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La FILK-C6IL a congresso aH'indomani dello sciopero contro il colpo di mano tfegfr editori 

Poligrafici: temi centrali del dibattito 
la libertae la riforma delflnformazione 

/ problem} rivendkalM della categoria - Ho alia concentraiione - Contrattare la rislrutturaiione • Mercoledi convegno con la Federazione della Stampa 

I gruppi parlamentari comunisti terranno mercoledi una conferema stampa 
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Una selva di istituti sperpera 
i 1500 miliardi dell'assistenza 

Situazione graWssJmo e spree/?/ co/ossa/i - 362SS inti e soffoenfj - 19 i minister! che erogono /ondi 

ROMA, 9 dicembre 
AU'indomani dello sciopero 

nnzionale che ha visto i sin-
dacati reagire durnmente al 
colpo di mano degli editori 
che hanno tentato di aumen-
tare unilateralmente il prez-
zo del giornali, si apre a Ro
ma il X Congresso naziona-
le della Federazione italiana 
lavoratori poligrafici e cartai, 
adcrente alia CGIL (FILPC-
CGIL). 

II Congresso, 1' cui lavori 
iniziano domani, intende af-
frontare una problematica as-
sai vasta che, muovendo dal 
terreno contrattuale della ca
tegoria, si allarga ai proble-
mi piu generali e di prospet-
tiva della liberta di stampa: 
impegnando dunque tutto il 
movimento democratico del 
Faese. Non a caso, del resto, 

la terza giornata dei lavori 
(mercoledi 12) e specifica-
mente dedicata ad un «con-
vegno » sui problemi della li
berta di stampa e della ri
forma dell'editoria, al quale 
saranno relatori il segretario 
della FNSI, Luciano Ceschia, 
ed il piofessore Ferdinando 
Rotondo. 

Muovendo da 800 precon-
gressi aziendali che, secondo 
le cifre fornite dal sindacato, 
hanno impegnato circa cin-
quantamila lavoratori, la FIL-
FC si ripromette innanzitutto 
di sviluppare una discussione 
che rappresenti un attivocon-
tributo al consolidamento del
la linea politico-rivendicativa 
della Federazione, nel quadro 
generale della strategia delle 
riforme. 

Vengono subito in luce, da 

DUtliato U sindoco 

II procuratore di 
Napoli: «pulire 
subito la citta» 

,- Necessaria I'assunzione di 450 netturbini 

\ NAPOLI, 9 dicembre 
,' Di fronte all'irresponsabili-
tp dell'Amministrazione co-
niunale che, passato il perio-
do drammatico deU'infezione 
(Jolerica, ha lasciato che tutto 
^ornasse alio stato precedent 
te, il procuratore della Re-
pubblica ha inviato una lette-
ja di diffida al sindaco, pro
fessor Gerardo De Michele, 
dc, invitandolo quanto pri
ma all'adozlone di quei, prov-
vedimenti indispensabili ad 
assicurare la pulizia della cit-
ta. Questi prowedimenti deb-
bono tradursi nella assunzio-
ne di 450 netturbini e nella 
rapida utilizzazione dei disoc-
cupatl impiegati nei cantieri 
di lavoro per la pulizia delle 
fogne. 
• II centro-sinistra dopo aver 
dato vita irresponsabllmente, 
nel pieno deU'infezione cole-
rica, ad una incomprensibile 
crisi, ha lasciato, superata 3a 
fase acuta dell'epidemia, che 
la citta riassumesse tutte le 
caratteristiche precedenti: una 
totale carenza dei servizi di 
nettezza urbana, l'abbandono 
dei quartieri popolari perife-
fici. Le strade sono tornate 
ovunque sporche; i sacchet-
ti con la spazzatura giacciono 
r^uovamente agli angoli di 
ogni strada; la vigilanza sulle 
condizioni igieniche dei pub
blici esercizi si e allentata — 
per non dire che e cessata 

del tutto —; nelle salumerie 
si vendono nuovamente latti-
cini senza alcuna protezione; 
per le strade i pescivendoli 
abusivi e non.vendono tran-
quillamente i prodotti senza 
alcuna garanzia igienica; i 
frutti di mare hanno fatto la 
loro ricomparsa senza che si 
rispettino le norme emanate 
dal ministero della Sanita per 
la loro vendita. ' 

L'Amministrazione comiina-
le di fronte a tutto cio e ri-
masta completamente agnosti-
ca, dimostrando assoluta e ir-
responsabile noncuranza per 
quelle che dovrebbero essere 
elementari norme di igiene 
sociale. Questo stato di cose 
ha indotto il procuratore del
la Repubblica a intervenire 
sollecitando il sindaco a pren-
dere quelle indispensabili de
cision! per assicurare alia cit
ta almeno un aspetto pulito. 
Come dicevamo, per far que
sto occorre innanzitutto pro-
cedere al potenziamento del 
servizio di nettezza urbana — 
ci sono 450 posti che incom-
prensibilmente non vengono 
coperti — e quindi assicura
re un controllo maggiore sul
le condizioni igieniche ° dei 
pubblici esercizi e dell'attivi-
ta dei venditori ambulanti in 
particolare, da realizzare con 
la istituzione del corpo dei 
vigili annonari, ora inesi-
stente. 

Wei Nlermitano due anni la 

Per ereditare uccise 
: il nipote di 15 anni 
•Uassassino e stato arrestato - // ragazzo 
era stato strozzato e gettato in un pozzo 

PALERMO, 9 dicembre 
' Quindici anni, garzone di 

ristorante, figlio e nipote di 
drgastolani, Agostino Sorci, 
trovato morto il 17 ottobre di 
due anni fa (il corpo parzial-
rhente mummificato, una cor-
da stretta attomo al collo) 
in fondo ad un pozzo di Ba-
gheria, era stato ucciso dagli 
zii per una eredita. La solu-
zione del giallo e venuta do
po ventotto mesi di indagini, 
con remissione di mandati di 
cattura per omicidio volonta-
rio, occultamento di cadave-
re, sequestro e danneggia-
rhento, spiccati contro Salva-
tbre Sorci, 30 anni, fratello 
del padre del ragazzo, la zia. 
Rosa Mineo, 39 anni, sorella 
del padre e suo marito An-
tbnino Mineo. 43 anni. 
'Artefice e ideatore del de-

lpto, orrendo per la dinamica 
ci per il movente, sarebbe lo 
no del ragazzo: Salvatore 
^orci. Secondo la ricostruzio-
ne fatta dagli investigatori 
voleva sbarazzarsi del nipote 
senza lasciare tracce. Strozza
to barbaramente, il corpo de-
nudato per rendere impossi-
bile ogni identificazione, Ago
stino — l'unico a cui toccas-
se, dopo la condanna a vita 
del padre, un ritaglio di ter
ra del valore di poco piu di 
mezzo milione, lasciatogli in 
eredita dal nonno — era sta-
t6 scaraventato dentro ad un 
pozzo in contrada «Porcara» 
alle porte di Palermo. 

i II ritrovamento awenne 
due mesi dopo la morte del 
ragazzo: in un primo tempo i 
dLsegni degli assassin! furono 
a&secondati dalle incredibili 
gaffe dei medici legali e de
gli investigatori: si disse che 
il corpo era quello di Mauro 
De Mauro; poi di Pino Vas-
sallo, il figlio del boss del-
Ifedilizia palermitana rapito 
pYoprio in quel periodo. 

Alia fine, la faticosa rico-
struzione della carta d'identi-
t^ del ragazzo, ridotta a bran-
d«lli, ritrovata in fondo al 
pozzo, portb alia identificazio
ne di Agostino Sorci. Per due 
ahni gl izi i tentarono di con-
fqndere le acque: mlsero in 
giro ad arte la voce che il ra

gazzo fosse stato messo a ta-
cere dai colpevoli del delitto 
(l'uccisione di una guardia 
giurata), per il quale il pa
dre di Agostino, insieme ad 
un fratello stanno ancora 
scontando 1'ergastolo. 

Acqua razionata 
a Genova anche 

nelle zone 
di Ponente 

GENOVA, 9 dicembre 
Un'ora ai pioggerella aveva 

fatto sorgere speranze tra la 
cittadinanza genovese, che ha 
innanzi a se una prospetti-
va drammatica per carenza 
di acqua, dovuta — come e 
noto — airinsufficienza dei 
depositi di invaso degli acque-
dotti cittadini, che non han
no retto a una prolungata 
assenza di precipitazioni. 

In Liguria e in atto una 
eccezionale siccita, a cui la 
regione potrebbe far fronte 
soltanto se munita di deposi
ti sufneienti. Questi ultimi in-
vece mancano. 

L'ora di pioggerella. preci-
pitata sulle alture intorno agli 
invasi dell'acquedotto del Bru-
gneto dalle 19 alle 20^0 di sa-
bato non e stata nemmeno suf-
ficiente a smuovere di un mil-
limetro il pluviometro della 
diga del Brugneto. Dopo quel-
la timida pioggia oggi e im-
perversato il sole che ha dato 
alia Liguria una delle sue 
limpide giomate invemali. 
Questa situazione ha reso in-
derogabile il razionamento del-
l'acqua che verra erogata da 
domani, lunedi, a giorni al-
terni anche nei quartieri del 
ponente cittadino e della Val 
Polcevera, zone che finora e-
rano state escluse dal razio
namento fria in atto per-la 
Val Bisagno e la zona di le
vari te. 

questa scelta, alcuni decisivi 
problemi di categoria sui qua-
li e oggi urgente far matu-
rare anche una azione riven-
dlcativa a livellc aziendale. Si 
tratta dei problemi dell'ora-
rio di lavoro (che si salda al 
tenia della difesa e sviluppo 
dell'occupazione, con partico
lare riguardo anche a quella 
femminile e, naturalmente, al 
Mezzogiorno); delle qualifiche 
(dall'inquadramento unico ad 
un monte di ore pagate per 
lo studio); dell'ambiente di 
lavoro (che e un altro mo-
mento di particolare impor-
tanza per l'attacco all'attuale 
organizzazione del lavoro). 
Emerge anche, come questio-
ne di vasta risonanza nazio-
nale, il problema dell'inter-
vento - sull'industria cartaria 
con la proposta di un piano 
pluriennale di sviluppo (e si 
sa quando le questioni lega
te al prezzo ed alia distribu-
zione della carta siano deci
sive per una effettiva con-
quista della liberta di infor-
mazione). 

Impegno particolare e con-
seguente anche a queste scel-
te, e tuttavia quello legato 
alle proposte di riforma per 
la stampa e l'editoria, che m-
teressano non solo la catego
ria, ma tutte le forze demo-
cratiche del Paese. In questa 
direzione, la FILPC muoveda 
due precisi punti di riferimen-
to: la mozione conclusiva del 
suo IX Congresso (svoltosi a 
Venezia nel 1970) e l'ordine 
del giorno sui problemi della 
informazione approvato al re-
cente VIII Congresso della 
CGIL a Bari (che riguardava 
giornali, editoria, ma anche 
radio-televisicne e spettaco-
lo). 

La scelta, che da domani il 
Congresso dovra approfondi-
re ed elaborare, e chiara. Per 
quanto riguarda i giornali si 
parte infatti dalla constatazio-
ne dell'esistenza di due fe-
nomeni, strettamente collega-
ti: il processo di concentra-
zione delle testate da parte 
del capitale privato monopo-
listico e l'ingresso nell'indu-
stria grafica di nuove e piu 
avanzate tecnologie. Concen-
trazione e ristrutturazione, 
dunque. La ' FILPC contesta 
decisamente la prima e chie-
de, legittimamente, di contrat
tare la seconda evitando che 
l'editore sia l'unico e indi-
scusso protagenista di qual-
siasi scelta organizzativa a-
ziendale, dalla quale natural
mente 'dipende la soprawiven-
za stessa delle testate (il cui 
pluralismo e, comunque, una 
prima garanzia di liberta). 

Le proposte sono conseguen-
ti (e su di esse, oltretutto, e-
siste una vasta convergenza 
di forze democratiche) a que
sta premessa. Si chiede, infat
ti, la creazione di centri stam
pa pubblici, muovendo dal 
presupposto che chi detiene il 
controllo dei mezzi di produ-
zione impone sui mercato 
prezzi di stampa eccessivi, im-
ponendo dunque nei fatti alle 
organizzazioni di massa, cul
tural!, sindacali, politiche, 'al
le Regioni, di dotars! di pro-
pri strumenti editoriali. 

Poiche 1'informazione e un 
servizio sociale, occorre dun
que che lo Stato ne soddisfi 
le esigenze primarie — cosl 
come, del resto, si chiede an
che per la radio-televisione. 
Ecco, allora, la richiesta di 
una riforma della legge sulla 
stampa che comprenda anche 
prowidenze a favore dei quo-
tidiani, attraverso sgravi fi-
scali, riduzione delle tariffe 
telefoniche e telegrafiche, ri
duzione dei costi di traspor-
to e concessione gratuita di 
un certo quant itat ivo di car
ta: il tutto con particolare e 
preminente attenzione alle 
pubblicazioni di quelle strut-
ture fondamentali della demo-
crazia nazionale che sono i 
partiti, le associazioni sinda
cali, cultural!, di massa, ecc. 
Siamo ben lontani, come si 
vede, dalla pretesa editoriale 
di risolvere il problema del
la a crisi della stampa » con 
un semplice prowedimento 
di aumento del prezzo dei 
quotidian!. 

Particolarmente impegnativa 
e anche la proposta di rifor
ma per l'editoria del libro, 
attraverso la quale si stabili-
sce un collegamento con la 
riforma della scuola. Anche 
in questo settore domina, in
fatti, la concentrazione di po-
chi gruppi editoriali: sui pa
norama nazionale delle 1.200 
case editrici, 1'80 per cento del 
fatturato e di competenza di 
pochi colossi. Sono la Mon-
dadori, Rizzoli, Fabbri, UTET, 
il gruppo Etas-Kompass (Fiat), 
De Agostmi e Garzanti: tutte 
societa dove oltretutto si in-
crocia anche una comparte-
cipazione di capitali stranisri 
o di imperi finanziari della 
chimica (Montedison) e del 
petrolio (ENI, Monti). 

l a FILPC sottolinea come 
il caposaldo di questo impe-
ro sia il settore del libro sco-
lastico, che da solo garanti-
sce oltre un terzo del fattu
rato annuo (che nel 1973 e 
di 350 miliardi). E' qui, dun
que, che si pu6 intervenire in 
primo luogo, eliminando l'ob-
bligatorieta dell'adozione dei 
testi scolastici. superando la 
fase attuale di una distribu-
zione gratuita dei libri, per 
giungere invece ad una mol-
tiplicazione di biblioteche di 
istituto e di classe che assi-
curino al contempo una di-
versa e piii avanzata organiz
zazione della ricerca scolasti-
ca e una piii intensa diffu-
sione del libro. 

E' questa, evidentemente, 
una proposta di vasto impe
gno che coinvolge nel dibat
tito tutto lo schieramento de-
bocratico. Ma e anche una di-
mostrazione del grado di ma
turity e dell'importanza degli 
obiettivi che il Congresso del
la FILPC intende porsi nei 
prossimi giorni. 

Dario Natoli 

«Federico C» arenata per la nebbia 

-.*$» 

. ^<4*r*»<* #<»v« 
' * * X • • ^ * i ^ v : , " - v ^ ̂  

•̂SSxJ f̂c ^ 

* * i v * 

FORT LAUDERDALE (Florida) — La nave pas*eggeri italiana « Fadtrice C » ti • arenata su un banco 
di sabbia al largo dl Fort Lauderdale. Due tentativi compiutl dai rimorchlatori per liberare la nave 
sono fallltl. I 606 passeggeri che vlaggiavano sulla « Federico C » sono stall sbarcati e ospitati in 
un albergo di Miami Beach. La nave, che ha un equipaggio di 230 uomlnl, si e arenata mentre rltor-
nava da una croclera nelle Bahamas, a quanto sembra, a causa*della fitta nebbia. Nella telefoto ANSA: 
la « Federico C » arenata dliianii a Fort Lauderdale. 

ROMA, 9 dicembre 
L'Amministrazione comuna-

le di Perugia ha aperto una 
vertenza con il ministero di 
Grazia e Giustizia per impe-
dire che mezzo miliardo dl 
danaro pubblico venga spreca-
to nella costruzione di una 
nuova casa di rJed«co2ione 
per minorenni che avrebbe 
come unico risultato quello 
dl sommare alia violenza so
ciale (che e all'origine della 
« devianza » dei Tagazzi) un'al-
tra violenza. addirittura isti-
tuzionalizzata. 

In sostanza la Giunta peru-
gina non solo pone un pro-
olema dl orientamento della 
spesa, ma mette concretamen-
te in discussione tutti gli 
orientamenti — ideologici, po
litic!. finanziari — dell'assi
stenza pubblica. E questo pro-
prio nel momento in cui da 
un lato le sparate demagogi-
che dell'on. La Malfa sui con-
tenimento della spesa corren-
te. e dall'altro le proposte di 
profondi mutamenti elaborate 
dai comunisti per la gestio-
ne del settore assistenziale, 
fanno anche di questo proble
ma un « test» politico parti
colarmente attuale neH'immi-
nenza della discussione del 
bilancio dello Stato. Tanto 
che i gruppi del PCI della 
Camera e del Senato hanno 
declso di convocare per mer
coledi prossimo una conferen-
za-stampa per documentare la 
gravita della situazione, e gli 
sprechi colossali, e i danni 
gravissimi che derivano pro-
prio dal rifiuto di avviare un 
profondo processo riforma-
tore. 

QUANTO SI SPENDE — 
Per «non» assistere, soprat-
tutto per non assistere l'in-
fanzia, lo Stato spende ogni 
anno qualcosa come 1.500-
1.600 miliardi. I dati piii ag-
giornati si riferiscono al '67: 
un'indagine conoscitiva con-

Sarebbero in com da parte dei carabinieri a Genova, Mano e Torino 

Nuove indagini sugli industriali 
finanziatori del principe nero»? 

// mhsino De Marchi avrebbe lunzionato da centro di raccolta dei fondi per Borghese • La conferma delle operaiioni 
finaaiiarie condotte in Sfmera con /'ex are del caffh) • Rhelazioni di un iaduslriale anianato dal consigtiere del MSI 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 9 dicembre 

I carabinieri mantengono U 
piii stretto riserbo sui contat-
ti presi da alcuni ufficiali del-
l'Arma con alcuni industriali 
non soltanto di Genova ma, a 
quanto si dice, anche di Mi-
lano e Torino. Tuttavia le 
prime indiscrezioni trapelate 
informano che queste visite 
vanno direttamente collegate 
ai risultati dell'ultimo inter-
rogatorio subito a Padova dal 
consigliere provinciale del MSI 
di Genova aw. Giancarlo De 
Marchi. 

I carabinieri procedono con 
delicatezza e circospezione. Ci 
sono alti ufficiali che si reca-
no, vestiti in borghese, negli 
uffici di industriali. Non vc-
gliono dar nell'occhio in una 
vicenda che gli alti comandi 
impongono sia coperta dal 
massimo riserbo possibile. 

Non e difficile, tuttavia, ri-
tenere che queste visite degli 
ufficiali dei carabinieri tenda-
no a chiarire portata e con-
sistenza di eventuali iinanzia-
menti forniti al De Marchi. 
Costui, in quel triangolo del
la cospirazione golpista sco-
perto dalle indagini condotte 
dal procuratore della Repub
blica di Padova dott. Fais, 
avrebbe funzionato — secondo 
l'accusa — da punto di con
vergenza all'interno del no-
stro Paese. ' . 

Di quale triangolo si *ratta? 
Di quello che per primi ab-
biamo rivelato: Borghese in 
Spagna, l'ex are del caffe» 
Giacomo Tubino in Svizzera, 
il dirigente missino Giancar
lo De Marchi in Italia. 

II rapporto diretto con lln-
dustriale Tubino, rifugiato in 
Svizzera per sfuggire alia con
danna subita di 8 anni di car-
cere per il piii clamoroso con* 

A proposUo di un artkolo del tPopol01 . 

Lavoro a domicilio: 
una polemica dannosa 

Dopo I'approvazione del
la legge sui lavoro a domici
lio avvenuta definitivamente 
il 5 dicembre scorso al Sena
to. era giusto aspettarsi — e 
non era chiedere troppo — 
da parte delle forze politiche 
che ne erano state direttamen
te protagoniste, e ne avevano 
quindi rissuto i travagli su-
bendo gli attacchi piii o me-
no aperti, un commento tutto 
teso ad esaltare il successo 
raggiunto mettendo in eviden-
za che questa conquista era 
stata possibile per due ra-
gioni di fondo. 

La prima: per il movimento 
unitario di base, in primo luo
go delle lavoranti a domicilio, 
ma, assieme ad esse, del mo-
rimento sindacale, delTUDI, 
delle ACLI, dei Comuni e del
le Regioni: la seconda, non 
certo per ordine di importan-
za, per Vunita politica dei 
maggiori parttti PCI. PSt, DC, 
che si era concretata sia nel 
lavoro delle commissioni n-
strette, alia Camera, e fatico-
samente raggiunta. malgrado 
una parte della DC. anche al 
Senato, sia nei dibattiti uni-
tari svolti un po' in tutto il 
Paese. 

Non pud quindi non procu-
rarci rammarico il fatto che 
la onorevole Anselmi, nell'ar-
ticolo di fondo apparso sid 
Popolo, nell'esaltare il grande 
valore positivo della legge non 
abbia saputo rinunciare, per 
mero spirito di parte, ad una 
falsa polemica con not. 

E' davvero soprendente, o 
quanto meno singolare, il fat
to che dopo 10 anni di silen-
zio della DC sia sui piano par-
lamentare che su quello poli
tico. superato solo negli an
ni '70, si abbia il coraggio di 
affermarc, sapendo di falsifl-

care la realta. che sui proble
ma della intermediasione sol
tanto la DC sarebbe merito-
ria del risultato • ottenuto. 
quando si sa benissimo che 
la posizione dei comunisti e 
sempre stata quella dell'abo-
lizione deU'intermediazione, 
con la richiesta di punizioni 
severe per chi vi avesse fatto 
ricorso. , 

La on. Anselmi sa benissi
mo da che parte sono venuti 
gli attacchi (per carita di pa-
tria non faremo nomi) a que
sta legge e non e corretto cer-
care di nasconderlo usando la 
logora arma dell'anticomuni-
smo. 

A proposilo delle regioni am-
ministrale dai comunisti, cita-
te negativamente dalVon. An
selmi, e noto quale enorme 
contributo sia venuto non so
lo dal movimento popolare, 
ma dall'espressione dei Con
sign comunali, provinciali e 
delle Regioni in modo diretto: 
contributo d'altronde ricono-
sciuto dalla stessa on. Ansel
mi in un precedente articolo 
apparso sui Popolo. 

La nostra preoccupazione i 
che questa polemica contrad-
dice alle esigenze di mantene-
re la larga unith che e ne
cessaria nella fase di gestione 
della legge. Infatti, la stessa 
on. Anselmi riconQsce che la 
applicazione della legge richie-
dera un grandissimo impegno 
di forze sindacali e politiche: 
e forse nell'interesse delle la
voranti a domicilio, dello svi
luppo indispensabile del loro 
movimento, introdurre moti-
vi artificiosi di polemica tra 
le forze popolari? Francamen-
te crediamo di no. 

Isa Ferraguti 

trabbando di caffe scoperto 
nel porto di Genova, e stato 
ammesso in pieno — come il 
nostro giornale ha riferito — 
dallo stesso De Marchi nei 
corso dell'ultimo interrogato-
rio subito a Padova. 

Sulle ammissioni del De 
Marchi si sono saputi, a Ge
nova, altri particolari. Non 
soltanto il De Marchi ha am
messo che la lettera firmata 
«tuo Giacomo » e risalente al 
maggio 1972 era stata scritta 
dall'ex a re del caffe » Giaco
mo Tubino e ha confernrcto 
in pieno di essere intervenuto 
nella trattativa per l'acqui-
sto di una banca svizzera di 
cui riferisce la missiva di Tu
bino, ma sulla base di nitre 
documentazioni presentategli 
dal procuratore dott. Fais, il 
De Marchi, rifugiandosi nel 
« segreto d'ufficio », di fronte 
all'incalzare delle domande, 
avrebbe dichiarato d'aver trat-
tato oaffari per miliardi e 
miliardi di liren come awo-
cato di fiducia di Borghese e 
di Tubino. 

Dopo questo lungo interro-
gatorio del De Marchi, awe-
nuto a Padova la sera di ve-
nerdi scorso 30 novembre, so
no iniziate da Genova, con di-
ramazioni a Milano e Torino, 
le visite di ufficiali dei cara
binieri ad alcuni industriali. 
Costoro sono sospettati d'a-
ver finanziato Borghese? La 
domanda non sorprende dopo 
che un tribunale romano ha 
confermato l'autenticita del 
documento da noi rivelato a 
suo tempo, relativo alia riu-
nione di armatori e finanzie-
ri liguri raccolti attorno at 
«principe nero» nella villa 
Canale di Capo Santa Chiara 
durante la primavera del 19P9. 

Trapela ora che, dopo quel
la riunione, altre ne sarebbe
ro seguite, - concretizzandosi 
in finanziamenti tanto solidi 
da dar luogo a massicci ac-
quisti di armi da parte del
le organizzazioni terroris*iche 
fasciste. Alcuni depositi di 
queste armi vennero scor>erti 
nel 1970 in seguito anche a 
contrasti tra fascisti. 

Sulle « collette » per finan
ziamenti alia « trama r.era » 
un industriale genovese che 
non vuol essere nominato, ci 
ha fornito una confidenza. 

Racconta rindustriale in 
questione: m Alcuni mesi pri
ma dell'arresto del De Mar
chi compii un viaggio in Sviz
zera, avevo fretta e viaggiai 
in aereo. In albergo a Luga
no mi raggiunse una telefo-
nata di Tubino: "Devo pro 
porti un affare importantissi-
mo, fondamentale anzi, î er il 
tuo stesso awenire " affermo 
Tubino al telefono. Gli dissi 
che non avevo tempo. Ci sa-
remmo incontrati all'indoma-
ni aU'aeroporto di Lugano. 

«Quando, all'indomani ap-
punto — afferma l'industria-
le — stavo per awiarmi al-
l'aereo ecco che mi appare la 
allampanata figura di Tubino. 
Mi raggiunge, si affianca a me 
e ha tempo soltanto di sibila-
re: " Sta bene attento a quan

to ti proporra a Genova il 
mio legale". 

« A Genova — prosegue l'm-
dustriale in questione — ri-
cevo diverse telefonate dall'av-
vocato De Marchi. Mi vuol 
parlare. Non riesco a collega-
re il De Marchi con l'appari-
ztone di Tubino aU'aeroporto 
di Lugano, finche una matti-
na mi trovo De Marchi con 
borsa sottobraccio che mi at-
tende sulla porta del mio uf-
ficio. De Marchi con fare piut-
tosto altezzoso estrae dalla 
borsa un incartamento. Dice: 
"Mi manda Tubino. per l'af-
fare di cui le ha parlato a Lu
gano ". De Marchi continua 
come io sapessi di cosa si 
trattava. Accenna a Borghese 
facendo la mossa di scattare 
sull'attenti a quel nome. Ca-
pisco che quel tipo vuol soldi 
da me, mi infastidisco. De 
Marchi a questo punto escla-
ma: "Lei sta parlando con il 
futuro ministro dell'Industria 
del governo italiano". Sono 
mode ra to, ma antifascista — 
conclude l'industriale — e ho 
cacciato via il De Marchi an
che se confesso d'aver avuto 
e di avere ancora paura J>. 

Giuseppe Marzolla 

dotta per quell'anno dalla Ca
mera aveva accertato un co-
sto dl mille e novantaquattro 
miliardi tra pubblica amml-
nistrazione (un terzo), Enti 
locali territoriali (un altro 
teno), ECA, istituzioni pub-
bliche di assistenza e benefi-
cenza, centri dlpendentl da 
Enti pubblici locali, istituzio
ni di assistenza privata do-
tate in gran parte di perso
nality giuridica. Ma a questa 
cifra bisogna aggiungere i co
sti della penslone sociale (che 
e un tipico esempio di pre-
stazione economica assisten
ziale), gli aumenti dei con-
trlbuti statali agli Enti dl as
sistenza sociale (quello per 
l'ONMI e passato dal 24 mi
liardi e mezzo del '69 ai 39 
di quest'anno, senza contare 
che il nuovo bilancio statale 
prevede un ulteriore incre-
mento di 5,5 miliardi) e Tin-
cremento naturale della spe
sa: si arriva sicuramente — 
ma sempre imprecisamente — 
alia vertiginosa somma di al
meno millecinquecento mi
liardi. 

COME SI SPENDE — Ser-
visse almeno questa enorme 
cifra ad assicurare i servizi 
essenziall (e uniformi), in un 
contesto organico e coeren-
te con i moderni orientamen
ti che dovrebbero isplrare la 
assistenza e i servizi sociali. 
Niente dl tutto questo. La 
prestazione dei servizi b ato-
mizzata in 36.258 enti e sotto-
entl, cui bisogna aggiungere 
l'assistenza erogata da 19 mi-
nisteri, e poi ancora da tut
te le Province e da tutti i 
Comuni. Una selva paurosa 
di organismi che parcellizza-
no servizi analogh! o identi-
ci (si pensi che per gli orfa-
nl di militari esiste un ente 
per ciascuna arma e In qual-
che caso persino per ciascu
na specializzazione); che ope-
rano nella sfera d'azione del
la chiesa, ma coi soldi del
lo Stato; che agiscono — o 
dovrebbero aglre — con cri-
teri medloevall tassativamen-
te prescritti da leggi o regola-
menti perfettamente in vi-
gore. 

La Fondazione provinciale 
bresciana per Tassistenza mi-
norile esige ad esempio la 
« appartenenza alia razza aria-
na» dei ricoverandi; un isti
tuto del Buon Pastore offre 
« asilo » solo a giovani pove-
re che «dopo una vita dissi-
pata e poco corretta, deside-
rano essere aiutate a riforma-
re la propria condotta»; una 
grossa opera pia s'impegna ad 
alutare giovani «di famlglia 
bisognosa» si, «ma civile» 
vivaddio; e l'elenco potrebbe 
continuare a lungo documen-
tando icasticamente anche su 
questo terreno. del valore e 
deU'urgenza delle proposte 
comumste per lo scioglimen-
to innanzitutto dell'ONMI e 
degli altri 27 maggiori enti 
nazionali di assistenza, non-
che per una riforma genera
le dell'assistenza che preveda 
il trasferimento alle Regioni 
e ai Comuni di funzionari, 
uffici personale e patrimoni 
oggi attribuiti, oltre che ai 
28 enti, a quasi diecimila isti
tuzioni e a ottomila ECA. 

PERCHE' SI SPENDE CO-
•SI' — Ma attenzione a non 
considerare la pletora di en
ti, organismi e istituzioni as-
sistenziali (e di conseguenza 
la mancanza di chiari e unifi-
canti punti di riferimento) 
solo come il prodotto di un 
mero processo sclerotico per 
un verso, e clientelare per 
l'altro verso. Questa situazio
ne risponde anche a una pre-
cisa logica: non a caso la 
maggior parte della spesa per 
l'assistenza viene utilizzata 
per wricoveraren e quindi 
emarginare i poveri, i «di-
sadattati». i cosiddetti mino-
rati psichici. Tant'e che nel-
1'ultimo quindicennio — e 
malgrado una cospicua ridu
zione, grazie alia legge sul-
l'adozione, sia degli illegitti-
mi che degli orfani — il nu-
mero dei ricoverati e aumen-
tato proprio per il vertigino-

so lncremento dl due specifi-
vhe vocl: quella dei vecchi in-
digenti, e quella appunto del 
minoratl psichici, anche e 
proprio per la mancanza dl 
servizi sanitari e sociali ter
ritoriali per il recupero e la 
riabilitazione degli handicap-
patl. 

Di piii e di pegglo: anche 
nell'emarginazione, e proprio 
per il perdurare di questi 
criteri medloevall dl «assi
stenza », si e ulteriormente al-
largata la forbice tra un Sud 
dove il numero del bimbl po
veri e abbandonati cresce a 
dismisura (del 30 per cento 
nel decennio '58-'68) e un 
Nord dove il tasso dei rico-
verl tende a contrarsl, sia pu
re lentamente (—8%) ma 
comprende un numero sem
pre maggiore di flgli d'immi-
grati merldionali. II che tro-
va un'ulteriore veriflca nella 
analisi sociologica dei casl de
gli oltre seimila giovani «ri
coverati » nei 119 istituti di 
« rieducazione» minorile ge-
stltl dal ministero di Grazia 
e Giustizia. 

Come e quanto poi questi 
istituti, e quelli di assisten
za, possano assolvere ai com-
pltl loro attribuiti bastano 
del resto a dire ancora alcu
ni dati: il 67% dei ragazzi ri
coverati in riformatorio pro-
vengono da istituti di assi
stenza; l'85°.b dei ragazzi gia 
ospiti di case di « rieducazio
ne » (in quella di Ostuni, in 
provincia di Brindisl, si tro-
vano u ottanta bambini tra i 
cinque e i nove anni») ritor-
na puntualmente in istituto. 
Un istituto del genere di quel
lo contestato appunto dagli 
amrninistratori di Perugia. 

g. f. p. 

Gicvane 
operaio 

morto alia 
FIAT di 
Rivalta 

TORINO, 9 dicembre 
Ancora un infortunio mor-

tale in uno stabilimento FIAT. 
E' accaduto venerdl mattina, ' 
nel reparto manutenzione, of- ' 
ncina 99 della FIAT di Rival
ta. Vittima, un operaio di 27 
anni, Giovanni Nieddu, abi-
tante a Piossasco, con la mo-
glie e due figli; era alia FIAT 
da dieci anni. 

II giovane operaio, insieme 
con un suo compagno di la
voro, stava smontando il mo-
tore di un trasportatore a\ 
rulli lungo una linea, che ir- . 
responsabilmente non era sta
ta fermata per non danneg-
giare minimamente la pro-
duzione, quando veniva col-
pito alia testa da un carrello 
scorrevole. 

II Nieddu, in gravissime 
condizioni, veniva trasportato 
prima all'infermeria della fab-
brica, dove gli praticavano 
una iniezione cardio-tonica, e 
quindi alle a Molinette», do
ve pero il giovane operaio de- . 
cedeva poco dopo per sfon-
damento della base cranica. 

Lo stesso giorno, nel mede-
simo stabilimento, all'ofncina 
62, un'operaia Graziella An-
gius, mentre lavorava ad una 
pressa, ha avuto due dita 
della mano destra mozzate 
dalla macchina. In seguito a 
questi due gravi incidenti la 
FLM e il Consiglio di fabbri-
ca di Rivalta. hanno emesso 
un comunicato in cui sono 
state denunciate le gravi re-
sponsabilita della FIAT. Gli 
operai di due turni dello sta
bilimento, si sono fermati per 
mezz'ora in segno di prote-
sta. 
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ASTE C.A.M.E B ^ % k \ • K ^ DALLA STAZIONE 

S.p.A. a ^ f i ^ B ^ • Wam CENTRALE 

in VIA FABIO FILZI, 8 - Telefono 65.00.20 

DA OGGI SINO AL 31 DICEMBRE 
' SARANNO POSTE IN VENDITA LE SEGUENTI MERCI NUOVE CHE \ 

POTRANNO ESSERE ACQU1STATE ANCHE AD UN SOL PEZZO -

CAMERE da letto . . . 

CAMEKE da letto losfe 
matrimonial!, stegtonale 
in stile • moderm 

SALE da pranxo Iwsso 
• peixl 

CUCINE americane . . 
ANTICAMERE T»ri tipi . 
ARMAOI cvardaroba 

da U 96.000 

da L 178.000 

da L 150.000 
da L. 6«.000 
da U » 000 

da L 36.000 

SALOTTI dhrano letto o 
2 poitrone d l L. 36.000 

MOftlLI letto . . . . da L. UJOOO 
MOSILI In stile . . . da L. 12.000 
LIBRERIE tvedesi . . . da L, 1 SJ000 
TELEV1SORI nwori 

garantiti 23" 24" . . d i L 13.000 
MACCHINE par eveire 

noore garantite 5 anni d* L. 54.000 
SOGGIORNI in stile 

o moderni . . . . da L. 135.000 2-6 porte . . . 
fo i : CUCINE A GAS • ELETTROOOMESTICI . CRISTAUERIE . POSATERIE 

QUAORI . ARTrCOLI KK REGALO • TAPPETI 

TRASPORTO E MONTAGGIO A DQMICIUO GRATIS FINO A 100 KM. 

ORARIO FERIALE 9/12,30 E 15/19 
Parchtggio autovtttur* — Ingrttso libero 

TRAM: 1 , 2 , 2 1 , 29. 30, 33 • FILOBUS: t l . 32, S3 • AUTOBUS: 1 , N, MM 

VIA FABIO FILZI, 8 • MILANO 
* 


