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Trent'anni fa nel Teramano 

Bosco Maltese 
contro i nazisti 

II primo viltorioso episodio della Resistenza italiana -1600 
uomini alia macchia - II25 seltembre la ballaglia conclusa 
con il ripiegamenlo dei tedeschi - La spietala repression 

Con una grande manifcslazione unitaria domani Teramo 
ricordera il 30° anniversario deila battaglia di Bosco Martese, 
uno dei primi episodl della lolla armata contro i nazisti. 
L'allra sera si e svolta a Teramo una conferenza dlbattito 
che si e conclusa con la richiesta che alia citta sia concessa 
la medaglia d'oro della Resistenza 

Una sera del novembre 
'43 — superate le esitazioni 
del generate Reisoli-Mathieu 
capo dell'ufficio stampa del 
Comando supremo di Bado-
glio — Radio Bah «libera vo
ce del governo d'ltalia », par-
lb, alfine, del primo vittorio-
so scontro della Resistenza 
italiana con i nazisti, avvenu-
to tra le pieghe boscose del
la Martese, il 25 settembre. 

1600 uomini, di cui qual-
che centinaia provementi dal 
dissolto esercito regio o dai 
campi per prigionieri alleati 
e deportati jugoslavi, aveva-
no dato vita a quello che lo 
storico Roberto Battaglia de-
fmira un «fenomeno forse 
unico in tutto il corso della 
Resistenza italiana, questo 
dell'emigrazione compatta del
la parte piu attiva di una 
intera popolazione in monta-
gna». Leva in mussa del ci-
vico coraggio in una citta-
(Una di provincia, lontana 
dal teatro di guerra, esclusa 
da ogni possibility di ipote-
tico aiuto dalla sua stessa 
dislocazione. 

» La mobilitazione 
al Brennero » 

Roma era gia stata abban-
donata al nemwo e da Orto-
na il monarca era scappato 
al Sud; Montgomery cauta-
mente muoveva verso gli ae-
roportt di Foggia; nella peni-
sola sorrentina, sull'altro ver-
sante, : tedeschi combatteva-
no accanitamente per con-
sentire le distruzione del por-
to di Napoli e tl raggruppa-
inento delle truppe di Kes-
serling sul Volturno. 

Nel Teramano gia la not-
te del 25 luglio era stata in-
vocata «la mobilitazione al 
Brennero!». Dopo Vannuncio 
dell'armistizio il Comitato di 
azione antifascista aveva pro-
ceduto, d'intesa con alcuni uf-
ficiali patriottici, alia mobili
tazione popolare e al concen-
tramento in montaana delle 
poche armi disponibili. L'll 
settembre popolo, soldati e 
carabinieri avevano disarma-
to un'nvanguardia tedesca ma 
il pavido colonnello coman-
dante il presidio aveva im-
posto la restiiuzione delle ar
mi e gli arresti per gli uffi-
ciali antifascisti. 

All'alba del 25 settembre, 
sollecitati dall'allarmata de-
lazione di un console delist 
milizia, una forte colonna hi-
tleriana calb su Teramo. Uno 

tciagurato fu incaricato di con-
segnare ai tedeschi una map-
pa su cui era segnata la zo
na di raccolta dei partigianl: 
i tedeschi prescro la mappa 
ma respinsero la spia in piaz
za del Carmine dove stazio-
navano gruppi di donne che 
la giustiziarono immediata-
mente a colpi di zoccolo di 
legno. Verso mezzogiorno 
una potente colonna motoriz-
zata tedesca parti verso Tor-
ricella e il Bosco Martese. II 
comandante aveva fatlo lega
te sulla parte anteriore del
la sua camionptta due ragaz-
zi presi a caso. 

Al mulino De Jacobis ven-
ne sorpreso e catturato un 
posto di blocco composto di 
sette parttgiani. Poco dopo la 
colonna nazista entrb in con-
tatto con il disoositivo di Bo
sco Martese. La reazione a 
fuoco fu immediata e nutri-
ta. 1 tre cannoni 65 >17 pre-
sew ad abbaiare e infilarono 
i tedeschi mentre la fucileria 
li avvolgeva da oani parte. 
Sconcertati e furibondi essi 
procedettero alia esecuzione 
degli ostaggi. Due scamparo-
no fortunosamente cadendo 
tra i cadavcri di Mrlozzi. Pa-
lucci, Lanciaprima, Bplloni e 
De Jacobis, Complessivamen-
te i tedeschi ebbero 57 morti 
e U7i numero sconosciuto di 
feriti, 5 camion e 2 camwnet-
te distrutti. Venne catturato 
anche un ufficiale superiore 
giudicato dal tribunale par
ttgiano non appena si conob-
be la tragica sortc dei ra-
gazzi catturati al mulino. 

Ha scritlo Felice Mariano 
Franchi: «II beslione biondo 
ha la fronte rigala dalla trac-
cia vermiglia di un proiettile 
ed il vollo trasudante terro-
re: "non fascista, non nazi
sta" egli urla con voce roca. 
L'ignobile massacratore dei ra-
gazzi die non hanno voluto 
indicargli la strada e dei no-
stri magnifici avamposti su-
bisce presto il suo destino. 
Non contiamo gli altrt ca-
daven disseminnti al suolo. 
Prefenamo conoscere le no-
stre perdite non gravisstme 
ma dolorose. B piu doloroso 
Vesaurimento delle munizto-
nir>. Lo stesso Battaglia ri-
conosce che il disposilivo di 
difesa di Bosco Martese e i 
suoi collegamenti junztonaro-
no «alia perfezione» ed eb
bero «un carattere mililare 
evoluto quel carattere che la 
Resistenza acqulstera nel suo 
complesso solo nella piena 
fase della sua maturita... » 

La sera, mentre i tedeschi 
rientrati a Teramo chtedono 
il soccorso degli « Alpenjaget a 
e dei lanciafiamme, lo Stato 
maggtore parttgiano valuta il 
munizionamento (pressoche 
esaurito) e constata I'tnutiltz-
zabilita della solenite per la 
distruzione dei ponti e delle 
ttrade. E' giocotorza dtspor-
re, nella notte. tl decentra-
mento delle formazwm. In-
tanto i tedeschi rttornano vcr-
$o tl bosco, inumidito dalla 
Wtoggerclla, cannoneggmndo a 

distanca alia luce dei riflet-
tori. 

Nei giomi successivi gli 
scontri si frantumano lungo 
i costoni. I nazisti «non» fan-
no prigionieri: catturano e 
fucilano sul posto i carabinie
ri Barducci (Ancona), Annec-
chini (Fossacesia), Cianciosi 
(Chieti) e il sergente degli al-
pint Renzi di Pascellata (Te
ramo). A Teramo viene com-
pilata, in prefettura, la lista 
di cento ostaggi. 

II 28, istruiti e guidati da 
una spia fascista, catturano il 
dottor Mario Capuani, uno de
gli animatori dell'impresa ed 
esponente del Comitato d'a-
ztone. Con le mam legate lo 
portano al Ceppo dove po
che ore prima risiedeva il co
mando parttgiano. Capuani ri-
vendica il diritto degli italta-
7i! di difendere la propria li-
berta e I'indipendenza della 
propria terra. Respinge I'offer-
ta di collaborazione con i 
repubblichini. Viene ucciso 
con un colpo alia nuca pres-
so la fontana. 

Un altro dirigente della Re
sistenza, Ercole Vincenzo Or-
sini, artigiano prodigioso, tni-
litante comunista, inseguito e 
braccato operera ancora per 
qualche settimana per riallac-
dare ed estendere le trame 
della lotta. Pot, il 13 dtcem-
bre, in uno scontro a fuoco 
con la brtgata nera, dopo aver 
esaurito proiettili e bombe a 
mano. cadra eroicamente a 
Montono al Vomano. Altri an
cora cadranno net mesi suc
cessivi: il garibaldino di Spa-
gna, Martella, i ragazzi fuel-
lati a Cartecchio contro il mu-
ro bianco del cimitero, ma la 
Resistenza teramana soprav-
vivera al duro inverno e al 
principiare dell'estate '44 le 
sue bande — con Ammazza-
lorso, con i fratelli Rodomon-
te ed altri — libereranno Te
ramo prima ancora che so-
praggiungano le avanguardie 
alleate. 

Con qualche indulgenza per 
certi suoi «schemi» Giorgio 
Bocca nella «Storia dell'Ita-
lia partigiana» ha osservato 
che « gli Abruzzi sono 11 pon-
te fra la Resistenza anarchi-
ra del Sud e quella organiz-
zata, articolata. politica di al-
cune regioni del Centra e 
del Nord» Infattl una valu-
tazione di Bosco Martese so-
rebbe tncompleta e non cor-
retta se circoscrttta alia di-
namica dell'evento o entro i 
canoni abusati delto sponta-
neismo. deu'estemporaneita su-
scitati dallo svolgersi di quel 
drammatico settembre '43. 

La netta politicizzazione del-
Vazione antifascista teramana, 
Vuntta operativa del Comita
to d'azione in atto gia da mol-
li 7nesi e prima del crollo 
fascistc del 25 luglio, la pre-
cisa conftguraztone ideale e or-
gamzzativa delle sue compo-
nenti (comunisti, socialisti, 
giellisti, repubblicam ed ex 
popolari) emergono dal solco 
di una opposizione al regi
me tenacemente alimentata 
per lunghi anni e segnata 
dal lavoro di agitazione e di 
proselitismo, da arresti, ini-
ziative di inassa per quanto 
possibile, processi al Tribu
nale speciale quali quelh del 
•27, del '2S e del '32. Ancora 
domenica 25 luglio I'ispetto-
re della IX zona dell'OVRA, 
per la delazione di un provo-
catore, riusci ad arrestare ol
eum csponenti comunisti te-
raman: (Orsini. Pultroni e 
Zippilli) che dovettero aspet-
tare il 16 agosto per essere 
scarcerati. 

Cospirazione 
antifascista 

N'ctla lunga e fervida in-
cubaztone della battaglia di 
Bosco Martese ritroviamo — 
essenziale — il molo della 
« vecchw » cospirazione anti
fascista, simboleggiata, quasi, 
da personahta di grande ani-
mo e ngore come il profes
sor De Marco, da seguaci di 
Croce e di Giovanni Amen-
dola, da confinati come il cat-
tolico Renalo Wutllermm fu-
citato nel '43 a Savona, da co
munisti come Orsini e Romolo 
Di Giovannantonio — ml'ame-
ricanon — mnrto nel peni-
temiario di Ptanosa nel '42 
e con essi i giovam delle 
nuove leve, i «ragazzi del 
'43* che liberatisi dall'tngan-
no fascnta combattono con 
onore nella Resistenza. E" il 
caso di Renato Molinari gia 
docente di « mistica fascista ». 
ufficiale nel Montenegro, pot 
nel • maquls» francese e in-
fine fucilato dai tedeschi a 
Rtvoli nel febbrato del '45 

La storia dt Bosco Marte
se e dunque quella esempla-
re dt un non grande lem 
bo della provincia italiana, in-
dissolnhilmente legato e par 
tecipe alie grandi vicende che 
defimscono la storta del no-
stro tempo Una partecipazio-
ne talorn ignota fuori dei suoi 
confim, qua.it oncurata da una 
modestia che sa dt morali-
smo giacobtno lino a sflora 
re iincfiusttzia verso se ales-
si. Ed e percto che, tulloro. 
nel medagltere della Resisten 
za italiana manca quella di 
Bosco Martese. un riconosci-
mento doveroso, mai perb sol-
lecitato o richtcsto. 

Libero Pierantozzi 

Dichiarazioni del presidente del Coop Consumo 

L'accusato n. 1 del caso Markovic 
Francois Marcanfoni, princlpale accusato nel < caso Markovic », 

e arrivato ieri al palazzo di giustizia di Versailles per essere 
ascoltato dal giudice istrultore Jean Ferre che si occupa appunto 
deli'uccisione di Markovic ex guardia del corpo dell'atlore. 

« Ritengo che sard posto a confronto con Uros Milicevic 
— ha dichiarato Marcantoni — che aveva formulate pesanti accuse 
contro di me. Milicevic mi ha detto di aver mentito e di essere 
pronto a ritirare». (Nella foto: Marcantoni arriva a palazzo di 
giustizia). 

I prezzi si fermano 
modif icando a f ondo 
mercato e produzione 

L'esperienza del blocco ha poslo in evidenza inefficienze e limili di volonta poli
tica • Sfrumenti da potenziare • Una proposta al ministro delle Partecipazioni statali 

pensioni 

Pale rmo 

Schiacciato 
da un masso 
che si stacca 

dal monte 
PALERMO, 28 

Un ragazzo di 17 annl, 
Giovanni Castro, 6 morto 
schiacciato da un masso 
staccatos!, sembra in segui-
to al violent! temporall di 
quest) ultlmi giornl, dalle 
pendici di monte Pellegrlno. 
Altri due giovanl sono stall 
sfiorati dall'enorme masso 
e se la sono cavata solo con 
una grande paura. 

La tragedia si e compluta 
questa mattina sul tardl. Gio
vanni Castro stava passeg-
giando con i suoi due ami-
c! nelle strade della borga-
ta di Vergine Maria, proprio 
solto la montagna: e stato 
preso in pieno dal masso ed 
e morto sul colpo. 

La « guerra sorda » del prez
zi sta ragglungendo momen-
ti di asprezza sempre mag-
giore mano a mano che si 
avvicina la scadenza delle mi-
sure di blocco e dl controllo 
decise dal governo. In vista 
di tale scadenza (fine otto-
bre). numerose grandi azien* 
de produttrici stanno chieden-
do una revisione e un aumen-
to dei propri listlnl. Si ha 
notizia oggi che, oltre ad abo-
lire 1 consueti sconti pratica-
ti ai dettaglianti su una se-
rie dl prodotti di largo con
sumo (pasta, detersivi, olio, 
conserve, ecc.), molte Indu
strie si rifiutano di conse-
gnare 1 prodotti affermando 
che non sono in grado dl ce-
derli ai prezzi bloccatl dello 
scorso giugno. 

II «dopo ottobre», ossia la 
«seconda fase» si presenta 
densa di Incognite per tutto 
11 regime dei prezzi. 

Parliamo dl questa sltuazio-
ne con Ton. Giulio Spallone, 
presidente dell'Assoclazlone 
nazionale cooperative di con
sumo aderente alia Lega. Spal
lone ricorda che l'intervento 
dei pubblici poteri In una si-
tuazione difficile e pesante 
come quella creatasi durante 
la gestione del centro-destra 
era indispensabile. Non era 
possibile. in altri termini, as-
sistere passivamente ai feno-
meni galoppanti di svalutazio-
ne della lira e dl inflazione 

Riunione a Firenze sulla questione dei «fanghi rossi» inquinanti 

La Regione toscana con i lavoratori 
in lotta per I'occupazione a Scarlino 

Le conseguenze della chiusura dello stabilimento decisa dalla Montedison — ha detto il presidente Lago-
rio — non possono ricadere sugli operai - Forse aperfa una strada capace di sbloccare la grave situazione 

Dalla nostra redazione 
PIRENZE. 28. 

« La Regione Toscana e dal
la parte dei lavoratori dello 
stabilimento di Scarlino, e su 
questa linea si muove, in per-
fetto accordo con la pro
vincia di Grosseto e con II 
sindaco di Scarlino. Non pos-
siamo in alcun modo accet-
tare l'idea che le conseguenze 
dell'attuale chiusura dello sta
bilimento da parte della Mon
tedison siano pagate dal la
voratori addetti alia produ
zione del biossido di titanio, 
ne da quelli che operano a 
monte e a valle di quella pro
duzione. Su questo punto non 
siamo disposti a cedere e for
se ci sara una lotta; e se cl 
sara, sara dura e aspra »: que
sto ha dichiarato stamane 11 
presidente della Giunta re-
gionale toscana, Lagorio, al 
termine dell'incontro con i di-
rigenti della Montedison. 

L'incontro odierno era sta
to fissato prima del seque
stra delle navi -cisterna adi-
bite dalla Montedison alio 
scarico nell'alto Tirreno dei 
a fanghi rossi », decretato dal 
pretore di Livorno dottor Vi-
glietta. e doveva servire per 
esamjnare la possibilita di 
individuare ulteriori misure 
— oltre a quelle gia decise — 
per Iimitare gli effetti dan-
nosi determinatl dallo scari
co in mare dei reslduati dl 
lavorazione del biossido dl 
titanio. 

Dopo 1) dec re to del magi
strate Iivornese, e la conse-
guente decisione della Mon
tedison di interrompere l'at-
tivita produttiva dello stabi 
li mento con la messa in cassa 
integrazione di 386 operai che 
vi sono Implegati. tutto il di-
scorso si e spostato sul pro-
blema deU'occupazione. Al-
1'incontro hanno partecipato 
per la Regione Toscana il pre
sidente Lagorio e gli assessorl 
Pollini, Blondi e Papucci, per 

il comune dl Scarlino 11 sin
daco Agresti, per la provin
cia di Grosseto gli assessor! 
Benocci e Conti, per la Mon
tedison l'amministratore de
legate della societa ing. Gran
di e il direttore generale del
la divisione impianti ing. 
Bianconi. 

Si e discuss per due ore 
e alia fine si e deciso di rein-
contrarsi nuovamente a meta 
della prossima settimana per 
esaminare gli aspetti tecnici 
della vicenda. Questo non sl-
gnifica che si sia trovata una 
soluzione al problems: si pud 
dire- perd, che si e aperta una 
strada che forse potrebbe 
portare a uno « sblocco » del
la situazione tale da consen-
tire la ripresa deH'attlvita 
produttiva a Scarlino. 

Partendo dalle condizionl 
poste dal pretore dl Livorno 
per revocare il decreto di se
questra delle due navi (rl-
durre la portata inquinante 
degli scarichl in mare) la 
Giunta regionale toscana, in 
accordo con il comune di 
Scarlino e la provincia di 
Grosseto. si e posta due pro 
blemi: e possibile, e con quali 
accorgimenti, fare continuare 
l'attivita dello stabilimento? 
Quali prowedimenti potreb-
bero essere adottati in caso 
contrario? " <-

Al termine dell'incontro di 
stamane. il presidente Lago
rio ha affermato che « alcune 
misure sono possibili e quin 
di possono essere attuate»; 
ed ha aggiunto: «Le valuta-
zioni tecniche le faremo nel 
prossimi giorni, nel corso di 
altri incontri con la Monte 
disonn Inoltre, Lagorio ha 
ribadito la posizione della Re
gione per quanto riguarda il 
problems deU'occupazione. ri 
Ievando che « mentre si studie-
ranno solu2:oni tecniche. al-
meno per un mese non cl sara 
ricorso alia cassa Integrazio
ne e tanto meno cl saranno 

Hcenziamenti». aggiungendo 
poi che «entro la meta dl 
novembre inizieranno i lavo-
ri per la costruzione degli 
impianti di depurazione, che 
la Montedison realizzera in 
seguito agli impegni assunti 
con la Regione, e per la rea-
lizzazione di questi impianti 
occorrono degli operai. Tut-
tavia e'e da augurarsi che si 
trovi una soluzione al piu 
presto possibile ». 

La disponibilita della Mon
tedison sul problema dell'ado-
zione di misure antinquinanti 
di carattere transitorio — co
me ha rilevato l'assessore 
Biondi — si potra verificare 
nell'incontro della prossima 
settimana. Per il momento 
questa disponibilita e'e solo 
in parte, almeno a giudicare 
dalle dichiarazioni rilasclate 
dall'Ing. Grandi al termine del
l'incontro di stamane. L'am
ministratore delegato della 
Montedison ha detto, lnfatti. 
che a la societa non riesce 
a vedere la possibilita di ell-
minare dagli scarichl liquid! 
gli elementi metallic! (cra
nio. vanadio. ecc.. n.d.r.) pre
sent! e dl prediluire la solu
zione di acido solforico prima 
di scaricarla in mare, come e 
stato richiesto dal pretore di 
Livorno ». 

Anche oggi il presidente La
gorio si e Incontrato con la 
delegazione del consiglio di 
fabbrica di Scarlino e con i 
rappresentanti delle organiz 
zazioni sindacali dei chimici 
di Grosseto. 

Al termine dell'incontro. 1 
lavoratori ed i sindacalisti si 
sono dichiarati d'accordo con 
la posizione assunta dalla Re 
gione ed hanno ribadito la 
decisione di battersl perche 
non siano intaccati i livelli 
occupazionali nello stabilimen
to di Scarlino ed « a monte » 
di esso 

Carlo Degl'lnnocenti 

Documento dei 

giornalisti 
socialisti del 
telegiornale 

I giornalisti socialisti del Te
legiornale hanno approvato 
un documento in cui si chlede 
formalmente la convocazlone 
dell'assemblea dei redattori 
per discutere sull'episodio del 
deferimento del direttore del 
a Corrlere della Sera » al pro-
biviri. A un mese di distanza 
da quell'episodio — dice il 
documento — non si e data 
risposta all'invito formulato 
d aun gruppo rilevante di re
dattori di indire un'assem-
blea perche tutto il corpo re-
dazionale potesse discutere 
sul caso; i giornalisti socialisti 
percid danno mandato al pro
prio rappresentante in seno 
al comitato di redazione di 
chiedere formalmente 1'urgen-
si per una libera discussione». 

«In tale sede, pur confer-
mando solldarieti ai colleghi 
che hanno curato i servizi sul 
colera si propongono di ap-
profondire gli argomenti di 
dlssenso gia manifestati in or-
dine a un gesto che consi-
derano assolutamente contra
rio agli interessi nei quali de-
vono riconoscersi quanti vo-
gliono sinceramente impegnar-
tc convocazione dell'a.:v5emblea. 

II documento e stato sot-
toscritto da Sennucclo Benel-
Ii, Gianni Bisiach. Paolo Bo-
lis. Carlo Bonetti. Ugo D'Ascia, 
Sergio De Santis. Giuseppe 
Piori, Piero Porcella. Liliano 
Prattini, Carlo Guidotti, Gian 
Maria Lisa, Michele Lubrano. 
Gabriella Martino, Attilio 
Pandini, Milla Pastorlno. Ar-
rigo Petacco, Mario Pogliotti. 
Aldo Quaglio, Brunella Tocci e 
Sergio Zavoli. 

Ieri la Camera ha terminato la discussione generale 

Attacchi dc alia legge sugli edicolanti 
j La discussione generale. che 
I la Camera ha concluso ten. 
j sulla proposta di legge che 
t solleva edicolanti e librai 
i dalla responsabilita penale per 
! la vendita di pubbhcazioni 

oscene, ha fatto emergere dal 
seno del gruppo d c. talune 
posizioni oitranziste che han 
no reso impossibile in questa 
fase una convergenza di am 
pia maggioranza. B-sogna 
rammentare che il testo che 
andra in votazione la prossi 
ma settimana e il risultato 
della fusione di proposte 
avanzate da comunisti. socia
listi e repubbllcanl e daU'ac 
coglimento di alcune giuetifi 
cate esigenze avanzate dalla 
DC nel dlbattito svoltost nel
la Commission* giustizia II 
governo Andreotti aveva di 
fatto bloccato Viter della leg
ge e la DC ha preteso che II 
suo esame continuasse in as-
semblea. La ragione dt que
sto attegglamento dilatorlo e, 
appunto, emersa 1'altro ieri 
e ieri quando si sono potuti 
udlre durl Interventl di al
cuni d.c (non s! sa quanto 

', rappresentattvl degli umorl 

dell'intero gruppo) e si e po-
tuto conoscerne gli emenda-
menu che sono tesi a snatu 
rare il fine stesso del prowe-
dimento che e quello di li-
quidare le assurde norme pe-

: na'.i che colpiscono gli edico-
j lanti per la diffusione di pub-
! blicazioni di cui non recano 

alcuna responsabilita e che 
anzi sono obbligati a porre 
tn vendita. 

II compagno SPAGNOLI, re-
latore di maggioranza, e 11 
compagno Coccia. ribadito che 
11 PCI nfiuta ogni compia-
cenza verso la merciMcazIone 
del sesso. hanno affermato che 
1'attuale normatlva e ingiu-
sta perche fa ricadere ogni 
responsabilita sull'anello me
no slgnlflcativo della catena; 
perche I venditor! non sono 
nelle condizionl pratiche e 
gluridlche dl esercitare una 
censura sulle pubbhcazioni e 
perch6 edicolanti e librai, a 
norma di contratto, non pos
sono riflutare o discrimlnare 
akuno stampato. E' grave che 
il d.c Bodrato abbia richiesto 
che quest'obbligo contrattuale 
vanga aboliWk. 

Se dawero — hanno osser
vato i nostri compagni — da 
parte d c si e mossi da preoc-
cupazioni genuine di ordine 
morale, allora si deve ammet-
tere che il testo della legge 
soddisfa neU'essenziale a quel
le preoccupazioni e. caso mai. 
si trattera di apportarvi qual
che ritocco migliorativo. Ma 
ne deve essere riflutato lo sna-
turamento. Cosa prevede ln
fatti la proposta di legge? 

Anzitutto essa stabilisce che 
non si applicano ad edicolan
ti e librai le sanzloni del co-
dice che reprimono 1A pomo-
grafia stampata, la cui re
sponsabilita inveoe rlcade su
gli editor! che ne Impongono 
la diffusione. Tuttavla, anche 
l'edicolante pu6 essere col-
plto con la multa fino a 300.000 
lire o la reclusione fino a un 
anno se egli espone in modo 
immediatamente vtelbiie al 
pubblico parti di pubbhcazio
ni evidentemente oscene, in 
quanto egli si e fatto parte 
attiva al dl la del suo obbli-
go contrattuale In concorso 
con I'edltore reo. Se lo stes

so reato dl concorso viene ef-
fettuato da un libraio. la re-
clusione e da uno a tre anni, 
multa superiore a 400.000 lire. 

Ma, come si e detto. la DC 
non e contenta. Per bocca del-
l'oa Cavaliere essa ha reite-
rato con le sue pesanti ri-
chieste: escludere i librai dal 
beneflcio della legge. rendere 
ancora piu severe le pene per 
il reato di esposizione al pub
blico. estendere agli editor! 
rinaspnmento di pene previ-
ste per i librai, prevedere la 
interdizlone professionale. cioe 
la cancellazione dall'albo dei 
giornalisti. dl quegli editor! 
che abbiano sublto una con-
danna per pubbhcazioni o-
scene. 

Queste posizioni sono state 
respinte. oltre che dai nostri 
compagni, dal repubblicano 
Del Pennino. La prossima set
timana potremo vedere se la 
DC si sara rassegnata a piu 
miti consign e se un compro-
messo che lascia Intatta la 
sostanza della legge si rende-
ra cosl possibile. 

e. ro. 

quail si erano andatl deter-
minando. Se il movimento 
cooperative ha espresso un 
apprezzamento per le misure 
di emergenza decise dal go 
verno, dunque, lo ha fatto a 
raglon veduta e nella piena 
consapevolezza della situa
zione. 

«Questo apprezzamento — 
precisa 11 compagno Spallo
ne — rimane anche se critico. 
II nostra atteggiamento va 
posto In relazione al modo 
come I prowedimenti dl bloc
co e dl controllo sono statl 
attuati e, in particolare, alle 
incognite che l'andamento del 
mercato presenta per quanto 
riguarda la «seconda fase». 

Quello che bisogna fare 
ora, dopo che i dettaglianti 
associati e liberi e la coope-
razlone nel suo complesso 
hanno mostrato cosclenza del
la realta. e impedire che si 
rlcrelno — a m6nte della di-
stribuzione — le condizionl 
per una nuova ondata specu-
latlva, libera dl lanciarsl in 
qualsiasi operazione, senza 
vincoll, senza controlll, senza 
misure adeguate. Per questo e 
indispensabile verificare scru-
polosamente i costi verl della 
industria e delle grandi cate-
ne commercial!. 

II presidente dell'Associazio-
ne nazionale cooperative dl 
consumo osserva che questa 
battaglia deve essere portata 
avantl dai consumatori, dai 
sindacati, dalla cooperazio-
ne, dai dettaglianti. dagli entl 
locall, dalle regioni. dagli or-
gani statali in un vasto schie-
ramento articolato nelle for
me e unitario nei finl. La 
lotta contro gli speculator! 
sul grano, ad esempio, va 
condotta Insieme a! fornal 
per fare in modo che la fari
na non scarseggi. Se e neces-
sario per contenere 1 prezzi 
occorre anche vedere l'oppor-
tunita di una serle di prezzi 
politic! per le derrate fonda-
mentall. Il movimento coope
rative pensa al riguardo alia 
farina, ai mangimi per 11 be-
stiame. a certe forniture indu
strial! prodotte fra 1'altro dal
le aziende a partecipazione 
statale 

Una misura da prendere su-
bito, inoltre, riguarda il bloc
co dei cosiddetti prezzi am-
ministrati: ferrovle, benzina, 
gas. trasporti urban! ed ex-
traurbani. telefoni. « Occorre 
rivedere come funziona il 
CIP — prosegue Spallone — 
e coinvolgere, nella lotta con
tro il carovita, gli enti local! 
e le regioni. Si tratta di av-
viare un effettivo controllo sul 
mercato fin dalla sua origine. 
si tratta di creare un « gover
no democratico dei prezzi» 
con la partecipazione dl un 
vasto schieramento di forze, 
dai consumatori alia coopera-
zione ai dettaglianti ai comu-
ni, perche si possa conqui-
stare un potere di contratta-
zione adeguato. I comitati co-
munali, laddove sono stati 
creati, hanno dato buona pro-
va. Bisogna estendere e raf-
forzare tutte le esperlenze po
sitive. 

Spallone ci mostra, a que
sto punto, un elenco di azien
de che si rifiutano di conse-
gnare I loro prodotti ai ne-
gozianti e alle cooperative. Cl 
mostra, subito dopo. un altro 
elenco dl cifre da cui risulta, 
fra 1'altro. che alcuni prodotti 
d! largo consumo hanno gia 
subito, all'origine, sensibilis-
simi rincari. II haccala, ad 
esemo;o, e passato da 620 
a 845 lire al chilo. II filetto 
dl baccala (venti pezzi da 350 
grammi al cartone) costava 
l'anno scorso 7.700 lire e ne 
costa oggi 9 500. 

Forti preoccupazioni vengo-
no, inoltre, espresse per le 
conservp vegetali e quelle ani-
mali. Le Industrie molto spes-
so non rispettano gli impe
gni presi col governo e cer-
cano di vendere sottobanco 
a prezzi maggiorati. Nel set-
tore del cereali, infine, I'AIMA 
continua ad essere un fanta-
sma che copre le operazioni 
della Federconsorzi e invece 
bisogna trasformarla in una 
vera e propria grande azien-
da. dotata dei poteri finanzia 
ri e delle attrezzature neces-
sarie per intervenire di peso 
sul mercato. 

Non si pretende di non con-
siderare i fatt! per quelli 
che sono. Occorre. tuttavia, 
accertarli con strumentl e mi
sure adeguati e occorre agire, 
su! fatti, per Impedire che 
deterrmnati aumenti di costo 
possano dar luogo a manovre 
speculative a vasto raggio. 
« Noi siamo preoccupati — di
ce Spallone al riguardo — so-
prattutto perche non vedia-
mo profilarsi una linea di 
govemo adeguata alle neces-
sita. Non vediamo, non awer-
tiamo che si intenda adottare 
misure strutturali. Una politi
ca di blocco indisenminato 
della spesa pubblica appare, 
specie oggi, del tutto assur-
da. E" necessaria una politica 
selettiva, una linea di scelte 
precise ancne per quanto ri
guarda i crediti per rinno-
vare e snellire la rete distil-
butiva e per lo sviluppo del
la cooperazione fra consuma
tori e anche fra dettaglianti 
special mente nel Mezzo
giorno ». 

Le tre central! cooperative 
unite hanno chlesto, nelle 
scorse setttmane, al ministro 
delle Partecipazioni statali di 
esaminare la possibilita di 
creare un «pool» fra le 
aziende in cui e presente ca
pitate pubblico (Standa, SME, 
Allmont) e la cooperazione 
al fine di poter Intervenire 
sul mercati Internl ed esterl 
per tl reperimento diretto dl 
una serle dl prodotti essen-
ziali, alimentari e non, dl uso 
famillare. II ministro non ha 
anfora risposto. 

Aumenti 
jnsoddisfucenti 
• Vi scrivo ancora una 
volta per comunicarvi che 
non ho ancora riscosso n6 
il famoso aumento del 30 
per cento sulla penslone, 
aumento che avrel dovuto 
perceplre fin dal marzo-
aprile del c.a., ne lo seat-
to della scala mobile sta
bility con decorrenza 1 
gennaio 1973. E' inutile che 
io contlnul a scrivere alia 
Direzione generale del-
1'INPS di Roma o alia se
de di Campobasso, tanto 
non mi rispondono. Vi 
sembra glusto? E pensare 
che l'Ente prevldenziale 
francese il 12 marzo 1973 
ml ha comunlcato l'avve-
nuto aumento della mla 
penslone, decretato dal 
Governo francese nel prl-
missiml dl marzo. Sarebbe 
proprio il caso dl Invltare 
gli enti prevldenziali Ita
lian! a prendere esempio 
da quelli francesl. 

ALFREDO CERIO 
Larino (Campobasso) 

Ci risulta che la sede 
dell'INPS di Campobasso, 
a seguito del tuo esposto 
del 12 luglio del c.a. indi-
rizzato anche al Presiden
te della Repubblica e per 
conoscenza al Presidente 
dell'INPS in Roma, lia ac-
curatamente esaminato la 
tua pratica e non avendo 
riscontrato alcunche di ir-
regolare, il 20 dello stesso 
mese lia confermato a te 
direttamente la esattezza 
dell'importo della tua pen-
sione di vecchiaia supple
mental (VOfS) nume
ro 3098448. Nella lettera 
stessa ti ha precisato al-
tresl che dal 1. gennaio 
del c.a. la pensione stessa 
e stata rivalutata del 5.5 
per cento per effetto dello 
scatto della scala mobile 
ragion per cui il preceden-
te importo di L. 17.150 e 
stato portato dalla prcdet-
ta data a L. 18.000 mensi-
li, importo questo indub-
biamente corrispondente a 
quello che tu riscuoti alio 
stato attuale. Con I'occa-
sione ti prectsiamo che le 

pensioni supplemental non 
godono della integrazione 
per cui esse non sono inte-
ressate ai nuovi tratta-
menti minimi fissati dalle 
recenti norme. Come pure, 
se la tua pensione supple
mental lia decorrenza 
successiva al 30 aprile del 
1968, non lia potuto benefi-
dare degli aumenti per-
centuali con aliquote gra-
duabili dal 50 al 10 per 
cento, in quanto la legge 
dell'll agosto 1972, n. 485. 
stabilisce che tali aumenti 
non sono attribuiti alle pen
sioni decorrenti da data 
anteriore al 1. maggio 1968. 
Se le presenti notizie che, 
anche piu dettagliate, dico-
no presso a poco quello 
che di recente ti ha comu-
nicato I'INPS di Campo
basso, ti lasciano ancora 
in dubbio circa I'esattezza 
dell'importo della tua pen
sione, ti consigliamo di af-
ftdartt ad un Ente di pa-
tronato. 

Coiitributi 
volontari 

Ho sentlto dire che i 
contributi volontari sono 
stati parificati a quelli 
obbllgatorl. A quando ri-
monta detta parificazione 
e quali vantaggi ne deri-
vano ai finl del calcolo 
della pensione retributiva? 

Giuseppe Epifania 
Napoli 

La Gazzetta ufficiale del 
22 maggio 1972, n. 131, 
pubblica il DJ>.R. del 31 
dicembre 1971, n. 1432, 
emanato per I'attuazione 
della delega contenuta nel-
Varl. 35 lett. «b» della 
legge del 30 aprile 1969, 
n. 153. riguardante il rior-
dinamento della prosecu-
zione volontaria delle assi-
curazioni obbligalorie per 
I'invalidita, la vecchiaia 
ed i superstiti e per la tu-
bercolosi. L'art. 9 del ci
tato DJ'.R. modifica, a 
parlire dal 1. luglio 1972, 
le norme di cui all'art. 11 
del D.P.R. del 27 aprile 
1968, n. 488, stabilendo che 
i contributi volontari ver-
sati nell'assicurazione ge
nerale obbligatoria dei la
voratori dipendenli sono 
parificati ai contributi ob-
bligatori e computati, 
quindi, come questi ulti-
mi. oltre che per il dirit
to alia pensione anche per 
la determinazione della 
anzianita contributiva e 
della retribuzione pensio
nable da prendere a ba
se per H calcolo della pen
sione stessa con il sislema 
retribuiivo. 

La parificazione della 
contribuzione volontaria a 
quella obbligatoria 6 sta
ta estesa a tutti i contri
buti volontari, sia a quel
li versati successivamente 
alia data di efficacia del 
D.P.R. n. 1432 (171972), 
che a quelli versati an-
tenormente a tale data. 
Ne consegue che la de
terminazione della retri
buzione pensionabile, ai fi-
771 della indtviduazione 
delle ultime 260 settimane 
di contribuzione anleriori 
alia derorrenza della pen
sione ed ai fini delta ri-
levazione delle retribuzio-
ni corrispondenti a cia-
scun gruppo di 52 settima
ne, viene effettuata tenen-
do conto oltre che della 
contribuzione effettiva e 
flgurativa, anche di quel
la volontaria. 

Tienl, perd, presente. 
che mentre i contributi 
volontari, ai fini del di
ritto a pensione, qualun-
que sia la loro misura, 
vengono computati come 
nel passato. per Vintero 
numero di settimane cui 
essi si riferiscono. ai fini. 
invece. della anzianita con
tributiva e della retribu
zione pensionabile, la 
completa parificazione del

ta contribuzione volonta-
riu a quella obbligatoria 
si ha solo se i contributi 
volontari sono stati versa
ti nella misura corrispon
dente a quella della clas-
se alia quale gli interes-
salt sono stati autorizzatt 
a proseguire volontaria-
mente o nella misura ri-
determinata ai sensi del 
secondo comma dell'arti-
colo 8 del D.P.R. n. 1432. 
Se, invece, i contributi vo
lontari vengono versati in 
misura ridotta rispetto a 
quella alia quale gli inte-
ressati sono stati autoriz-
zati, ne deriva una propor-
ztonale riduzione del p«-
riodo di assicurazione vo
lontaria il che si riflette, 
ovviamente, sulla deter-
minazione dell'anzianita 
contributiva e del periodo 
da prendere a base per il 
calcolo della retribuzione 
pensionabile. 

P. Vlteni 

Contributi 
oniessi 

II mio datore di lavoro 
non ha versato all'INPS i 
contributi dovuti in mio 
favore dal 19G0 al 19G2. 
Dato che tali contributi 
sono ormal prescrltti, in 
quanto riferiti al lavoro 
da me prestato piu di 10 
anni fa, gli ho chiesto dl 
versare rimoorto previsto 
dall'art. 13 della leu^e del 
12 agosto 1962 n. 1338. va
le a dire la costltuzione 
della rendita vitalizia pari 
alia pensione o quota di 
pensione cho mi spettereb-
be in relazione ai contri
buti omessi. Anche di que
sta soluzione non ne ha 
voluto sapere. Cosa mi 
consigliate di fare? 

Felice Solimando 
Roma 

Le omissioni contributi-
ve dei datori di lavoro nel 
nostro paese sono innume-
revoli. E' ormai accertato 
che se tutti coloro che 
hanno persone alle loro 
dipendenze versassero per 
intero i contributi dovuti. 
I'INPS avrebbe delle risor-
se tali da poter sensibil-
mente aumentare gli at-
tuali trattamenti minimi 
di pensione. L'omissione 
contributiva oltre ad esse
re un grave fatto di corn-
portamento. in quanto se 
il datore usufruisce di de-
terminati diritti e tenuto 
anche a rispcttare doveh 
ed obblighi sociali e con-
trattuali. e altresi un rea
to o tentativo di reato al 
quale si pub ovviare inten-
sificando la vigilanza da 
parte degli istituti di pre-
videnza e le ispezioni da 
parte degli ispettorati del 
lavoro. 

Comunque. alio stato at
tuale, tu puot versare in 
proprio, avvalendoti dello 
stesso art. 13 della legge 
del 12 agosto 1962 n 1338, 
la rendita vitalizia che non 
intende versare il tuo da
tore di lavoro. a condi-
zione che tu sia in grado 
di fornire all'INPS le pro
ve del rapporto di lavoro 
e della retribuzione. rela
tive al periodo in questio
ne (1960-1962) E' sempre 
salvo, beninleso, il dirit
to da parte tua di chiede
re al datore il risarci-
mento del danno ai sensi 
dell'art. 2116 del Codice 
civile. 

Ti consigliamo. prima di 
effettuare il versamento 
del capitate relativo alia 
costituzione della rpndita 
vitalizia, di esaminare la 
convenienza o meno della 
operazione (al riauardo e 
opportunn tu ti affidi ad 
uno degli svariati Enti di 
patronato i quali hanno il 
preciso compito di assiste-
re gratuitamente i lavo
ratori) cid in quanto non 
e escluso il caso che la 
spesa non valga Vimpresa. 
Da parte nostra riteniamo 
che, in linea di massima 
la regolarizzazione ti possa 
convenire soprattutto se ti 
necessita per il consequi-
mento del diritto a pen
sione piu che per un in-
cremento della pensione 
stessa. 

Pensioni 
emijjranli 

Siamo de! pensionati 
provenlenti dalle miniere 
del Belgio ove abbiamo 
lavorato per circa 25 anni. 
Per svariati anni abbiamo 
ricevuto la pensione pun-
tualmente ogni mese. 

Ora. da tre mesi. i pa-
gamenti vengono tratte-
nuti dal Banco di Roma. 
Abbiamo rhiesto chiari-
mentl al Belalo il quale 
ci ha risposto che !a cosa 
e di competenza del Ban
co dl Roma. Successiva
mente abbiamo interessato 
della iaccenda il Banco dl 
Roma il quale non si e de-
pnalo neppure di rispon-
dere. 

Ci ausuriamo che pas-
slate voi risolvere il no
stro problema. 

Alcuni nensionali 
di Pesaro 

Con tutta la huonn vo
lonta abbiamo tenlato di 
chiarire il ritardo da roi 
lamentato, senonche" le co 
se stannn in auesli termi
ni: la Direzione centrnle 
del Banco di Roma ci fin 
riferito che <"t*a non srot-
ge servizio di naaamento 
a nensionati resident! in 
Italia per conto di enti 
previdrnziali heloi. ni ri
sulta pervenuta alia pre-
detta direzione alcun re-
clamo da mrte dei pen-
sinnnfi di Pesaro 

Stanrfn cos} le m«*» von 
ci re.sta ch" inritorri a 
fornirri dati nih preHsi 
facendo conoscere w>««f-
bilmente le aenprnlifh di 
plmrnn un npnsinvnto e 
VTstituto hnnenrin rtressn 
Cui lo stessn hn r.'«rn«cn 
rpanlnrmente f'.vn a tre 
mesi fa. 

A cura di F. VITENI 


