa », che ha 
vis?uto eplche lotte per la ter
ra, ha visto assottigliarsi per 
l'emigrazione il compatto nu
cleo di bracciantl. 

A livello regionale il dlscor-
so politico si pone in manie-
ra spesso «atlpica » rispetto 
al resto del Mezzogiorno: 
«Qui la DC — spiegn 11 Se
gretario della Federazione di 
Potenza. Curcio — e una gros-
sa realta popolare e demo
cratica, che si appoggla su un 
fittissimo tessuto dl organiz
zazioni di categoria e di as
sistenza. E* una DC certa
mente antifascista — e Infatti 
in Basilicata il MSI non ha 
avuto il successo delle altre 
regionl del Sud — e con la 
quale e possibile avviare un 
confronto costruttivo. Noi que
sto confronto lo vogliamo svi-
luppare sulle prospettlve di 

salvezza «fisica» della regio
ne (ricordiamoci l'alluvione) e 
di ripresa economica, su una 
proposta di sviluppo armonico 
agricoltura-plccola industria, 
sulla quale pensiamo si possa-
no raccogliere i consensi di 
un arco molto vasto di for
ze politiche ». 

I risultati di questa iniziati-
va? Secondo un compagno di 
Brescia: «Non abbiamo sol
tanto conosciuto una realta 
diversa, ma ricevuto strumen-
tl per una lotta piu efficace 
da noi, al Nord». Un ope-
ralo della Pininfarlna: «Per 
me che sono torlnese e stato 
un modo per capire meglio 
anche i problemi di Torino, 
oltrc a quelli di Napoli o dl 
Taranto». Un compagno di 
Piacenza: «Finche non si e 
stati al Sud e difficile capi
re perche il nodo del Mezzo
giorno e quello declslvo per 
tutto 11 paese, ed In che ma-
niera si pone, concretamen-
te. la questione meridionale ». 

In generale, per tutti, una 
convinzlone: quella della for-
za unificante delle proposte, 
deiriniziatlva e della realta 
stepsa del PCI, della funzione 
nazionale e unltaria che 11 
Partito rappresenta. 

Fabrizio Coisson 

Un progetto della Regione toscana 

Un centra con tutte 
le scuole e i servizi 
uniti nel«distretto» 

Una nuova sfruffura scolaslica a gesfione democra
tica, nella prospefliva della riforma — Un sislema di 
mense, bibliofeche, afirezzalure sportive e frasporti 

• Dal nostro inviato 
FIRENZE, 12 

L'incontro di lavoro sul 
«distretto scolastico» svol-
tosi mercoledi a Firenze per 
iniziativa del Dipartimento 
istruzione e cultura della Re
gione toscana ha avuto il pre-
gio di affrontare con grande 
concretezza un tema del qua
le da un po di tempo si parla 
molto, ma sul quale vi sono 
ancora incertezze, fraintendi-
menti, pareri contrastanti. 
A far chiarezza sul signifi-
cato, la funzione ed i compiti 
del distretto non e bastato 
infatti che da ipotesi dibat-
tuta solo fra pochi esperti, 
sia divenuto recentemente ma
teria di legge — ne tratta la 
legge sullo stato giuridico del 
personale della scuola appro-
vata nel maggio scorso alia 
Camera — e sia entrato come 
punto qualificante nell'accor-
do tra le Confederazioni e il 
governo. 

L'iniziativa della Regione 
Toscana e partita proprio dal
la consapevolezza dei pericoll 
che il distretto rimanga una 
ipotesi astratta, generica e con-
fusa. Siccome esso non e an
cora stato realizzato ed anche 
la legge sullo stato giuridico e 
1'accordo sindacale vi accen-
nano solo con una formula-
zione generale, c'e il rischio 
che ci si possa servire di que
sto nuovo termine per masche-
rare, come ha detto l'assessore 
Filippelli nella sua introdu-
zione, il tradizionale immobi-
lismo governativo nei confron-
ti delle question! soolastiche 
o per portare avanti un di-
scorso ricco di «iusinghe tec-

nologlche », ma in realta reso 
vano da accomodamenti e 
compromessi. 

L'incontro toscano si e ba-
sato sul lavoro concreto svolto 
da un «Gruppo interdiparti-
mentale» costituito per ini
ziativa della Giunta regionale 
due mesi fa con Tobiettivo di 
formulare deile ipotesi pre
cise (ma, appunto in quanto 
ipotesi, aperte a qualsias! con
tribute critico) per la suddi-
visione della Toscana in di-
stretti scolastici. 

L'lntroduzione e le relazioni 
(rispettivamente dell'asses-
sore Filippelli, degli architet-
ti Novella Sansoni Tutino, 
Raffaello Scatascia, Mauro 
Mugnai e del professor Fran-
chini) hanno avuto come filo 
conduttore la convinzlone che 
la creazione dei distretti non 
potra e non dovra essere una 
questione tecnica e che e per-
cio necessario ed urgente av
viare essenzialmente un di-
scorso politico. 

Le Regioni possono svolgere 
una funzione essenziale per 
il ronnovamento della scuola, 
per il diritto alio studio, per 
la riforma democratica del-
l'istruzione. Ed € in questo 
quadro che i distretti possono 
assolvere un compito im-
portantissimo, purche ven-
gano intesi e realizzati come 
strumenti per la riforma e 
non gia come organismi buro-
cratici. 

II dibattito di Firenze ha 
portato un valido contributo 
a dare una forma concrete 
al «distretto» appunto te-
nendo sempre presente que-
st'impostazione politica ge
nerale. 

Una rapida approvazione 
Sarebbe sbagiiato Identi-

ficare il distretto soltanto con 
un insieme razionale — e sta
to affermato — di edifici sco
lastici, ma e vero anche che 
senza mezzi sufficienti e tern-
pestivi per realizzare i pro-
grammi di edilizia scolastica, 
frutto della collaborazione del
le autonomie Iocali (Regione, 
Provincia, Comune) il distret
to rimarrebbe sulla carta. Da 
qui, la giustezza dell'asserto 
dell'assessore Filippelli secon
do il quale il problema delle 
strutture scolastiche condi-
ziona quello del rinnovamento 

Ecco dunque, proprio con
siderando il distretto, l'impor-
tanza di una rapida appro
vazione da parte del parla-
mento di quella proposta di 
legge regionale suU'edilizia 
scolastica per il quinquennio 
13-Tl che e gife stata presenta-
ta alia Camera ma che finora 
non e stata discussa. 

II distretto dovrebbe correg-
gere le attuali sistemazioni 
territorial I caotiche della scuo
la e costituire. in un'area 
territoriale che racchiuda cir
ca 60.000 abitantl, un com
plesso scolastico le cui caratte-
ristiche essenziali sono la ca-
pacita di rendere effettivo il 
diritto alio studio e la gestione 
sociale. Percid e indispensa-
bile non solo che nel distretto 
siano presenti tutti I tipi di 
scuola ma che vi siano orga-
nizzati servizi social! (men-
se, biblioteche, attrezzature 
sportive, laboratori ecc) senza 
i quali, specialmente 1'istru-
zione secondaria rimarrebbe 
un privileglo dl pochi. 

Contemporaneamente II di
stretto deve rappresentare 
un'organizzazione a aperta » 
al territorio, non solo perch* 
a formarlo partecrpano le istl-

tuzioni democratiche Iocali 
(sindacati. Comuni, organizza
zioni culturali, ecc.) ma per
che esso dovrebbe di venire 
parte integrante del territorio 
stesso. non calato dall'alto per 
qualche decisione burocratica, 
ma pensato e realizzato in 
funzione delle esigenze del 
territorio stesso. 

II distretto dovrebbe, d'al-
tra parte, rendere concreta 
la riforma dell'istruzione se
condaria in modo da aprire 
a tutti gli student! la possibi
lita di un biennio comune 
e di un successivo triennio con 
materie opzionali tutte pre
senti come ventaglio di scelta 

Le question! da affrontare 
sono moltissime e le rela
zioni e il dibattito di Firenze 
llianno sottolineato. 

A parte un'interessantissima 
ipotesi di suddivisione in di
stretti di tutta la Regione 
toscana, documentata con ric-
chezza di dati e di studi, il 
convegno ha affrontato i pro
blemi generali della program
mazione scolastica, della ri-
strutturazione dell'edilizia sco
lastica esistente, della gestione 
sociale. del fenomeno degli 
student! pendolari e cosl via. 

II dato saliente dell'incon-
tro € stato. al di la dell'ap-
porto di studio e di lavoro 
sulla concretizzazione terri
toriale del distretto, la sotto-
lineatura politica del fatto 
che la riforma della scuola 
e collegata strettamente alia 
programmazione dell'edilizia 
scolastica e che Tuna e 1'altra 
sono strettamente legate al 
contributo ed alia partecipa-
zione degli enti local!, dei 
sindacati, delle organizzazioni 
democratiche su scala locale. 

Lettere 
alV Unita 

i 

Marisa Musu 

I Gruppi comunistf 
per la tutela 
della maternita 
e dell'infanzia 
Cara Unlta, 

desidero colmare una lacu
na che e rimasta aperta nel 
corso della conferenza stam-
pa che i gruppi comunistl 
della Camera e del Senato 
hanno tenuto U 5 luglio per 
presentare il disegno di leg
ge del PCI sulVtt islltuzlone 
del servizio sanitario nazio
nale ». 

L'ora tarda, i molti inter-
ventl e il poco tempo a di-
sposizione ci hanno, infatti, 
impedito di rispondere alia 
compagna Fornaro dell'INAM 
dl Roma, che lamentava lo 
scarso spazio dato nel dise
gno di legge ai problemi del
ta maternita. Non direi: la 
nostra vuole essere una leg-
ge-quadro che flssa i princl-
pi generali e non pud, quin
di, di ogni questione vedere 
tutti gli aspetti. Non lo fa 
per nessun settore, ma e im
portante — per il problema 
che inter essa la compagna 
Fornaro — che all'art. 5, tra 
gli obiettivi primari di salute, 
stabilisca «la tutela della ma
ternita e dell'infanzia, per as
sicurare la rapida riduzlone 
del tasso di mortalita infan
tile e di tutta la patologia 
perinatale, con efflcaci e com-
pleti interventi di prevenzio-
ne, oltreche" di assistenza sa
nitaria, psico-pedagogica e so
ciale, al fine di consentire la 
liberta di scelte di procrea-
zioni consapevoli e le miglio-
ri condizloni di maternita 
nonche ai bambini lo stato 
piu idoneo di sviluppo fisico 
e psichicow. 

Questo non mi pare fran-
camente poco. Se poi la com
pagna Fornaro vuol riferirsi 
a tutta la problematica che 
riguarda I contraccettivi, Va-
borto, I' educazione sessuale 
ecc. (che noi racchiudiamo 
nel termine di ((maternita 
consapevole »), la rimandiamo 
al D.d.L. che il gruppo comu-
nista ha presentato al Sena
to (n. 794: a Norme per la co-
noscenza e I'uso dei farmacl 
ad azione progestativa») e 
che ha recentemente illustra-
to in un'affollatissima confe
renza stampa, ampiamente ri-
portata da quottdiani e setti-
manali. 

Cordialmente. 
NEDO CANETTI 
(Senatore del PCI) 

II prete di Radio 
Colonia non capisce 
proprio niente dei 
nostri emigrati 
Cara Unita, ^ 

tl informo che il prete di 
Radio Colonia, sul cui com-
portamento avevo letto tempo 
fa la lettera di un emigrato 
sulla tua rubrica. e passato 
al contrattacco. Ha ribadito 
che gli emigrati i soldi ce li 
hanno. Se invece di andare a 
donne e di appiccicare fotogra-
fie di donne nude suite loro 
cuccette investissero questi 
soldi nelVaffltto dl una abita-
zione piu decente delle barac-
che malsane in cui abitano, 
ecco che il problema sarebbe 
risolto. Questa sarebbe la ve-
rita secondo il prete e non 
le affermazioni dei tuoi let-
tori che — lo dice sempre 
lui — ttschizzano veleno da 
tutti i port perche" hanno l'a-
nima plena di serpi». 

Permettl. tl prego. a un'at-
tra di queste vlpere di emi
grati di rispondere alia co-
lomba in questione: se la no
stra cristiana e cattotica Ita
lia garantisse un lavoro alle 
centinaia di migliala di gio-
vanl che sono costretti alia 
emigrazione, ecco che essi si 
troverebbero non solo un ap-
partamento decente nel loro 
paese ma, con tutta probabi-
lita, anche una brava moglie; 
non si verificherebbero certe 
drammatiche situazioni fami-
liari con relative avedove 
bianche; e. cosa di non po
co conto. si eviterebbero le 
inutili prediche del prete di 
Radio Colonia. 

M. DEGGIANI 
(Stoccarda . RFT) 

Contro le aggres-
sioni al patrimonio 
ambientale 
Egregio signor direttore, 

il suo giornale del 5 luglio, 
sotto il titoto «Le initiative 
per regolare la caccia e per 
salvare la natura J>, ha pub-
blicalo tra I'altro una lettera 
del lettore L. Simone di Son-
drio, che chiama direttamen-
te in causa la nostra Asso-
ciazione e in particolare la 
Sezione Lombardia del WWF. 
Mentre ri compiacciamo del 
fatto che nella rubrica delle 
<r Lettere allUnitk» trovano 
finalmente spazio opinioni 
protezioniste in materia ve-
natoria, ci : ntiamo in dove-
re di fare alcune precisazionl 
sull'argomento specifico soUe-
vato dal lettore Simoni e la 
preghiamo vivamente di voter 
pubblicare queste nostre ri-
ghe. 

Contrariamente a quanto af-
ferma il lettore, il WWF (Fon
da mondiale per la natura) 
non si limita ad tattacca-
re» le forme antisportive di 
caccia (uccellagione, caccia da 
appostamenti, caccia primave-
rile, distnmone indlscrimina-
la dei predatori chiamati « no-
civi», ecc), ma interviene an
che con energia e accanimen-
to contro *chi apporta o si 
accinge ad apportare danni 
veramente gravi e talvolta ir-
reparabili alia natura*. Per 
restare nell'anbito regionale 
lombardo, ricordiamo soltan
to le nostre battaglie contro 
lo smembramento speculative 
del Parco nazionale dello Stel-
vio, contro la Malpensa e per 
la Srughiera, contro la fab
brica dl fosgene a S"n Colom-
bano, per i parchi dl Monza 
e Lambro, contro la costru-
zione dl nuove raffinerie e 
I'ampliamento dl quelle vec-

chle, ecc. Certo non si riesce 
ad arrlvare sempre e dapper-
tutto: tante sono le aggres-
sloni al patrimonio ambien
tale! E soprattutto, purtrop-
po, spesso nit interessl set-
toriali la spuntano, almeno 
parzialmente. 

E veniamo al acaso» spe
cifico ovvero il Plan di Spa-
gna. Dell'ultima, ennesima 
minaccia che incombe su que-
sta zona, stavolta ad opera 
della Soctetd Telesvazio, non 
eravamo al corrente. Sarem-
mo ami grati al lettore se 
volesse fornlrci ulteriori del-
tagli; con le nostre sole for
ze di volontariato di base, lo 
ripetlamo, non riusciamo ai 
arrivare dappertutto. E tut
tavia il signor Simoni sem-
bra ignorare — o forse vuo
le ignorare? — che da molto 
tempo ormat ci occuplamo 
proprio del Plan di Spagna, 
appoggiando ormai da tre an
ni le forze conservazionistl-
che Iocali. Ci siamo battutl 
strenuamente contro la co-
struzione del famoso arglne 
di 7 km., commissionata dal 
comuni del Bacino imbrifero 
montano dtH'Adda (B1M), che 
avrebbe permesso il prosciu-
gamento di 1.026 ettari dl 
questa ultima grande e bella 
zona umida lombarda. Sven-
tato questo pericolo mortale. 
e dopo I'istituzione di oast 
per decreto regionale nei me
si scorsi, ci siamo ora messi 
a contatto con altri Enti per 
studiare una sistemazione del-
I'area in senso veramente pro-
tezionistico. anche attraverso 
I'eliminazione delle discariche 
di rifiuti, ecc. Come vede «i 
protezionisti non tf -:iono»! 

ANGELA MAZZUCCHETTI 
Delegata del WWF per 
la Lombardia (Milano) 

« Delia sua pensione 
di guerra ne 
parleremo 
tra qualche anno » 
Caro direttore, 

ormai da molti anni mi sto 
battendo perche mi sia rico-
nosciuta la pensione di guer
ra. Negli anni 1938-'39, duran
te il servizio di leva, ripor-
tai un incidente a un ginoc-
chio e mi presi una pleurite. 
Questo mi costd mesi di con-
valescenza e successivamente 
ricoveri ospedalieri e anni di 
cura. Nel 1955 mi decisi a fa
re la prima domanda. ma 
non mi si rispose nemmeno; 
nel 1969 Tie inoltrai un'altra, 
fui visitato presso I'ospedale 
militare ma il ministero del 
Tesoro respinse la mia do
manda perche avrei dovuto 
presentare gli attestati di ri-
covero in ospedale (i ricoveri 
ci sono stati. ma durante la 
guerra, ad Alessandria). 

Nel 1971 ho fatto ricorso. 
Soltanto dopo un mio solle-
cito, mi e stato risposto che 
ci vorranno ancora degli an
ni prima che il ricovero pos
sa essere visionato. Ma e mai 
possibile che dopo 17 anni 
dalla presentazione della pri
ma domanda, ci si senta ri
spondere in questo modo? 
Parlano tanto di patria e pa-
triottismo, ma poi trattano 
in modo vergognoso coloro 
che piu di tutti hanno subl-
to il peso di una guerra cosl 
ingiusta. 

LUIGI DONNINI 
(Arezzo) 

La divisione 
tra i combattcnti 
Signor direttore, 

la scritta a La Giustizia e 
uguale per tutti» balza solo 
nelle aule giudiziarie e non 
nel Parlamento, ove i combat-
tenti sono stati divisi in quat
tro categorie: 

prima categoria: combatten-
ti pensionati statali andati in 
quiescenza dopo 1'8 marzo 
1968, i quail hanno avuto rico-
noscimenti, agevolazioni, pro-
mozioni; 

seconda categoria: combat-
tenti 1915-18 che hanno otte-
nuto la nomina a cavaliere 
di Vittorio Veneto: 

ierza categoria: combattentl 
pensionati statali collocati a 
riposo prima dell'8 marzo 
1968 (categoria in cui mi tro-
vo) che non hanno avuto ri-
conoscimenti, ne agevolazioni, 
ne promozioni: 

quarta categoria: combat-
tenti pensionati privati anda
ti in pensione prima e dopo 
1'8 marzo 1968, per i quali 
non vi sono state agevolazio
ni, ne promozioni. 

Questa e la vera situazione 
dei combattenti e pur non 
apparlenendo ad alcun par
tito politico, mi rifiuto di 
credere che tali assurde spe-
requazioni (indegne per un 
Paese civile) siano in vigore 
nella Russia e cedo percib 
la parola al giornale l'Unita. 

G. DE ROSA DE LEO 
Primo capitano 

combattcnte (Matera) 

Pallavolo, uno 
sport dimenticato 
Cara Unita, 

sono uno del lanti atletl ehe 
pratica lo sport della palla
volo: piu precisamente mili-
to da circa dieci anni nella 
squadra della * Virtus Falco-
nara ». che gioca in serie * A », 
ed ho indossato piu volte la 
maglia azzurra. Dopo questa 
breve presentazione. vengo al 
mot'tto che mi ha spinto a 
scriverti. 

Dopo died anni di perma-
nenza nella massima catego
ria di pallavolo, siamo costret
ti a rinunciare al campiona-
to per mancanza di finanzia-
menti e dl un abbinamento 
industriale; e dire che non ti 
tratta neppure di una grossa 
cifra, dato che quello della 
pallavolo e rimasto I'unico 
sport che si pud definire ve
ramente diletlantistico. lo tor-
rel lanciare un * appello », u-
na specie di r S.O S. ». speran-
do che qualcuno lo raccolga 
e ci dla un mano per sal
vare la <t barca ». Grazie. 

GENNARO LUCIANI 
(Falconara - Ancona) 


