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Vivace dibattito all'assemblea nazionale della FGCI 

IMPEGNO PER UN MOVIMENTO 
Dl MASSA FRA GLI STUDENTI 

Come dare forma organizzata, unitaria e autonoma, alle lotte nelle scuole - Misure per 
I'Universita e riforma dell'istruzione second aria nell'intervento di Chiarante - Napolita-
no: confronto sui temi di fondo e unita nella battaglia per il rinnovamento della scuola 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 26 

Nel numerosl Interventl che 
si sono succedutl lerl pome-
rigglo e durante le due sedu-
te dl oggi all'assemblea na
zionale degll student! comu-
nlstl, 11 tema dello svlluppo 
dl un movlmento studentesco 
unitarlo, autonomo e dl mas-
sa, che dla continuity e quin-
dl reale forza contrattuale al
ia lotta polltlca per la rifor
ma della scuola. ha nettamen-
te prevalso sugli altrl argo-
mentl, che pure sono statl trat-
tati nel corso del dibattito.. 
Questo problema e stato visto 
In relazlone alia esigenza di 
dare forma organizzata alia 
splnta del movlmento degli 
studentl che, e stato rlcono-
scluto crltlcamente, pur es-
sendo* capace dl movimentl 
dl mobllitazlone generale su 
temi politic!, non e ancora 
rluscito a darsl una continui
ty ed una conslstenza tale che 
gll permettano un confronto 
positivo sulle question! della 
riforma della scuola. 

Molti interventl hanno sot-
tolineato la necessita di ga-
rantire sbocchi positivi al mo
vlmento, cosl da offrlre una 
risposta alle insoddlsfazioni 
ed alle preoccupazioni del gio-
vani studentl. Altrl hanno po-
sto l'urgenza dl giungere, da 
parte del movlmento studen
tesco, all'individuazione di 
precise contropartl (ente lo
cale, mlnistero, regione, prov-
veditorato) con le quail arri-
vare a un confronto. 

La discussione 
La discussione di lerl e dl 

oggi ha ri vela to come gll stu-
denti comunisti abbiano pie-
namente compreso la com-
plessita della situazione ve-
nutasi a creare dopo la ca-
duta del governo Andreotti e 
l'avvento del nuovo centro-
sinlstra. 

E' stata, per esemplo, In-
dicata come essenziale in que
sto momento la lotta per in-
tervenlre sull' organizzazione 
dello studio, sui suoi contenu-
tl. sui diritti democratic! de
gli studentl e degli insegnan-
ti, senza lasciarsi colnvolgere 
nella tendenza al rlnvio e al-
l'attesa (prowedimenti contin
gent! subito e riforme rlman-
date senza scadenze precise). 

L'inderogablle necessita di 
risolvere 11 problema dell'edi-
lizia scolastica — partlcolar-
mente sottolineata dai com-
pagni delle region! meridio
nal! — la lotta per collegare 
la scuola alia societa, in par-
ticolare agendo contro la se-
parazione tradizionale dal 
quartiere, dalla fabbrica, dal 
contesto democratico organiz-
zato (sindacati, ent! locali, 
ecc); la positivlta del con
fronto con tutte le altre forze 
giovanili antifasciste; la'gran-
de importanza ed il signlfica-
to concreto delle «150 ore», 
sono stati gll argomentl prin
cipal! affrontati in numerosl 
interventl. ed hanno offerto 
la base polltlca generale sul-
Ia quale si e inserita la di
scussione sulle forme di or
ganizzazione del movlmento, 
sulla sua autonomla, sui suo 
carattere non integralistico. 

Con molto interesse sono 
stati seguiti i due saluti por-
tati all'assemblea dal rappre-
sentante della Gloventu Acll-
sta (Innocent!) e dal respon
sabile nazionale studentesco 
del Movlmento Giovanile del
la Democrazia Cristiana (Za-
nini). 

Innocent! ha sottolineato da 
una parte la disponibilita del
la Gioventu Aclista alia crea-
zione di un movlmento auto
nomo ed originale dagl! stu-
denti; dall'altra ha ripreso la 
polemica verso qualsiasi ipo-
tesi di organizzazione che non 
a ponga discriminant! di clas-
se». 

II rappresentante degli stu
dent! democristiani si e an-
ch'egli pronunciato a favore 
deH'autonomia del movlmen
to studentesco, sottellneando 
la necessita che della batta

glia per la riforma della scuo
la si facciano carlco tutte le 
forze antifasciste ed In par-
ticolare 11 PCI e la DC, In 
quanto partltl dl massa. 

U tema della riforma della 
scuola come terreno fonda-
mentale delle alleanze della 
classe operaia ha trovato. nel
l'intervento del compagno 
Chiarante, responsabile nazio
nale della commlsslone scuo
la del PCI, una trattazlone 
puntuale e cone re ta. In parti-
colare per quanto concerne 
gll oblettlvl lmmedlatl della 
lotta per 1 prowedimenti ur-
gentl per I'Universita e la 
prosslma battaglia per la ri
forma dell'lstruzlone secunda
ria. Chiarante ha inoltre sot
tolineato i terreni nuovl dl 
collegamento fra forze studen-
tesche e organlzzazlonl ope-
rale che sono offertl dalla 
lotta per dare plena attua-
zlone agll accord! di marzo 
fra Confederazlonl slndacah e 
governo In materia dl dlrltto 
alio studio, e dal problem! che 
si pongono per 1'utlllzzazione 
nella scuola delle 150 ore per 
l'lstruzlone e la formazione, 
conquistate da Important! ca-
tegorle operate. 

La necessita che gll student! 
comunisti siano sempre pron-
ti ad ascettare 11 confronto 
sulle questionl di fondo ed a 
dare una risposta agll lnterro-
gatlvi che 1 glovanl si pongo
no sla sulla prospettiva ideale 
della loro condlzione, sia sulla 
situazione polltlca generale. e 
stata sottolineata con vigore 
dal compagno Giorgio Napoli-
tano. della Dlrezione del PCI. 
Napolltano ha rlcordato che 
punto di forza della poslzlone 
del comunisti e la sostanziale 
omogenelta fra la loro propo-
sta strategics e l'esperlenza e 
relaborazlone unitaria del mo
vlmento operalo. 

Dopo aver rllevato quanto 
sia singolare la polemica net 
confront! della nostra poslzlo
ne sulla rlcerca di un incon-
tro fra le tre grandl compo
nent! del movlmento demo
cratico e popolare del nostro 
paese, che h venuta recente-
mente anche da alcuni settori 
del PSI. che pure hanno ac-
cettato in cert! anni compro-
messi politicl con la DC in un 
rapporto dl forze estrema-
mente sfavorevole, 11 compa
gno Napolltano ha affermato 
che la necessita obiettiva di 
questo Incontro nasce dalla 
consapevolezza della profon-
dlta della crlsl della societa 
italiana. 

Forze sociali 
Per superare positlvamente 

questa situazione. e necessario 
il concorso di un arco assal 
amplo di forze sociali e poll-
tlche, e la scuola offre appun-
to un esemplo tipico della pro-
fondita e della gravita della 
crisi. Da qui. anche in questo 
campo, II nostro sforzo per 
la convergenza piu estesa pos-
slbile dl forze democratiche 
per la realizzazione delle rifor
me indispensabili. 

Dopo aver sottolineato il suo 
accordo sui tre oblettlvl che 
gli student! comunisti hanno 
posto alia loro azione (demo
crazia. sperimentazlone, dirlt 
to alio studio), il compagno 
Napolltano ha indicate nel 
prowedimenti iirgentl per la 
Universita un punto dl riferl-
mento concreto per la nostra 
attivita, nel senso che. anche 
nel caso di rifiuto delle nostra 
proposte di modi flea e di una 
approvazione da parte della 
maggioranza del testo attuale 
del decreto. 1 comunisti do-
vranno sapersi Immedlatamen-
te adoperare per conquistare, 
nelle situazloni nuove che II 
decreto determinera. le condi-
zioni plu favorevoli alia lotta 
per un reale rinnovamento 
dellTJniverslta. 

Una attenzlone particolare. 
ha detto fra l'altro Napollta
no. deve essere data agli stu-
denti che sono ancora politl-
camente passivl, quasi che nel

la scuola non vl fossero che la 
PGCI e ! gruppl estremlstlcl. 
Dopo aver toccato altrl temi. 
il compagno Napolltano ha 
concluso rlcordando l'impor-
tanza dell'tmpegno di tutto 11 
partlto nell'azlone verso la 
scuola. -

Al dibattito, che si conclu
de domattlna, • hanno flnora 
parteclpato numerosl studen

tl, fra 1 quail: Tronca, Ador-
nato, Vital!, Mayer, Cuclnot-
ta. Butturini, Martellottl. VI-
tolo, Martlnelli, Gambi, Nic-
chla, Genoviva. Amato, Chia-
rottl, Capitanl, Capelli. Mar-
clano, Vannucci, BenvenutI, 
Veltronl. Dl Pietro. Giglloll. 
Bassi, Balbonl. 

Marisa Musu 

Dibattito a Bologna su 
« Costituzione e scuola » 

BOLOGNA. 26 
81 e tenuta questa sera nel 

teatro comunale, affollato di 
glovanl, la prima dl un clclo 
dl conferenze, promosse dal 
comltato per 11 25° annlversa-
rio della Costituzione e il 30° 
della Reslstenza. Le conferen
ze affronteranno 1 temi della 
scuola, delle Forze Armate. 
della Maglstratura, In rappor
to della Costituzione. 

Sui tema a Costituzione e 
scuola» hanno parlato 11 se-
gretario regional© del PRI per 
l'Emllia-Romagna, prof. Gior
gio BonflgliolT. l'on. Vittorlo 
Cervone responsabile della 

commlsslone scuola dolla DC, 
Ton. Trlstano Codlgnola della 
commlsslone scuola del PSI e 
II compagno Giorgio Napollta
no, responsabile della sezione 
culturale del PCI. Ha presle-
duto I lavorl della conferenza 
11 sindaco di Bologna, compa
gno Renato Zangherl. 

II clclo prosegulra venerdl 
9 novembre con un dibattito 
sui tema della Costituzione in 
rapporto alle Forze Armate. 
(per il PCI parlera 11 compa
gno Arrigo Boldrlnl), e vener
dl 16 sulla Maglstratura (per 
11 PCI vl partecipera 11 compa
gno Umber to Terraclnl). 

Delitto scoperto dopo sedici mesi 

TORINO, 26. 
Sedici mesi dopo lo hanno 

ritrovato. La moglie aveva fat-
to credere a tuttl che il gio-
vane si fosse allontanato di 
casa, magari con un'altra don
na; adesso invece 11 cadavere 
di Fulvio Magliacani, 28 anni, 
e stato trovato sepolto in un 
boschetto in un punto sper-
duto della campagna di To
rino. Non ci sono dubbi sui 
fatto che si tratti di un de
litto; Magliacani e stato uc-
clso a coltellate, forse in ca
sa, poi seppellito. Adesso i 
sospetti sono tuttl sulla don

na, Franca Ballerinl, 24 an
ni, e su due giovani fratelli, 
Paolo e Tarclslo Pan, rlspet-
tlvamente dl 32 e 30 anni, il 
primo Indicato da tuttl come 
l'amante della Ballerinl. 

Fulvio Magliacani «scorn-
parve» in un periodo in cul 
la donna era al Sestrlere con 
la figlioletta, Stefania di 4 an
ni. I carablnlerl all'lnlzio non 
dubitarono della versione del
la moglie, che raccontb che 
l'uomo aveva portato via quat-
trini e libretti di assegni. Ma 
qualcosa, sembra 1 sospetti del 
padre del giovane, ha fajto 

rimettere In moto l'inchlesta.. 
La donna e I due fratelli Pan 
sono statl pedinati; sono sta
ti Inflne fermati ieri. Tarcl
slo Pan ha Immediatamente 
accettato dl condurre i ca-
rablnieri nel luogo dove era 
stato sepolto il Magliacani, 
ma ha resplnto ogni respon-
sabilita. Anche il fratello e la 
Ballerinl resplngono ogni ac-
cusa. Ma i carablnlerl sono 
sicuri che II magistrate stile-
ra contro tutti e tre manda
te dl cattura. 

Nella foto: Fulvio Magliaca
ni e Franca Ballerinl. 

Nuove gravi rivelazioni nei document! dell'Antimafia resi noli al processo del compagno Li Causi 

La scalata mafiosa al potere 
dei notabili Gioia e Ciancimino 

La fragica vicenda del segrelario dc di Camporeale, Pasquale Aim eric o, liquidafo perche non voleva in sezione un capomafia • II rapporto 
del quesfore sui melodi con i quali Tex sindaco di Palermo accumulo una fortuna • Societa intestate alia moglie e a personaggi della malavita 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 26. 

Nuovi e assai gravi demen
ti a carlco del mlnlstro Gio
vanni Gioia e dell'ex sinda
co dl Palermo Vito Cianci
mino sono balzati fuorl cla-
morosaroente dai document! 
inediti acquisiti ufficlalmente 
questa mattina dal Tribuna-
le chia mate a gludicare sulle 
querele per dlffamazlone 
sporte dal due discuss! nota

bili dc nel confront! del com
pagno Girolamo Li Causi che, 
vice presidents nel '71 della 
Antimafia, ne aveva ribadite 
le parti di rilievo nel fosco 
intreccio tra criminalita ma-
fiosa e sistema di potere dc 
rlproposte proprlo in quel 
momento dal sensazionale e 
sempre meno misterioso assas-
sinlo del Procuratore della 
Repubbllca Pietro Scagllone. 

L'impresslone suscltata dal 
documentl (una notevole 
Quantita dl rapport! e di atti 

Lunedi sciopero a Lanciano 
contro I'attentato fascista 

CHIETL 26 
In risposta a! grave atten 

tate fascista di mercoledi not-
te al monumento dei caduti 
della Reslstenza (il 6 ottobre 
1943 i lancianesi insorsero in 
arm! contro i nazifascist!). 
Lanciano antifascists, meda-
glia d'oro della reslstenza, lu
nedi prossimo attuera uno 
sciopero generale di 4 ore e 
dara vita ad una grande ma-
nlfestazione alia quale hanno 
date la loro adesione i sin
dacati, tutti I partltl dell'ar-
co costltuzionale. il movlmen 
to studentesco e l'amminlstra-
zione comunale di oentro-si-
nistra 

Intante. per tutta la glor-
nata dl ieri 1 fascist! hanno 
tentato una serle dl provoca 
aionl (tra l'altro hanno an 
nunclnte un comlzlo per saba 
to). Dopo un grottesco ten 
tatlvo di attrlbuire. attraver 
so un volantino. la paternita 
del gesto tepplstlco al «ros 
si». nel pomeriggio un grup 
oetto dl tenolstl euid^ti da 
un conslsllere comunale mis 
sino ha nrovocateriamente fat 
to Imizlone nell'aula consllia-
re dove era In corso la riu-

ntone dei sindacati. dei par-
titl democratic! e del movl
mento studentesco Indetta dal-
TANPI per deciders le lnl-
zlative unitarie in risposta al-
l'attentato. 

Dl fronte alia pronta e du
ra reazlone del presentl 1 fa-
sclstl si sono asserragllati In 
una stanza del comune. Nel 
piazzale antlstante II palazzo 
comunale si e presto raccol-
ta una enorme folia dl cltta-
dinl Indlgnati che reclamava 
no a gran voce la cacclata del 
fascist!. Le autorita dl PS 
assumevano un attegglamento 
sconcertante. rifiutandosi dl 
Intervenire. 

Intante. la riunione delle or
ganlzzazlonl democratiche e 
prosegulta regolarmente fa-
cendo reglstrare il plu amplo 
accordo sui programma dl lnl-
zlative unitarie. Oggi e'e stato 
un incontro delle forze demo
cratiche col prefette dl Chle-
ti per chiedere la protblztone 
del comlzlo fascista dl sabato. 
n prefette ha promesso d! 
proibire la manifestazlone; fl
nora pert non ha emesso 11 de 
creto di proibizlone. 

DIBATTITO A ROMA SULL'ANTISEMITISMO 
Tavola rotonda con Giorgio Amendola, Carlo Russo, Francesco Compagna, Battara, Cavazza - Confer-
mato il saldo impegno delle forze democratiche contro ogni forma di antisemitismo aperto o latente 

La vecchla bestia razzLsta 
dell'antlsemltlsmo si batte in 
un solo modo: portando avan-
ti la democrazia. lottando 
per l'uguaglianza e la l'.ber-
ta di tuttl gli uominl. realiz-
zando un reelme soclale equo 
e modemo. Questo e state il 
senso comoless'.vo di una Ta
vola rotonda svoltasl glovedl 
ŝ ra a Palazzo BraschI a Ro
ma su Inizlativa dei giuri-
at! democratic! della comunlta 
ebralca. Al dibattito — ror-
retto. anche se le paslzlonl dei 
parteclpantl non erano wm-
pre vlclne — hanno preso par
te 11 democrtstlanu onorevole 
Carlo Russo. II sottosegreta-
rlo repubblicano l-Yancesco 
Compagna, 11 professor Rat-
tara. 11 compagno Giorgio A 
mendola. Coordlnava la dl 
scusslone 1'awocato Cavazza 
cne ha messo al centro del 
dlscorso I'esigenza di Include 
it» nel codtci italiani un« nor 
ma precisa che pcrscjrua e 
coiptsca con sanziom pi-nn:l 
11 reate dl razzlsmo. R su 
questo tutti sono statl -Hih'io 
d'accordo. Anzi Carlo RUKSU 
li» rlcordato che la conven 
alone dell'ONU del 1966 ci in. 
pone proprlo dl «laborare pre-
•toe norme di legge in pro-
ponto. 

Tl dlscorso impostaio oa 
Cavazza ha messo in luce 
i pericoll di un risorgente an-
tisem:tl3mo anche in Italia Te
sto base dl rlferimento per 
lh denuncia di tall perlcoli. 
^ state II recente libro dl Al
fonso Di Nola che con cura 
elenca i c casi» dl antisemi
tismo rinascente manlfe-stati-
si nel nostro Paese neglt ultl-
ml anni Secondo Di Nola II 
fenomeno e in allarmame crc-
solta Cavazza ne ha date un 
quadro rlferendost soprattutto 
alle matrlci fascista e auto 
Hcaoscurantlsta del nuovo an
tisemitismo Battara e Com 
pagna hanno tnslstlto — e qui 
con tonl talvolta dl evldente 
forzatura propagandtstlca — 
sui perlcoli deH'anitsemitlsmo 
« di sinistra », sostenendo che 
offni polemtca contro I'ldeo 
logla sionista o addlrutura 
le posir.ionl dl crltica nel con 

front! della polltlca dello State 
dl biraele. possono dar luogo 
a scivolamenti antisetnttl o la-
sclarc comunque spazlo a for
me di antisemitismo. 

Amendola ha con forza re 
spinte questa falsa equazione 
fra antl semltlsmo e anti-slonl-
smo, rlcordando che nel mo
mento delle persecuzionl raz-

ziall in Italia — ad esem
plo — non ci furono crlstia-
nl. ebrel. slonisti. ariani, ma 

semplicemente democratic! an
tifascist! che lottavano Insie-
me per la liberta e a nessu-
no mal venne in mente dl 
domandare a un comhattente 
per la liberta se era o meno 
ebreo II problema degli ebrel. 
ha rlcordato Amendola. e par
te Integrants del problema ge
nerate della emanclpazione 

dell'umanlta Intern. In via tea 
rlca, del resto. la questions 
razzlale e superata dai prln 
cipt che hanno vinto con la 
Rivoluztone francese e quello 
che permane purtroppo di raz-
zismo anttsemlta anche nel 
paesi dell'Est europeo, fa par
te dl un bagaglio ancora non 
smaltlto dl oscurantlsmo. non 
debellato del tutto dal gene
rale moto democratico dl pro-
gresso civile e soclale. 

Anche Carlo Russo ha so 
stenuto che solo nel quadro 
generale della emanclpazio
ne del popoll da tutte le dot-
trine reazionarie, pu6 collo-
carsi correttamente la questlo-
ne ebralca. L'oratore demo-

cristianu ha crlticate molte an-
tlche poalilonl della Chlesa 
cattollca sui problema degli 
ebrel, rlchlamandosl alle plu 

recent! poslzioni prese da Pa
pa Giovanni XXHI (che aboil 
11 termlne « poerfldos Judeos • 
della liturgla) e dal Cond-
Uo. 

E" stato nel complesso un 
dibattito stimolante, una con-
ferma della unlta di fondo 
delle forze democratiche con
tro qualunque minaccla, o-
vunque compaia. di ripresa 
deU'antisemltlsmo. Non sono 
mancati certe alcuni accent! 

di intolleranza soprattutto nel-
rintervento finale dell'onore-
vole Compagna, che ha dlret-
to un violent© attacco alle 
slnlstre dc colpevoli di aara-
blsmo feudale* e contro gli 
arabi steasi sprezzantemente 
definitl responsabill di «non 
avere volute» llntegrazlone 
del popolo palestinese caccla-
to da Israele. 

Ancora una volta comunque 
e emerso che 11 problema raz 
slale proprlo in Italia, proprlo 
fra le forze di sinistra e mal-

grado II momento Incandescen-
te, e le diversita dl posizio-
nl non divide ne Intacca al 
fondo II fronte di quant! com-
batteno per la liberta e l'ugua
glianza dl tutti gli uominl. 

U. b. 

della Magistratura. degli or
gan! di polizia, della stessa 
commlsslone parlamentare 
sulla mafia: materiale sepolto 
In dimentlcati archlvi, o, in 
massima parte, sino a Ieri 
coperto da segreto istruttorio) 
e molto forte. Tanto che, ap-
pena formalizzata in udienza 
la loro acquisizione agli atti, 
l'unico legale di Gioia e Cian
cimino presente in aula (lo 
awocato Campo, dello studio 
Bellavlsta) ha date II via ad 
uno scomposto ma significati-
vo contrattacco su cui torne-
remo piu tardl. Una serie. poi, 
dl sue controrlchieste palese-
mente strutturali e irrilevanti, 
tese in pratica solo a guada-
gnar tempo, ha fatto si che la 
discussione nel merito fosse 
rinviata a lungo. II denso ca-
lendario della terza sezione 
del Tribunale palermltano 
(presidente Agrifoglio) ha in-
fatti costretto i giudicl a rln-
via re a gennaio la conclusione 
dei process! natl da due que
rele: al 15 quella di Cianci
mino, al 29 quella di Gioia. 

Cominciamo da! documentl 
sui mlnlstro. Ess! sono in-
completi perche In parte ri-
masti nelle secche di altre 
Istrutterie e In parte negatl 
da un blocco di document] 
deH'Antlmafia. 

Gli uni e gll altrl sono re-
tetivl alia tremenda vicenda 
deirassassinio del segretario 
della sezione d.c. di Campo
reale. Pasquale Almerico, li
quidate perohe si opponeva 
aU'ingresso nel partite del fa-
migerato capo mafia Vanni 
Sacco che Tallora responsabi
le provinciate d.c Gioia vole
va Invece strappare al PLI 
per fame secondo 1'accusa ri-
badita da Almerico alia vlgi-
lia della morte. un paladlno 
scudocrociato. 

Le accuse di Li Causi al 
mlnlstro dal quale e scaturlto 
questo processo si riferlvano 
appunto a quel caso ed erano 
state chlamate In causa «le 
pesantl responsabilita di natu-
ra morale e polltlca » di Gioia 
per aver Isolato ed estromes-
so Almerico rendendo cosl 
piu facile la sua eliminazlone 
anche flslca. 

Che cosa rivelano ora gll 
atti fatti acquisire dalla dife-
sa dl Li Causi (awocati Tar-
sitano e Rlela)? In un lnVr-
rogatorio reso In carcere 1'8 
maggio 1957. Vannl Sacco dls-
se chlaro e tondo: «Sono 
passato al partite democri-
stlano perche il dr. Gioia si 
era Impegnato a far assume-
re mlo nipote Calogero Nico
sia a!' Banco dl Sicilla. Nel 
suo ufficlo Gioia poi ml comu-
nic6 Tassunzlone di mlo ni
pote al Banco*. II gioco era 
fatto. alle spalle di Almerico. 

Qualche giomo dopo vlene 
interrogate (non in carcere) 
Giovanni Gioia. Lul non ha 
memoria precisa dei fatti. ri-
corda « confusamente ». addl-
rittura nega di aver mal visto 
e conoscluto Vanni Sacco ma 
«non pub escludere che ab-
bia appoggiato la DC». Tanto 
piu che — sempre per ammis-
sione di Gioia — 1'opposizio-
ne di Almerico al tesseramen-
to dc di Vannl Sacco fece si 
che la sua permanenza alia 
carlca dl segretario comuna
le non fosse utile per 11 par
tite. Per cui su due piedi lo 
fece appunto estromettere. 

Anoor plu Impressionante 
la documentazione su Cianci
mino. In particolare, e da un 
volumlnoso rapporto con cin
que allegatl. redattl nel di-
cembre 70 (proprlo mentre II 
nostro consumava la sua bre-
visslma staglone di sindaco) 
dal questore dl Palermo Li 
Donni, che vlen fuorl un ri-
tratto a tutto tondo e cosl 
vlvldo del personagglo da far 

apparire quasi benevola la 
opinione di Li Causi che Cian
cimino fosse e sla «al centro 
dl un grovlgllo dl illecltl ln-
teressi». 

Per la polizia, infatti, tra 1 
a molti giovani che, opportu-
namente guidati da chl aveva 
precis! lnteressl» di mafia 
da tutelare, avennero abll-
mente immessi» dalla base 
maflosa di Corleone a nelle fi
le della Azione Cattollca e 
della stessa DC» con il com-
plto di dare la scalata all'in-
dustria del potere a Palermo, 
e'era appunto Vito Ciancimi
no, sin dai prim! anni '50. 

a Intraprendente ed anche 
spregiudlcato », Ciancimino si 
fa cosl le ossa all'ombra del-
1'allora mlnlstro Mattarella 
(grazie al quale si sapeva gla 
che aveva ottenuto a Paler
mo 11 lucroso appalto per 11 
trasporto a domlcilio dei car-
rl ferroviari in societa con 
Carmelo La Barba, importa-
tore dl slot-maschines e fra
tello d! un intimo di Liggio) 
e, poi, quando e ormai svez-
zato, spicca il volo come am-
minlstratore comunale della 
citta «Iegando 11 suo nome al 
piano regolatoren della citta 
che il questore indlca come 
«la premessa perche lo sfrut-
tamento di molte aree edifl-
cabili da parte di ben orga-
nizzate e note famiglle mafio 
se si traducesse nell'avvlo di 
una serle di gravi fatti di san-
gue quale conclusione dello 
scatenarsi di ampi confiitti 
tra interessl e influenze di 
opposte consorterie delln 
quenzlall». 

Qui sta per la polizia uno 
dei segreti non solo della po-
tenza politica ma anche «del
la rapida e sensibilev fortuna 
economica del nostro: sono fi 
niti i tempi dell'acquiste «a 
mezzo di n. 18 effetti cambla-
ri» di una 50OC; ora (tra 11 
59 ed 11 64) e 11 momento del
le solide amicizie coi costrut-
teri (che si mostrano «entu-
siastls dl tanto onore, tanto 

Reintegrate 
magistrate) 

democratico 
trasferito 

II giudice romano France
sco Misiani trasftrite dal tri
bunale penale a quello civile 
so disposizione dello stesso 
prosldant* Angtlo Jannuzzi, 
con on prawedlmento che 
suscild notevole clamor*, e 
•tato raintegrato nella su* 
fumionl. 

Lo ha deciso II Conslglio 
superior* della Magistratura 
Caltra sera a tarda ora re-
spingendo la richlcsta dl mo
lar* I* tabolk dell'organico 
del tribunale dl Roma. 

II Conslglio superior* ha 
rilenuto del tutto infondati I 
motlvi prcMntatl dal dottor 
Jannuzzi per richledere il 
trasferimento del dottor Mi
siani: in pratica qutndi fk 
stata la riprova di quant* I 
maglstratl domocratici han
no sempr* detto, • cloe che 
II trasferimento era una sp*-
ci« di pwnition* d*H'lmp*gno 
politico del gludlc*. 

Com* 4 nolo, il dr. Jan
nuzzi aveva * accuse** » II 
dr. Mlslani dl aver partecl
pato ad una decision* dl con
cession* dl liberta prowlso-
rla ad un imputato ch* non 
n* avrabb* avuto dlrltto. 

piu che beneficeranno cosl, 
osserva la polizia dl «declsi-
vi interventl in loro favore» 
dello stesso Ciancimino), del
l'acquiste degli atticl da die-
c! stanze 1'uno — due In un 
sol colpo —, dl altrl apparta-
menti, della Flavla per se e 
della 124 per la signora. 

Gla, anche la signora Epl-
fania Sllva Scardlno In Cian
cimino ha un ruolo fonda-
mentale nel dossier della po
lizia: risulta essere l'intesta-
taria di mlgllala dl azloni di 
un Istltuto Sovvenzioni e Pre-
stitl che poi diventa Compa-
gnla Pinanzlaria Slciliana 
(COPISI) di cui sono soci 
fior di gentlluomlnl della ta-
glla dl un Antonlno Sorcl In
dicate come pregiudlcato ma-
floso e trafficante Internazio-
nale dl stupefacenti; dl An-
gelo Dl Carlo inteso ail capl-
tanon. Idem come sopra; dl 
Francesco Garofalo, prima 
braccio destro In America di 
Joe Bananas e, si dice, rap
presentante palermltano di 
a Cosa nostra»; e, dulcls in 
fundo. di quel Pllippo Monca-
da che, coincidenza, e nipote 
di Girolamo Moncada il co-
struttore ne! cui uffici dl via-
le Lazlo awenne la spavento-
sa strage del Natale '69. 

A che serve questa societa? 
A concedere finanzlamenti ad 
altre imprese in cui tornano 
sempre gli stessi no mi: cloe 
quell! del soci della stessa 
COFISI, piu uno nuovo, il no
me di un ricercato della po
lizia. Ecco, e in questo giro 
di amicizie l'altro a segreto» 
indicato dalla polizia come 
base delle fortune di Cianci
mino. 

Se d'altra parte in una del
le societa-madri e'e la moglie 
in un'altra (la SIR) il presta-
nome e Invece un cugino. Giu
seppe Lisotta, anche lui cor-
Ieonese, anche lui in paren-
tela maflosa. Qui gli affari so
no ancora piu grossl. Il rap
porto e ad esemplo prodigo di 
informazioni su una opera-
zione dawero interessante: lo 
acquisto In blocco, da parte 
della SIR (alia conclusione 
dell'affare cassistette Cianci
mino », precisa il rapporto del 
questore) dl 14 appartamenti 
della impresa Stazzi e Albeg-
glani a favore della quale pro
prlo Ciancimino aaveva in pre-
cedenza interposto I suoi buo-
ni ufflcl presso la Cassa di Ri-
sparmlo perch* potesse otte-
nere un flnanzlamento dl mez-
mo mlliardo». 

A questo punto, che rlsaltl 
fuorl — anche dal rapporto 
della polizia — che per autl-
sta personate Ciancimino a-
vesse fatto assumere dal Co
mune il rampollo del capo 
mafia dl Vicari, Giuseppe 
Marsala, rischla di diventare 
una quisquiglia. Un po' meno 
la ciroostanziata rivelazlone 
della « topografia * del voti di 
preferenza In favore di Cian
cimino ad ogni elezione am-
mlnistrativa, topografia che 
inslste sulle borgate cittadine 
piu permeabili all'influenza 
maflosa. Punto sui vivo, 11 le
gale di Ciancimino e esploso. 
La polizia dice che Ciancimi
no raatrellava preferenae in 
zone dl mafia?, e scattato lo 
awocato Campo. 

Bene — ha proseguito: allo-
ra facclamo la stessa anallsl 
per le stease preferenze dl un 
altro esponente d.e. sempre 
elette a Palermo, l'ex mlnlstro 
Restlvo. L'awertlmente e 
brutale, ma certe calcolato 
con attenzlone. 

Giorgio Frasca PoVara 

Addetti ai 
trasporti pubblici 

Lo scrivente fa presente 
il suo caso e quello dl al
trl due penslonatl del fon
do speclale per gll addetti 
al pubblloi servlzl dl tra
sporto, I quali dal 1971 ad 
oggi non hanno ancora vi
sto esaudlre la loro rlchle-
sta da parte dell'INPS, con 
la speranza che la loro trl-
ste situazione venga rlsol-
ta una volta per sempre. 

1) BRIGANTI Lulgi, at-
tende gii assegni famllla-
rl per la sorella a carlco 
ed inablle a qualsiasi pro-
ficuo lavoro dal 1. febbralo 
1962, glorno in cui e stato 
collocate a rlposo per 11-
mltl dl eta. In servlzio ha 
sempre perceplto 1 detti 
assegni. Inoltre, chlede la 
rettlfica del cognome del
la moglie da NOCELLO ad 
UCCELLA. 

2) CASTAGNA Edoardo. 
dal 1° dlcembre 1971 non 
ha ancora perceplto gll as
segni famlllari per la mo
glie pur avendo scrltto al-
1'INPS svariate volte. 

3) IULIANO Carmine, at-
tecxle gll assegni per la mo
glie dal 1" dlcembre 1971 
pur avendo avuto, al ri-
guardo, precise assicura-
zioni sla dal dlrettore ge
nerale che dal presidente 
dell'INPS. 

LUIGI BRIGANTI 
Napoll 

Caro compagno Briganti, 
siamo dolenti di dartl 

una spiacevole notizia: in 
base alle vigenti norme 
non competono gli assegni 
familiari da parte del
l'INPS per la sorella di 
un pensionato anche se es-
sa risulta a carico del pen
sionato stesso ed e inabi-
le a qualsiasi proficuo la
voro. E' certo questa una 
delle frequenti incongruen-
ze che appaiono in alcune 
leggi che si ha il coraggio 
di chiamare « sociali». Non 
ci sembra affatto giusto ed 
umano che una persona in-
valida, inabile a qualsiasi 
proficuo lavoro e quindi 
a carlco del fratello, deboa 
considerarsi tale flno a 
quando questi lavora. Pro-
prio nel momento in cui 
il lavoratore cessa la sua 
attivita e, con la misera 
pensione che liquida, vie-
ne ad avere, quindi, mino-
ri possibilita di assistere 
la congiunta inabile, per 
cui I'assegno dovrebbe au-
mentare d'importo, proprio 
allora la legge dice: ora 
basta, sei diventata piu 
giovane, abile al lavoro e 
percib non puoi essere piu 
considerata a carico. La 
rettifica del cognome dl 
tua moglie, ci risulta in 
corso di definizione. 

Per quanto riguarda gli 
altri due pensionati, Ca-
stagna e Iuliano, ti preci-
siamo quanto segue: poi-
che la legge che ha esteso 
la concessione della quota 
di maggiorazione per il co-
niuge, 6 entrata in vigore 
il 1° dicembre 1971, VINPS 
in tale epoca si & trovato 
a dover esaminare oltre 
10.000 domande di maggio
razione solo per il coniuge 
oltre agli altri adempimen-
ti previsti dalla detta leg
ge. Successivamente I'lsti-
tuto ha dovuto procedere 
anche all'applicazione del
ta legge in favore degll ex 
combattenti ed un'altra 
sosta forzata, per circa ot
to mesi, si & avuta a cau
sa delle esigenze tecniche 
connesse alia costituzione 
dell'archivio automatizzato 
delle pension! a carico del 
Fondo di previdenza per 
gli autoferrotranvteri. 

Alio stato attuale il la
voro di ricostituzione del
le pensioni per il carico fa-
miliare & in corso. Abbia-
mo motivo di ritenere che 
la pratica di Tuliano deb-
ba essere deflnita entro 
quesfanno, mentre quella 
di Castagna dovra segnare 
il passo un mesetto in piu, 
in quanto il fondo di previ
denza il 31 agosto 1972 
chiese lo stato di famiglia 
ed il certiflcato di matri-
monio del pensionato. Det
ti documenti hanno rag-
giunto il fascicolo dell'in-
teressato soltanto di recen
te, ragion per cui la prati
ca e ora in corso di esame 
e non potra essere deflni
ta subito a causa dei nu
merosl adempimenti richie-
stl. Indubbiamente questi 
ritardi sono dovutl alia 
inefflcienza della ammini-
strazione pubblica. Ineffl
cienza che ha la sua origi-
ne nella eccessiva burocra-
zia che non si riesce an
cora a scardinare. in quan
to dei ventilati progetti di 
riforma delta pubblica am-
mintstrazione esistono so
lo parole. 

Per clii ha 
lavorato 
nella RFT 

Alcuni compagnl del mio 
paese te-natl dalla RFT 
(Repubbllca Pederale Te-
desca) dopo aver svolto 
attivita lavorativa per pe
riod! variant! dai 7 ai 9 
mesi, si sono visti respin-
gere la domanda per l'in-
dennita di disoccupazione 
da parte dell'INPS per-
ch6: 1) non avevano cer-
cato lavoro per 4 settlma-
ne nella RFT prima di 
tornare in Italia. 2) ave
vano, alcuni di essi, lavo
rato per plu d! 8 mesi nel
la RFT. Desldererei sapere 
in quali casi i lavoratori 
italiani che tornano dal-
l'estero hanno ancora dlrlt
to alia indennita di disoc
cupazione? 

MICHELE FIGLIULO 
Valva (Salerno) 

Ecco per te e per tutti 
gli altri compagnl lavora
tori che tornano daU'este-
ro, le nuove norme ema
nate dall'INPS m materia 
di disoccupazione in regi
me di regolamentazione in-
ternazionale, norme che in 
base alia precedente rego
lamentazione erano piu re-
strittive fvedi, ad esempio, 

le norme riferite alia Fran-
cia ed al Lussemburgo le 
quali concedevano la pos
sibilita di continuare a go-
dere delle prestazioni di 
disoccupazione in uno Sta
to diverso da quello com-
petente soltanto al lavo
ratori del settore carbosi-
derurgico). 

L'attuale regolamentazio
ne che, fra l'altro, consen-
te a tutte le categoric dei 
lavoratori di godere della 
indennita di disoccupazio
ne al di fuori del paese 
competente, ha anche abro-
gato la convenzione italo-
tedesca del 5-5-1953. Pertan-
to attualmente i lavorato
ri italiani autorizzali a 
beneflciare in Italia delle 
prestazioni per disoccupa
zione a carico della Ger-
mania Federate, vengono 
ad usufruire delle presta
zioni stesse nella misura 
prevista da tale Stato e 
non, come avvenfva in pas
sato, nella misura meno 
elevata prevista dalla legi-
slazione italiana. 

Anche questa nuova di-
sciplina ha perb delle li-
mitazioni, infatti essa sta-
bilisce che il disoccupato 
pub ottetiere il rilascio del
la auiorizzazione a fruire 
delle prestazioni al di fuo
ri dello Stato competente 
se e rimasto a disposizio
ne degli ufflci del lavoro 
del predetto Stato per al-
meno quattro settimane 
(cosa che i lavoratori in 
questione pare non abbia
no fatto). Ottenuta Vauto-
rizzazione il lavoratore po
tra percepire I'itidennita 
di disoccupazione al dl 
fuori dello Stato compe
tente per un periodo che, 
tenuto conto del periodo 
grid indennizzato in tale 
Stato, non sia superiore 
al periodo massimo ivi 
indennizzabile e, in ogni 
caso, non superiore a tre 
mesi a partire dalla data 
in cui il lavoratore stesso 
ha cessato di essere a di
sposizione degli uffici del 
lavoro dello Stato compe
tente. 

Qualora, invece, il lavo
ratore fosse rimasto disoc
cupato in Italia, in questo 
caso la domanda sarebbe 
stata, ovviamente, esami-
nata nel quadro della le-
gislazione italiana tenendo 
conto tuttavia, ai fini del 
raggiungimento dei pre-
scritti requisiti, dei perio-
di di lavoro compiuti pre-
cedentemente in altri Sta
ti. 

Attendiamo 
precisazioni 

Sono un pensionato di 
vecchiaia dell'INPS dal 
1966 ed a tutt'oggi non 
ho ancora avuto l'aumen-
to della pensione previ-
sto dalla legge deH'11-8-
1972, n. 485, e decorrente 
daU'1-7-1972. Desldererei 
sapere se detto aumento 
mi compete ed in quale 
misura. 

ANGELO ANTONINI 
Roma 

Per poter stabilire non 
solo il diritto ma anche 
Ventita dell'aumento del
ta tua pensione, aumento 
prevlsto dalla legge nu-
mero 485 dell'll agosto 
1972, 5 necessario che tu 
ci comunichi Vesatto im-
porto della tua pensione 
goduta alia fine di giugno 
1972 depurata da eventua: 
U assegni per carico famt-
Hare, e ci precisi altresl 
se set un pensionato delta 
assicurazione generale ob-
bligatoria o di una delle 
gestioni speciali (coltiva-
tori diretti, mezzadri e co-
loni, artigiani, ed esercen-
ti attivitb commerciall). 

Conteggi 
d'imbarco 

Nello scorso mese di 
gennaio vi scrissi in meri
to ad un mio caso che gra
zie a vol ho risolto con 
soddisfazione. Anche se In 
ritardo vi ringrazio e vi 
spedisco, accluso alia pre
sente. un assegno dl lire 
10.000 per sostenere la no
stra stampa. Approfitto 
dell'occasione per sottopor-
vi un nuovo caso: quando 
la capitaneria di porto ef-
fettub 1 conteggi per gli 
anni di imbarco, mi furo
no conteggiatl diecl mesi 
In meno, nfe e stata tenuta 
presente la mla navigazlo-
ne durante le due guerre. 
quella del 1915-1918 e quel
la del 194*1943. Ho chie-
sto, pertanto. alia previ
denza marinara la relati-
va rettifica, ma flno ad 
oggi non ho samite anco
ra nlente. 

MARIANO ATTARDI 
Piano di Sorrento 

(Napoll) 

Ti ringraziamo di cuore 
per la sottoscrizione per 
la stampa del PCI, che an
che attraverso questa ru-
brica 6 sempre al fianco 
dei lavoratori e dei pen
slonatl In merito alia tua 
rtchiesta: la pensione, ci 
risulta, ti 6 stata liquida
te sulla base di 19 anni 
10 mesi e 10 giorni di ser
vlzio utile, pari a 20 anni 
interi; e non gia, come tu 
ritieni, sulla base di 174 
mesi e 19 giorni, vale a 
dire 14 anni, 6 mesi e 19 
giorni. Ti precisiamo che 
nei suddetti 20 anni sono 
stati gia compresi un an
no e 18 giorni per raddop-
pio della navigazione mer
cantile relativa alia guer-
ra 1915-1918 ed 1 anno, 2 
mesi e 24 giorni per rod-
doppio navigazione mer
cantile relativa alia guer-
ra 1940-1943. Ti precisiamo 
altresl che la tua attuale 
pensione che & di lire 
7OM0 al mese comprensi-
va dello scatto per la sca-
la mobile gia concesso 
con decorrenza 1-1-1973, dal 

11-11974 subira un ulteriorc 
aumento, sempre dovuto 
alio scatto della scala no-
bile, del 9JB%. 


