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Ne//e prossime settimane si apre nel grande complesso la vertenza di gruppo , 

In tutti i reparti FIAT 
si discute la piattaforma 

Una inter vista col segretario della CdL di Torino, compagno Pu* 
gno, sul carattere della vertenza die interessa 195.000 lavoratori 

La tragico morte dei tre afrkani del Mali nei press/ del confine jugoslavo 
: > •. • ; v , ' ' ' • i . 

Arrestato un mediatore: aveva preso somme 
per trasportare connazionali in Francia 

II «suldo» lo avrehbe ricevuto a «consegna» uvvenuta - Ancora misteriose le cause del triplice decesso: 
sulla bocca di una delle vittime sarebbero state rinvenute trcrce di una strana polverina gialla - Sono sta-
ti eliminuti dul «racket»? - Dietro Varrestato esiste una vasta organiszazione per la tratta della manodopera 

La vertenza che tra poche settimane sara 
aperta in tutto il gruppo Fiat-Autobianchi-OM 
si annuncia come un avvenimento di grande 
rilievo, non solo sindacale ma anche politico. 
Mentre sono in corso le assemblee dei 195 
mila lavoratori del grande complesso indu-
striale per la messa a punto della «piatta
forma.» rivendicativa, la stessa Fiat ha con-
fermato il valore determinants che attribul-
sce a questa vertenza, iniziando fin da adesso 
la «guerra dei comunicati», diffondendo e 
facendo diffondere da certi orgnni di stampa 
notizie allarmistiche e chiaramente st rumen-
tali su asserite pesantezze di bilancio, diffi-

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 14 ottobre 

colta di reggere alia concorrenza, scarsa uti-
lizzazione degli impianti. In realta i «nodi» 
politic! della vertenza Fiat sono ben altri: 
riguardano il tipo di sviluppo economico che 
si deve scegliere nel Faese, la priorita asso-
luta che i sindacati hanno dato at problem! 
dell'occupazione, del Mezzogiorno, dell'agri-
coltura e dei prezzi, la «contestualita» tra 
obiettivi di fabbrica ed obiettivi social! e di 
riforma. 

Sul signiflcato e gli obiettivi della vertenza 
Fiat abbiamo posto alcune domande al com
pagno Emilio Pugno, segretario della Camera 
del Lavoro di Torino. Ecco l'intervista: 

Quail sono le scelte di 
fondo che 1 lavoratori del
la plu grande imlu.strhi Ita-
liana e 11 niovlmcnto sinda
cale unltarlo intendono 
persegulre con l'apertura 
della >ertenza Fiat? 

La vertenza mtegrativa al
ia Flat si nchiama a scaden-
ze e si muove su contenuti 
definiti dagli accordi integra
tive dal contratto nazionale e 
da precedenti contrattazioni. 
Si tratta quindi di dare con
tinuity alle intese e di noon-
trattare alcuni istituti azien-
dali. 

La scclta politica fonda-
mentale della vertenza consi-
ste nello stabilire un mtrec-
cio indissolubile ed organico, 
aU'interno di un'unica piatta
forma, tra i temi di carattere 
salariale e quelli riferiti al-
1' organizzazione del lavoro, 
nell'ambito di una diversa po
litica di investimenti in par
ticolare per il Mezzogiorno. 

Si tratta quindi di dare una 
risposta non occasionale al-
l'inflazione, anche sul terre-
no salariale, tenendo conto di 
quanto essa ha inciso e inci-
de sul potere d'acquisto dei 
salari. Ma anche di fare in 
modo che certe «disponibili
ta » di molt! industriali, che 
cercano di spostare unica-
mente sul terreno salariale 
le rivendicazioni economiche. 
e sociali che i lavoratori pre-
sentano, si traducano in una 
sempre piu deflnlta e diver
sa struttura del salario. In-
fine la vertenza assume il 
massimo valore nel momento 
in cui diventa componente di 
una lotta piu generate per 
affermare un modello diver-
so di sviluppo, 

Si tratta di portare avanti 
la linea che ci, siamo costnii-
ti In.' questi anni, attraverso'-' 
un' -reale rapporto ̂  di'-jparte-, 
cipazlorie dei lavoratori, di ' 
intervento sUlla organizzazio
ne del lavoro, per superare 
l'attuale momento di flessio-
ne della nostra iniziativa e 
realizzare un .«nuovo modo 
di produrre» che non solo 
estenda il potere di contrat-
tazione della classe operaia, 
ma anche incida sulla politi
ca dei grandi gruppi indu
striali, sulle loro scelte di , 
mvestimento, sui loro indi-
nzzi produttivi ed economici. 
In tale senso e prioritaria 
nella piattaforma rivendicati
va Fiat l'esigenza di una nuo-
va politica di investimenti che 
punti essenzialmente a misu-
re urgenti di risanamento e 
di sviluppo delle regioni me-
ndionah, a frenare l'immi-
grazione al Nord, ad affron-
lare la crisi deU'agricoltura. 

Priorita 
Questa scelta prioritaria 

non e a artificiosa », discende 
direttamente anche dalle esi
genze della classe operaia di 
Torino e del Nord. Un « nuo
vo modo di produrre» non 
e veramente «compatibile» 
con una strategia unificante 
di tutto il movimento, senza 
che si realizzi un nuovo tipo 
di sviluppo economico del 
Paese, senza risolvere i dram-
matici problemi sociali di To
rino (casa, scuola, trasporti, 
ecc.) e le questioni riodali del 
Mezzogiorno, in primo luogo 
I'agricoltura. 

Ma tu ritieni possibile 
che una tertenza «azien-
dale » sia sufficiente a por
re in termini concreti que
sto complesso di problemi 
di portata nazionale? 

Sarebbe una presunzione ri-
tenere di si, ma sarebbe an
che un grande errore consi-
derare la vertenza Fiat co
me un fatto specifico e mar-
ginale, seppure macroscopico, 
rispetto al contesto nazionale. 
Una vertenza di tali conte
nuti e priorita alia Fiat, per 
le dimensioni nazionali ed in-
temazionah dell'azienda. per 
il fatto che le sue scelte cli 
mvestimento influenzano in 
misura decisiva l'uso delle n-
sorse nazionali, e un punto di 
nfenmento che contnbuisce 
a carattenzzare tutto 1'orien-
tamento delle organizzazioni 
sindacali (particolarmente in 
un momento di forte sforzo 
degli awersari per limitame 
l'autonomia). non e una ri
sposta del « caso per caso » 
ma un contnbuto ad una 
strategia unificante. nella 
quale il bracciante del Mez
zogiorno, il disoccupato, l'o-
peraio del Nord si ritrovano 
c sono protagonist! non so
lo di una lotta sindacale, ma 
anche politica ed ideale. 

Non vi e una sola contro-
parte, ma diverse: la Fiat, la 
Confindustna, il govemo. D'al-
tra parte per la classe ope
raia, che ha avuto un ruolo 
determinante nel mettere in 
discussione l'attuale meccani-
smo di sviluppo strenuamen-
te difeso dalla Fiat e nel re-
spingere il tentativo di in-
voluzione rappresentato dal 
centro-destra, non vi e altra 
via che quella di continuare 
ad esercitare il proprio ruo
lo essenziale per dare awio 
a nuove scelte e nuovi indi-
nz?i di politica economica. 
Questa c certamente una scel
ta ben piu difficile ed aspra 
che quella di strappare qual-

che lira in piii alia «dispo
nibilita » padronale. La ten-
denza che vogliamo afferma
re e la costruzione di un mo
dello altemativo all' attuale 
meccanismo di sviluppo. E' 
la scelta, nella nuova fase a-
perta dalla caduta del gover-
no Andreotti, di sviluppare 
nei confront! di questo go-
verno un vasto movimento di 
mussa, contro le decisioni go-
vernative atte a determinare 
una insoddisfacente ridistri-
buzione del reddito, contro 
la compressione dei salari e 
di fasce di reddito dei ceti 
medi a favore del profitto dei 
grandi gruppi monopolistici, 
per far pagare interamente 
ai lavoratori qualsiasi miglio-
ramento sociale e contempo-
raneamente favorire lo spo-
stamento a destra di strati 
sociali intermedi. 

Alleanze 
Tutto cib non • e possibile 

senza l'intervento dlretto del
la classe operaia, in termini 
di lotta e di proposta con-
creta, una proposta capace di 
estendere e consolidare un 
ampio fronte di alleanze so
ciali e politiche. Questo il 
senso politico della vertenza 
Fiat. Se la classe operaia non 
sara impegnata su questo ter
reno, i rischi reali di corpo-
rativismo e di qualunquismo 
possono presentarsi in forma 
seria. > , • 

Alcuni settori della mag-
gloranza governativa tor* 
nano a fare U discorso del
le « compatiblllta ». .con-
trapponendo i salari ope
ra! alle esigenze del Mez
zogiorno, ai reddlti piu 

*; bassi-e'cVsi'via. ComCvie^ 
>./ WJ^tfroijUlo "QfleiiB pro-

' blenia In rapporto alia ver
tenza Fiat? 

Da molto tempo e in cor
so una campagna propagan-
distica, diretta da forze, Uo-
mini e partiti del governo, 
dalla Fiat, dalla Confindu-
stria, utilizzando tutte le se-
di e gli strumenti possibili, 
per dimostrare che certe co
se sono compatibih ed altre 
incompatibili per 1' attuale 
meccanismo di sviluppo. 

II discorso sulle «compa
tibility » serve solo a ma-
scherare la volonta di lascia-
re inalterato il vecchio tipo 
di sviluppo, continuando a sa-
crificare il Mezzogiorno, l'a-
gricoltura, i consumi sociali 
alle scelte dei grandi gruppi 
monopolistici. E* proprio dal 
giudizio critico che esprimia-
mo sul tentativo di rendere 
compatibili scelte di politica 
economica, che non possono 
esserlo perche in radicale 
contrasto tra loro, che emer
ge il valore della vertenza 
Fiat. 

Essa si colloca in una pro-
spettiva diversa, che rivendi-
ca una valutazione delle co-
siddette « compatibilita » nel 
quadro e nella dinamica di 
una politica economica e di 
un tipo di sviluppo profon-
damente modificati rispetto a 
quelli attuali. In questa nuo
va prospettiva le rivendicazio
ni della classe operaia tendo-
no a porsi come elemento 
trainante e unificante rispetto 
alle esigenze degli altri strati 
popolari e del Mezzogiorno. 

I temi dell' organizzazione 
del lavoro, dell'egualitarismo, 
del potere di contrattazione, 
del « nuovo modo di produr
re » non rappresentano riven
dicazioni « aristocratiche » di 
fronte at contenuti delle ver-
tenze sociali. come in questo 
caso investimenti e Mezzo
giorno, ma aspetti fondamen-
tali per l'unificazione politica 
della strategia rivendicativa 
del sindacato. 

Qua! e la disponibilita 
alia lotta dei lavoratori 
Rat? <)uali difQcolta oc-
corre superare? Non T! e 
il rischio che la -.-ertenza 
sbocchi in stohizioni pura-
mente salariali? 

Difficolta ne esistono e sono 
diverse proprio in relazione 
r.l tipo di piattaforma riven
dicativa che verra proposta al
le assemblee ed al dibattito 
fra i lavoratori della Fiat. Se 
non ve ne fossero dovremmo 
modificare politicamente gli 
obiettivi. Tali difficolta deri-
vano da esigenze salanali im
mediate; dall'estremo scettici-
smo (nato da passate espe-
rienze di vane assicurazioni 
govemative circa le riforme) 
nei confronti di controparti 
come il governo o istittudoni 
pubbliche, in quanto il con-
fronto con loro ha prodotto 
sempre continui rinvii, atteg-
giamenti elusivi, uno scarso 
controllo anche slille decisio
ni positive assunte. Inoltre vi 
e la difficolta di definire. in 
termini chiari, mobilitanti e 
quantificati, le rivendicazioni 
inerenti ad una diversa poli-

* tica di investimenti nel Mez
zogiorno. Inflne vi e la stessa 
campagna sulle * compatibili
ta* che, mentre non ha con-
quistato i lavoratori. ha perb 
determinato alcune incertezze 
dovute anche ai nostri limiti 
di orientamento. 

Sono convinto comunque 
che la disponibilita dei lavo
ratori della Fiat alia lotta e 
molto legata al modo con cui 

riusciremo a far diventare un 
patrimonio politlco-slndacale 
di massa il ruolo che assume 
la vertenza Fiat nell'attuale 
situazlone politica ed econo
mica. Dovremo far capire a 
tutti che nella vertenza Fiat 
ogni rivendicazlone e stretta-
mente collegata ad altre In u-
na prospettiva di obiettivi da 
conquistare gradualmente. Se 
riusciamo in cib, non morti-
ficheremo neanche le esigenze 
salariali, anzi, come dimostra 
l'esperienza, otterremo pure 
le migliori soluzioni salariali 
possibili. In caso contrario, 
dovremmo accontentarci del
le u disponibilita » padronali. 

Una linea rivendicativa di 
questo tipo, collocata in una 
strategia unificante di tutto il 
movimento, con uno sviluppo 
dell'iniziativa sindacale e della 
lotta che richiedera anche mo
ment! di generalizzazlone, ren-
de necessario un salto dl qua
nta a tutta l'organizzazlone 
sindacale. E* indispensabile u-
na maggiore « centrallta » di 
direzione da parte delle Con-
federazioni, nel senso di una 
piena assunzione politica di 
tutte queste problematiche, 
con una unita di direzione 
senza artificiose suddivisioni 
d! compiti, in un nuovo rap
porto tra sindacato, partiti e 
istituzioni per i riflessi che 
questa linea comporta. 

La vertenza aziendale Fiat 
del 1971 affermb l'esigenza di 
un nuovo modo di produrre. 
Questa nuova vertenza vuole 
incominciare a porre le basl 
per un nuovo modello ed un 
diverso meccanismo di svi
luppo. 

m. c. 

UN MARITTIMO ESTRATTO DALLA TRAGA CAPOVOLTA CALAIS — Un 
mtmbro d*l-

I'tqulpasgio dtlla draga francet* « Cap d« la HagU»», cha l i • capovolta al largo di Calais, * state 
tratto in salvo dal rtlitto dtl natanta. M«xx'ora dopo I'inliio di un nuovo Itntativo dl salvatagglo, 

' quasta mattlna alia 4, un marlttimo di 25 anni « stato attratto dalla sala pomp* dtlla draga. II 
marltttmo salvato ora I'untco occupant* della sala doll* pomp* al momonto dal naufraglo. Egli o 
attualmtntft sottoposto a asami da part* dal madid .dalla Marina. Lo sparanxa di rltrovar* altri 
toprawissuti sono scarso, ma I* rictrche prosoguono, so pur* intarrotta, di tanto in Unto, par la 
awars* condizionl dal mar*. I soccorrltori arano rlsalltl alia suporficie dopo mazzanott*. Essl, pur 
assando stall in grado di comunlcar* con gli uomlni In trappola non avavano potuto ragglungtrli. 
I suparstltl arano statl Invltatl a spostarsi su un lato dalla campana a tanuta stagna, in modo da 
avitara di rlmaner* feriti da nuova asplostoni, necassaria par atlargar* I'apartura pratlcata sullo 
scafo d'acclato rinforzato dalla draga. In precadanza i soccorrltori avavano pratlcato un piccolo 
foro nallo scafo ad avavano invlato clbo • bavand* cald* ai suparstltl. Nalla talafoto ANSA: II ma
rlttimo salvato, awiato in ambulanza in ospodal*. i 

n.-. ^ 

St/sc/fo perp/ess/fo k sentenza per la biscd claiide^iMtomanQ iL.rt*. 

60 ore di dibattito non sono bastate 
a chiarire totalmente il caso Scire 

L'ex capo della Mobile: lAmi prefer/to una condanna a 10 ann'm - Perche la concession delle attention!}? 
C'e chi dice che il iunzlonarlo, tra 6 mesi, potrebbe tornare in servhio - l a sorte degli imputati minori 

ROMA, 14 ottobre ^ 
La sentenza di condanna del 

vice questore Nicola Scire a 
un anno, quattro mesi e quin-
dici giorni di reclusione e a 
cinque anni dl interdizione dal 
pubblici uffici, e stata giudi-
cata non positivamente negli 
ambient i giudiziari e da qua
si tutta la stampa. Tutti, sep-
pur con diverse sfumature, 
hanno sottolineato la spro-
porzione tra la lunga perma-
nenza dei giudici in camera 
di consiglio e la sostanza del
la decisione presa. Molti han
no parlato di «sentenza di 
compromesso », di « sentenza 
di principio», di • sentenza 
che non restituisce credibili-
ta alia Giustizia » e cosi via. 

In verita sono parecclu i 
motivi di perplessita che la 
decisione dei giudici della se-
conda Corte d assise suscita. 
Ne accenneremo qualcuno. 
Prima di tutto parliamo del
la durata della camera di 
consiglio. E' durata sessanta 
ore, anche se parecchie ore 
sono state dedicate al riposo. 
Di per se, la lunga perma-
nenza deve essere giudicata 
positivamente, 

La sentenza va distinta, dicia-
mo cosi, in due parti: una ge
nerate ed una particolare. Quel
la che chiameremo generate 
riguarda il contorno della vi-
cenda e limmagine che ne 
viene fuori di Scire, uomo e 
poliziotto. I giudici hanno as-
solto il funzionario dai reati 
di peculato Ccioe dall'accusa 
di essersi appropriate di sol
di elargiti da banche e case 
cinematogranche alia Questu-
ra di Roma per un servizio 
particolare) e corruzione im-
propria (dall'accusa, cioe, di 
essersi messo in tasca dei 
soldi regalatigli da una mi-
liardaria americana in segno 
d! «tangibile riconoscenza» 
per il modo in cui erano sta
te condotte certe indagini su 
un furto di gioielli) con la 
formula piu amoia: perche il 
fatto non sussiste. 

Con la stessa formula e sta
ta assolta Maria Pia Nacca-
rato f la « contessa » accusata 
di aver fatto da tramite tra 
lo stesso Scire e i biscazzieri) 
dai reati di millantato .credi-
to. 

I giudici sembrano, cioe, 
aver voluto distruggere il qua
dro che l'accasa aveva forni-
to dl questa vicenda. In pra-i 
\ija, il PM aveva detto che la 
corruzione, se non era consa-
crata definitivamente con «pro-
ve che inchiodanoa, era tut-
tavia suffragata da altri pre
cis! element! che dimostrava-
no come Scire e la Naccarato 
fossero una specie di delin
quent! abituali, anche se ad 
alto livello,. 

Sgomberato il campo da 
parte dei giudici da questo 
contorno che puntellava l'ac-
cusa prima (ma non princi-
pale, se non altro perche la 
pena per il peculato era an
che piii grave) rimaneva da 
decidere appunto se Scire fos
se un corrotto o no. E questo 
e l'aspetto piii specifico e par
ticolare della sentenza. 

Dopo sessanta ore di di
scussione, i giudici hanno det
to che Scire, per poco piii di 
un milione, si e lasciato cor-
rompere. Ma lo hanno detto 
timidamente, ci pare. E que
sto e un altro elemento di 
perplessita. 

Perche, delle due, l'una: se 
Scire veramente si e fatto 
corrompere, non doveva po-
ter godere di attenuanti e la 
pena che gli doveva essere 
comminata doveva essere ben 
piu severa. Che attenuanti si 
possono dare ad un vice que
store. ex capo della Mobile. 
sovrintendente alia polizia 
giudiziaria del Lazio che si 
mette a proteggere i biscaz
zieri? 

E* questa una delle consi-
derazioni che ha fatto scri-
vere a molti giornali che si 
e trattato dl una sentenza di 
compromesso: cioe. in prati-
ca. si e voluto «bolIare» il 
funzionario, ma senza seve
rity perche forse non tutti i 
giudici erano convinti di que
sta colpevolezza. 

Sotto questa luce puo ac-
quistare una giustificazione 
la permanenza di sessanta 
ore dei giudici in camera di 
Consiglio. 

Scire, ien. parlando con 
qualche giomalista, ha detto 
che avrebbe preferito una 
condanna a dieci anni. 

Altro motivo di perplessita 
e la sorte toccata a diversi 
imputati minori (esclusi i 
croupiers della bisca che so
no stati amnistiati): per e-
sempio i due sottufficiali dei 
carabinieri Dionisi e Paglia-
ro. Entrambi sono stati con-
dannati a un anno e 4 mesi: 
ma come e possibile non pen-
sare che. in fondo, queste due 
condanne possono essere de-
rivate solo dalla condanna del 
principale imputato? Cioe. in 
altri termini, e difficile scac-
ciare l'ldea che forse non si 
e voluto lasciare «solo» Sci
re, perche sarebbe stato dif
ficile spiegare nella senten
za che ! biscazzieri si preoc-
cupavano del vice questore, 
ma non dei carabinieri che 
avevano la loro stazione pro
prio davantl alia casa da gio-
co. 

Ancora perplessita suscita 
la misura delle pene inflitte 
ad alcuni taglieggiatori, cioe 

a coloro che secondo Scire fa-
cevano parte di una banda e-
stremamente agguerrita che 
ormai ricattavano mezza Ro
ma. Se aveva ragione Scire, 
come e possibile condannare 
un Imputato accusato di se
questra di persona e violenza 
privata a due mesi? Uno dei 
piu pericolosi, secondo l'ac-
cusa, di questi taglieggiatori 
era Ernesto Cicconi che dove
va rispondere di ben 4 estor-
sioni e di lesioni: ha avuto 
sei anni e sette mesi. 

Queste perplessita saranno 
fugate nel processo d'appel-
lo (ricorso contro la senten
za hanno gia annunciato tan-
to Scire e la Naccarato che 
il rappresentante dell'accusa 
il quale non e contento della 
mite pena erogata e delle as-
soluzioni)? 

In attesa di questo proces

so di secondo grado Scire, 
che aveva sperato fino al-
l'ultimo in una completa ria-
bilitazione, rimarra fuori dal
la polizia. Egli e stato sospe-
so dai pubblici uffici per 5 
anni, ma quattro anni e mez
zo sono gia trascorsi: tra sei 
mesi circa, secondo alcuni 
giornalisti. potrebbe ripren-
dere a svolgere le sue funzio-
ni. Questo forse e valido con 
il codice alia mano, ma come 
6 noto c'e anche il regola-
mento di polizia che prevede 
la sospensione dal servizio del 
funzionario messo sotto ac-
cusa. Quindi. con tutta pro-
babilita. Scire dovra attende-
re ancora parecchio. 

Sempre che il giudizio dl 
appello finira in modo diver
so e migliore per lui. 

Paolo Gambescia 

DAL CORRISPONDENTE 
TRIESTE, 14 ottobre 

La giornata odierna ha chia-
rlto alcuni partlcolari della 
tragica vicenda nella quale, sa-
bato mattina, hanno trovato 
la morte, nel press! di Trieste. 
tre giovani afficani del Mali 
che avevano varcato clande-
stlnamente la frontiers italo-
Jugoslava, oggetto e vlttlm'e dl 
una spletata tratta di mano
dopera. Restano Invece anco
ra da definire con certezza le 
cause del loro decesso. 

Si e appreso che gli africa-
ni che- passarono il confine 
nella notte tra venerdl e sa-
bato sarebbero statl sette: ol-
tre ai cinque rinvenuti, mor-
ti o in gravi condizionl, pres-
so il casello ferrovlario di S. 
Antonio in Bosco (Borst), vi 
era quel Foussenou Traore, dl 
31 anni, rintracclato success!-
vamente dai carabinieri a S. 
Dorligo della Valle (Dolina); 
e un altro giovane che si e 
scoperto chiamarsi Lassana 
Diambou, il nome originaria-
mente attribuito a uno del 
morti. 

I sette si erano datl conve-
gno a Capodistria e di qui ave
vano raggiunto Kozina, loca-
llta jugoslava presso il confi
ne. A Kozina ha avuto inizio 
quella marcia notturna lun-
go la linea ferroviaria Trie-
ste-Pola, ora in disuso, che 
per alcuni di loro doveva ri-
sultare fatale. 

Soltanto Traore e Diambou, 
infatti, secondo questa rico-
struzione, riusclrono a rag-
giungere le vicinanze della 
fabbrica «Grandi Motor!», 
che sorge nella plana sotto-
stante S. Antonio in. Bosco, 
vicino a quel deposlto dell'o-
leodotto della SI*OT, che ven-
ne incendiato nel corso del 
noto attentate dell'agostb '72. 
Qui i due negri salirono sul 
primo autobus della linea 23, 
col quale raggiunsero, al ca-
polinea opposto, la stazione 
Centrale di Trieste. Rifocllla-
tisi in un bar di viale Mira-
mare, essi presero alloggio al-
l'albergo « Roma » di via Ghe-
ga. 

Mentre il Diambou rimane
va a dormire,- il Traore ri-
prendeva poco dopo 1'autobus 
23 e si riportava nella zona 
confinaria, • evidentemehte per 
cercare di rintracciare i con
nazionali. Ed e a questo pun
to che.- mentre si aggirava 

( nell*abltato;:dJ San Dorligoj. 
venTvaT-ficbfto -9s.nIoccatO4.aai-" 
carabinieri, che avevano' gi&, 
ritrovato 1 cinque tdispersi. II 
Traore veniva a sua volta ac-
compagnato presso la tenenza 
di Muggia e interrogate. 

Nonostante i dinieghi e le 
retlcenze, < e emerso che il 
Traore fungeva da intermedia-
rio deirorganizzazione, colui 
cioe che doveva inoltrare a 
destlnazlone i giovani che ave
vano lasciato il loro Paese in 
cerca dl un lavoro in Euro-
pa. L'uomo aveva ricevuto, a 
quanto consta, 3500 franchi dai 
familiari delle vittime e altri 
ne attendeva in Francia, allor-
che avrebbe completato il 
«trasporto ». 

II sostituto procuratore del
la Repubblica dottor Coassin, 
ha spiccato contro di lui man-
dato di cattura per omissione 
di soccorso e frode in emigra-
zione: l'uomo e da oggi nelle 
careen triestine del Coroneo. 

Lassana Diambou, invece, 
fermato nello stesso albergo 
« Roma », e ora ricoverato per 
enterocolite all'ospedale per 
malattie infettive della Mad-
dalena. 

Verso le 13 di oggi un altro 
africano, Niakate Massadio, di 
25 anni, anch'egli originario 
del Mali, si e presentato alia 
questura di Trieste, chieden-
do assistenza. Non si e sapu-
to se costui avesse collega-

1 menti con il gruppo protago-
nista della vicenda notturna a 
S. Antonio in Bosco. L'uomo 
perb. a quanto si e appurato, 
era da un paio di mesi in Ita
lia e il 5 settembre scorso 
era stato respinto dalla poli
zia francese al valico di Ven-
timiglia. 

In una siluaiione di grave disagio economico 

Drammatica protesta popolare 
a Pescasseroli in Abruzzo 

L'improwisa esplosione di collera £ dovuta alia chiusura della far-
macia, ma trae origine da un malcontento piu profondo - Una zo
na abbandonata a se stessa con migliaia di emigrati e di disoccupati 

PESCASSEROLI. 14 ottobre 
A Pescasseroli, «capitate» 

del parco nazionale d'Abruzzo, 
tutta la popolazione e in ri-
volta da qualche giomo per 
la chiusura dell'unica farma-
cia esistente. La collera po
polare e esplosa dopo che ii 
farmacista dottor Cipriano se 
ne era andato in ferie senza 
lasciare un sostituto che assi-
curasse il servizio, costrin-
gendo cosi i cittadini a re-
cars! a circa venti chilome-
tri per rifornlrsi dei medici-
nali. A cib va aggiunto che 
dal 1971 gli assistiti dello 
TNAM sono costretti a pa-
garsi i medicinal! perche il 
farmacista locale non vuole 
rispettare la convenzione con 
la mutua. 

La protesta, che parte da 
esigenze profondamente giu-
ste, ha assunto subito un to-
no violento dopo che le au-
torita regional! e provincial!, 

nonche quelle comunah, si so
no rifiutate di porre subito 
nmedio a questa situazione 
drammatica che si trascinava 
gia da molto tempo. 

Tanta era resasperazione 
accumulata nel tempo dalla 
gente che quasi improwisa-
mente si e ritrovato tutto 
il paese in piazza, sotto il 
municipio, a far valere que
sta esigenza. Da quel momen
to l'agitazione diventava per-
manente e sempre piu calda. 
La serranda della farmacia 
veniva sfondata dalla pressio-
ne della folia, si occupava il 
municipio, si formavano bar-
ricate nel centra abitato e 
nelle principal! vie di acces-
so per rispondere anche sd 
un provocatorio atteggiamen-
to della Celere, arrivata in 
forze a Pescasseroli. 

Oggi e giunto qui il presi-
dente della Giunta regionale, 
Crescenzi, il quale si e impe-
gnato ad appoggiare la richie-

sta per rinstallazione di una 
seconda farmacia. 

L'esplosione della protesta 
popolare per la chiusura del
ta farmacia e certamente il 
sintomo di un disagio piii 
generate e profondo, che si 
ricollega alia polemica sulla 
questione del parco. che in 
questi giorni si e fatta piii 
vivace per la decisione assun-
ta all'Aquila di estensione del 
vincolo anche al « monte Mar-
sicano», facendo apparire 
quindi agli occhi dei cittadini 
questo parco come qualcosa 
che li priva delle loro risorse 
naturali — polemica sulla 
quale soffiano gli speculatori 
— senza concedere nulla in 
cambio. A cib si aggiungono 
la crescente disgregazione e-
conomica (disoccupazione ed 
emigrazione) e lo sciogllmen-
to anticipate dell'Ammlni-
strazione comunale. Per oggi e 
previsto uno sciopero gene-
rale. 

Ma come sono morti gli al
tri tre? Questu e ancora il 
fiunto meno chiaro di tutto 
'affare. Risulterebbe che, con-

trariamenre a quanto prean-
nunciato dagli stessi inquiren-
ti, l'autopsia sui corpi del tre 
deceduti sarebbe gia stata ef-
fettuata nella serata di ieri. 

Nel corso dell'intervento del 
perlto settore l'ipotesl, finora 
data per prevalente, dell'as-' 
sideramento avrebbe vaclllato, 
anche se per formulare rlspo-
ste alternative (avvelenamen-
to, intossicazlone, soffocamen-
to, ecc.) occorrera attendere 
l'eslto degli esami di laborato-
rio sui reperti istologici. 

E* trapelato — riferiamo la 
voce con beneficio d'inventa-
rio — che all'angolo della boc
ca di uno degli afrlcani sareb
bero state rinvenute tracce di 
una polverina glalla. 

Come mai — ci si chiede — 
una « merce » tanto preziosa 
per i loschi t raff leant! era 
stata mandata alio sbaraglio, 
senza equipaggiamenti, in una 
notte cosi fredda e in una zo
na cosi isolata ed impervia? 
I giovani tentavano forse di 
fuggire o, viceversa il racket 
aveva deciso di disfarsi di 
loro? 

Sono tanti interrogativi che 
devono trovare risposta dalle 
indagini, oltre che dai risultati 
deU'autopsia. 

Resta acqulsito il quadro in 

cut la tragedla e' maturata: 
l'infame tratta di manodope
ra afrlcana per i Paesl del-
l'Europa occldentale, tratta 
che riesce a realizzarsl per la 
carenza dl efficaci misure con
tro i suoi promotorl. 

Non sorprende'che sla sta
to scelto per questa opera-
zione proprio il confine italp-
jugoslavo: in Jugoslavia non e 
rlchiesto, infatti, il visto d'ln-
gresso, mentre sul suolo ita-
liano questi sbandati godono 
d! una notevolo liberta di mo
vimento. 

D'altro canto, qualche anno 
fa si verified nella stessa zo
na un analogo episodio, che 
ebbe a protagonist I del citta
dini turchi, ma altera non si 
ebbero vittime. 

Cib fa sospettare che a Trie
ste sussista e operi una base 
di smistamento di questi 
gruppi, destinati a lavorare in 
condizionl umilianti e senza 
alcuna tutela per padroni prl-
vi di qualsiasi scrupolo. 

La morte allucinante dei tre 
giovani provenienti dal Mali 
deve, al dl la della commo-
zlone che sempre suscita un 
fatto del genere, ma che pur-
troppo e destinata ad affievo-
lirsi col tempo, imporre ini-
ziative decise che colplscano 
a fondo questi ignoblli negrie-
ri del nostro tempo. 

Fabio Inwinkl 

Conc/uso 0 Rimini il 20° incontro 

Atteggiamento 
nuovo della Chiesa 

verso le ACLI? 
II gesuita padre Sorge Ha in parte corretto I'im- * 
postazione sostenuta nel suo precedente intervento 

DALL'INVIATO 
' RIMINI, 14 ottobre 

La Chiesa, muta il proprio 
atteggiamento - net confjontj,-
della- ACUfA abbandona- 'U&' 
orientamento df sia pur non 
appariscente intimidazione, 
per tentare la via di un rap
porto nuovo, rispettoso delie 
autonome scelte «di classe» 
operate dalla organizzazione 
del lavoratori cristiani? L'in-
terrogativo <e nato oggi alia 
conclusione dl questo ventesi-
mo incontro aclista dedicate 
a un'anallsl delle class! socia
li, in particolare dei ceti me
di. E' nato dopo la replica al 
dibattito del neo direttore di 
Civilta cattolica, padre Barto-
lomeo Sorge. Costui aveva 
espresso ali'inizio dei lavori 
un intervento assai discusso, 
interpretato come una inge-
renza condizionante e ricatta-
toria nella vita stessa delle 
ACLI. 

Travaglio 
Oggi il gesuita, riprendendo 

la parola a tltolo personate, 
ma « riflettendo gli interroga
tivi che gerarchia e comuni-
ta cristiana italiana pongono 
alle ACLI a ha rettificato, an
che alia luce del dibattito, il 
tiro. Ha sostenuto che nelle 
ACLI e in atto un «travaglio 
di crescita ». E' nato con esse 
«un modo nuovo di essere 
cristiani nel mondo » (ehari-
preso cost le parole testuali 
di una delegata di Napoli, Ma
ria Fortunate). Forse, ha ag
giunto, sin molti cast neppu-
re la gerarchia e molti vesco-
vi sono riusciti a inditiduare 
questa collocazione atipica, 
originate delle ACLI. che non 
risponde piii agli schemi tra-
dizionali dell'Azione cattolica, 
ne tuttacia vuol essere un par-
tito ne un sindacato*. L'esi-
stenza di un tale movimento 
non e solo una intuizione in 
accordo con la teologia del 
Concilio, ma una cnecessita 
storica*. 

La scelta sociale delle ACLI 
*e un modo diverso di fare 
politica*, senza giungere a 
scelte di partite. Le ACLI de
vono restate tuna casa co-
mune, un luogo di dialogo e 
di incontro. di pluralita di 
opinioni». E* possibile. ha 
detto, un «rapporto nuovo 
con la gerarchia*. con una 
presenza sacerdotale * non 
istituzionalizzata», con un 
«confronto continuo». nella 
mantenuta «autonomia della 
organizzazione ». 

Padre Sorge ha - concluso 
puntualizzando le sue idee cir
ca quello che aveva chiamato 
* interclassismo dinamico*. a 
proposito del discorso aclista 
teso a collegare w scelta di 
classe * a * scelta di societi ». 
Egli Intendeva con cib rifiuta-
re. se non abbiamo compre-
so male, la formula della 
mdittatura del proletariato *, 
ma non quella della megemo-
nia » della classe operaia. L'in
tervento del gesuita ha susci-
tato un accalorato applauso 
da parte dei delegati. eviden-
temente inceppati, anche in 
questi giorni di dibattito, da 
uno stato d'animo di frustra-
zione direttamente legato ai 
continui contrasti degli ultiml 
tempi, sia con la gerarchia sia 
con la DC. Resta da vedere 
quale sara la traduzione pra-
tica delle parole dl Sorge. 

II convegno ha visto nell'ul-
tima giornata, oltre all'inter-
vento del religioso, le repli-
che degli w esperti» Sylos La-
bini e Ardigb, nonche del re-
latore Rosati. Quesfultimo in 

particolare ha risposto a un 
intervento assai lucido e pre-
occupato — pranunciato nel 
corso della seduta notturna 
daU'ex presldente , delle ACLI 

'.G»Tbagli5-^--soS tenendo f che
la risposta alia domanda. to 
le riforme proposte dalla rela
zione '<tsiano di una talenza 
tale da avere come obiettivo 
Vuscita dal capitalismo* (Ga-
bagllo mirava a una riafler'-
mazione della « scelta sociali-
sta »), non pub essere data a 
priori. Tutte le riforme, ha 
sostenuto, mantengono un'am-
biguita di fondo, aprono pe-
ro un confronto. 

Rosati si e altresi sofferma-
to sulla DC, uno del temi al 
centra del dibattito. Ha rifiu
tate un'analisi che vede nella 
DC n un partito vocazionat-
mente reazionario». Occorre 
un confronto continuo con 
questa forza <rper misurare 
il divario tra la sua carta di 
fondazione, la sua ispirazione 
e la sua prassi politica; e 
quindi una giusta considera-
zione del fatto che la maggio-
ranza dei lavoratori cattolici 
delle ACLI, ma anche di im~ 
portanti avanguardie operaie 
cattoliche. esprime il proprio 
consenso a questo partito*. 

Attorno al tema piii genera
te del convegno — la politica 
delle alleanze — e ritornato 
poi il presfdente nazionale 
Marino Carboni. Le ACLI, ha 
detto * oggi affrontano il pro-
blema deile alleanze con i ce
ti medi, e cib in quanto que
sta alleanza scaturisce da una 
esigenza di cambiamento 
emergente da alcuni strati dei 
ceti medi. e da inizio a un 
processo storico di mutamen-
to della societa *. Occorre, ha 
aggiunto, <r mobilitare i nostri 
circoli e nuclei su temi quali-
ficanti fgestione del territorio. 
riforme). occorre fare dei no
stri circoli del veri centri di 
impegno sociale*. 

Larga unitd 
II valore di una politica 

delle alleanze era stato riba-
dito ieri dall'intervento del 
compagno Feliciano Rossitto, 
segretario generate della Fe-
derbraccianti CGIL. * Porsi il 
problema della egemonia ope
raia nei confronti di altri 
strati sociali — ha detto — e 
cioe di una politica di allean
ze per le riforme sociali e de
mocratize che occorrono al 
Paese, e il contrario dell'in-
terclassismo ». Rossitto aveva 
altresi nosto in guardia dalla 
eventualita * che ci siano del
le forze che si proponpono a 
breve o a lungo periodo. Vo 
biettivo di ricacciare le ACLI 
indietro, su posizioni di col-
lateralismo (anche in rappor
to alia eventualita dell'unita 
sindacale l * e aveva percib 
evidenziato ' la necessita di 
« una piii larga e ferma unita 
sulla linea di classe scelta dal
le ACLI». 

Ora a no] sembra che il 
convegno, malgrado le dispute 
interne sulla stessa relazione 
e le differenziazioni politiche 
emerse, possa essere l'awlo a 
un rilancio delle ACLI. anche 
alia luce delle parole che pos
sono risultare * liberatrici * di 
padre Sorge. Pub rianrirsi la 
prospettiva per le ACLI di ri-
manere nella wcomvnith ec-
clesiastica *, ma senza scolori* 
re l'impegno di classe megllo 
definite anche in questo pen-
tesimo incontro, per recare 
un contribute inroortante al
ia maturazione delle masse 
operate cattoliche. - • • 

Bruno Ugolini 
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