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IL MARZO '43 

I fascist! volevano 
decimare gli operai 

Lo propose Mahjsardi, segretario 
dei «sindacati» fascist! di Milano 
Rappresaglie controgli scioperanti 

PAG. 3 / a t t u a l i t a 

Dovrebbe indagare sul crimini di Saewecke 

r i .v i . to di Bonn 
of f ende la Resistenza 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 22 

Quando — il 24 marzo 
1943 — gli scioperi che 
avevano avuto inizio a To
rino si furono estesi anche 
a Milano, i gerarchi fascisti 
tentarono di correie ai ri-
pari; nel salone dei sinda-
cati furono riuniti i fidu-
ciari di fabbrica e i rappre-
sentanti degli industriali ai 
quali parlarono il sottose-
gretario alle corporazioni, 
Cianetti, e il segretario del-
l'Unione sindacati di Mila
no, Malusardi II « Corrieie 
della sera > diede la 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 ulteriori 
particolari — che il discor-
so era stato ben differente.' 

' Malusardi aveva detto: « 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 aU'interno 
del Paese sconsigliarono le 
autorita fasciste dal pren-
deie in considerazione 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 sera del 24: 
neH'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-
tori subiti che io ebbi mo
do di const a tare da vicino 
come era stato duro il col-
po inflitto dagli operai to-
rinesi al fascismo; la poli-
zia si era scatenata alia ri
ce rca dei promotori dello 
sciopero, ma non riusci nei 
suoi intenti; essa - mirava 
soprattutto ad avere nelle 
mani "Francesco" ed era 
anche disposta a mollare 
qualcuno di noi pur di 
avere nelle mani lui. A 
questa impresa si era po-
sto l'allora capo dell'iidi-
cio politico di Torino, doit. 
Lutri, il quale dopo molti 
tentativi e molti interro
gator! condotti di persona, 
dovette rinunciare all'im-
presa... "Francesco" n»n 
riuscirono ad arrestarlo: 
egli continuava a dirigere 
la lotta cosi bene iniziata ». 

II fantomatico "France
sco" era Umberto Massola, 
che riusci a sfuggire alia 
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 il 
compagno Giuseppe Gaeta 
(Mario) che con Amleto e 
Giovanni Brambilla. Gina 
Galeotti. Giuseppe Magni. 
Pietro Francini. Tavecchia, 

. Cislaghi. Galavotti. Bieto-
lini ed altri teneva le fila 
dell'organizzazione clande
stina comunista. Gaeta rac
conta: « Fui raggiunto nei 

I 

I 

I 
I 

I 

pressi di Porta Venezia 
ai giardini pubblici 
nientre mi recavo a conse-
gnare un pacco di Unitd. 
Fui portato al commissa-
riato dove ricevetti la pri
ma dose, che mi costo fra 
l'altro due denti. Trasferi-
to a San Fedele, dovetti 
subire un interrogators 
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 sold^i-
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 

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

MILANO, 22. 
Si svolgera domanl se

ra a Milano, nella sede 
dell'Umanitaria, una ma-
nifestazione unitaria pro-
mossa da CGIL, CISL 
e UIL per celebrare il 

I ventennale degli sciope- • 
ri antifascist! del marzo I 
1943. Prenderanno la pa- " 
rola Giovanni Brambilla 
(CGIL), Pietro' Seveso 
(CISL) e Giulio Polotti 
(UIL). Saranno portate 

I anche le testimonianze | 
di lavoratori che furono 
protagonist! di quelle glo-
rlose giornate. • 

- II ricordo degli sclo- I 
peri del 1943 — dice il • 
comunicato emesso dai 
tre sindacati — rimane 
vivo e presente nei mi-
lanesi. Quelle giornate 
segnarono I'inizio della 
unlta antifascista sul ter-
reno della lotta e della 
resistenza. II proletarian 
to milanese, nel chiedere 
miglioramenti 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. •-

m II ricordo del marzo 

1 1943 — conclude il comu- . 
nicato — permette oggi I 
dt-stabilire un terreno co-
mune di unita fra i sin-

I dacati sugli obbiettivi di 
difesa e progresso della 
democrazia -. 

1 - I 
morte del compagno Ta
vecchia « un giovane che 
amava la vita e la lotta*; 
arrestato per la diffusione 
delVUnita e poi trovato 
impiccato all'inferriata Uel-
la sua cella, a San Villore. 
Era stato ucciso « m e io 
confermo il commissario 
Bellomo. durante un in-
terrogatorio: " Ti conviene 
parlare — mi dis^e — non 
resisterai; noi resisteremo 
a lungo, fino a che ti esau-
rirai; oppure ti aspetta la 
fucilazione. Ti faremo fa
re la fine di Tavecchia"*. 

La maggior parte degli 
arresti avvennero di r.oi-
te. nelle case degli operai 
che si erano messi in vi
sta durante lo sciopero. 
Carlo Chiappa. che alia 
Borletti era stato "nvilato 
a tenere un comizio ai suoi 
compagni scioperanti. che 
era stato arrestato sul po- ' 
sto e quindi liberato pe/ 
il violento intervento d« 
le donne. era certo che 
rebbero andati a cercaflo 
a casa: « ma avevo la j\o-
glie incinta di otto nfesi, 
non potevo non tornare a 
da lei. Quando bussfrono 
alia porta capii subits 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 • amici che 
abitavano vicino Mi cer-
carono la; e intanto io 
scappai. Quando - tomaro-
no mia moglie apri, prese 
la scopa e comincid a pic-

I 

chiarli, simulando una cri-
si isterica >. 

Chiappa torno al !avo-
V o , Tindomani: ma oimai 

ev̂ i « bruciato » e il Par
tita gli consiglio di spari-
re. >Fuggi per un po' di 
tempo, poi. senza un sol
do, senza possibilita di so-
pravvivare, si presonto ai 
carabinier^. Lo spedirono 
in un reparto militare com-
posto unicarh^nte da ope
rai torinesi airestati du
rante gli scioperi e privi-
ti immediatamente delTe-
sonero militare: i \rcparto 
fu subito destinato al fron
te. ma prima della phrten-
za Chiappa fu tra^feiito 
al carcere militare e quel
la fu la sua salve/?a: * di 
quegli operai ne^suno e \ 
tomato: io ho l'impressio-
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 di Torino, ar-
rivarono nel corsn t'ella 
notte; alle 4 bus^o alia 
porta un « fattorino ilel 
telegrafo *. Quando apri-
rono la porta, i « fat»on-
ni > erano quattro: entra-
rono e cominciarono a per-
quisire la casa. «In casa 
— racconta Ferrero — non 
avevo niente; ma in can-
tina avevo una valigia 
piena di manifesting Io e 
mia moglie non polevamo 
muoverci per andare giu 
e farla sparire prima che 
loro pensassero a cercare 
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 coraggio, 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 n.inuti i 
poliziotti pensarono an
che alia cantina; non tro-
varono piu niente, n?a mi 
arrestarono lo stesso». 

Quasi tutti gli arrestati 
uscirono dalle carceri solo 
dopo il 25 luglio; la mag
gior parte — anzi — dopo 
I'8 settembre, appena pri
ma che i tedeschi riuscis-
sero ad impadronirsene; il 
governo Badoglio aveva 
ordinato, infatti, che i pri-
gionieri politici fossero l i -
berati tutti ad eccezione 
dei comunisti. Liberati 
presero i loro posti nella 
Resistenza, si trovarono 
automaticamente 3d esse-
re i dirigenti della lotta. 
E' ancora Ferrero che di
ce: «Nessuno mi aveva 
mai detto: tu sei un diri-
gente. Mi sono trovato ad 
esserlo quando ho v i s to / 
che i lavoratori venivona 
da me, a chiedere consi
glio, indicazioni. durauie 
la lotta ». / 

Nel corso della Resiiten-
za quegli stessi nomi di 
operai che avevano/diret-
to il primo sciope/o anti
fascista torneranmf costan-
temente in primp piano e 
molti saranno nftmi di ca-
duti: da Temolp. fucilnto a 
piazzale LoreUI, a Leo Lan-
franco. f u c i w o a Torino. 
a Bietolini £ Citterio. fu-
cilati a Mih/no, a Gina ( ia-
leotti, cadata durante I'm-
surrezion/. E altri nomi 
oscuri, c /me quello di An-
gelo Caltaneo, fattorino in 
un'azidnda chimica, arre
s t a t o / Porta Romana men-
tre ^ n p r o w i s a v a un co
mizio, portato a Nisida e 
ridotto in condizimi tali 
cbjfe dopo il 25 luglio non 

possibile lascia»-lo an-
lare: ricoverato in infer-

meria vi era ancora quan-
dc. 1*8 settembre. tornar.i-
no i tedeschi e !o massa-
crarono. 

Proprio i nomi dei ca-
duti indicano il .-isult:ito 
di quelle giornate lei mar
zo 1943: nello sciopero si 
erano formati i nuovi qua-
dri che sa rebbero matu-
rati • con la Resistenza e 
che oggi ritroviamo alia 
testa delle lotte oporaie, 
come ci e accadnto t!i con-
statare durante i giorni in 
cui li abbiamo rercaii di 
fabbrica in fabbrica per 
sollecitare da loro i ri-
cordi di quella che fu una 
delle piu nobili ed e una 
delle meno note tra le lot
te condotte in Italia dal 
movimento operaio. 

Monaco ad 
al ta tensione s 

DEGGENDORF (Germania) — U monace benedettino padre Mattheus Blenk e accusato di aver tentato di 
fulminare un suo confratello, padre Gallus. Cdstui lo aveva rimpiazzato, per ordine delfabate del monastero, 
in un incarico di grande respodsabilita: quello di guardiano del pollaio. Padre Mattheus per vendicarsi, con 
la complicita dell'elettricista ^el convento George^tc in bauer, ha trasformato il pollaio in una trappola mortale: 
e bastato che padre Gallus ne toccasse la porta pets.es sere scaraventato a terra da una scarica ad alta tensione. 
L'ha scampata ed ora Mattheus Blenk dovra rispondere del fatto davanti ai giudicL Nella telefoto: (a sinistra) 
l'imputato Mattheus Blenk/con l'altro accusato, l'elettrJcista George Steinbauer; (a destra) padre Gallus arriva 
in tribunale con l'abate Leonard. \ 

/ \ 

Pubblicate per la prima volta in volume / 
/ 

^ 
\ 

Le biograf ie dei 1443 
/ deputati soviet id 

/ - \ • 

/1007 eletfi per la prima volta — La meta ha meno di 40 anni — Ufficiali, 
scienziati, artisti, operai, contadini — La professione piu diffusa: ingegneria 

Dalla nostra redazione 

Kino Marzullo 

MOSCA, 22 
Per la prima volta, in questi 

giorni e stato vubblicato nel-
VURSS un Annuario parlamen-
tare: solido ed elegante volu
me rilegato. in carta patinata. 
con le 1443 fotografie e altret-
tante biografie di tutti i depu
tati Jnsomma, un completo 
who's who ( -Chi e? •) del So
viet Supremo. 

L'iniziativa editoriale e giun-
ta, sia pure con notevole ritar-
do, a soddisfare il crescente in-
teresse che vi e per il massimo 
organo legislativo dell'VRSS. 
da quando esso ha acquistato. 
soprattutto attraverso le sue 
Commissions un maggior peso e 
una maggiore efficacia nella 
preparazione de'v principal! atti 
di governo. 

L'Annuario ha tin prepio di-
cendo accuralamente chi sono i 
deputati. uno per uno. offre uno 
icorcio <tintetico e abbasianza 
completo del quadro dirigente 
societico non solo e non tanto 
a Mosca. nel centro del paese. 
quanto atlrarerso tutia la sua 
esiesissima periferia Mosca non 
e mai state tntta I'URSS: ma 
in questi ultimi anni, con il 
decentramento economico, lo 
•iuiluppo di nuove regionl in
dustriali, la maggiore vivacita 
delle discussloni dentro e fuori 
gli organi rappresentativi, il 
peso della propincja. nella cita 
politico, e indubblamente au-
mentato 

tstituito per la prima volta 
dalla Coxtituzione del 1936. il 
Soviet Supremo e alia sua sesta 
legislatura Nella sua attuale 
composizione, e itato cletto 
esattamente un anno fa. 1 1443 
deputati sono quelli delle due 
Camere rinnite 72/1 fanno parte 
del Soviet delVVnione e 653 del 
Soviet delle nazionalita. 1 mem-
bri del partito comunista sono 
1034: i non iscritti 349; fra 
questi ultimi vi sono persona-
Ufa molto note: it pro/. Cerni-

govskl, direttore del famoso 
Istituto Pavlov di Lemngrado; 
il fisico Skobielzin, presidente 
del Comitato per I Premi Lenin 
della pace: it Rettore dell'Uni-
versita di Mosca, Petrovski: il 
celebre costruttore di aerei, Tu. 
poliev: scrittori di primissimo 
piano come Fedin. Erhenburg. 

' La grandiosa maggloranza dei 
deputati — 1007 — risulta eletta 
per la prima volta Pochissimi 
— meno del 2*w — sono coloro 
che hanno occupato un seggio 
al Soviet Supremo in tutte le 
sei ~^ legislature. • Incontriamo. 
tra questi veterani del Porta
mento sovietico, un piccolo nu-
cleo di massimi dirigenti del 
partito (Kruscioo, -Mikoian, 
Suslov. Svernik e Kusinen). 
quattro anziani capi militari 
(Budionny, Voroscilov, Timo-
scenko e Koniev) che tuttavia 
non conservano piu posirioni 
di effettivo riliepo nej pi« alfi 
comandi. qualche intellettuale 
di fama come Sciolokov, e un 
ristretto numero di dirigenti 
che, attraverso tutte le vicende 
di questi ultimi 25 anni, hanno 
mantenuto una posizione • in-
fluente in questa o quella re-
pubbtira periferica. 

Anche Vela dei parlamentari 
e relativamente giovane: poco 
meno della meta sono al disotto 
del 40 anni (t piu giovani so
no nati nel '38); circa un quar
to hanno aid snperato i SO anni 
II decano e uno scienziato — il 
chimico Arbusov — nato net 
1877. 

Chi sono e che cosa rappre-
sentano gli • onorecoli - sorie-
tici? 57 vengono dalle forze ar-
mate marescialli, comandanU 
di arma. capi dei grandi dislret-
ti militari. 15? sono ali esponen-
ti delta cultural scienziati, ac-
cademici, artisti. scrittori ft 
gruppo declsamente piu com-
patto, che costitulsce circa un 
terzo delle due Assemblee, e 
tuttavia quello dei dirigenti di 
partito e dei capi di organisml 
slatali, Soviet compresl, sia al 

centro che alia periferia. 
Non tutti i membri del Co

mitato centrale- del partito so
no al Soviet Supremo; sono 
presenti invece la grande mag
gloranza dei segretari regionali, 
oltre alia totaltta dei segretari 
per le singole repubbliche fe
derate o autonome 

Fra i responsabili del Soviet. 
dei Ministeri, degli altri orga-
nismi di Stato. - vi sono perd 
due tipi di dirigenti che si di-
stinguono fra loro. perche quel
lo che si snoda alle loro spalle 
e un filo biografico decisamente 
diverso. La netta maggloranza 
non si distacca affatto dai di
rigenti di partito: nei Comitati 
di partito si e svolta tutta la 
loro attivita pubblica, da quan 
do cominciarono ad emergere 
nel Komsomol: via via. essi han 
no pot alternativamente e in 
differentemente occupato. nel
le loro province, tncarichi di 
partito o di governo 

L'altro tipo di dirigente e in
vece quello che viene alia atti-

\vita produttira. tecnici distin-
tisi come in&egneri. come ca-
pireparto. poi come diretlori 
nelle offlcine e portati infine 
ad assumere la responsabilita 
di inien organismi statali Que
sti ultimi po«sono essere ap-
parentaii ai 62 deputati che so
no. al Soviet Supremo, i mag-
aiori esponenti della produzio-
ne industriale: capi di sovnar-
kos e direttori dt grandi fab
briche. 

Quella dell'ingegnere e, del 
resto. la ' professione forse piu 
diffusa fra i deputati sovietici 
Laureati in ingegneria sono 
persino una solista del Bolsciou 
la Arklpova. e un giornalista 
della Pravda. Jukov. eletti al 
Soviet Supremo Ma ingegnen 
sono anche parecchi dei mem
bri del Presidium del partito 
Bresnieo, Kosloo. Kossighin, 
Podgorni. Kirilienko: riflesso 
della passtone per la tecnica, 
che si impadronl della gioven-
tu r.ovletica all'epoca del primi 
Piani quinquennali e conse-
tuenza del diretto impegno che 

il paritto ha sempre assunto 
nella gestione dell'economia,S, 

A cominciare da Krusciov,\ 
deputati sovietici sono, in for
te maggioranza, nati in famiglie 
operaie o contadine; 339 mem
bri del Soviet Supremo sono 
perd operai ancora oggi- Po-
chissimo meno — 309 — sono 
i colcosiani. La loro percen-
tuale in Parlamento e dunque 
molto alta Qualcuno ha soste-
nuto all'estero che si trattas-
se di operai e contadini di co-
modo, ormai completamente 
staccati dalle fabbriche e dai 
colcos. Ciu e decisamente fal-
so. Anche se gran parte del 
loro tempo e assorbito dalla 
vita pubblica. quei deputati re-
stano sostanzialmente quelli che 
erano: gente dei campi o del-
I'industria. Sono. e vera, la
voratori distinttsi dagli altri per 
i risultati conseguiti neU'atti 
vitd professional; • ma e pro
prio attraverso questi meriti che 
hanno anche acquistato — qui 
e sempre una delle caratteri-
xtiche piii tipiche della vita so-
vietica - una reale autorita po
litico. soprattutto nelle localita 
dove vivono 

Vi sono al Soviet Supremo 
anche dei maestri e dei medi-
ci. ebbene. e alio stesso modo 
che anch'essi - sono direntati 
- personality» dotafe di una 
influenza sugli stessi organi
smi di governo. Quando Vope-
raia tessile Rojnieva ha chie-
sto. al XXII Congresso. la sop-
pressione dei turni di notte nel
le fabbriche, partito e governo 
hanno dovuto tenerne conto 

Questo e il personate dirigen
te sovietico L'Annuario pud es
sere giudicato come uno spec-
chio abbastanza fedele. Bisogne-
ra tenerne conto quando si cer-
cfterd di capi re la vita politico 
di questo Paese Sono uomini 
come quelli che siedono al So
viet Supremo, coloro che condi-
zionano sempre piu le grandi 
scelte che VURSS si trova a 
dover compiere. 

g. b. 

Gravi dichiarazio-
ni del dottor Wie
demann che mette 
sullo stesso piano 
partigiani e nazisti 

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 or
mai da parecchi giorni per 
indagare sul pas^ato crimi-
noso dell'ex capitano delle 
SS, Theo Saewecke, attual-
mente vice direttore della 
polizia politica di Bonn, si 
e lasciato andare ieri a una 
dichiarazione • gravissima e 
offensiva verso lo Stato ita-
liano, nato dalla Resistenza. 

La vergognosa, offensiva 
affermazione che suscita la 
repulsione e 1'indignazione 
di ogni italiano, e stata for-
mulata ieri oltretutto 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 questi ter
mini: 

< 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 s e 
gretario dottor Guido Vala-
brega che gli ha esposto a l -
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 s e 
gue: il 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 raa-
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 assumere un at-
teggiamento di cautela e ri-
serbo sulTopera - che sulla 
base di tali principi il fun
zionario del governo di Bonn 
potra espletare nella rico-
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-
fenato senza indugi, quale 
provvedimento immediato, 
allavfrontiera italiana. Op-
pure, come piu adeguata rea-
zione, ^dovrebbe essere de-
nunciato \a l la Magistratura 
per vilipehjdio. 

Ma sappiamo bene quali 
sono state le\ rea^ioni del 
Governo italiano nei con
fronti di isteriche^preceden-
ti campagne anH-italiane 
scatenate dai giornaU tede
schi a proposito ad esernpio 
del film < Le quattro gior
nate di Napoli >, in cui si 
presentava al pubblico l'eroi-
smo del popolo napoletano 
nella battaglia contro le 
truppe di Hitler che calpe-
stavano il nostro Paese. 

II dottor Wiedemann, con 
la sua dichiarazione. ha 
avallato ufficialmente la te-
s! di quei giorr.ali tedeschi; 
l'ha avallata nel momento 
stesso in cui nove testimo-
ni. suite decine di seviziati. 
deponevano davanti a lui 
suite torture e le persecu-
zioni subite e gli mostrava-
no le ferite che il ferro del
le S S aveva lasciato nelle 
lcro carni. 

L'inviato del -Governo di 
Bonn ha paragonato la Re
sistenza italiana agli aguzzi
ni delle SS nientre i testi-
moni raccontavano che ol
tretutto le S S e Io stesso 
Saewecke erano dei ladri. 
dei volgari ladri che ruba-
vano nelle case perquisite 
tutto cid che capitava loro 
sottomano, persino gli inter
n e t ori della luce quando non 
vi era di meglio. 

a. s. 

L'ex capitano delle SS, 
Theo Saewecke. 

Ieri a Roma 

Condusa la 
conierenia 
del «So/e 
quieto » 

Si ' e condusa ieri al Pa
lazzo dei Congressi dell'EVR 
la seconda < Assemblea in-
ternazionale degli anni del 
Sole quieto > (IQSY), - che 
aveva avuto inizio lunedi 
scorso. Come e noto, negli 
anni 1964-'65 I'attivitd sola-
re (che segue un ciclo un-
decennale) sard 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 conosciuta 
come € Anno geofisico inter-
nazionale >. La nuova cam-
pagna, del « Sole quieto », ha 
dunque • lo scopo di racco-
gliere i dati resi evidenti ap-
punto dalla condizione di 
relativa quiete, nonche dati 
comparativi, che possano es~ 
sere cioe confrontati con 
quelli del periodo di massi-
ma attivita, fornendo indica
zioni di notevole interesse 
sulla partecipazione del So
le a vari fenomeni che in-
teressano sia la vita sul no
stro pianeta, sia la naviga-
zione spaziale. Si e gid. con-
statato, per esernpio, che a 
causa della diminuita attivi
ta. solare anche la tempera-
tura e la densita dell'alta at-
mosfera sono diminuite. 

Dopo la seduta d'apertura 
di lunedi t delegati si sono 
divisi in nove gruppi di la
voro che hanno discusso pro-
blemi specifici. Si sono nuo-
vamente riuniit oggi per 
ascoltare tre relazioni gene
ral*: una del professor Chap
man (Alaska) sulle «auro-
re * polari; una del profes
sor Friedman (Washington) 
sul propramma di ricerche 
del IQSY; Vultima del pro
fessor Righini (Arcetri) sui 
fenomeni solari nelle condi
zioni di attivita minima. Con 
queste indicazioni di lavoro 
VAssemblea si e condusa. 

Ungheria 

Precisaiione 
sul caso 

Mindszenty 
e I'amnistia 

. BUDAPEST, 32 
Un portavoce del ministero 

degli esteri ha confermato che 
il cardinale Mindszenty. condan-
nato nel 1949 per alto tradimen-
to. non rientra nei termini del 
Drowedimento di amnistia. an-
nunciato ;en dal primo ministro 
Kadar. Egli ha per6 aggiunto: 
- C e sempre la possibilita. per 
ciascun detenuto. di chied«M 
un provvedimento di elemenza 
a titolo individuate. Se il car
dinale far*t o meno un passo 
in questo sense e cosa cfet ri-
guarda soltanto lui*. 
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