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I fascist! volevano 
decimare gli operai 

1 * . * ; 

Lo propose Malusardi, segretario 
dei « sindacati» fascist! di Mi I a no 
Rappresaglie contro gli scioperanti 

Dovrebbe indagare sui crimini di Saewecke 

f inviato di Bonn 
offende la Resistenza 

Dalla nostra redazione 
MI LA NO. 22 

Quando — il 24 marzo 
1943 — gli scioperi die 
avevano avuto inizio a To
rino si furono estesi anche 
a Milano, i gerarchi fascisti 
tentarono di correre ai ri-
pari; nel salone dei sinda-
cati furono riuniti i ficlu-
ciari di fabbrica e i rappre-
sentanti degli industriali ai 
quali parlarono il soltose-
gretario alle corporazioni, 
Cianetti. e il segretario del-
l'Unione sindacati di Mila
no, Malusardi. II < Corneie 
della sera > diede In notizia 
scrivendo che, dopo che 
« Malusardi aveva riaffer-
mato la saldezza della clas-
se lavoratrice ed il suo 
fervore fascista, il sottose-
gretario alle corporazioni 
ha parlato a lungo con 
chiarezza e con vigore del 

, momento attuale, dando 
precise direttive sull'azio-
ne da svolgere per il po-
tenziamento produttivo in 
tutti i settori e per tutte le 
categorie ». 

Sembrerebbe. da queste 
parole, che si fosse trattato 
di una riunione entusiasti-
ca e positiva: in realta i 
fatti si erano svolti in 
modo assai differente e il 
Partito era in grado di sa-
perlo perche. tra i fiduciari 
fascisti e i dirigenti indu
striali. era riuscito ad inse-
rire anche qualche infor-
matore. Da questi si appre-
se — e successivamente, 
entrando in possesso dei 
documenti dei sindacati fa
scisti si conobbero ulterior! 
particolari — che il discor-
so era stato ben differente. 
Malusardi aveva dettb: < E* 
inutile che ce lo nascondia-
mo. quello che sta succe-
dendo nelle fabbriche non 
e semplicemente un'agita-
zione per rivendicazioni 
economiche, ma risponde a 
un chiaro obiettivo politi
co. E* evidente che le mas
se sono guidate dalle forze 
oscure dei nemici della pa-
tria. E' bene che si sappia 
che in Germania si agisce 
ben diversamente. Quando 
gli operai incrociano le 
braccia, i nostri alleati 
procedono alia decimazio-
ne come si usa al fronte >. 

Le nuove condizioni di 
lotta che si andavano pro-
filando anche all'interno 
del Paese sconsigliarono le 
autorita fasciste dal pren-
dere in cohsiderazione la 
idea della decimazione: ma 
le rappresaglie vi furono, e 
assai dure. Gli arresti erano 
cominciati a Torino fin dal
la sera del 5: a Milano co-
minciarono la s e r a del 24: 
nell'uno e nell'altro caso le 
autorita fasciste tentarono. 
attraverso gli operai che 
avevano aderito alio scio-
pero. di risalire ai dirigenti 
del movimento: ma la 
struttura clandestina del 
Partito evito che gli arre
sti. per quanto numerosi, 
portassero ad una paralisi 
dell'attivita. 

II compagno Giuseppe 
Alciati, che a Torino era 
istruttore del Partito e che 
fu arrestato in seguito agli 
scioperi, racconta : «Fu 
durante i molti interroga
tor! subiti che io ebbi mo
do di constatare da vicino 
come era stato duro il col-
po inflitto dagli operai to-
rinesi al fascismo; la poli-
zia si era scatenata alia ri-
cerca dei promotori dello 
sciopero. ma non riusci nei 
suoi intenti; essa mirava 
toprattutto ad avere nelle 
mani "Francesco" - ed era 
anche disposta a mollare 
qualcuno di noi pur di 
avere nelle mani lui. A 
questa impre.-a si era po
sto l'allora capo deH'iifti-
cio politico di Torino, doit. 
Lutri, il quale dopo molti 
tentativi e molti interro
gator! condotti di persona, 
dovette rinunciare all'im-
presa... "Francesco" non 
riuscirono ad arrestarlo: 
egli continuava a dirigere 
la lotta cosi bene iniziata ». 

II fantomatico "France
sco" era Umberto Massola, 
che riusci a sfuggire a'la 
cattura e continuo la sua 
attivita a Torino e a Mila
no. A Milano. invece, po-
chi giorni dopo la fine de
gli scioperi. fu catturato ;1 
compagno Giuseppe Gaeta 
(Mario) che con Amleto e 
Giovanni Brambilla. Gin.i 
Galentti. Giuseppe Magni, 
Pietro Francini. Tavecch:a, 
Cislaghi. Galavotti. Bieto-
lini ed altri tencva le file 
deirorganizzazione clande
stina comunista. Gaeta rac
conta: « Fui raggiunto nei 

pressi di Porta Venezia — 
ai giardini pubblici — 
mentre mi recavo a conse? 
gnare un pacco di Unita. 
Fui portato al commissa-
riato dove ricevetti la pri
ma dose, che mi costo fra 
1'altro' due denti. Trasferi-
to a San Fedele. dovetti 
subire un interrogatorio 
ininterrotto per ben 45 ore, 
con ferri alle mani e ai 
piedi. senza mangiare, sen-
za bere. senza dormire. In 
seguito venni trasferito a 
San Vittore, in isolamento 
assoluto, nel reparto dei 
pericolosi e dei condanna-
ti a morte. Un mio vicino 
di cella, un giovane solda-
to, qualche giorno dopo il 
mio arrivo fu prelevato 
e condotto alia fucilazione. 
Quattro mesi duro l'inter-
rogatorio. fino al 25 luglio: 
fui ridotto in condizioni ta
li per cui sembrava che 
non vi fosse piu alcuna 
speranza. Del resto, se non 
sopraggiungeva il 25 - lu
glio, la mia sorte era se-
gnata: la fucilazione*. 

Gaeta racconta ancora 
come ebbe notizia della 

I Stasera I 
I celebrazione | 
I unitaria | 
I a Milano | 

- MILANO, 22. 
SI svolgera domanl se

ra a Milano, nella sede 
dell'Umanltarla, una ma-
nifestazione unitaria pro-
mossa da CGIL, CISL 
e UIL per celebrare II 
ventennale degli sciope
ri antifascist! del marzo 
1943. Prenderanno la pa-
rola Giovanni Brambilla 
(CGIL), Pietro Seveso 
(CISL) e Giulio Polotti 
(UIL). Saranno portate 
anche le testimonialize 
di lavoratori che furono 
protagonisti di quelle glo-
riose giornate. 

« II rlcordo degli scio
peri del 1943 — dice il 
comunicato emesso dai 
tre sindacati — rimane 
vivo e presente nei mi-
lanesi. Quelle giornate 
segnarono I'inizlo della 
unita antifascista sul ter-
reno della lotta e della 
resistenza. II proletaria
te milanese, nel chiedere 
mlglioramenti delle pro-
prie condizioni di lavoro 
e di vita, affermava la 
sua volonta di abbattere 
la dittatura fascista*, la 
sua vocazione storica di 
pace e di progresso. 

• II ricordo del marzo 
1943 — conclude II comu
nicato — permette oggi 
di stabilire un terreno co. 
mune di unita fra I sin* 
dacati sugli obbiettivi di 
difesa e progresso della 
democrazia ». 

I I 
morte del compagno Ta-
vecchia «un giovane che 
amava la vita e la lotta »; 
arrestato per la diffusione 
deU'Vnita e poi trovato 
impiccato all'inferriata del
la sua cella, a San Vittore. 
Era stato ucciso «me io 
confermo il commissario 
Beilomo, durante un in
terrogatorio: " Ti conviene 
pari a re — mi disse — non 
resisterai: noi resisteremo 
a lungo. fino a che ti esau-
rirai: oppure ti aspeUa la 
fucilazione. Ti faremo fa
re la fine di Tavecchia" ». 

- La maggior parte degli 
arresti avvennero di not-
te. nelle case degli operai 
che si erano mes^i in vi
sta durante Io sciop?»-o. 
Carlo Chiappa. che alia 
Borletti era stato invitato 
a tenere un comizio ai suoi 
compagni scioperanti, che 
era stato arrestato sul po-
sto e quindi liberato per 
il violento intervento del
le donne. era certo ch<» sa-
rebbero andati a rercarlo 
a casa: « Ma avevo la mo-
glie incinta ' di otto mesi, 
non potevo non tnrnare a 
da lei. Quando bu-sirjno 
alia porta capii subito che 
era la polizia: dovetti met-
tere una mano davanti al
ia bocca di mia moglie, 
perche non gridasse. Non 
aprimmo Loro a-'pettaro-
no un po\ poi qualcuno 
suggeri che forse *»ro an-
dato da degli amiri che 
abilavano vicino Mi cer-
carono la; e intanlo io 
scappai. Quando tornaro-
no mia moglie apri, prese 
la scopa e comincid a pic-

chiarli, simulando una cri-
si isterica >. 

Chiappa torno al lavo
ro, 1'indomani; ma ormai 
era «bruciato > e il Par
tito gli consiglio di ?pari-
re. Fuggi per un no' di 
tempo, poi. senza un sol
do. senza possibilita di so-
pravvivere, si preson'.o a; 
carabinieri Lo spedirono 
in un reparto militare <>nm-
posto unicamente da ope
rai torinesi arrestati iu-
rante gli scioperi e privi-
ti immediatamente dell'e-
sonero militare: il reparto 
fu subito destinato al fron
te. ma prima della parten-
za Chiappa fu trasfeiito 
al rarcere militare e qtiel-
la fu la sua salvezza: * Di 
quegli operai nessuno e 
tomato: io ho 1'imoressio-
ne che al fronte non ci 
siano neppure arrivati: 
probabilmente li hanno 
fatti fuori prima ». 

- Anche in casa di Edoar-
do Ferrero, operaio alia 
Aeronautica d.i Torino, ar-
rivarono nel corso della 
notte; alle 4 busso alia 
porta un « fattorino • del 
telegrafd*. Quando apri-
rono la porta, i «fattori-
ni» erano quattro: entra-
rono e cominciarono a per-
quisire la casa. < In casa 
— racconta Ferrero — non 
avevo niente; ma in <an-
tina avevo una valigia 
piena di manifestini. Io e 
mia moglie non polevamo 
muoverci per andare giu 
e farla sparire prima che 
loro pensassero a oercare 
anche giu. Solo mio fi-
glio, che non aveva nem-
meno dieci anni, forse po-
teva uscire senza che se ne 
accorgessero; ma il bam
bino aveva paura di scen-
dere in. cantina e per di 
piu di notte, al buio. Ma 
capi cosa stava succeden-
do e si fece coragsio, po-
vero figlio: usci senza far-
si vedere, scese in canti
na. prese la valigia e la 
butto nel giardino di un 
convento, li vicino. Poi 
torno. a. casa e mi fece 
segno che tutto era siste-
mato. Dopo dieci rr.inuti i 
poliziotti pensarono an
che alia cantina; non tro-
varono piu niente. ma mi 
arrestarono lo stesso >. 

Quasi tutti gli arrestati 
uscirono dalle carceri solo 
dopo il 25 luglio; la mag
gior parte — anzi — dopo 
1*8 settembre, appena pri
ma che i tedeschi riuscis-
sero ad impadronirsene; il 
governo Badoglio aveva 
ordinate infatti, che i pri-
gionieri politici fossero li-
berati tutti ad eccezione 
dei comunisti. Liberati 
presero i loro posti nella 
Resistenza. si trovar.mo 
automaticamente ad esse-
re i dirigenti della lotta. 
E* ancora Ferrero rhe di-' 
ce: < Nessuno mi aveva 
mai detto: tu sei un diri-
gente. Mi sono trovato ad 
esserlo quando ho visto 
che i lavoratori venivono 
da me. a chiedere consi
glio, indicazioni. durante 
la lotta >. 

Nel corso della Resisten
za quegli slessi nomi di 
operai che avevano di ret-
to il primo sciopero anti
fascista torneranno cosian-
temente in primo piano e 
molti saranno nomi di ea-
duti: da Temolo. fucil.ito a 
piazzale Loreto, a Leo Lan-
franco, fucilato a Torino. 
a Bietolini e Citteria. fu-
cilati a Milano, a Gina Ga-
Ieotti. caduta duranie l'm-
surrezione. E altri nomi 
oscuri, come quello tli An-
gelo Cattaneo. fattorino in 
un'azienda chimica. a-re-
stato a Porta Romana men
tre improwisava un co
mizio, portato a Nisida c 
ridotto in condiznni tali 
che dopo il 25 luali-j non 
fu possibile lascia*-li» an
dare: ricoverato in infer-
rr.eria vi era ancora quan
do, 1*8 settembre. tornaro-
no i tedeschi e lo massa
cre rono. 

Proprio i nomi dei ca-
duti indicano il .'i«nlt:ito 
di quelle giornate lei n:ar-
zo 1943: nello sciopero si 
erano formati i nuovi qua-
dri che sarebbero n-.am-
rati con la Resisten/a e 
che oggi ritroviamo alia 
testa delle lot'.e oporaie. 
come ci e accaduto di con
statare durante i giorni in 
cui li abbiamo cercati di 
fabbrica in fabbrica per 
soiled tare da loro i ri-. 
cordi di quella che fu una 
delle piu nobili ed e una 
delle meno note tra ic Int-
te condotte in Italia dal 
movimento operaio. 

Kino Marzullo 

..-j 

Monaco ad 
alta tensione 

DEGGENDORF (Germania) — II monaco benedettino 
fulminare un suo confratello, padre Gallus. Costui lo 
in un incarico di grande responsabilita: quello di guar 
la complicita dell'elettricista del convento George Stein 
e bastato che padre Gallus ne toccasse la porta per es 
L'ha scampata ed ora Mattheus Blenk comparso davanti 
reclusione. Nella telefoto: (a sinistra) l'imputato Mattheu 
bauer; (a destra) padre Gallus arriva in tribunale con 1' 

padre Mattheus Blenk e accusato di aver tentato di 
aveva rimpiazzato, per ordine dell'abate del monastero, 

diano del pollaio. Padre Mattheus per vendicarsi, con 
bauer, ha trasformato il pollaio in una trappola mortale: 
sere scaraventato a terra da una scarica ad alta tensione. 

ai giudici, e stato condannato a tre anni e due mesi di 
s Blenk con 1'altro accusato, l'elettricista George Stein-
abate Leonard 

Conferenza stampa del segretario della Federstatali 

II go verno vuole piii potere 
per r«alta burocrazia> 

A che punto e il lavoro della « Commissione dei 22 » — Decentramento regio-
nale chiave di volta dello snellimento — Le proposte del sindacato unitario 

• Gli orientamentl c te pro
poste deZIa Federstatali (CGIL) 
sui pToblemi della riforma del
la Pubblica Amministrazlone 
sono stati esposti leri dal se
gretario generate del sindacato. 
compagno Ugo Vetere. Egli ha 
anche riferito sin lavori. che 
procedono, nel comi>le*r,o. in 
modo insoddisfacente. della 
* Commissione dei 22», di cui 
fa parte, nel corso di una vi
vace conferenza-stampa a pa-
tazzo Marignoii. 

Punto di partenza per unu 
riforma democraiica • ed effl-
cace della P.A. — ha detto 
I'oratore — detc rssere un 
ampio decentramento istttu-
zionale. Ci si lamenta. giusta-
mente. infatti. che tutte le d»-
ctsioni vengano prese dal cen-
trg a Roma. Per modificare c 
migliorarc quetta situa^ion^ 
occorre decentrare una parte 
delle attribuzioni agli Enti Lo-
cali. attuando le Regioni. in 
modo che ai cittadini vengano 
offerte possibU'.ta piu dirpue 
di intercento Certo, e neces-
sario evitare che si creino 
' doppie burocrazie -. contra-
sti o lesioni di interessi at
tuando norme basate snlla vo-
lontarieta delV^vent'iale pas-
saggio di aUriburioni Ma le 
prcoccupazioni sono oggi ml-
nori: si pensi che in S?ci*»fl fra 
qli stalaii e in corso un vasto 
movimento volto ad otter.ere il 
passaggio alia Rcgione. anche 
in rapporto alle condizioni 
economiche giuridiche e di 
carriera, oggi nettamente phi 
cantaggiose per i dipendenti 
regionali Ma, nonostante le 
rcircnti dichiarazioni del mini-
*tro l*a Malja, Il governo nnn 
ha impresso con chiarezza e 
con coerenza qiiesto indiriz*o 
ai lavori della Commission-
Cosi. si e discusvo astratta-
mente su una nuova organiz-
zazione dei minister', presem-
dendo dalla realta in cui la 
riforma dovra operare, dalle 
strutturc che si devono modi-
fkarc t dalla stessa orgarUzza-' 

zione statuale italiana. Si e 
avuta, cost una serie di tentativi 
parziali e contraddittori, spes-
so errati, che occorre combat-
tere con fermezza. L' emersa. 
per esempio. una linea che 
tende a sottrarre I'alta buro-
crazia al - controllo polttico-
parlamentare e si e manifestata. 
parallelamente, nna lendenza 
(fatta propria anche da La 
Malfa) rolia ad - istitu^ionalir-
rare» I'attuale figum del Ca
po di Gabinetto per fame — 
con il nome di Segretario Ge
nerate — un viceministro. 
coordinator di tutte le attivita 
del suo ministero e ad cliini-
nare il controllo prevmtiro di 
legittimita e di merito eserci-
tato dalla Corte dei Conti. 

Contro questa impostazione. 
la Federstatali propone invece 
che U coordinamenio fra le 
varie direrioni generali (d uni
ta amministraiivc dei *ingoli 
ministeri venga realizzalo me-
diante H CoasiqI'O d'Ammini-
strazione. che. da organo con-
sultivo privo di cffeltiii po-
teri. dovra diventare. con la 
partecrpazione dei rapprcsen-
tanti sindacali. H ccro organo 
di direzione coUegiale del mi
nistero: che si attni un ampio 
decentramento delta responsa-
bitita verso gli uffici periferici 
ed i fumionari; che. nelle Pro
vince, il coordinamrnto fra le 
diverse amminirtrazioni tenaa 
conto della • costiturione delle 
Reoioni. • • .-

Una ' parte ' important* della 
conferenza-stampa e stata de-
dicata ai problemi del perso
nate dipendente dallo Stato. 
La Federstatali ha gia posto il 
problema della rappresentanza 
del personate, a tutti i irrelH, 
e, piu in generate, il problema 
dei rapporti di lavoro. Occor
re batterc la concezione, tut-
tora largamente diffusa, secon-
do cui nel rapporto di pub-
blico impiepo la volonta - eae-
monica* dello Stato (e quindi 
detl'Amministrazione) dovreb
be continuare ad csserc <pre-

valente ed affermarnc. invece, 
la ' bilateralita ». In questa pro-
spettativa etemento essenziale e 
il pieno diritto dei sindacati 
degli statali di discutere in 
posizione paritaria con il go
verno. di essere rappresentati 
direttamente in ogni tstanza 
nella quale si dee'dano !e sor-
ti dei dipendenti. Cid signijica 
che devono essere garantiti to 
esercizio completo della Hberta 
sindacale - e la L possibi/itd di 
movimento per i dirigenti elet-
ti dal personate. Ma. in Com
missione. si e spesso cercato di 
ignorare queste esigenze. cn-
che se si e evitato di contra-
starle apertamenie. Ce ancora. 
dunque. una importante batta-
glia democrat'ea da condurre 
in questa direzione. 

La Federstatali propone :n-
tanto Vattribuzione al Consi
glio Superiore della P.A. (da 
costituire con la rappresentanza 
elettiva sindacale) del ccordi-
namento e delle decisioni in 
ordine ai problemi dei servizi 
c del personate statale e la 
costituzione in seno ad esso di 
una sezione paritetica (rap-
presentantl dell':Amminifreefo
ne e sindacati) per le questioni 
relative alle direttive generali 
in materia di orparici, irasfe-
rimenti. assunzioni, carrte-
re. ere. e la costif:«rionc di 
Commissioni pariUVche pressu 
i vari minister! per I'csame 
delta red'stribuziove del perso-
nale e di altri problemi (pro-
mozioni, disciplina, ere.), fe.r-
me restando. perb, tulle le pa-
ranzie giuridiche per i diritfi 
girt acquisifi. 

Vetere ha anche vlracemen-
te polemizzato con le conclu-
sioni cui sarebbe pervenuta la 
Commissione per Vesame dei 
costi interni deiramministra-
zione statale Si dice che fl 
30 per cento degli statali sa
rebbe di troppo. che 300.000 di 
essl dovrebbero essere allon-
tanati. Ma e rera Vimmaglnc 
che si cerca di presentare agli 
italianl, secondo la quale, dle-
tro tavaii col mi di scartoffie, 

vegeterebbero nell'ozio 1.300.000 
burocrati? (Nella cifra sono 
compresi magistrati. ferro-
vieri, insegnanti, militari di 
carriera). No. £* un luogo co-
mune che non corrisponde alia 
realta I <• burocrati» *ontro 
cui si rrrolae un'interessata e 
sciocca polemica sono in tutto 
(aziende autonome compresej 
245.216. Per i 200 000 dipen
denti delle amministrazionl 
statali ' classiche - esUte, sem-
mai, un problema di migliort 
distribuzione: ma e significa-
tivo che tutte le volte che la 
Federstatali lo ha posto. il go
verno lo abbia lasciato czdere. 

Vetere ha infine - affrontato 
le prtneipaii questioni rivendi-
cative delta categoria. Su 1.743 
mitiardi che nel corso del-
I'anno sono percepiti a vario 
titolo dai pubb'ici dipendenti. 
solo 781 sono pensionabHi: vale 
a dire appena il 45 per cento 
delte spese sostenute dallo 
Stato. 

Per questo. e assolutamente 
necessario che. a partire dal 
I. luglio del '63, si attui il con-
globamento delle diverse voci 
retributive e la riliquidazione 
delle pensioni. La Federstatali 
e disposta ad esaminare le con. 
seguenze finanziarie dell'opera-
zione. ma non certo a differir-
ne i tempi E' Un assurdo. infi
ne. la proposta di bloccare gli 
slipendi: nonostante i vassi a-
ranti compiuti. infatti. le re-
tribrizioni sono ancora motto 
basse, in assoluto e «n rappor
to ad altri settori pubblici. 

Purtroppo, in merito alle in-
tenrioni del goperno per il con-
globamento e alle pensioni le 
notizie sono confuse e contrad-
dittorie: 'Ma — ha detto Ve
tere — non si tralta di fare 
delle promesse, che in quetto 
periodo elettorale sono abbon-
danti quanto generiche; occor-
rono precise, chiare decisioni 
operative. E qui ci troviamo di 
fronte a gravi tnadempienze, 
che gli statali non sono dispo-
sti ad accettare passivamente ». 

Gravi dichiarazioni del dottor Wiede
mann che mette sullo stesso piano par-
tigiani e nazisti —• Documentazione su 

rapine e violenze fisiche 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 22. 

L'inviato della Repubbli-
ca federate di Bonn in Ita
lia, il dottor Gerhard Wiede
mann, che e a Milano per 
indagare sul passato crimi-
noso dell'ex capitano delle 
SS, Theo Saewecke, attual-
mente vice direttore della 
polizia politica di Bonn, ha 
fatto una dichiarazione gra-
vissima e offensiva verso lo 
Stato italiano, nato dalla Re
sistenza. Egli ha difatti di-
chiarato che nella valutazio-
ne delle testimonianze dei 
milanesi < prima derubati e 
poi internati nei campi di 
sterminio, metteva sullo stes
so piano partigiani e nazisti. 

La vsrgognosa. offensiva 
affermazione, e stata for-
mulata dal tedesco nella 
sede dell'Associazione degli 
ex deportati politici nei cam-
pi di concentramento nazi
sti. La notizia della vergo-
gnosa . affermazione e stata 
diramata dal Centro di do
cumentazione ebraica con-
temporanea in un comunica
to che riportiamo integral-
mente: , 

€ II giorno 21 marzo il 
dottor Gerhard Wiedemann, 
funzionario del governo del
la Repubblica federate tede-
sca ha ricevuto nella sede 
dell'Associazione ex depor
tati di Milano il nostro se
gretario dottor Guido Vala-
brega che gli ha esposto al-
cune considerazioni circa la 
partecipazione del Saewecke, 
sui trascorsi del - quale il 
Wiedemann sta indagando, 
alia persecuzione antisemi-
ta. In merito a tale incon-
tro il dottor Valabrega de-
sidera dichiarare quanto se 
gue: "II dottor Wiedemann, 
prima di ascoltare la mia de-
posizione, ha avuto occa-
sione di affermare, nel cor
so di una conversazione con 
i presenti, che egli metteva 
sullo stesso piano le azioni 
dei partigiani e quelle dei 
nazisti e dei fascisti. Sareb
bero state tutte azioni di 
guerra. Considero necessario 
rendere nota l'opinione ma
nifestata dal Wiedemann 
che, ancora una volta, ha 
dato prova di come sia dif-
fuso nella Repubblica fede
rate tedesca quel falso spi-
rito obiettivo che tende a 
mettere sullo stesso piano 
perseguitati e persecutori, 
vittime ed aguzzini, combat-
tenti per la liberta ed inva-
sori crudeli. Di conseguen-
za e logico assume re un at-
teggiamento di cautela e ri-
serbo suH'opera che sulla 
base di tali principi il fun
zionario del governo di Bonn 
potra espletare nella Tiep-
struzione dei misfatti del s i -
gnor Saewecke a Milano">. 

Noi non sappiamo qua
li provvedimenti intendera 
prendere il Governo italia
no nei confronti di Wiede
mann, dopo la diffusione 
dello sprezzante giudizio 
dell'inviato di Bonn sulla Re
sistenza italiana. Noi pen-
siamo che un simile ospite 
dovrebbe essere accompa-
gnato senza indugi, quale 
provvedimento immediate 
alia frontiera italiana. 

L'inviato del Governo di 
Bonn ha paragonato la Re
sistenza italiana agli aguzzi
ni delle SS mentre i testi-
moni raccontavano che ol-
tretutto le SS e Io stesso 
Saewecke erano dei tadri. 
dei volgari ladri che ruba-
vano , nelle case perquisite 
tutto cid che capitava loro 
sottomano, persino gli inter-
ruttori della luce quando non 
vi era di meftlio. 

L'agente di cambio Aldo 
Ravelli. Tultimo testimone 
interrogato. ha raccontato al 
Wiedemann il piu clamoroso 
degli episodi di rapina di cui 
gli uomini di Saewecke si 
macchiarono a Milano. 

Ravelli venne arrestato nel 
suo ufficio. picchiato sul po-

Jsto da uno dei piii fidati col
laborator! di Saewecke, il 
maresciallo Grazack. che or-
dino a un impiegato dell'a-
gente di cambio di apri re la 
cassaforte dalla quale aspor-
to una somma ingentissima 
per quei tempi: 3 milioni e 
350 mila lire. Presso THotel 
Regina, dove il prigioniero 
venne portato, il maresciallo 
che lo aveva arrestato conti
nuo a picchiarlo sclvaggia 
mente. Di quando in quando 
un altro uomo si affacciava 
alia porta, quasi curiosassc 
e il maresciallo aguzzino dis-
se a Ravelli che si trattava 
del capitano Saewecke. 

Nel corso della sua depo-
sizione. Ravelli ha affermato 
che gli stessi uomini delle 

SS di San Vittore c • del-
l'Hotel Regina avevano • il 
terrore di Saewecke, che do-
veva comportarsi anche con 
i suoi sottoposti come uffj-
ciale spietato. La spietatez-
za deirufliciale si trasferiva 
ai suoi uomini che ogni gior
no nel carcere di San Vittore 
si lasciavano andare, anche 
senza particolari motivi, ad 
atti di efferatezza contro i 
prigionieri. Fu a San Vittore 
che Ravelli vide di nuovo 
Saewecke e la figura di que
sto carnefice non gli e piii 
uscita dalla memoria. Egli 
oltretutto ritiene che i mi
lioni trafugati dalla sua cas
saforte siano finiti nelle ta-
sche di Saewecke. 

Bonn 

Espulsi 
due giuristi 

sovietici 
testimoni 

contro nazisti 
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II ministero federate dftgll 
esteri ha ritirato il permesso 
di soggiorno rilasciato ai due 
osservatori 60vietici al proces-
so di Coblenza contro l'ex capo 
della polizia del Palatinato. 
Heuser. accusato di crimini di 
guerra. Si tratta del professor 
Alexejev. docente di diritto pe-
nale, e di un funzionario del 
ministero degli esteri di Mo-
sca. i quali avevano inoltrato 
alia magistratura di Coblenza 
prove a carico dell'imputato. 
" II motivo addotto dalla Ko-

blenzerstrasse per il provvedi
mento e stato che i due giuri
sti sovietici avevano ormai ae-
solto al loro compito. II prof. 
Alexejev ha respinto tale mo-
tivazione facendo preeente di 
aver preso appuntamento per il 
27 marzo con il dirigente del-
l'lstituto centrale per l'accer-
tamento dei crimini nazisti di 
Ludwigsburg al quale intende-
va consegnare altri documenti 
in suo possesso. 

leri a Roma 

Conclusa la 
conferenza 
del «Sole 
qulelo » 

Si e conclusa teri al Pa
lazzo dei Congressi dell'EUR 
la seconda * Assemblea in-
ternazionale degli anni del 
Sole quieto> (IQSY), che 
aveva avuto inizio lunedi 
scorso. Come e noto, negli 
anni 1964-'65 Vattivita sola-
re (che segue un ciclo un-
decennale) sera molto ridot-
ta, e gia fin d'ora e forte-
mente diminuita rispetto al 
massimo registrato nel '57-"58 
quando fu oggetto della cam-
pagna di ricerche ennosciuta 
come * Anno aeofisico inter-
nazionalc». La nuova cam-
pagna. del « Sole quieto ». h« 
dunque lo scopo di raeco-
qliere i dati rest evidenti ap-
punto dalla condizione di 
relativa quiete, nonche dati 
comparative che possano ff-
sere doe confrontati con 
quelli del periodo di massi-
ma attivita. fornendo indica
zioni di noterole intcrcsse 
sulla partecipazione del So
le a vari fenomeni che in-
teressano sia la vita sul no
stro piancta. sia la naviga-
zionc spaziale. Si e gia eon-
statato. per esempio, che n 
causa n*clfa diminuifa nffim-
fd solare anche la tempera-
tura e la densita dell'alta at-
mosfcra sono diminuite. 

Dopo la sedula d'apertura 
di lunedi i delegati si sono 
divisi in nove gruppl di la
voro che hanno discusso pro
blemi specifici. Si sono nuo-
vamente riuniti oggi per 
ascoltare tre relnzioni gene
rali: una del professor Chap
man (Alaska) suite «auro-
re » polori; una del profes
sor Friedman (Washington) 
sul proqramma di ricerche 
del IQSY: I'tilfima del pro
fessor Rip'n'nj (Arcetri) sui 
fenomeni solari nelle condi
zioni di attivita minim*. • 


