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PAG. 37 a t t u a l i t a 
) Nobili lettere di sacerdoti fiorentini contro 

la guerra e in difesa degli « obiettori» 

«La mia patria sono 
gli oppressi, stranieri 

sonoi 

la Corte dlscute la 167 
Sindacati edili, cooperative e artigiani in difesa della legge 

•i 

- Stamane la Corte costltuzlo-
nale esaminera in pubblica 
udienza la questlone di legitti-
mita della legge 167. Si tratta 
del piO importante giudizlo del 
1965 polche riguarda < Tunica 
legge che permette un tnter-
vento " pubblico neH'edilizia. 
Ventiquattro awoca t i soster-
ranno davanti ai giudicl il pun-
to di vista dei proprietari di 
aree fabbricabili di Torino che 
hanno promosso ricorso contro 
la legge davanti al Consiglto'di 
Stato. Due. gli awoca t i Luciano 
Tracanna e Gastone Dallari, in 
rappresentanza del Consiglio del 
ministri, difenderanno la legge, 
dimostrando che nessun contra-
sto si pone fra le norme della 
«167» e i det taml costiruziona-

11. Al termine della dlscussione 
la Corte si riservera di deci-
dere. La sentenza si avra, se-
condo alcune informazioni. en-
tro un mese. 

II ricorso fu presentato al 
Consiglio di Stato da alcunl pro
prietari terrier! di Torino che 
avrebbero dovuto cedere al Co-
mune i suoll edificatori in base 
appunto alia legge 167. II Con-
siglio dl Stato decise di rimet-
tere il ricorso alia Corte costi-
tuzionale ritenendo - non mani-
festamente infondate* le obie-
zionl sostenute dai proprietari 
terrier! torinesi. ' 

Le « c e n s u r e - del Consiglio 
alia legge 167 sono tre. e riguar-
dano sostanzialmente l'inden-
nizzo che, come e noto, la legge 

prevede si debba pagare at pro
prietari sulla base dei valori di 
mercato delle aree, purche 
« cocgelati * a due anni prima 
dell'adozione del piano da parte 
del Consiglio comunale. II Con
siglio di Statq ritiene che I'm-
dennizzo cosl stabilito, sia in 
contrasto con Tart. 42 della Co-
stituzione che prevede un in-
dennizzo adeguato al reale va-
lore della proprieta. Le altre 
due « censure - riguardano una 
presunta disparity di trattamen-
to tra i proprietari di aree. 

L 'Awoca tura dello Stato. nel-
la memoria depositata presso la 
Cancelleria della Corte eosti-
tuzionale, ha confutato punto per 
punto le •• censure» del Consi

glio di Stato ponendo in rilievo 
anche le ragioni politiche e so-
ciali che sorreggono la legge e 
richiamnndosi a legislazionl di 
paesi 3tranieri nei quali da tem
po e stata raggiunta l'espropria-
zione di aree su scala nazionale. 

Una importante presa di po-
sizione in difesa della legge. che 
si aggiunge a quella scaturita 
dai convegni regional! di Fl-
renze e di Bologna, e venuta 
dalle organizzazloni sindacali 
della FILLEA e della FILCEVA 
aderenti alia CGIL, dalle coo
perative della Associazione na
zionale cooperative di produ-
zione e di lavoro. dalle piccole 
imprese e dall'artigianato ade
renti alia CNA, riunitesi leri a 
Roma per un esame comune 

della crisi edllizia. Le organiz-
zazioni hanno deciso di costi-
tuire un comitato permanente 
di azione in previsione della 
convocazione di una grande 
conferenza nazionale che nfTron-
ti I problem) legati ai grandl 
teml del nnnovamento demo-
cratico del settore. In un co-
municato. dopo aver ribadito 
l'importanza che in questo me
mento assume l'attuazione drUa 
167 per i princlpi innovato* i e 
democratic! che la ispirano veiu 
gono sollecitati una serie dl in-
contri e dl iniziativc delle forze 
politiche e culturali dcmocra-
tiche. per dare vita ad un vasto 
movimento popolare per una 
nuova e demoeratica politlca 
edilizia e urbanistica. 
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Don Milan! e don Borghi rispondono ai cappellani 
militari della Toscana — « Se durante la guerra 
civile scatenata da Franco, degli italiani non 
avessero combattuto per la Repubblica, oggi noi 
non potremmo guardare in faccia uno spagnolo» 
La grande lezione morale e civile della Resistenza 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 2. 

Don Bruno Borghi e don Lo
renzo Miluni, due coraggiosi 
sacerdoti ilorentini. hanno riaf-
fermato, In nobili lettere. il 
dovere di ogm cattohco di 
battersi con tutti i mezzi, non 
ultimo 1'obiezione di coscienza, 
contro la guerra I due sacer
doti hanno voluto in • questo 
modo esprimere la loro avver-
sione ad un ambiguo ed msul-
tante ordine del giorno votato 
in occasione dell 'anniversario 
della conciliazione fra la Chie-
sa e lo Stato italiano, dai cap
pellani militari in congedo del
la regione toscana. In quest 'or-
dine del giorno. i cappellani, 
dopo aver tr ibutato «il loro r e -
verente omaggio a tutti i co-
duti per V Italia-, affermavano 
di considerare - un tnsulto alia 
Patrta ed Ql suoi caduti la co-
siddetta obiezione di coscienza 
che, estranea al comandamen-
to cristiano dell'amore. e 
espressione di vilta » 

La presa di poslzione del 
cappellani militari in congedo 
della Toscana non & un episo-
dio isolato: deve, invece. esse-
re considerato come uno dei 
sintomi acuti della vasta cam-
pagna intimidatoria condotta 
da questo gruppo di preti, le
gati alle forze piu reazionarie 
della citta e del Paese contro 
1 sacerdoti aperti alle nuove 
Istanze di r innovamento t rac-
ciate sotto il pontiflcato gio-
vanneo e contro tutta la sini
s t ra cattolica. Una campagna 
che aveva gia ragglunto toni 
es t remamente acuti e r lbut tan-
tl con II - llnciaggio morale -
del padre scolopio Ernesto Bal-
ducci, «• r e o » di nver espresso 
la sua solidarieta al giovane 
Mario Gozzini. condannato dai 
t r ibunale mili tare di Firenze 
per obiezione di coscienza 

Don Bruno Borghi. condan
nato a suo tempo dai giudici 
fiorentini insicme ai lavorato-
ri della - Galileo - per essersl 
posto al loro flanco durante la 
lotta contro la chiusura della 
fabbrica. tiella sua lettcra in-
viata al nostro giornale rileva. 
in contrapposizione alle affer-
mazioni dei cappellani militari 
come non sia - un insulto alia 
patria amare qiiPlli che appar-
tenaono ad un'altra Non com-
prendiamo — egli prosegue — 
nemmeno perchk 1'obiezione dl 
coscienza sia estranea al co~ 
mandamento cristiano delfamo-
re se nel Vangclo ci viene co-
mandato dl amare anche i ne-
micl come appunto si propon-
gono ali obietforj di coscien
za. Conn* si fa a dire che la 
obiezione di coscienza fi espres
sione di vilta se I'ohiettore e 
pronto a pagare di pertnna, col 
carcere. con una vita pfit dura 
di quella militare. la fedelta 
alia sua idea'' -

- Essi. tra l'altr0 cl rirarda-
•no — prosegue Don Borghi 
— che 1'obiezione di co
scienza c solo I'atpetto di una 
scelta che t anche politico, pcr-
che per rifintare realmente la 
guerra e per esserr realmente 
dei pacifiei. bisogna anche e 
soprattvtto pesare su istituzio-
ni. m'ntalita. ecc che rendono 
In oierra po«ibi le o inei'ifa-
bile -. 

Don Lorenzo Milani. parroco 
della minuscola parrocchia 
mugellana di Barbiana. dove 
t iene una scuola popolare e 
che — a suo tempo — fu 
allontanato dalla parrocchia di 
San Donato per aver dato alle 
s tampe il libro Esperten-re pn-
storali (nel quale denunciava 
t ra l 'altro i soprusi di alruni 
grossi industrial! pratesi con
tro i giovani lavoratori) . nella 
sua appassionata e vibrante 
lettera. dopo avere stigmatiz-
zato l 'atteggiamento dei cap
pellani per avere * t'nsullafo 
dei cittadinf che noi e moHi 
altri ammiriamo E nessuno. 
che io sappia. li a repa chta-
mat't in causa- A meno di pen-
sare che tl solo esempio di 
quella loro eroica coerenza cri
stiano bruci dentro dl roi una 
qualche ros t ra incerterra inte-
n ' o r e : rigetta il concetto di 
patria espresso dai cappellani 
militari. 

- Se ro i perd avete d int fo 
— afferma don Milani — di 
d i n d e r e il mondo in italiani 
e stranieri . allora rj diro che. 
nel postro senso. io non ho pa
tria e reclamn il diritlo di dici-
dere il mondo in diseredati e 
oppressi da un lato. prir i leaiat i 
e oppressor! dall'altro Gli uni 
sono la mia puma , git altri i 
miei stranieri E se coi arete 
il diritto. senza essere richia-
tnati dalla Curia, dt insepnare 
che italiani e stranieri possono 
lecttamente, anzi eroicamente. 
distruggersi a cicenda. allora 
io reclame il diritto di dire che 
anche i poreri possono e a^b-
bono combal ten ' i nc rh : E al-
meno nella scelta dei mezzi so
no mipliori di 101: le armi che 
voi approbate sono orrtbtlt 
macchine per ncctdere. per 
mutiiare. distrupoere. fare or-
fani e vtdore Le uniche ormi 
che approro to sono nobilt e 
inTuen te : lo st iopero e il roto 
Abbiamo dtinque idee molto 
diverse Posso rispeitare le ro

l l U oiusti/icherete alia 

luce del Vangelo e della Co-
stituzione, ma rispettate anche 
vol le idee degli altri, soprat-
tutto se sono uomini che per 
le loro idee pagano di per
sona . , 

Sollermandosi sul problema 
dell'obiezione. alia luce delle 
guerre cui e stato chiamato il 
popolo italiano in un secolo di 
storia. don Milani chiede ai 
cappellani la ragione del loro 
silenzio di fronte agli ordini 
impartiti ai soldati di eseguire 
* tl bombardamento di civili, 
un azione di rappresaglia su 
un villaggio inerme. Vesecu-
zione sommaria del parti-
giana ». del loro silenzio » sul-
I'uso delle armi atomiche, bat-
teriologiche e chimiche. la tor-
tura, Vesecuzione di ostaggi. I 
processl sommarl per semplici 
sospetti. le decimazioni (sce-
gliere a sorte qualche soldato 
della patria e fucilarlo per in-
cutere terrore negli altri sol
dati della patria)., del loro 
silenzio « di fronte a una 
guerra di evidente aggres-
sione. di fronte alVordine di 
un ufflciale ribelle al popolo 
sovrano, della repressione di 
manifestazioni popolari ». 

Dopo avere elencato tut te 
le guerre in cui il nostro pae-
f f s i e trovato coinvolto dai 
1860 ad oggi, e ricordato fra 
I altro le sanguinose repressio-
ni del generale Bava Beccaris 
nel 1898, don Milani sottolinea 
come I'esercito, impegnato 
sempre in a w e n t u r e imperia-
listiche. non abbia difeso la 
patria dai fascismo nel 1922 e 
condanna aper tamente la vile 
aggressione alia Repubblica 
spagnola nel 1936: - Wei '36 — 
sottolinea il sacerdote — cin-
quantamila soldati italiani si 
trovarono imbarcati verso una 
nuova infame aggressione, 
avevano avuto la cartolina di 
precetto per andare volontari 
ad aggredire iinfelice popolo 
spagnolo Erano corsi in aiuto 
di un generate traditore della 
sua patria. ribelle al suo le-
gittimo governo e al popolo 
suo sovrano Con I'aiuto ita
liano e al prezzo dt un mi-
lione e mezzo di morti riuscl 
ad ottenere quello che vole-
vano i ricchi: blocco dei talari 
e non dei prezzi. abolizione 
dello sciovero. del tindacato, 
dei partiti. di agni liberta ci
vile e religiosa 

• Ancora oggi. in sfida al re-
sto del mondo. quel generale 
ribelle imprigiona, tortura. uc-
cide (anzi " garrota ") chiunque 
sia reo di avere difeso allora 
la patria o di tentare di sal-
varla oggi Senza I'invadenza 
dei " volontari " italiani tutto 
questo non sarebbe vuccesso. 
Se in quei tristi giorni non ci 
fossero stati deoli italiani an
che dall'altra parte, non po
tremmo alzare gli occhi da
vanti ad uno spagnolo Per 
I'appunto questl ultimi erano 
italiani ribelli ed esnli dalla 
loro patria Gente che aveva 
obiettato 

• Avete detto ai vostri sol
dati cosa devono fare se i/li 
capita un generale tipo Franco? 
Gli avete detto che agli uffi-
ciali disobbedicntt al popolo 
loro sovrano non si deve ob-
bedire? Poi dai '39 in la fu 
una frana: i soldati Italiani ag-
gredirono uno dopo l'altro al
tre set patrie che non ave
vano certo attentato la loro 
(Albania. Francia. Grecia. 
Egitto. Jugoslavia. Russia) Era 
una guerra che avera per 
I'ltalia due fronti: I'nno con
tro il sistema democratico; 
l'altro contro il sistema socia-
lista Erano e sono per ora i 
due sistemt polifici piu no
bili che I'umanttd si sia dati 

' Ma in questi cento anni di 
storia italiana — prosegue don 
Milani — e'e stata anche una 
guerra giusta (se guerra giu-
sta esiste). L'unica che non 
fosse offesa alle altnti patrie, 
ma difesa della nostra: la 
guerra partigiana Da un lato 
e'erano dei civih: dall'altro dei 
militari Da un lato soldati che 
averan0 obiettato. dall'altro 
soldati che avevano obbedito. 
Quali det due contendemi era-
no. secondo voi. i ribelli. qua
li t repolart? E" una nozione 
che urtje chiarire quando si 
parla dt Patria »Vel Congo per 
esempio quali rono i ribelli? 

• .Auspu-htaTno — conclude 
don Milani — dunque tutto 
il contrario dt quello che rot 
auspicate: auspirhiamo che ab
bia termine fmalmente ogni 
dtscnmincrione e ogni divisio-
ne di patna dt fronte ai sol
dati di tuttt i fronti e di tutte 
le dirise che morendo si sono 
sacrjficati per i sacri ideali di 
oiustizia. liberta, rentd. Ri-
spettiamo la sofferenza e la 
morte, ma daranti ai giovani 
che ci guardano non facciamo 
pericolos* confusioni fra il be
ne e il male, fra la rerit<l e 
I'errore. fra la morte di un 
aggressore e quella della sua 
rittima Se volete diciamo: 
preghiamo per quegh mfelici 
che. a r r r l e n a t i senza 'oro col-
pa da una propaganda d'odio. 
<i sono sacrificati per tl loro 
malinte.-o tdeale dt patria. cal-
pestando senza avrcdersene 
ogni altro nobile ideale 
umano » 

Carlo Degl'lnnocenti 
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cubana nasce il partito > ' • 
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Con Raul 
U n r e p a r t o de l le mi l iz ie femmini l i c o n t a d i n e d i IMayari A r r i b a . 

tra i soldati rivoluzionari 
Tradizione popolare, autodisciplina e umanita dei ragazzi della Sierra - L'amara esperienza di Gutierrez Menoyo 

Dal nostro corrispondente 
L ' A V A N A , m a r z o . 

II primo di febbraio, invi-
tato da Raul Castro, ho as-
sistito a una cerimonia di 
consegna delle tessere e co-
stituzione della sezione del 
partito nei reparti militari 
che sorvegliano la fronttera 
con la base USA di Guanta-
namo A mezzogiorno abbia
m o pranzato in un accanto-
namento distante solo qual
che diecina di metri dalla 
linea di demarcazione e dai 
posti di osservazione della 
base * yankee ». II giorno pri
ma, sempre seguendo il mi-
nistro delle forze armate, ero 
stato ospite del comandan-
te le unita LCB (Lotta Con
tro Banditt) per la provin-
cia di Oriente: quelle stesse 
che verso la fine di gen-naio nari(l Ora e stato schiaccia 
avevano catturato il capo\to fic\\a Sierra non ha mai 
controrivoluzionario Gut ter - | p o f u r o sorgere. Menoyo e 
rez Menoyo. istnto catturato da una di 

Il giorno seguente alia vi- queste * compagnie serra-
sita a Guantanamo. Raul Ca- ne >: < Era come cercare un 
stro ha invitato ancora una ago in un pagliaio » mi ha 
volta il corrispondente del- detto Raul Castro. In effetti, 
r U n i t a a una consegna della jqnpsti monfi . tutti pieghe e 
bandtera di combattimento e.boschi, sono un ambiente 
delle tessere del partito, alia | perfetto per la guerriglia. Ma 
base aerea di Holguin. Cre-\nel pagliaio della metafora i 
do di essere Vunico giornali-irontadini rivohizionan — fi

lar e obbUgktoHo, chet<&~:id 
migliore scuola di disctplina 
in vn paese profondamente 
solcato da troppe delusioni 
passate; la lotta contro il 
banditismo sono compiti pri-
mordiali dell'csercito. 

Nella sola provincia di O-
riente si possono mobilitare 
in poche ore trecento com-
pagnte di soldati per com-
bnffere t n / t l t r az ion t di agen-
ti della CIA o sabotatori. So
no le < compagnie serrane >, 
che non hanno mai smesso 
di stare allerta: le compon-
gono i lavoratori della Sier
ra, che a un segnale si riu-
niscono e entrano in azione. 
Il banditismo controrivolu
zionario che a un certo pun
to si era radicato nell'Escam-
bray aveva profittato dell'as-
senza di autodifesa rivoluzio-

nevtt Im&Qifrrnato.'^annotava: soldati -cubanfr- si lasciavano 

sta straniero che sia stato 
condotto dai ministro a visi-
tare con lui posizioni cost 
nevralgiche della difesa cu
bana. 

II comandante Francisco 
Gonzales, detto Pancho dal-
Vcpoca della guerriglia, mi 
nt't'ra ricevuto nella sede del 
comando LCB di Mayari Ar
riba, la mattina della dome 

gli di una tradizione che ri 
monta alle lotte degli anni 
venti e trenta, contro gli e-
spropri delle compagnie stra. 
nicre c dei possidenti locali 
— funzionano come una ca-
lamita. Tutti i contadini che 
hanno visto Menoyo hanno 
segnalato subito t suoi mo-
vimenti alia squadra piu vi
dua LBC. 

nica 31 gennaio. Con lui si j / 0 j a t t o osscrrare a Pan-
trovavano il commissario po-\c}i0r u comandante. che solo 
litico, che qui si chiama\unn guerriglia vittoriosa pud 
istruttore politico, e alcuni j r € ? n i re a capo di una guerri-
altri ufficiali. Fuori, i soldati giia Contraria. perche solo la 
ti preparavano per una mal-
tinata di esercizi in ordine 
chitiso. Alcuni sono giovants-
simi, stit qnrnd ic t a n n i . Tnfft 
hanno facce tipiche di ragaz
zi cresciuti in montagna, lon-
tani dalla vita < civile >. ma 
nel cuore di questo mondo 
ribelle di Oriente che per na-
tura. storia e costumi e in-
dubbiamente il pin aranra-
lo . ogg i . di Cuba. I soldati 
ptirtarano a tracolla pesanti 
milra. Le facce dei uegrt € 

prima possicde la forza po 
litica per agire col consenso 
del popolo. Pancho mi ha 
detto ridendo che si, era un 
concetto giusto e poi si e 
compiaciuto di sapere che la 
resistenza in Italia ci aveva 
insegnato queste cose. Ab
biamo discusso ancora con 
Pancho e altri ufficiali LCB. 
Menoyo non si e mai dato la 
pena di sludiare testi di 
marxismo e confrontarli con 
le informazioni che di sicu 

le facce dei guajiros biancht. TO a r r i v a v a n o a Miami o a 
cotte dai sole, la loro adole- portorico . 4 l tnmcnt i acreb-
seenza e il loro sguardo gia be doruto sapere quali era-
serero sotto il casco rcsta-^ j rapporti di classe nel 
no impressi come un imma- Ucrritorio dore andava a 
gine tipica della nuova Cu-\soarcare Quattordici mesi 
ha, ingenua. audace, respon-Uat j a SCConda legge di ri/or-
sabile. ,ma agraria areva distrutto 

L"esercito che comartda le put potenti fra le residue 
Raul Castro, trentatreenne, bast economiche di classe 
e ancora oggi la «punfa> del- che acrebbero potuto soste-
la nvoluzione. I processi di nere la controrivoluzione. La 
sr ih ippo tnterni i?i si svolgo- prora del novc. Vha trovata 
no in maniera coordmata. Al'Menoyo: quando si e lascia-
proccsso di sriluppo genera-J fo prendere. gli mancavano 
le. I'esercito partecipa direr-; le forze per continuare a fug-
tamenie. come primo e p n n - i g i r e 

< Mi danno si da mangiare (i 
contadini) ma subito dopo 
corrono ad avvertire le mi
lizie rurali ». Da quando ave
va lasciato Cuba, nel '61, la 
lotta di classe si era svilup-
pata. Senza gran rumore, e-
rano spariti quei ceti possi
denti della campagna che 
prima avevano dato aiuto a 
Fidel Castro e poi alia CIA. 
Non e stato necessario fuci-
lare nessuno. Alcuni sono ri-
masti sul posto come lavora
tori, in mezzo ad altri lavo
ratori che li tengono d'oc-
chio; altri sono emigrati, al-
Vestero o all'interno, e come 
gruppo sociale reazionario 
non contano piii. Anche se 
Menoyo, fuggendo, fosse riu-
scito ad avvicinarsi alia ba
se di Guantanamo, mai sa
rebbe riuscito a metterci 
piede. Una volta entravano 
e uscivano operai cubani. 
Cuba fomiva I'acqua. La sor-
veglianza era relativa. Ora 
tutto e bloccato. La base e 
a forma di ferro di cavallo, 
intorno a una grande baia 
dove si dneorano spesso por. 
taerei atomiche e grosse navi 
da guerra. 

Tutto intorno. il terreno e 
cotto dai sole, disseminata di 
arbusti, chiazzato di paludi 
dove si abbeverano uccelli 
che somigliano a piccoli atrv. 
n't. Fino alia scorsa estate i 

vedere dai < marines >. Gli 
americani usavano provocar-
li in tutti i modi: sassate, in-
sulti, parole oscene, prostitu
te che si denudavano vicino 
alia rete divisoria, mogli di 
soldati in « bikini >, che ve-
nivano a trovare i loro ma-
riti di guardia, credendo di 
far bollire il sangue delle 
sentinelle cubane. Ucciscro 
una sentinella cubana, in lu. 
glio, dopo averne ferite al
tre due. Per tcnere aperte le 
porte a un possibile negozia-
to. Fidel Castro decise di di-
minuire i rischi di provoca-
zione. Le sentinelle cubane 
sono state spostate indietro 
di qualche decina di metri 
e protette dietro un sistema 
di bunker e trincee. I mari
nes, naturalmente, sparano 
ancora, e gridano. Ma e di-
ventato piu difficile colpire. 
provocare in modo sangui-
noso. 

11 comandante dell'unitd 
di fronticra — quando ho 
chicsto a Raul Castro se le 
provocazioni continuarano — 
ha spiegato sul tavolo della 
mensa i fogli del bollettino 
quotidiano e ha letto: stanot-
te all'ora tale sparj contro 
Vavamposto tale, ieri all'ora 
tal altra, insulti e oscenitd. E 
cost via. Raul ha aggiunto 
che adesso i < marines > si 
dive.'ono a prendcre dt mi-

ra .col fucila a telcscopio le 
feritorie delle frtncee dietro 
(e quali stanno appostate le 
sentinelle cubane. Quando 
siamo arrivati, un elicottero 
USA stava < sconfinando > 
dalla base. Nessuno ci fa ca-
so. Mogli e figli dei militari 
USA stanno tornando a 
Guantanamo. Un anno fa era-
no stati rimpatriati. 

La popolaritd di Raul Ca
stro tra t soldati e tra la 
gente della provincia orien
tate e uno di quegli elemcn-
ti-chiavc della situazione cu
bana che vale la pena di 
analizzare. Quando Fidel, du
rante la lotta armata. decise 
di mandarc suo fratello ad 
aprire un nuovo settore di 
guerriglia nel nord della 
Sierra, fu mosso evidente-
mente da ragioni di strate-
gia militare della rivoluzio-
ne. Ma nella guerriglia, I'at-
tivita politico c dtrettamen-
te legata all'organizzazione. 
Il diario di campagna che 
Raul mvio a suo fratello il 
20 aprile del '58, dopo avere 
asscstato le basi del c segun-
do f ren te F r a n k P a i s » , a 
nord di Santiago, rivela il 
compimento di una missione 
politico oltre che militare. 
Raul aveva venticinque an
ni. Era un ragazzo dall'ani-
mo limpido e deciso. Porta-
va con se anche un certo ba-
gaglio di idee precise, per-

, 01. V«T 
, *. -£ n o ov-

ra i peg^iori 
delle miota-
-oe conn* la 
•Me trc aitre 

- ' _ r i \ o l 

cipole protagonista: la strut-
turazione del partito, il suo 
funzionamento, la partecipa-

Da due gtornt non prova-
va nemmeno piii a d a p r i c i -
narsi a un * bohio » di con-

zione alia « zafra > (il rac- tadini. Forse tentara di rag 
colto dello zucchero) e la giungcrc la base di Guanta-
educazwne; il servuio mtlt-'namo. Ma nel diario che te-

ch$-fmqppt7nilitato all'Avana 
nelta glbb'cntu comunisia. Or-
ganizzo il < sepimdo frente > 
in modo tale che le conse-
guenze positive si possono 
misurare ancora oggi, nel 
consenso popolare alia rivo-
luzlone. 

Ora, Raul Castro riversa 
in ogni suo discorso con coe
renza intellettuale e morale, 
tutto il frutto di quell'cspe-
rienza, moltiplicato per le sue 
rcsponsabilita di oggi: per 
esempio, parlando agli avia-
tori della base di Holguin, 
spiegava che cos'e il partito. 
E in parole che si potcsscro 
capire diceva che il partito 
c la coscienza collettiva: 
* Quando sorge il partito — 
diceva — i difetti di un re
parto militare come di una 
fabbrica, vanno rapidamen-
te scemando. Il fatto e che 
anche se solo una minoran-
za ne'fa parte, tutti hanno 
partecipato a costrui'rlo e H 
partito e di tutti. Vive come 
tutti. progredendo. I compiti 
di oggi sono chiari; ma gia 
dovetc sapere che i compiti 
di domani saranno divcrsi, 

mpjciq.fprzaUi;. t.Nqn si 
imporre'la'dtsclpWha co 

puo 
col ti-

more delle punizioni corpo-
rali. Noi non siamo e non 
possiamo essere d'accorkio 
con nessun provvedimento 
disciplinare che possa umi-
liare Vcssere umano >. 

Si riuniva con altri uffi
ciali — Tomassevich, Costil
la, Luzon, Almeida, Fajardo, 
tutti vetcrani della Sierra — 
per preparare un discorso: 
nel gruppo subito risaltava \ 
un'armonia supcriorc all'af-
fiatamento, qualcosa che e-
sponeva le ragioni di una for- -
za dirigente e della sua sto-
rica coesione. Molti gruppi ' 
politici hanno combattuto 
contro Batista e pochi sono 
rimasti nella n'yq/i/~ Jon-.^co, 
cialista. Ma 
cleo che rim 
e quello del7 

la Sierra n 
ticare chr. 
Raul p, 
con pi 
no a ' 

jniores azzurri 

t 

perche avremo acquistato'^ .- I'l J F F A 
maggiore esperienza. 11 fatt- n v o c a i l p e r I U C r r t 
che ora il partito esista no r l a P^parazlone della squa-
... ~i J - i j . • •» nazionale jtimorca che parte-
vuol dire che d ora in « ipcra j i ton.io jumores dct-
tnfft t problemi saranno Vv E F A- <Cfrmania occ 15-25 
. .- _ . „ _- . . . «Tai>riIt; i>ro«y=in><»). su proposta del 
tomattcamente risoltik<r.KvUzxnn:tU)TC Giuseppe Galluzzi: pure che se sorgera'tue~ 
problemi. bisogneriVanti . 
fa la colpa al r -" f i m ° -
partenenza al - scappa 
gnifica »'"*'—* SL" * o l o ' s 0 

.tto- invece, ptR-o ni / tnr ' 
y:?.Vo il son no 

.mmcia, quindi. r-«f.es.i, con 
gr^n^ri di V;m Looy che 

ronc.ino con estrema deciSiO-
n>" pure \e piu mode-te o'fen-
?i\ e 

L'oroloiio che dice"* 
I na. du»'. t re qu.ittr'ore di 

Cjtnniino. E la med.:« •• di tr«-n-
ta \\>id. I'Ji: Hl.inc cade e si 
r<>-. in.t. T.tccone rompt* un pe-
dal«-. S-I* for.j e Vontur^lli lor-
7t! =ulle r.impr di B iiin* i. Un 

M)IH» Mali convocati i seguenti 
Kioc.itori Sam. Bi-rtuolo, Sava-
rc-v. Chiarugi. Silvtsui. Sensl-
lule. Sc.iperchi. Cinftli. Gavaz-
7i. Mnnticolo. Bartoletti. Zimo-
lo. Sir»-na. Dolso. Stevan. Lan-
(.-upritn.i 

«Squadra Surtees» 
per vetture Sport 

LONDRA. 2. 
II rampione del mondo John 

Surtec*:. ha costituito una squa
dra per vetture sport che parte-
cipcra alle maggiori gare inter-
nazionati della attuale stagione. 
I«-« squadra — denominata < Squa
dra Surters» — dispone inizial-
ir>- me di una nuova Lola tipo 70 
^j)or; da corsa dotata di motore 
Ford da litri 4.700 ed in grado 

jCfj pit—- chf H'inbr.i a4- di raggiungere ia velocita di 321 
1< .ill i co-. - , , . un^i.:» 

_„^- - * d oro 
profogorf.?. . . d , v & a 

r i r o l t ^ t o n e c«?^ •ojiialL 
\tratto eridente"i'. * Que-
soltdi ld c qucs l c^nnca -

\profondo senso dt»»y-^,a 

\zia da un contatto =^L-
lil popolo negro e g n / , ' 
jOr ienfe . « t iomim chet'. 
un senso dtverso della1' 
— come senreva Pablo T 

Torriente. Figlio di p\ 

Raul Castro consegna le tessere del partito alia base aerea di Holguin. 

denf i . e reni i fo a contan,%'° 
momento 
sta 

<l.iIom*-;ri orari Pdoti della squa-
«lr.» s.irannr) Jackie Stewart (GB) 
<- lony Magg^ (S. Africa). 

La nuo\a forma2ione automo-
bihstira non interferira con gli 
miptgrn di Sunecs in seno alia 
Ferrari. 

AAichelon - Saraudi 
titolo in palio 

E' stata accolta la sflda inol-
xrata djl pugile Vitiorio Saraudt 
al eampione d Italia del pe<i me-
1io-ma«5imi Benito Mirhelon 

L'incontro dovra svolgersi en-
il 1- giugno prossimo. 

mento giusto — quir\ u I- n x i l - . 
„.„i:a malurando — C O H \ I t a l i a - P O r t O g a l l O 
partito comunista e i m m e d \ j : n » \ / ' c a p A c r a r a 
tamente con il violento s c o s V ' U 9 V l S 9 K e S C a r a 

volu-%\£ sone dell'insurrezione volu^«oT™?hn™™ 
la da suo fratello. 1 prmcipi'* tilo per il primo 
di questo rivoluzione fonda- • "o n a Europea di 

-n i 

tennla 
Italia-
turno 

Coppa 
,~ ».. ~~~i -• . . -i fvolg.i al'Circolo Tonnis 
ra stt ragioni mnanzitutlo , ': . d a i 30 apnie al 2 mag 
morali Raul U ha ritrovati ~ 
radicati nelle f radir ioni po
polar i piii g enu ine di Orien
te; e allora tutto e dicenta-
to chiaro. Si dice che Raul 
sia piit duro di suo fratello, 
ma io non credo a queste di-
s t tn r ton i . /\ Holguin ammo-
niva tin ufficiale ehc arev 
pumto alcuni soldati con * **" 

o!uti» prove 
7£ b 
daA 
e t * 

" i J r a Madesimo 
H««t#'n*" »«"l ' i ' l prove al-n o , u ' n o OKCI *ullc nevi dl 
re re i camp'onAtl enmpren-
' . •la'^rr gipa-jte. U diaee-

0<ra c la i!alom •paciaAa. 
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