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Fino ad alcunl anni fa questa era 
ritenuta la casa dove nacque Gali
leo. In realta la cosa e ancora nel 
vago, ragion per cui II Comune di 
Pisa ha bandito un concorso per rl-
trovare l'esatto luogo. (Nella foto a 
sinistra). 

Galileo Galilei davanti al trlbu-
' nale dell'Inqulsizlone, in una stampa 
ottocentesca. (Nella foto a destra). 

IL VI CONGRESSO DELL'ANPI 
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Quattrocento anni fa nasceva Galileo Galilei ••JA-j* 
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Q UATTROCENTO anni or sono, il 15 
febbraio 1564 nasceva a Pisa Gali
leo Galilei, lo scienziato toscano che 

con le sue . scoperte scientifiche avrebbe 
provocate la nascita della scienza moderna 
sulle rovine di un mondo culturale colpito 
a morte dai risultati della fisica galileiana 
e dalle grandi visioni celesti che egli, primo 
fra tutti gli uomini, poti scorgere con lo 
aiuto del cannocchiale da lui costruito. 
. Nel ricordare questo grande scienziato 

a distanza di quattro secoli dalla sua nasci
ta, e pensando al grande cammino compiuto 
dalla scienza dei nostri tempi, non ~si pud 
ignorare che il merito di avere impresso 
al progresso dell'umanita una spinta e un 
indirizzo decisivi risale a Galileo Galilei. 

Discendente da una famiglia di quell'ope-
rosa borghesia mercantile che nella vita 
della Firenze comunale aveva saputo co-
struire, col lavoro intenso, la propria soli-
dita economica e insieme la propria dignita 
morale edintellettualei figlio di Vincenzo -
Galilei, mercante e teorico della musica, ' 
Galileo viene awiato agli studi di medicina, 
ma la passione per la matematica, insegna- . 
tagli quasi a caso da messer Ostilio de' Ric-
ct, che era stato allievo del grande algebri-
stq Niccold Tartaglia. gli fa abbandonare 
gli studi di medicina per dedicarst decisa- . 
mente a ricerche di matematica e di fisica. 
Racconta Vincenzo Viviani che negli anni 
universitari «con la capacita del suo in- ' 
gegno inventd quella semplicissima e rego-
lata misura del tempo per mezzo del pen-
dulo, pigliando occasione d'osservarla dal 
moto di una lampada nel Duomo di Pisa 
e per allora sovvennegli di adattarla all'uso 
della medicina per la misura della fre-
quenza de* polsi, con stupore e diletto de' 
medici di que* tempi >. Anche se questo 
episodio non trova conferma, esso e indi
cative della modernita di Galileo e della 
particolare inclinazione della sua mente, 
che si sarebbe rivelata in modo grande 
nella meccanica e nell'astronomia. 

E' infatti in una educazione intellettuale 
libera, aperta, concreta e spregiudicata che 
\va trovato il segreto della grandezza di 
[Galileo Galilei. Vissuto in un'epoca di pro
fundi mutamenti e di grandi innovazioni e 
[in un clima ancora caricodi feconde e 
irdite contraddizioni, in cui nuovo ed anti-
:o, conservatori ed innovators si uniscono 

si confondono persino nelle piit illustri 
manifestazioni del pensiero e della cui-
tura, Galileo seppe cogliere il limite grave 
lella tradizione scientifico-culturale, ispi-
rata al piit pedantesco ossequio della filo-
so/ia peripatetica, chiusa in un borioso sen-
so di sufficienza che rifiutava, con i ten-
lativi di innovazione e di progresso, ogni 
zsigenza di verifica del sapere tradizionale; 
ittratto dai grandi matematici deiranti-
:hita, egli studid Euclide, Apollonio, Pap-
JO, e soprattutto Archimede, dalla cui 
irticolare conoscenza seppe trarre motivo 

ier dubitare non solo della dominante filo-
tofia naturale di Aristotele, ma dello stesso 
\nfruttuoso metodo di ricerca suggerito da 
\uella filosofia. - • 

Insieme alia sua indipendenza verco la 
iradizione peripatetica e in genere verso 
\l sapere del passato, egli dimostra il suo 
profondo tnteresse verso una nuova cor-
rente di ricerche naturali, affermatasi nel 
torso della civilta rinascimentale: i I'indi-
„io seguito dagli artigiani, dai tecnici, 

iagli ingegneri e dagli artisti ed architetti, , 
tomini penwti fuori dal mondo della tec-
itca della magia e delValchinua del Me-
lioevo, che trovano nelle concrete esigeme 
iella societa signorile del tUnasctmento 
roccasione per la propria elevazione so-
tiale, intellettuale ed economica, per lane-
tessita dei nuovi signori e delle nuove corti 
li circondor si di una cultura e di una 
tcienza che fossero immediatamente pro-
luttive, legate alle condizioni nelle quali il 
tuovo potere sociale era venuto afferman-
losi, pror.ie a fornire a questo potere stru-
nenti di difesa e di espansione ben piu 
falidi che non le pedant j citazioni di testi 
iristotelici. 

Galilei, pur essendosi formato neWambito 
\ella cultura ufficiale ed essendo entrato 
far parte del mondo accademico (nel 1589, 
tr il favore dei piu noti matematici e 

:i dell'epoca, poti ottenere Vincarico 
znnale presso lo Studio pisano di lettore 

It matematica) guarda a queirintenso mon-
to della tecnica e delfarte, apprezzandone 
ton solo la spregiudicatezza net confronti 
let valori tradizionalt della cultura, ma lo 
jirito dt ricerca, attivo e intraprendente, 

fansia di novita, il senso • aggressivo» 
leli'tndaatne naturale e ne apprezza la' 
trande utilita ai fini dello stesso progresso 
lella teoria e della speculazione: «Largo 
fampo di filosofare a gl'intelletti specola-
ivi — scrisse iniziando i "Discorsi intor-
io a due nuove scienze " — parmi che por
ta la frequente pratica del famoso arse-
)*!• i i voi, Signori Veneziani, ed in parti

colare in quella parte che mecanica si do-
manda». • . . - ; 

Questo mondo della tecnica e della pra
tica artigiana si manifestera infatti a Ga
lileo in tutto il suo fervoref quando verra 
chiamato, nel 1592, all'Universita di Pa-
dova: I'ambiente mercantile della Repub-
blica veneta, con i suoi traffici marittimi, 
che, per quanto messi allora in serie di/-
ficolta dalle vicende politiche, avevano de
terminate una mentalita pratica e curiosa 
del nuovo, stimolera nello scienziato pisano 
nuovi e piit profondi interessi, tanto che, 
per sua stessa ammissione, il soggiorno 
padovano fu il periodo piu felice della sua 
vita per Vintensita e la vastita degli studi 
e delle ricerche. A questo mondo febbril-
mente attivo, fortemente interessato a ri-
cercare, in un difficile momento del pro-
prio sviluppo, le forme piu idonee per or-
ricchire e prosperare (e il tempo in cui 
Vincertezza dei commerci con I'Oriente 
spinge una parte della nobilta a convertire 
in proprieta terriera le proprie ricchezze), 
corrispondera in Galilei il senso attivo della; 
vita, il coraggio nella scoperta 'dell'ignoto, 
il senso di dignita che gli provenivano dalla 
profonda educazione rinascimentale da lui 
ricevuta e fatta propria: il suo tempera-
mento, audace ed impulsivo, la durezza di 
certe sue espressioni polemiche, la violenza 
stessa con cui assale un avversario o attacca 
una teoria contraria, il gusto edonistico 
della vita (< Davanti a un vino vecchio co
me a un pensiero nuovo, non sa dir di 
no >, dice di lui Berlolt Brecht) si uniscono 
ad un'attenta valutazione delle possibility 
concrete di successo, delle probabilita di 
aiuti e di autorevoli interventi: tutto « cio 
lo awicina ai grandi maestri fiorentinj del 
•400, a Machiavelli, a L. B. Alberti ». 

II compasso 
La Breve instruzione delParchitettura mi-

Iitare ed il Trattato di fortificazioni, Vin-
venzione del compasso geometrico-militare 
(< con l'aiuto del quale in pochissimi giorni 
s'insegna tutto quello che dalla geometria 
e dall'aritmetica, per l'uso civile e mili-
tare,-non senza Iunghi studii per le vie 
ordinarie si riceve »), I'« edificio da alzar 
acqua et adacquar terreni > brevettato nel 
1594, la coslruzione di catamite, e soprat
tutto il trattato Le mecaniche, in cui impor-
tanti definizioni di concetti segnano la na
scita di una nuova era nella meccanica e 
il definitivo tramonto della fisica aristote-
lica. ' 

Confluendo nell'opera di Galileo, la scien
za e la tecnica ricevono vigore teorico e 
pratico: la ricerca scientifica non e piu 
conoscenza dell'universale, ma, avendo ac-
quistato autonomia di metodi e di principi 
ed essendosi liberate dalla soggezione alia 
filosofia, si rivolge alle strutture specifiche 
della realta: la tecnica non e piu una serie 
di tentativi slegali, sconnessi e privi di con-
sapevolezza teorica, ma si riscatta dal mon
do incerto e ingannevole della magia e del-
Valchimia, acquistando dignita. e serieta 
scientifica. in quel trattato Le mecaniche. 
infatti, Galileo dichiara espressamente di 
voter chiarire alcuni concetti che sono tgno-
rati dai « poco intendenti ingegneri »: vuole 
cioe porre la ricerca scientifica al seroizio 
dei tecnici. Per questo, la nozione del mo
mento statico, la descrizione della leva, le 
ricerche sui piani inclinati, I'illustrazione 
delta vite e della puleggia sono svolte in 
termini rigorosamente matematici. 

Ma in queste stesse ricerche s'incontrano 
gia le premesse di un altro grandioso aspet-
to della mente scientifica di Galilei: le bast 
per quella rivoluzione astronomica che 
avrebbe definitivamente gettato nella pot-
vere idoli scientifici e convincimenti rite-
nuti intangibili. Attraverso lo studio del-
Vequilibrio e del movimento dei corpi, Ga
lileo aveva dimostrato non solo Vinfonda-
tezza di alcuni concetti fondamentali della 
fisica aristotelica (come quello sul movi
mento naturale dei corpi o quello sulle 
cause del movimento), ma aveva messo in 
dubbio una teoria che, sotto Vaspetto astro-
nomico, rivelava la presenza di pregiudizi 
metafisici e teologici: la nette differenza 
di natura e di comportamento tra i corpi 
celesti e la terra. Galileo, invece, avendo 
dimostrato che Vimposizione di cause me-
tafisiche, volute da Aristotele, al movi
mento dei corpi era ingiustificata e su-
perflua, ed avendo invece ritrovato le ra-
gioni del movimento e della quiete in rap-
porti matematicamente rilevabili, aveva po
tato concludere che non esiste una fisica 
terrestre separata dalla fisica celeste. InoU 
tre i suoi studi lo avevano 'convmto delta 
maggiore validita della teoria copernicana. 
che dal suo autore era state trattata piu che 
altro come una dimostrazione teorica, ma 
che ora la dinamica galileiana, attraverso 
la dimostrazione delVinfondatezzm delle 
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Dlchiarazione autografa del cardinale Bellarmino, in data 26 maggio 1616, sulla con-
danna di Galileo. 

obiezioni contro il moto della terra, pud 
confermare come realth scientifica. 

Questa prova sicura, effettuale e incon
trovertible fu offerta a Galilei daH'tnuen-
ztone del cannocchiale: avendo infatti rice-
vuto^notizie dall'Olanda di uno^trumento 
otticb col quale vedere le cose a distanza, 
Galilei ne costruisce uno nell'agosto 1609 
e lo offre al Doge di Venezia, vantandone 
il vantaggioso uso nella difesa militere o 
nell'attacco al nemico. Cib gli frutta Vau-
mento dello stipendio di insegnante e la 
conferma a vita dell'incarico. Ma Galileo 
mira a ben altro: < Ma io, lasciando le cose 
terrene, mi rivolsi alia speculazione delle 
celesti >; infatti nel gennaio del 1610, aven
do puntato il cannocchiale verso la volte 
celeste fa scoperte sensazionali: la super
fine della luna non e liscia e tersa, ma sca-
brosa e disuguale; la Via Lattea non e una 
nebulosa,' ma un insieme di miriadi di 
stelle; la notte del 7 gennaio scopre la pre
senza, fin'allora insospettata, di quattro sa-
telliti di Giove che, col loro movimento 
attorno al pianeta, smentiscono tutta la co
slruzione cosmologica tolemaica e mostrano 
la validity delta tesi copernicana del movi
mento della terra attorno al sole. Galilei 
dedicb i sateltiti scoperti, da lux chiamati 
appositemente < stelle medicee >, al gran-
duca Cosimo 11 di Toscana che per com-
penso lo chiamo presso di se'nominandolo 
suo < primario matematico e filosofo >. 

Era questa la condizione da tempo desi
derata dallo scienziato non solo per poire 
fine alle sue incerte condizioni economiche, 
ma soprattutto per sviluppare un vasto ed 
ambizioso programma di rinnovamento 
scientifico-culturale: le scoperte del gen
naio 1610 — cui s'aggiunsero quelle delle • 
fasi di Venere, della natura tricorporea di 
Saturno e delle macchie solari — avevano 
svelato una nuova dimensione della scienza 
e del sapere ed una impensata prospettiva 
di conquiste da parte dell'intelletto umano. 
La crisi definitiva dell'aristotelismo, tutta-
via, non poteva awenire paciftcamente: co
me tutte le ideologic che hanno dominate' 
a lungo ed in maniera indiscutibile, attorno 
alia concezione cosmologica di Tolomeo e 
alia filosofia aristotelica si erano formate 
tutto un insieme di credenze, di convinci
menti, di pratiche e di procedimenti. 

Le novita 

I Oggi a Pisa 
I le celebrazioni J 

i 

Galilei ebbe subito la visione ai tutto il 
coacervo di interessi e di pregiudizi che 
facevano fronte comune contro le novita da 
lui mostrate; ma da scienziato coraggioso 
e serio, non si ritird spaventato e per que
sto rifiutb il subdolo consiglio del cardi
nale Bellarmino di ritenere la teoria coper
nicana come semplice ipotesi: assuefatto 
alia « geometrica strettezza > del linguaggio 
scientifico, distingueva con chiarezza il vero 
dal fatso e percio decise di difendere le 
verita nuove: la forza polemica con cui in-
tervenne in tutte le dispute scientifiche e 
culturali — da quella intorno al galleggia-
mento dei corpi suWacqua, in cui egli ebbe 
buon gioco nel confondere e far cadere nel 
ridicolo t metodi dei peripatetic!, come fara 
piu tardi, nel 1623, in quella mirabile ope
ra di polemica scientifica che i il Sag-
giatore, dove pur sostenendo una tesi 
erronea sulle comete combatte il metodo 
degli aristotelici fondato sulVossequio ai 
grandi nomi della cultura e non sulla co
noscenza di quel « gran libro > della Natura 
che ci ste dinanzi agli occhi e che si pud 
leggere mediante il linguaggio matematico 
— era la forza stessa della sua profonda 
convinzione e serieta di scienziato. -

Era naturale quindi che tn questa sua 
difficile battaglia culturale per il rinno
vamento del sapere scientifico dovesse 
scontrarsi con la vigile e diffidente auto-
rita della Chiesa cattolica, che nell'ete 
della Controriforma aveva in sospetto ogni 
novita che si mostrasse nella cultura, per-
che potenzialmente dannosa alia propria 
jtabiiitd da poco tempo colpita dalla ribel-

PISA, 14. 

I
Domani, alia presenza del Capo dello 

Btato, Inizieranno 'a Piaa le celebrazioni 
del IV Centenarlo della naielta dl Ga
lileo Galilei. 

Alle 9.30, il Presldente della Repub-
blica rlcevera le autorita In Prefettura: 

I poi il corteo preeidenziale, attraverso le E 
principal! strade cittadine, si dirigera I 
al teatro - Verdi >, dove avra luogo la I 
celebrazione ufficiale. II presldente del R 

" C.N.R., prof. Polvanf, il sindaco dl Pisa, 

I II Rettore dell'Ateneo, Faedo, i (lustre. • 
ranno il signlflcato di queste prime ma- I 
nifestazioni galileiane. II discorso uffi- I 
ciale ear a quindi tenuto dal prof. Cac- I 
ciapuoti, direttore dell'lstttuto di Fisica 

- deli'Universita di Pisa, che parleri della • 
I vita e dell'opera del grande scienziato. I 

Hone luterana. Galilei, cattolico convinto 
oltre che scienziato, aveva cercato di otte
nere I'assenso della Chiesa alle sue sco
perte; ma, oltre all'approvazione delle sin-
gole visioni da parte dei matematici del 
collegio romano dei gesuiti, non pote otte
nere altro; fu cosi che nel 1616 il SanVUf-
fizio condanno come eretica e stolta la teo
ria copernicana. 

Fu queste la prima sconfitta per Galilei; • 
ma poiche nella sentenza non era stato 
fatto il suo nome e la prudente diplomazia 
romana aveva usato ogni cautela verso il 
matematico ~del Granduca di Toscana, egli, 
dopo anni di laborioso silenzio, credette di 
voter tornarc alia lotta culturale dopo che 
al soglio pontificio era stato eletto col nome 
di Vrbano Vlll quel card. Maffeo Barberini, 
che piu volte gli era state prodigo di con-
sensi e di approvazione e che gli aveva 
anche dedicate una composizione poetica, 
Fu cosi che riprese il vecchio progetto di 
esporre in forma sistematica le nuove argo-
mentezioni a favore della mobilita della 
Terra: il Dialogo sopra i due massimi siste-
mi del mondo e una vasta e complessa 
opera in cm, a ragioni scientifiche, s'ac-
compagnano discorsi filosofici e lunghe di-
vagazioni. 

Ma Vopera & appena pubblicata, nel 1632, 
che immediatamente si mette in movimen
to la macchina giudiziaria del Sant'Vffizio: 
Galileo, trascinato davanti al tribunate ec-
clesiastico, vecchio e sfiduciato, dopo aver 
invano sperato nella capacita di convinzione 
deUe sue ragioni scientifiche, firma il 22 
grugno 1633 Vatto di abiura, disconoscendo 
quella teoria che pure aveva con prove evi-
denti e chiare contribuito a confermare. 

Ma la condanna al carcere perpetuo non 
aveva domato la fibra tenace e forte, nono-
stante tutto, del vecchio scienziato: i Di
scorsi intorno a due nuove scienze pubbli-
cati nel 1638 a Leida in Olanda, lontano 
dalla vigilanza dell'lnquisizione, e non solo 
la piu mirabile opera scientifica di Galilei, 
dove vengono esposte, in lucidissime di-
mostrazioni matematiche, le sue indagini 
sulla stetica e sulla dinamica dei corpi, 
ma e anche la piu salda difesa delle ragioni 
della ricerca scientifica. Quando V8 gen
naio 1642 si spegne la grande esistenza di 
Galileo Galilei, Vumanita riceve non solo 
Veredita delle sue scoperte in fisica e in 
astronomia, ma un nuovo ideate della scien
za e dell'uomo: spetta infatti a Galileo il 
merito di avere iniziato una nuova men
talita scientifica, una nuova visione del 
mondo e della cultura. Avendo abbattuto le 
barriere che separavano la terra dal resto 
delVuniverso, non solo Vumanita acquista 
nuova consapevolezza di si e del propria 
ingegno, ma, vinta la catena di pregiudizi, 
d'ignoranza e di ingiustizie che la tenevano 
legate, pud mirare con tutte le sue energie 
al miglioramento delle proprie condizioni, 
al suo interminabile progresso intellettuale 
e civile. 

Franz Brunetti 

La Resistenza unita 
Iter ilraffonamento 

della democrazia 
Gli obiettivi delle force che hanno portafo alia libera-
zione del paese nella relazione del compagno on. Boldrinl 
Present! seicento delegati e numerose rappresentanze 

straniere - I messaggi di adesione 
La Resistenza italiana che 

venti anni fa dette inizio alia 
vittoriosa offensiva contro il 
nazi-fascismo, non ha esau-
rito il suo compito con la li-
berazione del nostro Paese e 
con l'istaurazione di un re
gime democratico. Ancora 
oggi la Resistenza ha una 
sua precisa funzione da svol-
gere per la salvaguardia della 
democrazia e per il consoli-
damento nel nostro paese di 
un regime di liberta. Questo 
in sintesi il tema principale 
su cui si articola il VI Con-
gresso dell'Associazione na-
zionale partigiani d'ltalia che 
ha aperto i suoi lavori ieri 
mattina nella sala delle Con
ference all'EUR. 

II Congresso. che ha ini
ziato i suoi lavori in un cli
ma di entusiasmo alia pre
senza di oltre seicento dele
gati provenienti da ogni par
te d'ltalia e di folte delega-
zioni di tutti i paesi europei. 
proseguira nella giornata di 
oggi e si concludera domani 
mattina, domenica, con una 
pubblica manifestazione al 
Teatro Adriano nel corso del
la quale parleranno gli on.li 
Giorgio Amendola, Riccardo 
Lombardi, Emilio Lussu e 
Ferruccio Parri. 

La relazione introduttiva. 
che ha aperto il dibattito. e 
stata svolta dal compagno 
on. Arrigo Boldrini. presi-
dente dell'associazione, su
bito dopo la elezione della 
presidenza, della lettura dei 
messaggi di adesione, fra 
cui quelli del Presidente Se-
gni e dell'on. Moro, e dei 
discorsi augurali pronun-
ciati dall'avv. Ricci, presi
dente dell'associazione mu-
tilati e invalidi di guerra, 
dall'avv. Zavattaro, presi
dente dell'associazione com 
battenti e reduci, dal sena-
tore Caleffi, presidente del 
Tassociazione ex deportati 
politic! nei campi nazisti e 
dell'avv. Lordi, presidente 
dell'ANPI di Roma. 

L'on. Boldrini ha iniziato 
ricordando che il VI Con
gresso dell'ANPI si svolge 
in un momento particolare 
della nostra vita nazionale. 
Si apre nel clima delle ce
lebrazioni del ventennale 
che tanto peso hanno gia 
assunto nella vita politica 
del nostro Paese per i fer-
menti di unita che sono sca-
turiti nei primi comitati sor-
ti per organizzare le mani
festazioni rievocative. La 
Resistenza che, grazie alia 
sua unita usci vittoriosa 
dallo scontro col fascismo. 
sente oggi che solo attra
verso una nuova unione del
le sue forze puo irrobustire 
la democrazia italiana e pud 
essere una forza morale al 
servizio della patria. 

I'n aspetto del salone dell'EUR, durante i lavori del 
Congresso dell'ANPI. 

InconUo 
unitario 

Dopo aver elencato una 
serie di prese di posizione 
unitarie scaturite nell'ulti-
mo periodo, Boldrini si e 
chiesto che significato han
no e avranno le 7-8 mila 
manifestazioni che si svolge-
ranno in tutta Italia dove 
vi 6 una lapide per ricor
dare il sacrificio dei martin 
partigiani. Noi riteniamo — 
ha detto il presidente del
l'ANPI — che quelle mani
festazioni sa ranno l'espres-
sione di un incontro unita
rio di tutti gli uomini di 
buona volonta per ricordare 
gli avvenimenti di ieri e 
meditare sull'oggi e il do
mani. 

Boldrini - ha proseguito 
elencando le diverse propo* 
ste che 1'ANPI formula per 
1'attuazione della Costitu 
zione e per il rafforzamento 
della democrazia. ET ormai 
provato che al di fuori del 
dettato costituzionale vi 6 
rautoritarismo, il qualun-
quismo. il trasformismo che 
tentd la sua riscossa con la 
avventura tambroniana. Dal
le giornate calde del giugno 
e del luglio 1960 i partiti. 
il Parlamento, il Paese a va
ne - riprese hanno chiesto 
cambiamenti radical! fino a 
dare vita al governo attua-
le. Prendiamo atto di que
sto lungo processo e lo con-
sideriamo una prima vitto-
ria della Resistenza ed 6 
proprio per non fennare 
questo processo che noi oggi 
— ha proseguito Boldrini — 
ci poniamo nuovi obiettivi. 

In primo luogo chiediamo 
che si faccia una campagna 
seria per la moral izzazione 
della vita pubblica. La cor-
ruzione, il malcostume non 
fanno altro che indebolire 
il regime democratico e far 
maturare condizioni favore-
vol! ad awenture fasciste. 
I partigiani i resistenti de-
vono essere fermi su questo 
punto: lo stato democratico 
si difende spazzando via la 

corruzione. residuo del re
gime fascista. 

Passando a trattare gli al-
tri problemi della vita na
zionale, Boldrini si e sof-
fermato sulla grave situa-
zione della scuola italiana. 
La crisi della scuola e crisi 
della democrazia ha affer-
mato il presidente della 
ANPI. Non pud esserci un 
vero e proprio stato moder-
no se la collettivita naziona
le non aiuta il cittadino di 
domani a diventare una for
za attiva al servizio del Pae
se. • 
• Boldrini e passato poi ad 
esaminare il problem a della 
liberta. nel • nostro Paese. 
Troppe incrostazioni — egli 
ha • detto — permangono. 
Numerose leggi del vecchio 
regime sono ancora appli-
cate dagli organ i dello stato 
con una meticolosita degna 
di miglior causa. Le leggi 
di P.S. costituiscono uno dei 
pilastri del vecchio stato in 
contrasto stridente con la 
Costituzione. L' abrogazione 
della ' legge di P.S. non e 
solo > necessaria — ha con-
cluso su questo punto Pora-
tore — e urgente se si vuo
le rispettare la Costituzione. 

Accanto alia abrogazione 
delle leggi di PS bisogna ri-
vendicare una maggiore li
berta nei luoghi di lavoro 
dai quali non bisogna di-
menticarlo — ha detto Bol
drini — scaturirono i primi 
nuclei organizzati . di resi
stenza al fascismo. Bisogna 
inoltre rivedere la posizione 
di numerosi ex partigiani e 
patrioti finiti in carcere con 
sentenze discutibili, rei solo 
di aver manifestato per la 
liberta. 

Sui problemi interni Bol
drini si e poi soffermato sul
la situazione delle pensioni 
ai mutilati e agli invalidi. 
rivendicando - una sburocra-
tizzazione delle pratiche e un 
miglioramento economico. II 
presidente dell'ANPI ha ri-
cordato anche che lo Stato 
non pud continuare a igno
rare gli ex combattenti del
la guerra '15-18, negando lo
ro un assegno che vuole es
sere un riconoscimento al 
loro sacrificio. 
- Dopo aver proposto la no-
mina di una delegazione per 
studiare i tempi, le forme e 
i modi per costituire la Fe-
derazione unitaria delle As-
sociazioni partigiane, Boldri
ni ha concluso sui temi di 
politica interna ricordando 
che le rivendicazioni poste 
dair ANPI si concretizzano 
attorno ai grandi nodi della 
vita nazionale: Io stato e il 
suo decentramento. la scuo
la e i giovani, le liberta. 

Sui problemi internazionali 
il presidente dell'ANPI ha 
ncordato che nel mondo e 
in corso un grande processo 
di distensione a cui hanno 
contribuito il defunto presi
dente Kennedy, Giovanni 
XXIII e Nikita Kmsciov. I 
partigiani non possono non 
salutare con gioia questo 
anelito di pace. Purtroppo. 
perd, ancora oggi troppi da-
nari e troppe braccia vengo
no ancora impegnati negli 
armament!. Mentre si conti-
nua a sperperare somme fa-
volose per le armi, vediamo 
che molti popoli vivono net-
1'indigenza e in condizioni 
arretrate. Accanto a questo 
vediamo con. preoccupazione 
— ho proseguito Boldrini — 
la presenza di regimi aper-
tamente fascist! in Europa. 
La Spagna e il Portogallo 
vivono ancora dominati da 
quelle dittature che rappre-
sentarono l'anti-Europa e che 
i patrioti rovesciarono venti 

anni fa. In questi paesi si 
assiste oggi a un rinnovato 
fermento di liberta e per 
questo noi antifascisti italia-
ni. aftiancati dagli antifasci
st! degli altri paesi europei, 
dobbiamo impegnarci a dare 
una mano ai popoli spagnolo 
e portoghese. In primo luo
go — ha detto Boldrini — 
chiediamo che si giunga a 
un isolamento politico e mo
rale di Franco e di Salazar. 
Dobbiamo chiedere al nostro 
governo di impedire la par-
tecipazione della Spagna 
franchista e del Portogallo 
di Salazar alia NATO e agli 
organism! internazionali. 

A quanti amano la pace 
non pud inftne non preoccu-
pare il riarmo della Germa-
nia di Bonn e certe manle di 
grandezza della Francia. II 
militarismo tedesco lo abbia-
mo visto venti anni fa che 
cosa e capace di fare. Per 
questo non possiamo non es
sere preoccupati sia del mi
litarismo tedesco. sia delle 
manovre per giungere al 
riarmo atomico della Germa-
nia di Bonn attraverso la 
progettata forza multilate-
rale. 

le nuove 
generazioni 

Dopo aver ricordato che la 
lotta popolare e Tunica for
za che pud rovesciare i re-
Cimi dittatoriali e dare la li
berta ai popoli, Boldrini ha 
citato l'esempio dell'Algeria 
e della Grecia. Concludendo 
sui temi di politica interna-
zionale il presidente della 
ANPI ha ricordato che per 
c unire tutte le voci per la 
solidarieta verso i popoli op-
pressi > e stata indetta una 
tavola rotonda della cultura 
europea sui residui del fa
scismo nel nostro continente. 

Nella parte finale della sua 
relazione il presidente della 
ANPI ha trattato i problemi 
delle nuove generazioni, ri
cordando la positive nasci
ta dopo il fatti del luglio 
1960 dei comitati di < Nuova 
resistenza >, e i problemi or-
ganizzativi deU'ANPI. Bol
drini ha tenuto a sottolinea-
re che una unite di intenti 
e di vedute ha sempre ispi-
rato i vari membri della 
giunta esecutiva e che la 
ANPI deve mantenere la sua 
indipendenza dai partiti e 
dal governo. 

La relazione di Boldrini e 
terminata poco prima delle 
ore 13. Nel pomeriggio e ini
ziato il dibattito. AU'apertu-
ra dei lavori, come si e det
to, erano stati annunciati 1 
nomi dei membri delle dele-
gazioni straniere presenti ai 
lavori. Al congresso sono 
presenti le delegazioni del-
l'lnghilterra. Francia, Spa
gna (poeta Marcos Ana). Por
togallo. Germania occidenta
l s Grecia, URSS, Romania, 
Cecoslovacchia, Polonia, Un-
gheria, Bulgaria, Austria, 
Jugoslavia, Israele, Algeria. 

Seguono i lavori i segre-
tari della CGIL, Novella e 
Santi, il compagno Secchia, 
vice presidente del Senato, 
i sottosegretari Guadalupi, 
Banfl, Anderlini, Bensi e 
Amadei, le rappresentanze 
dei PCI. PSI e PSIUP e nu
merose altre personality po
litiche. Sono presenti anche 
diversi esponenti del mondo 
dell'arte e della cultura fra 
cui gli scrittori Leonida Re-
paci, Ugo Moretti. Vigorelli, 
Raphael Alberti, poeta spa
gnolo. 

Taddeo Conce 
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