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Un grande dirigente comunista al servizio della sua citta 

Dozza: per 20 anni davvero il 
slndaco di tutti i bolognesi 

Dall'opera di ricostruzione dopo la Liberazione all'avvio del discarso sulla nuova maggioranza - Un 
significativo giudizio della rlvista americana «Time» - Guido Fanti designato alia carica di sindaco 

BOLOGNA. 30 -
II sindaco di Bologna Giuseppe 

Dozza ha presentato Terl al const* 
glio comunale la seguente lettera di 
dlmisslonl: c Una medllala conslde-
razione delle condlzioni dl salute che 
ml Impediscono dl conlrlbulre me-
todlcamente alia soluzlone del pro-
bleml della nostra cltta. e delle In-

» o'icazionl mediche circa la necesslla 
di non affatlcare ulterlormente I'or-
ganlsmo, mi hanno Indotto alia de-
terminazlone di rassegnare le dlmis
slonl dalla carica dl sindaco». 

c Mentre facclo presenle a tuttl I 
colleghl della Glunta • del Consiglio 
comunale che le mle dlmisslonl sono 
Irrevocably ml preme asslcurare che 
dal banchi del Consiglio mi auguro 
t ml ripromeflo di poter continuare 
I'opera che da tantl anni assleme 
conduclamo. Quest! senllmenti e que-
sta mla serena e ferma volonta po-
litica e clvica nei confront! della 
citta, della Glunta, del Consiglio, 
ml rlprometto di ribadire in una di-
chiarazione dlretta innanzl al Con
siglio ». 

« Assolvo ora il dovere di invitare 
la Glunta a porre con la masslma 
sollecltudlne all'ordine del glorno del 
Consiglio comunale I'accettazione del
le dlmisslonl dalla carica di sindaco 
e I provvedimenti conseguenti». 

II Consiglio comunale o stato con-
vocato per sabato pomeriggio alle 
15,30 in seduta pubbllca. All'ordine 
del giorno sono le dimlssioni del com-
pagno on. Dozza e i'elezlone del nuo-
vo sindaco. 

Prima ancora che gli ufficiali della VIII 
armata inglese e della V armata america
na giungesscro a Palazzo D'Accursio, nel 
pomeriggio del 21 aprile 1945, il comu
nista Giuseppe Dozza aveva preso posses-
so dell'incarico che gli era stato affidato 
dai partiti del C.L.N. II sindaco si era ri-
volto ai bolognesi, fin dalle prime ore del 
mattino, con un proclama di saluto che 
inneggiava alia «grande ora della Libera
zione ». Nonostante la folta capigliatura 
fosse gia abbondantemente brizzolata, Doz
za c tra i piu giovani dirigenti del movi-
mento comunista che in Italia e all'estero 
hanno condotto la lotta antif.iscista e di-
retto in patria la guerra partigiana. II sin
daco della Liberazione ha 44 anni. Oggi, 
dopo 20 anni, il sindaco piu popolare che 
Bologna abbia avuto e che PItalia cono-
sca lascia la direzione del Comune nel la 
quale per cinque consecutive elezioni i cit-
tadini l'hanno riconfermato, non per rag-
giunti lirniti di eta, ma per ragioni di sa
lute. I medici l'hanno raccomandato. Una 
vita intensa di lotte, di impegno civile e 
dcmocratico, di grandi responsabilita poli-
tiche, di sacrifici generosi sopportati nella 
clandestine e nella movimentata milizia 
comunista hanno intaccato la forte fibra 
del compagno Dozza. Egli ha bisogno di 
riacquistare col riposo la piena integrita 
fisica da qualche tempo Insidiata da un 
concatenarsi di malanni. I comunisti, e 
tutta la popolazione bolognese, vogliono 
avere ancora per mold anni tra di loro il 
sindaco che li ha guidati in questi ultimi 
quattro lustri attraverso tante mcmorabili 
battaglie per la democrazia e Io sviluppo 
politico, economlco sociale e culturale del
la citta. Per questo essi accolgono con pro-
fondo dispiacere, ma altrettanta compren-
sione la richiesta di Dozza di essere eso-
nerato dal faticoso incarico. II compagno 
Dozza continuera a sedere nell'aula del con
siglio comunale. Nulla si spezza nel tes-
suto della citta, nei rapporti con i cittadini 
e gli alleati socialisti nel governo locale, 

nel civile dibattito con le altre forze po-
litiche. 

Esperienza 
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politica 

i 

Un altro comunista dirigera la cosa pub-
blica locale. Sari il compagno Guido Fanti, 
attyalrnente scgrciario Jclla Fcderazionc bo
lognese, membro della Direzione del Par-
tito, capo del gmppo « Due Torri» in Con
siglio comunale. II compagno Fanti e stato 
indicato all'unanimita dacli org.ini dirigenti 
della Federazione comunista, dal gruppo 
«c Due Torri » e dall'ampia consultazione che 
si e svolra in questi ultimi quindici giorni 
nelle scziont del PCI. Si continuera sulla 
strada tracciata dall'amministrazione Dozza, 
che non e soltanto un escmpio di gestione 
impeccabile di rcttitudine e di intelligenza 
ormai provcrbiali nella cura della cosa pub-
blica: essa e la prova della maturiti di 
una classe dirigente nuova, cresciuta nelle 
aspre lotte sociali e politiche di decenni, e 
che ha acquistato coscienza piena del niolo 
che ad essa spetta nella vita del paese. L'espe-
rienza di Bologna c quella di tin grande comu
ne che si e posto al centro dei bisogni e delle 
aspirazioni di tutta la cittadinanza che I'uni-
t i del popolo ha saputo salvaguardare ed 
estendcre. A Bologna tutti i ceti della po

polazione attiva hanno riconosciuto nel 
Comune il loro rapprescntante. Ma prima 

[che amministrativa questa esperienza e po
litics e ideale. Non e un riconoscimento 
facile per le forze moderate e conscrva-
trici raccolte attorno al parti to della DC 
Eppure questa ostinata negazione della real-
ra ha fatto loro collezionare una serie di 
sconfitte. AH'ultimo appuntamento elettora-
le-amministrativo — quelio del novembre 
1964 — i giornali della borghesia, padro-
nale e governativt, avevano puntato tutte 
le loro carte sul «logoramento del mito 
di Dozza ». 

N'eU'assalto, reiterato, a Palazzo D'Ac
cursio hanno ancora una volta fallito, non 
coghendo la strctta connessione tra la per
sonalita del sindaco e il partito che lespri-
meva, un partito intimamente collegato al
le masse popolari e lavoratrici. «Chi vota 
Dozza — gridava / / Resto del Carlino — 
vota nessuno». «Chi vota Dozza — fa-
ceva eco L'avvcnire d'I folia — non sa per 
chi vota». Chi vota Dozza vota per il 
PCI — abbiamo risposto — vota per una 
amministrazione che assicuri la continuity e 
]c sviluppo di una direzione del governo 
che sia democratica, unitana e popolare; 
vota per fare uscire da Bologna un'indica-
zione nazionale che freni ed arrcsti I'in-
voluzione conscrwitrice della direzione po
litica del paese; vota per una politica di 
progresso, di liberta e di pace. 

I risultati sono noti. II centro-sinistra a 
Bologna e nei Comuni della provincia non 
ft passato. Dalle urne e uscita suffragata 

I'indicazione comunista di una nuova uni-
t.i; la teorbzazione politica della nuova 
maggioranza ha raccolto larghi significativi 
consensi. E' stata cosl ricostituita la tradi-
zionale amministrazione popolare di sini
stra, su una base programmatica proiettata 
nella prospettiva dell'incontro di tutte le 
for/e democratiche socialiste, laiche e cat-
tolichc. Gli obiettivi che subito sono stati 
posti al centro della ricerca e della discus-
sione tra le diverse forze politiche di ispi-
razione socialista e democratica riguarda-
vano e riguardano 1'autonomia degli enti 
locali e I'attuazione delPordinamento re-
gionale; la funzione degli enti locali e delle 
aziende pubbliche da questi amministrate 
in una programmazione democratica capace 
di affrontare i problemi della citta e della 
campagna in aperta contestazione del potere 
delle grandi concentrazioni monopolistiche; 
i problemi dello sviluppo democratico e le 
question]' direttamente connesse alia coscien
za collettiva del valore universale della 
pace tra i popoli e alia irreversibility della 
politica di pacifica coesistenza. 

Uaccordo 

programmatico 
L'accordo programmatico tra comunisti e 

socialisti viene ribadito con fermezza dai 
due partiti di maggioranza nel momento in 
cui nel Consiglio comunale si accingono ad 
accogliere le dimissioni del compagno Doz
za e ad eleggere il nuovo sindaco. Anche 
a questo riguardo le aspettative interessa-
te, di divisione e di crisi, dei giornali bor-
ghesi, andranno deluse. Non hanno avuto 
ritegno di speculare in periodo elettorale 
sulla indi'sposizione di Dozza ed e qtiindi 
prevedibile che tentino di imbastire, sull'im-
minente ricambio, qualche cinica diver.-»ione 
politica di cui si sono gia avute incerte e 

contraddittorie avvisaglie. In questa impresa 
si sente particolarmente impegnato il Car-
lino, il quale non riescc a mascherare il 
suo disappunto e la sua preoccupazione per 
la continuity deH'amministrazione democra
tica, riconfermata dai compagni socialisti, 
e per gli altri interessanti, possibili svi-
luppi che I'intesa sul programma lascia in-
tendere. Ma il giornale del monopolio zuc-
cheriero Eridania dovra registrare anche 

questa «occasione» perduta. Non e un 
buon profeta in patria. II Carlino — ancora 
nell'ultima tornata elettorale — parlava di 
« inefficienza », di « malgoverno », di « lo
goramento della popolarita di Dozza», il 
Corriere della Sera e persino la rivista ame
ricana Time Io contraddicevano. «II sin
daco Dozza possiede — scriveva il Cor
riere — due doti che dovrebbero essere 
comuni a ogni uomo politico e che invece 
finiscono per diventare straordinarie: I'one-

sta e la simpatia. In venti anni nessuno 
scandalo, un'amministrazione corretta e 
scrupolosa ». 

E il Time: * II bilancio dei risultati ot-
tenuti dal sindaco di Bologna, Giuseppe 
Dozza Io si legge come se fosse quelio di 
un primo ministro di un buon governo. 
Per quattro successivi mandati egli ha am-
ministrato con senso di responsabilita e 
oailatezza ». 

La rivista americana, tuttavia, giunge-
va sin dove il Corriere distinguendo arti-
ficiosamente tra uomo e partito, non si 
sentiva di arrivare. II Time affermava che 
l'amministrazione Dozza dava una spiega-
zione della forza del PCI. Neli'Emilia ros-
sa, di un partito organizzato e strettamen-
te legato alia gente. L'aspetto eterodosso 
del « buon sindaco» — seggiungeva — e 
quelio di essere comunista, ma i comuni
sti. ci piaccia o no, sono come Dozza. 

Niente fratture, dunque, ma continuita 
ed evoluzione di una linea di governo lo
cale la cui componente di succcsso va ri-
cercata nella matrice popolare, unitaria e 
di massa, del PCI. 

I! filo del discorso di oggi, deH'unita, 
dclPincontro, del dialogo, della collabora-
zione tra tutte le forze democratiche, era 
gia presente nella prima corapetizione elet
torale. E' il filo dell'unita antifascist a e 

della vittoriosa epopea partigiana. 
Le forze popolari hanno ereditato una . 

citta sconvolta dalla guerra e awilita da 
venticinque anni di amministrazione pode-
starile. Bisogna rimboccarsi le maniche e 
porre mano all'opera di ricostruzione ma-
teriale e morale. La prima consultazione elet
torale e quella del 24 marzo 1946. Le ele
zioni si svolgono sull'onda deirimpegno so
ciale e politico, uscito dal movimento di 
liberazione, che si riassume in tre parole: 
« Pace, liberta e lavoro ». 

« II Comune — scriveva il compagno Ar-
turo Colombi, allora segretario della fe
derazione bolognese del PCI — nelle mani 
dei Iavoratori e un primo passo nella via 
della democrazia che deve significare au-
togovcrno del popitio*. E la direzione del 
Comune, i Iavoratori di Bologna, democra
tica e patriottica, la conquistano «per co-
stituire un baluardo di liberta contro la 
reazione monarchico-fascista ». 

Davanti a centomila bolognesi raccolti in 
Piazza Maggiore (la nunifestazkme di 
giubilo si ripetera altre quattro volte: nel 
1951, nel '%, nel *60 e nel '64) il comu
nista Giuseppe Dozza, sindaco della Li
berazione e il socialista Francesco Zanar-
di, il non dimenticato sindaco « del pane » 
degli anni del primo conflitto roondiale, 
proclamano, solennemente, la frarema col-
Iaborazione dei comunisti e dei socialisti. 

Pa$sano cinque anni di fattivo lavoro. Gli 
aweniroenti nel frat tempo si susseguono. 
I comunisti sono esclusi da] governo cen-
trale; e'e la scissione di Palazzo Barberini 
con la nascita del PSDI; e'e la scissione sin-
dacale. De Gasperi e a] governo. La DC 
ha il monopolio del potere. Soctaldemocra-
tici, liberali, repubblicani e di volta hi vol
ta anche I'estrema destra, le sorreggono la 
coda. Scelba straripa agli Intern:. Sono gli 
anni della «guerra fredda », deH'antioomu-
nismo viscerale, della persecuzione antipar-
tigiana, della rissa politica, delle sanguino-
se repressioni operaie e contadine. 

In questo dima si svolgono le ammint-
strative del 21 maggio 1951. L'assalto alle 
«cittaddle democratiche e popolari» e 
massiccio. La conquista di Bologna diventa 
per le forze moderate c conservatxici un 
punto d'onore; 1'amministrazione socialista 
e comunista un « simbolo » 3M demolire. Si 
escogita U truffa. L'apparenuineiMO delle 

liste e il premio di maggioranza. II Carlino 
gongola e i governativi pregustano gia la 
gioia della vittoria. La festeggiarono in an-
ticipo, ma il brindisi si tramut5 in un pian-
to greco nel volgere di 24 ore. 

Con poco piu di 2.000 voti di differenza i 
comunisti, i socialisti e la lista degli indi-
pendenti del «Gigante» mantennero « il Co
mune al popolo». E' stata la vittoria po
polare piii sofferta; una vittoria conquista-
ta contrapponendo le argomentazioni, i fat-
ti, i documenti alia piu scatenata campa
gna d'insulti e di odio antipopolare che si 
fosse registrata dal lontano 1920, quando 
la canaglia fascista spazzo via con la vio-
lenza 1'ultima amministrazione democrati-
camente eletta e presieduta dal sindaco 
Enio Corsi che a Livorno nel '21 pas 
sera nelle file del PCI. I comunisti si erano 
presentati per la prima volta col simbolo 

delle « Due Torri *>. « A significare — disse 
Togliatti in un comizio straripante di fol
ia — che il popolo, il quale riconquistan-
do il Comune ha fatto proprie ancora una 
volta queste torri da esso costruite e di-
fese, non abbandonera piu questo Comu
ne; si battera perche esso rimanga nelle 
mani del popolo, degli uomini che vivono 
del loro lavoro e dei cittadini che non vo
gliono che ancora una volta tra di loro 
prenda piede I'odio e la discordia aperta ». 

Anche nelle successive elezioni, quelle 
del 21 maggio 1956, all'indomani del XX 
Congresso e della clamorosa denuncia degli 
errori di Stalin, i bolognesi fecero tesoro 
delle raccomandazioni di Togliatti e riu-
scirono a capovolgere il rinnovato clima di 
rissa anticomunista, imponendo una civile, 
corretta competizione. Fu una vittoria senza 
precedenti. Un balzo in avanti di circa 
30 mila voti; la lista « Due Torri» — che 
comprende prestigiose personalita indipen-
denti come i professori universitari Giovan
ni Favilli e Oliviero Olivo — raggiunge il 
4596 dei voti. La smentita alia presunta 

• « crisi comunista », che baldanzosamente la 
triplice alleanza (Confindustria, Confcom-
mercio, Confagricoltura) aveva sbandierato, 
fu veramente colossale. 

La D.C. col suo nuovo fallimento brucio 
politicamente una personalita della statura 
di Giuseppe Dossetti. II piu tenace avver-
sario del centrismo degasperiano fu co-
stretto a ripresentarsi nell'agone politico 
proprio nel momento in cui la formula mo 
strava piu scopertamente il volto deteriore 
delle classi privilegiate cui era asservito. 

La forzatura e lo strumentalismo d.c 
che presentava una bandiera gia riposta 
brutalmente in disparte, non ingannb i bo
lognesi. Dossetti — apertamente in contra-
sto col clima esagitato dell'entourage poli
tico che l'aveva posto capolista — si pre-
sento effettivamente con un respiro nuovo: 
port6 idee e si mise su un piano di con-
fronto leale di posizioni.' I cittadini bolo
gnesi colsero per6 anche in questa circo-
stanza la differenza fondamentale: Dozza 
era la espressione univoca, chiara di tutto 
il partito comunista. I bolognesi. scelsero 
dunque 1'uomo che dava la garanzia di rea-
lizzare quelio che prometteva percW s'im-
pegnava non a titolo personale, ma a nome 
di tutto il suo partito. 

Le elezioni 

Respinto la richiesta di sottoporre a visita medico la ragazza della «Zanzara» 

del WO 

MILANO — Mentre si svolgeva in un'aula del tribunale II processo a carico dei tre redattori della a Zanzara »f fuori gli student! del c Parini » manifestavano 
la loro solidarieta (Tdefoto) 

II presidente: Lispezione corporate non 
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obbligatoria, non necessaria, inopportune/ » 
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Una importante motivazione che fa giustizia di una veccbia legge fascista — Battuta per battuta 
I'interrogatorio di Marco De Poli, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi alia prima udienza 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 30. 

11 Tribunale di Milano, chia-
mato a giudicare il caso del Pa
rini. ha iniziato il processo con 
una esemplare affermazione: 
la legge fascista o comunque 
contraria alia Costituzione non 
pud piii essere applicata o al-
meno deve essere applicata al
ia luce dei prindpi costiiuzio-
nali. Cost i giudici hanno re
spinto la richiesta avanzata 
dal procuratore della Repubbli-
ca all'apertura dell'udi'enza 
perche anche la terza < impu-
tata » Claudia Beltramo Ceppi 
fosse sottoposta a visita medi
co. L'affermazione e talmente 
importante da superare I'episo-
dio: essa dovrebbe ormai co-
stituire la regola di tutti i 
giudici italiani, che del resto 
la approvarono al loro ultimo 
congresso nazionale a Gardone. 

Al procuratore della Repub-
blica aggiunto dr. Oscar Lan-
zi, promotore del processo, va 
pero riconosciuto il coraggio di 
essere venuto personalmente in 
aula a sostenere la sua inso-
stenibile posizione davanti al 
pubblico. E quale pubblico. 
Straripante, seduto persino 
alle spalle dei giudici. Parla
va di uno scandalo al Parini 
che avrebbe indotto molti ge-
nitori a minacciar di ritirare i 
loro figli dalla scuola. Ecco 

perche la Procura e interve-
nuta: «Per accertare se I'in-
chiesta della Zanzara fosse 
tale da eccitare alia corruzio-
ne dei minorenni e provocare 
turbamento nell'opinione pub
blico. Chiedo percid che ven-
gano citati come testimoni, il 
provveditore e il vice provve-
ditore agli Studi, i quali po-
tranno riferire sulle preoccu-
pazioni suscitate dall'inchiesta 
anche nelle alte sfere gover-
native; i funzionari di polizia, 
che per mio incarico svolsero 
le indagini, interrogando anche 
personalita della cultura e del
la religione; il giornalista au-
tore dell'articolo sul Corriere 
Lombardo, poiche e giusto ri-
conoscere che la stampa non 
si diletta solo di spogliarelli...*. 

11 presidente, consigliere Lui-
flt Bianchi D'Espinosa, inter-
rompe seccamente: « Pubblico 
ministero, si attenga ai fattil ». 

E il dr. Lanzi: « D'accordo. 
Ma bisogna pur provare che 
gruppi di giovani rimasero 
traumatizzati...». 

Dalla sola si leva un «uh, uh» 
prolungato. 11 presidente im-
pone energicamente silenzio e 
il PM ritiene opportuno aggiun-
gere: « / carabinieri devo-
no allontanare chiunque di
sturbs.. *. 

Ma il consigliere Bianchi in
terview di nuovo: « Sono io il 
presidente, e gli ordini li do io. 

II «caso Parini" in Parlamento 

Quelle del novembre 1960 furono le ele
zioni della spinta a sinistra, della grande 
attesa popolare dopo la sconfitta del ten-
tativo autoritario di Tambroni. Per una reale 
svolta a sinistra gli elettori puntarono nuo-
vamente sul PCI che aumento ancora in 
voti e in percentuale. Nelle ultime elezioni 
del novembre 1964 la lista « Due Torri» 
dei comunisti e degli indipendenti di sini
stra conquista altri 11 mila voti. La sequen-
za e questa: 71.369 voti nel 1946; 93.043 
nel 1951; 121.404 nel 1956; 138.256 nel 
1960 e 149.433 nel 1964. 

La «grande occasione» su cui il diret-
tore del Carlino aveva giurato non si 
e nernmeno stavolta verificata. La rottura 
della alleanza tra comunisti e socialisti sulla 
quale le forze conscrvatrici contavano e 
stata sventata dal pronunciamento popolare 
con un voto plebiscitario di fiducia. II voto 
del 22 novembre ha offerto invece a tutte 
le forze socialiste e democratiche la possi-
bilita dell'awio di un discorso nuovo. La 
idea delle nuove maggioranze e recepita dal 
corpo elettorale e il voto indica la strada 
di marcia. L'ultimo succcsso spinge i co
munisti ancora piu avanti nella loro for-
mulazione d' intesa politica. « Grandi sono . 
1'impegno — artermano — il travaglio e il I 
dibattito critico; nessuna forza da sola puo 
risolvere quanto si deve risolvere; e noi 
comunisti riteniamo, per acquisita convin-
zione, che, pur rimanendo diversi e di-
stinti, anzi nella necessaria divexsita e di-

stinzione c piu che possibile, necessario, 
ricercare sempre, attraverso uno sforzo 
comune, le piattaforme, i punti, i singoli 
obbiettrvi di convergenza. Tali convergenze 
possono trovarsi nell'atruale simazione, sol
tanto su obbiettivi che dalla costituzione 
sono espressamente o implicitameme pre-
visti». 

«Queste nuove articolate intese dernocra-
ticbe possono — e secondo noi debbono — 
rappresentare la piii valida garanzia contro 
i fenotneni di svilimento degli ordinamenti 
statali e delle assemblee elettive; costirui-
scono rahernativa democratica alia preoccu-
pante capacita di ripresa e di comando deUe 
classi privilegiate*. 

Eccoci ghinti ai giorni nostri. Alle nuove 
prove che ci attendono. II compagno Dozza 
non e tin « mito »: e un comunista che ha 
saputo assolvere coo grande onore, intelli

genza e passione il compito affidatogli dalla 
tiducia di tutti i miliunti del partito. La 
gestione del sindaco Dozza non sara certo 
dunentkata dai bolognesi che lo onoreranno 
per ci6 che ha dato alia citta e per quanto 
sapra dare ancora. 

Rivolgendosi ai giovani che giusto un 
anno fa festeggiarono i 20 anni del sindaco 
Dozza alia direzione del Comune, il com
pagno Longo raccomandava loro di cono-
scere il passato e resperienza dei militanti 
piu anziani « non per fame degli idoli, ma 
per trarne una lezione morale di piena de-
dizione agli ideali del partito e della classe 
opcraia ». 

II questore conosceva 
il parere del ministro 

L'intervento della compagna Arian Levi ha 
sollecitato la risposta del ministro Gui 

Sergio Soglia 

II ministro Gui, icri sera a Mon-
tecitorio, non ha saputo esprime-
re un giudizio preciso sul caso 
del lieeo Parini di Milano. Re-
plicando al discorso della compa
gna Giorgina Levi A nan che ave
va sollevato i problemi relativi 
alia vicenda della Zanzara colle-
gandoli alia piu vasta e comples-
sa questione della liberta e della 
democrazia nella scuola italiana, 
Gui ha detto che finche la Ma-
gistratura non si sara pronuncia-
ta. ne lui ne il ministro di gra-
zia e giustizia potranno pronun-
ciarsL 

Gui pero. ha aggiunto alcune 
parole che. per quanto molto eva
sive. assumono un certo signiM-
cato: < Mi duole sinceramente. ha 
detto. che 1'esistenza di un pro-
cedimento giudiziario in corso im-
pedisca al ministro di espnmere 
il suo giudizio non solo su que
sta recente vicenda. ma su tutto 
il complesso dei problemi dei 
giornali di istituto e della demo
crazia nelle scuole ». Gut ha an
che precisato — nel replicare a 
una interruzione del compagno 
Luigi Berlinguer — che quando i 
tre studenti furono interrogati 
«spogliati > in questura (il defe-
rimento a giudizio non era anco
ra intervenuto) il provveditore 
agli studi di Milano si reed dal 
Questore a e esporre il parere del 
ministero >. 

La compagna Levi Arian ha de-
nunciato nel suo appassionato e 
polemieo intervento. la grave si-
tuazione determmatasi nelle scuo
le itaiiane in coosegiienza del 
caso del <Parini>. Presidi di isti
tuto (al « Gioberti » di Torino. 
al « D'AzegJio >, all'Istituto tecni-
co Olivetti, ecc.) sono mtervenuti 
con assurde ceasure e con intimi-
dazioni. La gravita del fenomeno 
e misurata da) fatto che oggi esi-
stono in Italia almeno novanta-
sei giornali di istituto e che non 
si pud permettere che essi venga-
no stroncati da una offensiva co
me quella che si sta delineando. 
Gli studenti vengono dinldati dal 
« parlare di politica dentro o fuo
ri dell'istituto > perche nella scuo
la « la Costituzione non deve en-
trare >. Ci sono casi grotteschi. 
come quelio del preside che ha 
censurato i versi di Dante (c Li
berta vo cercando ch'e si c«-
r«.„>) o gravissimi come quelio 

della studentessa sospesa a To
rino perche fuori della scuola 
difTondeva dei manifestini a fa-
vore dei circoli studenteschi. 
• La compagna Levi Arian ha ri-
cordato qumdi il comportamen-
to responsabile. civile e coraggio-
so assunto invece dal preside del 
Parini prof. Mattalia. che ha ri-
cevuto ieri un applauso di stima 
dei deputati di tutta la sinistra. 

Dietro questa ofTensiva spietata. 
ha detto la compagna Levi Arian. 
sta in realta una offensiva piu 
vasta contro la scuola statale 
che si vuole coprire di discredito 
con artificiosi scandali a vantag-
gio della scuola pnvata. La com 
pagna Levi Arian ha ricordato 
qumdi alcum brani scntti di re
cente dall'on. Elkan. attualmente 
sottosegretario (scelbiano) alia 
pubblica istruzione. Elkan fra 
i'altro defini < esuberanti incon-
trollati >. c intolleranti >. < fomen 
tatori dissennati * i giovani che 
pretendono di porta re liberta e 
democrazia. apertura ai proble
mi della societa nella scuola ita
liana... 

< Smettiamola di avere paura 
di questi diciottenm intelligenti e 
coraggiosi», ha concluso la com
pagna Levi Arian e ha quindi 
annunciato la prossima presenta ' 
zione da parte comunista di una 
proposta di legge per regolamen-
tare tutto d problema della demo- < 
crazia studentesca nelle scuole el 
nei giomali di istituto. 

Una vivace discussione sul «ca-
so Parini* si e svolta ieri anche 
a Palazzo Madama fra i rappre-
scntanti della Commissione Inter-
ni del Senate La questione £ 
stata sollevata in questa sede dal 
socialista Bonaflni che ha deplo-
rato il fatto che « alcuni element! 
della magistratura abbiano dato 
prova di scarsa capaata di in-
terpretare lo spipto della Co
stituzione » e si e augurato che 
«la magistratura stessa prenda 
initiative idonee» a porvi rime-
dio. Alle sue parole si sono as-
sociati il compagno sen. Gian-
quinto e il sen. Jodice (PSDI). 
Questo ha provocato la vivace 
reazione dei senatori dc. missini 
e liberali. tutti schierati sulla 
tesi di cnon disturbare la ma
gistratura nell'esercizio delle 
sue f unzkmi >. 

M I L A N O — La proprietaria della tipografla ove veniva stam-
pata la « Zanzara a e il preside del « Parini a (Telefoto) 

Continui signor pubblico mi
nistero... >. 

II Tribunale, dopo una bre
ve riunione in camera di con
siglio per esaminare una ri
chiesta del P.M. di citazione 
di nuovi testi, decide: verran-
no sentiti il provveditore sulle 
circolari relative ai giornalel-
ti, il vice preside del Parini e 
i funzionari di polizia in quan
to verbalizzanti. 

Ma il dr. Lanzi e di nuovo in 
piedi: < Occorre mettere la 
parola fine alia gazzarra su-
scitata suli'inchiesta della Zan
zara poiche la'stampa, alcuni 
giuristi, e perfino dei magi-
strati hanno dimenticato il fat
to centrale per soffermarsi, 
non so se in buona fede, sulla 
famosa visita medica... Ebbe-
ne questa e stata compiuta per
che obbligatoria. imposta dal
la legge del '34 e non dalla cir-
colore del '33 a favore dei mi
norenni. Occorre infatti stabi-
lire se questi siano capaci di 
intendere e di volere al fine 
di imputarli o meno... 

L'ha riconosciuto anche una 
recente sentenza della Cassa-
zione, su ricorso del professor 
Scherillo...». 

II Presidente interrompe: 
€ Veramente la motivazione di 
quella sentenza non e ancora 
stata pubblicata... >. 

ilfa il dr. Lanzi tira diritlo: 
< D'accordo. Comunque la sche-
da minorile si ritrova in tut
ti i processi e, per compilarla, 
occorre una visita medica da 
compiersi, dice la legge del 
'34. senza alcuna formalita... 
Alcune persone, evidentemen-
le ignoranti, e perfino quel ma
gistrate che si e esibito su 
La Stampa (si tratta del pre
sidente Germano di Torino, au-
tore di un articolo di recisa 
condanna della famosa visita 
n.d.r) hanno confuso le idee. 
Ma vadano a leggersi il co-
dice! Sul mio ufficio si e sca
tenata una ondata di maldi-
cenza... Ma le leggi devono es
sere uguali per tutti. Percid 
chiedo che U processo venga 
sospeso e Vimputala Beltramo 
Ceppi sia sottoposta come gli 
altri ai previsti accertamenti 
bio-psichici... >. 

71 prof. Delitala replica, di-
mosirando I'assoluta inconsi-
sterna della tesi del PM; ma 
la migliore e pm chiara rispo 
sta la da il Tribunale dopo una 
altra sosta in camera di con
siglio. < La richiesta del PM 
va respinta in primo luogo per-
chi la scheda minorile e pre-
scrilta da una circolare, non 
da una legge, e comunque ha 
solo fini statistici. Secondaria-
mente, la legge del '34 non 
obbliga il giudice ad ordinare 
la visita ma lo lascia libero di 
scegliere gli accertamenti piu 
opporluni. 11 fatto poi che quel 
la legge escluda ogni formah 
ta, urta contro I'articolo 13 
della Costituzione che, a tute-
la della liberta e della perso
nalita del ctttadino, vieta ogni 

ispezione corporale senza un 
atto motivato e al di fuori dei 
modi stabiliti dalla legge; per 
cui il giudice deve rispettare 
il pudore deU'imputato. Cost il 
rifiuto della Beltramo Ceppi a 
sottoporsi alia visita non era 
illegittimo, poiche il PM non 
aveva dato Vindispensabile mo
tivazione. 

Circa poi la capacita di in
tendere e di volere della ra
gazza, essa e dimostrata pro
prio dal testo dell'inchiesta; 
comunque potra essere stabili-
ta meglio che con una visita, 
con I'interrogatorio della stes
sa sul suo comportamento e sul 
suo rendimento scolastico... >. 

Un grande applauso accoglie 
la lettura del Presidente. che 
subito minaccia di far sgom-
berare I'auta. 

Dopo di che il presidente fa 
una breve relazione dei fatti 
poi inizia I'interrogatorio degli 
imputati. Ecco il preside Danie-
le Mattalia che somiglia vaga-
mente a Pietro Nenni: « Lessi 
superficialmente il giornale per
che in quel periodo. essendo in 
congedo. venivo al Parini solo 
di quando in quando... Se lo 
avessi letto con piu altenzione 
avrei proposto. non imposlo. di 
rendere meno crude alcune 
espressioni... Del resto la cir
colare Martino del 1954 racco-
manda di lasciare la piu ampia 
liberta di iniziativa ai giovani... 
In ogni caso, come 6 mio dove-
re. mi assumo tutte le respon
sabilita... Tengo a precisare 
che la Zanzara renica diffusa 
solo all'intemo del liceo e non 
nella Scuola media... >. 

PRESIDENTE: <Conosce que
sti ragazzi? >. 

PRESIDE: € Si e adesso li 
cono%co ancora meglio di pri
ma. De Poli e un alliero eccel-

lente sia per lo studio sia per 
la condotta. Sassano e a un H-
vello leggermente inferiore. La 
Beltramo Ceppi e pure brava... 
Vorrei aggiimgere che nello 
scorso anno, su cinque classi. 
al Parini. e'e stata una sola 
punizione dixciplvmre... ». 

II P. M. attneen: « Allora lei 
condivide i concetti cspressi nel
la inchiesta? ». 

IL PRESIDE, sclcfinato: « Ali 
meraviplio che lei ponga una 
dnmanda del genere... ». 

E' la volta del giovanissimo 
direttore della Zanzara Marco 
De Poli. 

IL PRESIDENTE chiede : 
€ Condivide tutte le affermazio-
ni dell'inchiesta? *. 

DE POLI: « iYo noi ci siamo 
limitati a riportare le opinioni 
in contrasto *>. 

P. M.: «Lei non ha valuta 
fare i nomi delle nove studen-
tesse intervistate; insiste nel ri
fiuto? ». 

DE POLI: «Certo. perche 
questo era 1'impegno che avevo 
assunto quando preparai I'in-
chiesta... *. 

P. AI.: « St ratio il riserbo di 
queste ragazze, dopo la sfron-
tatezza dimostrata nelle rispo-
ste! Comunque I'inchiesta parla 
di una elite progressista in con
tralto con la massa retriva: che 
intendevate dire? ». 

DE POLI: « Progressisti per 
noi sono quelli che sono dispo-
sti a discutere i problemi a 
fondo con serieta. di qualunque 
orientamento siano... >. 

Sale sulla pedana MARCO 
SASSANO: < Certo, non condivi-
do alcune affermazioni dell'in
chiesta: ad esempio. quella fa-
vorevole a una assoluta liberta 
sessuale. Penso infatti che la 
liberta consista nello scegliere 
un'ttnica persona da amare... 
Inoltre molte affermazioni del
le ragazze erano accademiche 
o astratte...». 

II P. AL. con disdepno pater-
no: « Rinuncio a continuare, da
ta I'eta deU'imputato! *. 

Tocca alia CLAUDIA BEL-
TRAAIO CEPPI e qui il pubbli
co accusatore ha la possibilita 
di dimostrare la sua delicatezza 
verso i minorenni. La ragazza 
dice: « No. neanche io condiri-
do certe opinioni perchd sono 
cattolica...». 

P. AL: * Bene, lei avrebbe ri-
petuto le frasi sulle pillole an-
ticoncezior.ali a ragazze piu 
giovani; magari a una sua so-
rella di 14-15 anni? ». 

IAIPUTATA: « E ' un'ipotesi 
perchd non ho sorelle... Comun
que credo che ne parlerei... •». 

P. AL: « E ne parla con sua 
madre? ». 

BELTRAAIO: « Certo. perche 
mia madre pensa sia opportu 
no discuterne. tanto piii che 
tutti i giornali se ne occu-
pano... >. 

L'udienza e rinvtata a demat-
lina. 

- Pier Luiai Gandin: 
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