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Dopo4 anni 
il grande pittore 
messicano 
esce dal carcere 

^ CITTA' DEL MESSICO, 13. 

II celebre pittore messicano David Alfaro 
Siqueiros, che era stato condannato a otto 
anni di recltisione per « attivita estremiste » 

. nel marzo 1962, e stato graziato dal Presi-
dcnte Adolfo Lopez Mateos e sara Iiberato 
oggi. -,/-

II decreto firmato dal Presidente precisa 
che la misura di gra/Ja e stata decisa per 
consentire all'artista di proseguire la sua at
tivita. 

Siqueiros era stato arrcstato il 10 agosto '60. 
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La conferenza-stampa di Siqueiros in carcere pochi giorni dopo il suo arresto 

SIQUEIROS E LIBERO: 
UNA VITTORIA DELLA 

CULTURA DEMOCRATICA 

i 
i 
i 
i 

RENATO GUTTUSO 

Bentornato alia liberta 
< In procinto di lasciare la sua poltrona presi-

denziale dopo oltre cinque anni di ostinata sordita 
a tutti gli appelli delta ragione e delta giustizia, agli 
appelli di uomini di cultura di tutto il • mondo. 
Lopez Mateos si e deciso a restituire alia sua fami-
glia, al Messico, all'arte, il nostro caro e grande 
Siqueiros. 

Bentornato, David Alfaro al tuo lavoro! Ben 
tomato alia liberta per cui hai sempre combattuto. 

L _ 
Renato Guttuso ». 

I 
I 
I 
I 

J 
Da tempo Cesare Zavatti-

ni aveva avuto 1'idea di fare 
qualcosa di piu per manife-
stare * pubblicamente la no
stra indignazione contro l'in-
sensibilita ' dimostrata dal 
governo messicano verso 1 nti-
merosi, reiterati appelli degli 
intellettuali democratici / di 
tutto il mondo perche Davi-
de Alfaro Siqueiros fosse Ii
berato dal carcere - che lo 
ospitava fin dal 1960. E sta-
vamo appunto accingendoci a 
organizzare una silenziosa 
marcia di protesta di artisti 
e uomini di cultura davanti 
all'Ambasciata del Messico a 
Roma, quando ci e giunta la 
notizia della grazia concessa 
al grande pittore < per con-
sentirgli — dice il comunica-
to — di proseguire la sua at
tivita >. Siamo lieti di questa 
notizia non soltanto perche 
la vergognosa prospettiva di 
altri sei anni di detenzione e 
stata annullata e David Al
faro Siqueiros potra ritorna-
re liberamente al suo prezio-
so lavoro creativo, ma anche 
perche ci auguriamo che in 

| essa si configuri l'isolamento 
e l'indebolimento di quelle 

jforze reazionarie, messicane 
|e internazionali, che vollero 
Icolpire in Siqueiros sia l'av-
versario politico che non ave-

iva mai dato loro tregua al-
Icuna, sia l'intellettuale di 
lavanguardia, propugnatore di 
lun'arte e d'una cultura mo-
Iderne profondamente ispira-
Ite da un grande. civile, poe-
[tico, impegno rivoluzionario. 

La letizia del momento 
Inon c'impedisce tuttavia di 
Iripensare con amarezza e sbi 
gottimento al fatto che, du 

Irante quattro lunghi anni, il 
Icosiddetto mondo • ufficiale 
Idelle arti e delle lettere nel 
|« civile > occidente europeo e 
(americano, ha assistito im 

lassibile al fatto che; uno 
lei maestri dell'arte moder 
la fosse stato tncarcerato e 
irivato della possibilita di 

lavorare a causa di un non 
jen precisato reato di opinio-
le. La verita e che in Si-
lueiros si voile colpire una 
li quelle forze cultural! e po-

fitiche che, nel quadro dei 
riflessi e delle speranze su-
?citate neU'America Latina 
lalla rivoluzione cubana, 
ivrebbero potuto costituire 

'esare Zavattini 

a Sono commosso 

come per 
un fratello » 

c Sono commosso come 
er un fratello. Siqueiros ci 

la insegnato molte cose co-
ie nomo e come artista, e 
mtinnera a insegnarcene, 

irima tra tutte la coeren-
In questo momento 

enso anche ad Angelica Si-
ineiros che per quattro an-
ii, giorno per giorno, po-
tremmo dire ora per ora, 
la lotUto per la liberta 
lei suo grande compagno 
>n ana fede e nna tenacia 

ravigliosa. 
". v > Cesare Zavattini». 

un energico e autorevole po
lo di attrazione nei confron-
ti della gioventu e degli in
tellettuali d'avanguardia. Un 
tipico gesto di natura oscu-
rantista e fascista fu dunque 
quello che spinse i • nemici 
della liberta messicana a in-
fierire cosi duramente contro 
uno degli uomini la cui vita 
e la cui attivita di artista e 
peraltro inseparable dalla 
stessa storia politica e civile 
del Messico moderno. 

Davide Alfaro Siqueiros e 
nato sessantotto anni or sono 
a Chihuahua nello Stato 
omonimo . della Repubblica 
messicana. Egli fu con Villa 
e con Carranza nella rivolu
zione del 1910. Le sue origt-
ni di pittore si confondono 
con quelle stesse della rivo
luzione. E la sua successiva 
fioritura artistica si identifica 
con la lotta per costruire nel 
Messico una cultura figura-
tiva (e non soltanto tale) mo-
derna la quale si ponesse co
me alternativa al tradimento 
della rivoluzione e costituis-
se il tessuto connettivo della 
coscienza nazionale del po-
polo. II tratto caratteristico 
della rivoluzione pittorica 
messicana e quello di avere 
unito alia esaltazione dei piu 
antichi valori nazionali, pre-
colombiani e maya, in funzio-
ne di lotta contro la coloniz-
zazione accademico • cosmo-
polita della cultura, il tema 
moderno e internazionalista 
della concezione classista e 
marxista. della societa. Con 
Orozco e Rivera (sui prece-
denti, l'uno popolaresco, di 
Jose Guadalupe Posada, l'al-
tro, ideologicamente elabo-
rato, del dottor Atl) Siquei
ros e1 stato. ad un tempo, fon-
datore, teorico e : libero in-
ventore della moderna scuo-
la messicana. Con l'occhio 
puntato su quella parte del
ta lezione europea che aveva 
valore di rinnovamento ra-
dicale e universale del Iin-
guaggio pittorico (Cezanne-
Picasso) i tre maestri mes-
sicani posero, in un secondo 
tempo (1924), la loro origi
nate istanza di rinnovamen
to: quella d*un'arte che fu 
detta « pubblica > per la sua 
finalita e che fu detta <del 
nuovo umanesimo o del nuo-
vo realismo», per la sua ca
pacity di riproporre tutti i 
fondamentali contenuti del
ta esistenza umana in forme 
figurative che. pur muoven-
do da un inevitabile rappor 
to drammatico e doloroso con 
la moderna realta. restituis-
sero all'uomo dignita e spe-
ranza. " 

< Nel corso del secolo XIX 
e nei primi quarant'anni di 
questo secolo — ebbe a scri-
vere Davide Alfaro Siquei
ros in uno dei suoi manife
s t programmatici — si sono 
verificati tre tenlativi di li-
quidazione della decadenza 
delle arti plastiche figurati
ve: il tentativo David-Ingres 
(riflesso della Rivoluzione 
francese); il tentativo Ce
zanne-Picasso (riflesso della 
inquietudine politico-scienti-
fico-industriale moderna); e 
il tentativo messicano, il no
stro tentativo, comunemen-
te conosciuto come " Rinasci-
mento messicano della pittu-
ra " (riflesso della Rivoluzio
ne messicana) ». 

.11 contributo che Davide 

Alfaro Siqueiros ha portato 
alio sviluppo di questo tenta
tivo e affidato, tanto per ci-
tare alcuni esempi, ai grandi 
€ murali » di Citta del Messi
co, alle grandi pitture inte
grate all'architettura - della 
Citta universitaria, al gran
de t murale > dell'Avana in-
titolato < Alia uguaglianza e 
fraternita della razza negra e 
bianca a Cuba >. Fedele per 
tutta la sua vita all'idea che 
una autentica rivoluzione cul-
turale ed estetica non possa 
non accompagnarsi a un rin
novamento organico del rap-
porto stesso dell'artista con 
la societa, vale a dire a una 
profonda rivoluzione morale, 
Siqueiros fu tra quegli intel
lettuali che tra i primi ac-
corsero alia difesa delle li
berta repubblicane in Ispa-
gna, e, dopo di allora, fu di 
quelli che non voltarono mai 
le spalle - a quella decisiva 
esperienza. (Si pensi al tra-
gico colpo di fucile di Ernst 
Hemingway). • 

II suo arresto di; quattro 
anni or sono si colloca anche 
in questo quadro: nel quadro 
della continuity . della lotta 
conseguente dei democratici 
avanzati e dei comunisti con
tro il fascismo. Continuity di 
lotta che lo ha visto sempre 
schierato nei momenti deci-
sivi. come fu nel 1956, a fa-
vore delle scelte piu rigorose, 
e che lo ha visto sempre. nel 
dibattito internazionale a fa-
vore dell'arte moderna. sulle 
piu ferme e severe posizioni 
di critica contro tutte le de-
generazioni accademiche, e 
vanamente celebrative pro-
dottesi nei paesi socialisti nel 
campo della pittura e della 
scultura. Davide Alfaro Si
queiros ha 68 anni. A lui e 
alia sua valorosa compagna 
Angelica Arena), il fraterno 
saluto dell'c Unita > e di tutti 
i comunisti italiani. 

Antonello Trombadop 

Ginevra. .-'• 

Espuko il 

Portogallo 

dalla Conferenza 

dell'educazione 
' • . ; . • • - GINEVRA, 13 

Alia Conferenza mondiale per 
l'istruzione. organizzata dal-
rUNESCO. e stata approvata 
con 43 vott e 7 astensioni una 
mozione africana — Dresentata 
dal ministro dell'ifitruzione del
la Nigeria. Aja Nwachuku — 
con cui i rappresentanti del 
Portogallo colonialfeta sono sta-
t: e-jpuLsi p impediti di Darteci-
pare ai lavori. " 
• L'approvazione' della mozio

ne. con un gesto che ha pochi 
precedents non b stata accet-
tata dal • presidente e ' rappre-
sentante dell'UNESCO. Gabriel 
Betancour. il quale ha dichia-
rato di voler sciogliere la Con
ferenza. In seguito alle prote-
stc dei • rappresentanti africani 
e stato convocato l'ufficio dirct-
tivo per una decisione. , 

Accanto ai grandi rivoluzionari della Francia 

Lachaise 
Migliaia di lavoratori salutano le spoglie di Maurice nella ca
mera ardente — Un messaggio di De Gaulle alia famiglia — Tutti 

i giornali di Parigi dedicano alio Scomparso gli editoriali 

Dal nostro inviato . 
PARIGI. 14. 

La grande sala dei ricevimenti del 
Municipio di Ivry, trasformata in 
cappella ardente, e diventata la we-
ta del pellegrinaggio di decine e de-
c'tne di migliaia di parigini che ven-
gono a dare I'estremo saluto a Matt- " 
rice Thorez. Lentamente, mescolali 
alia folia, saliamo la lunga scalinata 
del palazzo; dietro a noi la lunga 
coda si riforma continuamente. Nel
la sala, oscurata dagli enormi drap-
peggi funebri, la bara vegliata da 
quattro giovani spicca tra le ban-
diere rosse e tricolori incrociate. 
Sotto la gente passa lenta, inchinan-
dosi in silenzio: uomini e donne, ope-
rai in tuta, studenti, professiomsti. ' 
ragazzx e vecchi: tutta la Francia si 
ritrova qui riunita per Vultima vol-
ta attorno all'uomo che le aveva de
dicate tutta la propria vita. 
' Molti occhi sono rossi; molti vec- • 
chi lavoratori non nascondono le lo
ro lacrime; semplice umana testl-
monianza di un affetto cementato in' 
trenta anni di lotte per la liberta e •-• 
per la democrazia. Ma anche pro-
fondo rimpianto per la perdita del 
grande combattente, in un momen
to in cui questa liberta e questa ar-
mocrazia sono ben lontane dall'es- -
sere intatte in Francia, L'omaggio 
popolare alia salma di Maurice Tho
rez assume cost un significato piu 
profondn di quello di un giusto cor-
doglio per un capo moito amain; 
questa folia che sfila ininterrolla 
davanti a'.ln salma riafferma la pro
pria fede'ta ad una concezione de-
rr.ocraticz d\ cui il partito Cumunl-
rtc e oggi il massimo bqluardo nel 
v.oese. " - - •. 

Della democrazia. infatti. soprav- .. 
ttvono oggi in Francta soltanto tc 
forme esteriori: vi e un Parlamento 
ma non -*» e una redle rapprcsen-
u:nza popolare; vi sono i partiti ma 
il loro peso non e proporzionalc alia 
•oro forzi. Soltanto i comuniiti. in- -
qnesto gioco delle appareme, costt- ' 
luiscono un blocco effettivo, una • 

. forza che non pud venire ignorata.' 
Lo si avverte bene anche in questa • 
occasione. soprattutto dall'atteggia-
mento della stampa, imbarazzata tra 
la necessita di rendere omaggio al- ' 
I'uomo e il timore di concedere qual
cosa al partito. Tutti j giornali tn-
fatti dedicano oggi i loro editoriali 
alio scomparso, ricamando, con sln-
golare unanimitd, sul tema « era un 
grande uomo politico, ma la posi-. 
zione comunista gli ha impedito di 
esserc wn grande uomo di Stato». 
. Non dimentichiamo che si vive 

in regime gollista e che Vopinione 
del Capo fa testo. Questa opinione 
e stata espressa oggi in un messag
gio di condoglianze inviato alia fa
miglia, in cui si ricorda Vimportan-
te ruolo di Thorez netl'opera di ri-
costruzione della Francia. E' la ri~ 
petizione di quanta lo stesso De 
Gaulle aveva gia scritto nellc sue 
memorie in vari brani che la stam
pa ' quotidiana riporta quest'oggi: 
€ Quanto a Thorez — scriveva De 
Gaulle — pur sforzandosi di far 
progredire gli affari del comunismo, 
sara utile in parecchie occasioni. 
all'interesse pubblico. Dal suo ri-
torno in Francia egli aiuta a mct-
tere fine agli ultimi postumi delle 
milizie patriottiche che alcuni tra i 
suoi si ostinano a mantenere in una 
nuova clandestinita. Nella misura 
in cui glielo permette la pura e du
ra rigiditd del suo Partito, egli si 
oppone ai tentativi di empietements 
(invadenza, cioe) dei Comitati di 
Liberazione e agli atti di violenza 
ai quali cercano di dedicarsi certi 
gruppi sovraeccitati. Agli operai e 
in particolare ai minatori che ascol-
tano i suoi discorsi egli non cessa 
pot di dare per consegna di lavorare 
il piit possibile e di produrre a qual-
siasi costo. E" questa semplicemente 
una tattica politica? Non mi ri-
gvarda. A me basta che la Francia 
sia servita*. •;• '• 

Su questa falsariga i giornali 
francesi si barcamenano riconoscen-
do Vimportanza di Thorez e del suo 
partito nella storia francese, ma cer-

Telegrammi 

di cordoglio 

alia compagna 

Veermerscb 
Continuano a pervenire a 

Jeannette Veermerscb. la com-
' pagna di Maurice Thorez. e-
spressioni di cordqgJ io da ogni 
parte del mondo. Tra gli altri. 
hanno telegrafato alia vedova 

' del dirigente comunista france-
• se scomparso, Nilde Jotti e Pal-

miro Togliatti. Luigi Longo. Un 
- telegramma di cordoglio e sta
to inviato dal nostro direttore. 

! Mario Alicata. all'organo del 
' PCF. VHumaniti a nome de 

VVnita. . 

cando di limitarla col richiamo clas-
slco alia * obbedienza sovietica >, 
piit o meno accentuato secondo il co
lore politico del quotidiano: obbe
dienza totale secondo il fascistizzan-
te Aurore, incerta secondo Vindi-
pendente Combat e cosi via. ' 

L'unlco che si sforza di trarre una 
. conclusione politica da questa con-

fusione e Le Monde il quale cost 
conclude il suo editoriale odierno: 
€ Thorez, assieme a Ulbricht e a To-, 
gliatti, era uno dei rari dirigenti del 
movimento comunista di anteguerra 
aucora in attivita. Come Ulbricht 
egli seguiva per abitudine e per ne
cessita. tutte le evoluzioni del Crem-
lino. Capo di un partito che godette 
quasi sempre di una esistenza lega
le e i cui quadri erano stati formati 

. alia disciplina staliniana, egli non 
poteva avere Vaudacia di un Togliat
ti, che fin dal 1956 giustificava il 
policentrismo. Fino alia fine I'uomo 
che e morto ora ha tentato di lotta-
re contro la dispersione della auto-
ritd nel movimento comunista. Tut-

. tavia, il policentrismo non e gia da 
ora una realta?*. 

In sostanza la grande preoccupn-
zione politica che affiora da questi 
articoli e quella di non uscire da 
uno schema di comodo secondo cui 

' il partito comunista francese deve 
~ essere visto immobile in posizioni 

che lo mettono fuori del gioco. Per 
questo nulla deve poter cambiare, 
anche se alia sua testa altri uomini 
si altcrnano. E' evidente perd che 
questa concezione ha poco a che ve-
dere con tma realta che va invece 
evolvendosi e a cui nessuna forza 
politica pud rimanere estranea. Ma 
soprattutto cid che conta e questa 
straordinaria riaffermazione della 
vitalita della forza del partito che 
viene fatta dal popolo francese at-
tjrno al sito capo recentemente de-
funto. 

Chaban Delmas, presidente della 
. Assemblea, ha inviato a Janette Ver-
merch, il seguente telegramma: < A 
voi e ai vostri figli esprimo le pin 
sincere condoglianze in occasione 
della scomparsa del presidente Mau
rice Thorez. Rispettosi ossequi*. ,* 

Teleprammi di condoglianze sono 
stati anche inviati dal segretario ge
nerate e dal vice presidente dei sin-
dacati cristiani. 

Per quel che riguarda Vorganizza-
zione delle esequie e stato comunl-
cato oggi che il corpo di Thorez sara 
seppeilito nello storico cimitero del 
Pere Lachaise dove giacciono i gran
di rivoluzionari della storia francese. 

Rubens TtdMchi 

Dopo 7 mesi di dibattimento 

al processo 

di Reggio £ 
La democrazia deve essere difesa dai cittadinl: II 

verdetto sara coerente a questo supremo principio? 

Dalla nostra redazione 

MILANO, 13 luglio 
; Domani, sentenza al proce$so per i fatt i 

di Reggio Emilia. Dopo un'ultima formale 
richiesta per sapere se gli imputati hanno 
qualcosa da aggiungere , i d u e giudici togati e i sei 
giudici popolari della seconda Cor te d'Assise di Milano 
si r i t i r e ranno in camera di consiglio, per emet te re il 
loro verdet to su uno dei-
piu tragici episodi • del la 
nost ra s toria con tempora-
nea. Sono trascorsi circa set-
te mesi dal giorno in cui il 
dott. -"•• Curatolo, presidente 
dell'Assise, ha ; dichiarato 
aperto T- il processo contro 
« Barbieri Luciano ed altri >, 
cosi come e rubricato il pro-
cedimento per i fatti del lu
glio '60. Nel corso di 87 
udienze sono state ascoltate 
le deposizioni di 62 imputati 
(il sessantatreesimo era mor
to prima che il processo aves-
se inizio); hanno deposto ol
tre 240 testimoni, si sono udi-
te le arringhe di oltre venti 
avvocati. 

Si e ascoltata una requisi-
toria che ha lasciato agghiac-
ciati quanti, e sono la stra-
grande maggioranza degli ita
liani, hanno gia espresso sui 
fatti di Reggio Emilia il solo 
giudizio possibile: una batta-
glia sacrosanta per la salvez-
za della democrazia in Italia. 

Domani tocchera ai giudici 
di Milano sancire questo giu
dizio, dimostrando che le leg-
gi non sono cosa astratta, 
avulsa dalla vita reale del 
paese; oppure confutarlo, 
provando ancora una volta 
quale distacco vi sia tra la 
giustizia ufficiale e la realta 
italiana. - ' 

Alia conclusione-1 tfel tprd-
cesso per i fatti di "Reggio 
Emilia diventa difficile rie-
pilogare i risultati di un di 
battimento durato circa sette 
mesi. Occorre quindi rifarsi 
agli avvenimenti di quell'in-
fuocata estate del 1960, quan
do erano in ' gioco ; le sorti 
della nostra democrazia ed i 
fatti di Reggio furono un mo
mento, sia pure tragico e san-
guinoso. della lotta che i de
mocratici italiani condussero, 
con successo, per impedire 
l'attuazione dei disegni rea-
zionari di Tambroni. 

La sera del 4 luglio 1960 i 
cittadini di Reggio riuniti a 
comizio formarono un corteo 
per protestare contro un'ag-
gressione fascista. Interven-
ne la polizia, e nel corso degli 
scontri alcune decine di agen-
ti rimasero contusi. Era un 
incidente di poco conto, ma 
si riveld decisivo per creare 
l'atmosfera propizia per una 
< resa dei conti > di li a qual-
che' giorno. II dibattimento 
ha largamente dimostrato in
fatti che Teccidio del 7 luglio 
fu deliberatamente premedi-
tato e organizzato a Reggio, 
anche se si inquadrava in un 
piano generale di repressione 
voluto dal governo Tambroni. 

Gli avvenimenti del 7 lu
glio sono noti: un comizio di 
protesta indetto dalla CdL a 
conclusione di uno sciopero 
generale proclamato alia no
tizia dei fatti di Porta San 
Paolo a Roma; la questura 
che proibisce l'uso degli al-
toparlanti'pur sapendo che la 
folia non sarebbe potuta en* 
trare tutta nella piccola sala 
concessa; un'< ordinanza > di 
polizia, che prevedeva di 
sciogliere sul nascere «qual-
siasi assembramento > o «ten
tativo di c o r t e o ; l'arrivo di 
un gruppetto di motociclisti 
preso a pretesto per scatena-
re la violenza poliziesca; un 
disperato tentativo di difesa 
dei manifestanti aggrediti ed 
il sanguinoso epilogo: cinquel 

cittadini (Afro Tondelli, Emi-
lio Rev,erberi, Lauro, Farioli, 
Ovidio Franchi, Mario Serri) 
uccisi, 21 feriti dai colpi di 
arma da fuoco, 61 rinviati a 
giudizio per oltraggio alia 
forza pubblica; •• resistenza, 
radunata sediziosa. • 

Ma,' fatto nuovo negli an-
nali giudiziari di questo do-
poguerra, tra gli imputati fi-
gurano anche due poliziotti, 
con accuse ben piu gravi: Or
lando Celani, guardia di PS 
accusato di omicidio volonta-
rio, per aver'deliberatamente 
ucciso con un colpo di pistola 
Afro Tondelli, Giulio Cafari 
Panico, commissario capo di 
PS, accusato di quattro omi-
cidi colposi e di lesioni gravi, 
nella sua qualita di responsa-
bile del reparto che trasfor-
mo il centro di Reggio Emilia 
in tin campo di battaglia. . 

I testimoni che sono sfilati 
al processo hanno largamente 
dimostrato la consistenza del 
capo di imputazione contro 
i due poliziotti ed hanno pro-
vato come i cittadini impu
tati si fossero legittimamente 
opposti alia violenza. II PM 
ha pero voluto pienamente 
giustificare l'uccisione di cin
que cittadini, teorizzando la 
necessita dell'uso delle armi 
da parte della polizia anche 
di fronte ad una ^ resistenza 
mordle > . e chiedehdo l'asso-
luzione dei due poliziotti cper 
non aver commesso il fatto >. 

• Poi, quasi a dimostrare la 
propria coerenza giuridica, il 
dott. Bandirale ha chiesto la 
condanna di 24 degli impu
tati - civili ed il prosciogli-
mento, con diverse formule, 
degli altri. In nessun conto 
il PM ha tenuto il fatto che 
in poco piu di mezz'ora i po
liziotti di Reggio spararono 
contro i cittadini inermi non 
meno di 297 colpi di mi tra e 
non meno di 39 colpi di pisto
la; ha ignorato le palesi con-
traddizioni. in cui sono ca-
duti i testimoni della polizia; 
ha completamente trascurato! 
i tentativi messi in atto dal
la guardia Celani e dal com
missario Cafari per fabbri-
carsi un alibi quando si re-
sero conto che le loro perso-
nali responsabilita stavano 
per essere individuate. In 
compenso ha sostenuto la 
pi en a colpevolezza dei citta
dini, molti dei quali furono 
rinviati a giudizio per il solo 
fatto che quel giorno si tro-
vavano sulla piazza dell'ecci-
dio o. addirittura, perche era-
no rimasti feriti nel corso 
della sparatoria. 

Nel corso del dibattimento, 
tuttavia, e stato largamente 
dimostrato che — a parte la 
legittimita della protesta po
polare contro il tentativo di 
sowertire 1'ordine costituzio-
nale — i fatti di Reggio fu
rono provocati dall'atteggia-
mento assunto dalle forze di 
polizia. Rimane ora da vede-
re a quali conclusioni perver-
ranno i giudici; se essi hanno 
compreso il significato dei 
fatti del luglio 1960 e se lo 
dimostreranno con una sen
tenza che condanni la violen
za e al tempo stesso riaffermi 
il principio che la democrazia 
e 51 bene supremo dei cittadi
ni e che come tale va difesa. 
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