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E COMINCIATO IL CONVEGNO INDETTO DAL «SALVEMINI» 
, - , , ~ * * 

Amendola: e politica la radice della 

crisi del Parlamento 
Un energico intervento che § servito a correggere il tono «accademico» che stava assumendo 
il dibattito — Le responsabilita della maggioranza — La relazione del prof. Bobbio — I discorsi 
pronunciati da La Malta, Bonacina, Orlandi, Calogero, Lavagna — Oggi la relazione di Parri 

Prima giornata di lavori al 
convegno indetto dal «Movi-
mento Gaetano Salvemini» al 
Ridotto delTEliseo. II tema e 
dei piu attuali e scottanti: «La 
sinistra davanti alia crisi del 
Parlamento *; il convegno — 
affollatissimo e con larghissi-
ma presenza di giovani —- e 
cominciato ieri pomeriggio e 
finira questa sera. Due rela-
lioni: una del prof. Norberto 
Bobbio. tenuta ieri. sul tema 
«lstituzioni parlamentari ieri 
« oggi >; una del sen Parri, 
prevista per oggi, sul tema 
del « Funzionamento e proble
ms di riforma del nostro Par
lamento ». 

Qualche rischio e pericolo. 
in convegni del genere. c'e 
sempre. E anche ieri ne sono 
emersi: rischi di una oscilla-
zione sterile fra astrattezza di 
impostazioni e tecnicismo spic-
ciolo di rimedi proposti; peri-
coli legati a certe sbrigative 
tendenze a liquidare i proble-
mi posti dalla eststenza indub-
bia di una crisi politica e par-
lamentare, cercando impossi-
bili scorciatoie. 

La relazione del prof. Bob
bio. assai pregevole per molti 
aspetti e per il rigore geome-
trico della sua costruzione, 
non ha fatto che aggravare 
— anche per la effettiva a-
strattezza del tema — alcuni 
di tali pericoli. E la discussio-
ne infatti ha subito preso una 
piega non del tutto giusta. Lo 
ha rilevato nel suo intervento, 
verso la fine del dibattito, il 
compagno Giorgio- Amendola 
che ha rotto — con un discor-
BO politico energico e demi-
stificatorio — il tono accade
mico e un po* distaccato che 
stava assumendo la discussio-
ne. •< . > 

Bobbio, nella relazione am-
pia che qui possiamo solo som-
mariamente richiamare, e par-
tito dalla affermazione che 
quando si parla di crisi del 
Parlamento non bisogna rifar-
si a modelli ideali astratti, 
ma legarsi alia realta storica 
del parlamentarismo cosi co
me si e sviluppato neH'ultimo 
secolo .Uno sviluppo spesso di-
sordinato, che ha subito la 
influenza di tre processi sto-
rici rilevanti: raffermarsi, 
con il suffragio universale, di 
una democrazia di massa: il 
delinearsi di centri di potere 
« concorrenziali » come conse-
guenza della rivoluzione indu-
striale (sindacati operai e pa-
dronali) che tendono a risol-
vere in un rapporto diretto re-
ciproco i propri problemi; in-
fine 1'imporsi di una serie di 
nuovi compiti per il Parlamen
to, compiti per i quali esso 
non ha adeguate strutture. In 
corrispondenza a questi tre 
processi si affermano a fian-
co del Parlamento tre poteri 
che, semplificando, si possono 
cosi indicare: la partitocra-
zia. la tecnocrazia. la burocra-
zia. Concludendo Bobbio ha ri
levato che rispetto ai sistemi 
bipartitici. ai sistemi pluripar-
titici moderati (paesi scandi-
navi). a quelli presidenziali 
e a quelli pluripartitici polariz-
zati (Italia, appunto) l'ultimo 
e il peggiore in quanto riduce 
a nulla la dialettica maggio-
ranza-opposizione e determina 
la condizione peggiore: un go 
verno instabile con un Parla
mento inefficiente. 

Partita da queste conclusio-
ni pessimistiche. la discussio-
ne non poteva non awiarsi su 
una pericolosa china di fata-
lismo e di astratte prospetta-
zioni di modelli. Gia in Bob
bio si era avvertita — contro 
la sua affermazione iniziale — 
la decisa preferenza per il mo-
dello britannico, per il bipar-
titismo inglcse. Con gli inter-
venti di Calogero, di La Malfa 
e di Orlandi questa propensione 
e diventata struggente adora-
zione. Orlandi — fra le pro-
teste dell'assemblea, assai 
sensibile — e giunto a propor-

| r e (per facilitare il biparti-
: tismo) una legge elettorale che 
jfissi un limite per la parte-
cipazionc di formazioni politi-
tiche alia contesa: la rap-
presentativita di almeno il 
5 per ' cento del corpo elet
torale. Accenti critici nei 
conf ronti dei € governi » ita-
liani sono comunque emersi 
anche in questo intervento. 

La Malfa — che sulla fac-
enda del 5 per cento ha rea-
ito con vivace polemica alia 

Orlandi — ha insistito sul-
sua ben nota tematica se-

jndo la quale una delle cau-
della crisi del Parlamento 
oltre che nella c scarsa ma-

rita » del corpo elettorale — 
kta nella proliferazione • cao-
lica di leggi e nello scarso 
rsercizio deH'istituto delle leg-

quadro, delle leggi delegate, 
11a delegiflcazione. 
B' intervenuto Amendola, a 

questo punto, respingendo con 
decisione il tono astratto che 
il dibattito stava assumendo. 
Parlare di «governo >, di 
« partiti >, di « paese z> come 
se fossero numeri 6 assurdo: 
diamo un nnme alle cose. Le 
responsabilita della crisi at-
tuale sono in realta delle forze 
politiche. in particolare delle 
forze politiche che da venti 
anni guidano la maggioranza. 
Porre astratti modelli non ser
ve a nulla. 

Che senso ha proporre, in 
Italia, una contrapposizione 
irreale fra un «partito con-
servatore » e un « partito pro-
gressista»? Non si sa forse 
che, giustamente, la DC re-
spinge un suo inquadramento 
puramente e semplicemente 
«conservatore»? Certo noi. 
ha detto Amendola, potrem-
mo anche proporre il collegio 
unico e quindi una spartizione 
a due DC-PCI, «ma non me 
la sento di proporre una cosa 
simile, anche perche ricono-
sco una funzione precisa a 
forze minori e intermedie co
me ad esempio quella che 
rappresenta La Malfa e che 
proprio noi, ricordiamolo, di-
fendemmo contro la legge 
truffa nel 1953 > (un lungo ap-
plauso ha accolto questa frase 
di Amendola). 

Amendola ha quindi conte-
stato che il sistema britannico 
garantisca « piu democrazia > 
di quello italiano. Ha ricorda-
to la vitalita, la vivacita, Tim-
portanza di quella prolifera
zione di istituti intermedi, di 
autonomic, di pluralistiche ar-
Ucolazioni che caratterizza la 
societa italiana e che perpetua 
la spinta popolare, democra-
tica, deli'antifascismo. JQ col-
legamento fra questa ricca e 
vitale realta italiana e il suo 
naturale perno parlamentare, 
e compito dei partiti la cui 
funzione risulta quindi inso-
stituibile. 

Se esiste un problema a que
sto punto, ha aggiunto Amen
dola, e quello della crisi dei 
partiti, del decadere della at-
tivita di base, del calo delle 
iscrizioni e della scarsa parte-
cipazione dei giovani — che 
pure attivamente partecipano 

f in svariate forme alia lotta 
politica e sindacale — alia 
vita del partito e del sinda-

cato. Una crisi, questa, che 
colpisce indirettamente il Par
lamento nel quale ossistiamo 
ad un progressivo deteriora-
mento del dibattito politico co
me effetto del rispecchiarsi 
in esso del gioco di correnti 
e frazioni che corrompe e pa-
ralizza la vita democratica dei 
partiti politic] di impianto de
mo liberale. 

Ecco perche la spinta vitale 
e democratica del paese non 
riesce a tradursi nell'azione 
parlamentare dove si scontra 
contro le assurde dicrimina-
zioni. la sterilita di rigide con-
trapposizioni. il rifiuto di una 
naturale unita delle sinistre 

che nel paese invece va esten-
dendosi. 

Su posizioni assai vicine a 
quelle di Amendola sono stati 
gli interventi del prof. Lava
gna e del sen. Bonacina (PSI). 
Ambedue hanno criticato il de-
terioramento dei rapporti tra 
maggioranza e opposizione. 
deterioramento (ha detto Bo 
nacina) cui anche il centro 
sinistra sta portando il suo 
contributo. Per tale strada si 
arriva a irrigidimenti recipro-
ci che bloccano. spengono. uc-
cidono le istituzioni. 

Oggi si riprende alle 9,30. 

Ugo Baduel 
Parla II prof. Calogero al Convegno del « Salvemini ». Una folia fittissima, In larga parte for-
mata da giovani, gremiva la platea. (Da sinistra a destra: II prof. Calogero e la presldenza for-
mata da Sylos Lablnl, Bonacina, Ernesto Rossi, Piccardl, Ferrucclo Parri). 

Conferenza stampa di UNURI, ANPUI e ANAU 

Le richieste dell'Universita 
per una riforma democratica 

Per battere il fascismo e ridare vita ai nostri Atenei e necessaria una riforma di fondo - Non sono un episodio 
casuale le violenze di Roma - Le insufficienze dei progetti governalivi e le proposfe del mondo universitario 

Gli avvenimenti, drammatici 
esasperati, delTUniversita di 
Roma non sono un episodio ec-
cezionale; un momento parti
colare ed irripetibile nella vita 
dei nostri Atenei: sono, al con-
trario, la conseguenza logica 
— e sia pure in forme aber
r a n t — di una lunga crisi che 
travaglia l'istituto universita
rio italiano; una crisi che le 
organizzazioni degli studenti e 
dei docenti gia da tempo van-
no denunciando: una crisi, in-
fine, che non trova certamen-
te forme di soluzione negli at
tuali progetti governativi (pia
no Gui) e che. fin da domani, 
il Parlamento deve discutere. 
per eliminarne le cause strut-
turali. 

Questa, in sintesi. la chiave 
intorno a cui si e articolata la 
conferenza stampa svoltasi 
ieri nella sede delltJnuri e 
con la quale le associazionl 

nazionali degli studenti, dei 
professori incaricati e degli 
assistenti hanno ribadito in 
forma ufficiale le loro richie
ste; hanno puntualizzato con 
autorevolezza i temi reali che 
domani il Parlamento dovra 
affrontare. iniziando la discus-
sione sulle mozioni presentate 
dai vari gruppi politic! duran
te le infuocate giornate di 
Roma. 

Nuccio Fava. il presidente 
nazionale dell'Unuri, ha intro-
dotto questo tema e subito —-
dopo aver sottolineato lo stret-
to legame che intercorre tra i 
fatti di Roma e la condizione 
generale delTUniversita italia
na — e entrato nel merito del
le questioni. Parlando a nome 
del Comitato Universitario (del 
quale, com'e noto. fanno parte 
l'Unuri, l'Unau e l'Anpui). egli 
ha subito rilevato come una 
delle questioni fondamentali 

Rastrellamenti a vuoto in Sardegna 

Si cercano negli ovili 
i rapitori di Palazzini 
Dalla nostra redazione | 

CAGLLARI. 14 
Nella notte scorsa e nella gior

nata odierna 6 contmuato il ra-
streUamento dei carabinieri e 
della polizia per rintracctare i 
banditi che, per otto giorni. han
no tenuto prigioniero Vindustria-
le Francesco Palazzini. Si tro-
vano in stato oVaUarme le caser-
me e i comandi attorno ad 01-
bia, quelli del Goceano e del 
Suorese. Finora quindici per-
sone — rintracciate durante le 
perquisizioni negli ovUi o comun
que sorprese in campagna — 
sono state fermate e condotte 
alia tenenza di Olbia. Moite al-
tre sono state rilasciate dopo 
VinterTogatOTio: a loro carico non 
e risultato assolutamente niente. 

Gli inquirenti sembra abbiano 
riceruto la consegna del sUenzio: 
e un momento delicato e anche 
la minima indiscrezione potreb-
be pregiudicare il risultato delle 
indagini, Cosi si e scusato U 
maggiore Garofalo. limitandosi ad 
annunciare die ha nuovamente 
ritmito i coUaboratori e che ha 
sottoposto a un secondo interro-
gatorio il sindaco di Monti, Gio
vanni Battista Jsoni. un demo-
cristiano noto nella zona per in-
traprendenza e dinamismo. che 
ha detto di aver accettato di 
fungere da intermediario neUa 
liberazione del Palazzini per ra-
gioni essenzialmente umanitarie. 
€ Ho vduto aiutare Vingegnere 
e la sua famiglia in quanto. non 
essendo dei sardi. si trovavano 
in difficoltd >. L'Isoni dimostra, 
cTaltro canto, un estremo riser-
bo quando gli chiedono se fl ri-
scatto e stato effettivamente ver-
sato. 

E* probabile che i rapitori ab
biano deciso di accettare questa 
mediazione per favorire 3 ri-
torno del Palazzini ad Olbia, poi-
che" Monti si trova a cavaJlo 
tra la zona montagnosa c la pia-
nura * ancht perchi U sindaco 
si m teiHprt pns€titato OOIM 

«uomo al di sopra della mischia*. 
Tante precauzioni dimostrerebbe-
ro che i banditi hanno studiato 
bene la zona e che non sono i 
classici personaggi della provin-
cm di liuoro. II bandito limita 
di solito le proprie attivitd al-
Vassalto di corriere e di auto. 
mai era entrato finora in una 
fabbrica. 

Un aitro particolare da non 
sottovalutare: e difficile che un 
bandito di stampo tradizionale 
sia in grado — durante il coipo 
— di fare dichiarazioni tecnica-
mente impegnative. Per convin-
cere il Palazzini a scendere in 
fabbrica nel cuore della notte. 
uno dei fuorilegge suggeri al 
guardiano di comunicargli per 
telefono che si era verificato un 
grave guasto alle caldaie. II Pa
lazzini, una volla informato. ri-
masto convinto deWincidente tec-
nico. chiamd due coUaboratori e 
si awid alia fabbrica. 

Questa e cronaca ben nota, E 
qualcosa evidentemente esce dal 
quadro tradizionale: U bandito 
sardo. di solito. sa appunto co
me organizzare una rapina su 
strode poco sorvegliate. ma non 
sa elaborare un piano complesso. 
La tecnica del ratio di Olbia po
ne quindi molti interrogativi. 
Primo fra tutti: apvartengono 
proprio al banditismo isolano gli 
aparessori deWingegner Palaz
zini? 

Bisognerebbe evitare un er-
rore simile a quello awenuto 
qualche anno addietro. dopo la 
rapina al locale notturno La sie
sta di Alghero. Anche aUora ven-
ne mpioto in Sardegna rispetto-
re generale di PS. dottor De Si-
mone con Vincarico di sbroglia-
re la matassa. Vrrruzione dei 
banditi nel night-club era awe-
nuta in forma mai usata prima, 
Era evidente che t banditi clas
sici non e'entravano. Eppure si 
trovd tl modo di incriminare Cher-
chi, Floris e t solifi latitanti. pro-
sciatti successivamenU in istrut-
toria p*r 

fatto. Oggi — per il sequestro 
deWingegner Palazzini — si ten-
ta di accreditare una test ana-
loga: non per nulla, da un gior-
nale romano, sono stati chiamati 
in causa due banditi alia mac-
chia, il Campana e ancora U 
Cherchu Un giorno o Valtro fi-
niranno per cercare i ccipevoli 
di qualche azione alia James 
Bond magari tra i fuorilegge 
deceduti durante la latilanza o 
addirittura tra quelli che da an
ni si trovano in galeral 

In moraine alia dichiarazione 
rilasciata nei giorni scorsi dal 
dottor De Simone e smentita su
bito (pare per Vintervento del 
capo deUa polizia Vicari. dopo 
la protesta unanime del Consiglio 
regionale), una interrogazione ur-
gente & stata rivolta al ministro 
deUlnterno dai deputati comu-
nisti Ignazio Pirastu e Luigi 
Marras. 

II De Simone. nel corso di un 
coUoquio con alcuni giornalisti. 
avrebbe affermato che *per i 
sardi la vita di un uomo non ha 
alcuna importanza > e che < t 
sardi viapgiano con non piu di 
10-15 mila lire in tasca e con 
Voroloaio comune. lasciando a 
casa quello buono, a"oro*. Dal 
che — affermano i due deputati 
comunisti — si dovrebbe dedurre 
ehe t sardi hanno 3 difetto di 
sottovalutare Vimportanza deUa 
vita umana ma. per fortuna. non 
queUa degli ordogL 

I compagni Jgnazio P'trastm e 
Marras — nonchi i senatori Lui
gi Pirastu e Polano in una ana-
lopa interrogazione — ritengovo 
inammissibile. se le dichiara
zioni rispondono a veritA, che un 
ispettore di P.S. screditi il corpo 
cui appartiene con considefazio-
ni grottesche e di cosi basso li-
veUo. Percid chiedono di richia
mare daWisola Tispettore inca-
ricato di coordrnare le mdaaini 
sul sequestro deU'industriaU Pa
lazzini. 

GiuMpp* Podda 

per una efficiente vita democra
tica delTUniversita sia il rap
porto fra docenti e discenti. U 
distacco fra professori studen
ti paralizza la circolazione del
le idee, il dibattito, la ricerca. 
Per modificare questa situa-
zione e dunque necessario un 
massiccio incremento del fi-
nanziamento relativo al perso-
nale docente: sia nel senso di 
una concreta sistemazione del 
personale attualmente in ser-
vizio (assistenti straordinari, 
professori incaricati, ecc) , sia 
nel senso di un reale incre
mento dei posti in organico. 

E* questa, del resto. una ri-
chiesta gik avanzata dal Co
mitato Universitario, che — a 
suo tempo — ha gia indicate in 
300 nuovi professori di ruolo ed 
in settemila nuovi posti di as-
sistente di ruolo il primo pas-
so necessario e indilazionabi-
le. E tuttavia — come ha pre-
cisato Nuccio.Fava — gli stan-
ziamenti previsti dalla legge 
finanziaria sono basati su pre
vision! che, alia scadenza, 
(1979) condurranno ad una si-
tuazione peggiore di quella at-
tuale: e errato infatti. per di
fetto, il calcolo delTincremen-
to della popolazione scolastica; 
non si tiene conto delTaumen-
tato costo pro-capite dello stu-
dente; e. infine, la stessa ci-
fra globale prevista dal Piano 
Gui (gia al di sotto delle in
sufficient! previsioni della 
Commissione di indagine) h 
stata ulteriormente ridotta del 
20 per cento. 

Si e passati infatti da 215 
miliardi previsti dalla commis
sione per il 1969. ai 156 delle 
Iinee direttive del Piano Gui. 
ai 150 del disegno di legge fi-
nanziario. Dai conti che noi 
abbiamo fatto — ha precisato 
Fava — possiamo dire che oc-
correrebbero. e soltanto per 
mantenere inalterata Tattuale 
gravissima situazione, almeno 
220 miliardi. E dov'e dunque, 
ha aggiunto il presidente del
l'Unuri, quell** impegno priori-
tario> verso la scuola che pu
re si trova nelle dichiarazioni 
programmatiche degli ultimi 
due governi Moro? 

Le questioni legate alia par
te c finanziaria > non si fer-
mano qui, del resto: fl pro
blema fondamentale per un 
vero rinnovamento democrati-
co e ben lungi dalTessere ri-
solto: il diritto alio studio, at-
traverso una reale, ampia ap-
plicazione dell'assegno di stu
dio. o presalario. Nelle sue 
dimension! attuali esso e as
solutamente insufficiente ed 
anzi improduttiro: copre appe-
na il 7-89S degli studenti in 
corso, ed in maniera casuale 
e disorganica; e assolutamen
te inadeguato a coprire i reali 
bisogni di uno studente fuori 
sede. Si risolve. dunque. in una 
spesa che non rende; ed e 
assolutamente necessario che 
la legge istitutiva venga rapi-
damente revisionata se dawe-
ro si vuole che le Universita 
diventino un fatto di massa e 
popolare. cui tutti possono ac-
cedere ed evitando quindi la 
tradizionale selezione di dlite. 

Ma questi sono soltanto una 
parte dei problemi che 0 Par
lamento deve affrontare se si 
mai Teramente — al dl la <I 

una facile retorica — sanare 
i mali delTUniversita italiana. 
E sono i problemi del coordina-
mento tra legge finanziaria e 
riforma strutturale; nonche le 
questioni particolari di un nuo-
vo. piu democratico. assetto 
organizzativo per la direzione 
degli Atenei. Su questi argo-
menti ha parlato il professor 
Giannantoni. a nome delTAn-
pui e dell'intero Comitato. 

Anche le situazioni di violen-
za e di teppismo — ha detto 
— sono il risultato di una si
tuazione generale di paralisi; 
la legge attuale consente al 
Rettore di non dimettersi, im-
pedisce al Corpo Accademico 
di autoconvocarsi (e non di-
mentichiamo che negli ultimi 
anni il Rettore di Roma diser-
tava Tinaugurazione delTAnno 
accademico per timore delle 
reazioni degli studenti!). Eb-
bene. anche con la nuova leg
ge. la 2314. il Corpo Accade
mico resta praticamente im-
mutato (a Roma si passereb-
be dagli attuali 270 membri a 
circa trecento): e si potrebbe 
autoconvocare soltanto su ri-
chiesta della maggioranza (in 
pratica: lo stesso corpo eletto
rale del Rettore). Questa si
tuazione e intollerabile. 

Oggi. nelle universita. fl 75% 
degli insegnamenti e svolto dai 
professori incaricati: gli assi
stenti hanno assunto un ruolo 
fondamentale nella ricerca e 
nelTinsegnamento. A loro, tut
tavia, va ogni dovere ed ogni 
responsabilita ma nessun pote
re decisionale. Noi chiediamo 
dunque che essi, e gli studenti. 
siano ampiamente rappresen-
tati nel Corpo Accademico: il 

quale deve essere formato 
dalla somma di tutti i consi
gn di facolta, con potere di 
autoconvocazione su richiesta 
di un terzo dei componenti. E 
i consigli di Facolta devono es
sere allargati a tutte le altre 
componenti del mondo univer
sitario (studenti, assistenti. in
caricati.) per una aliquota di 
almeno il 25%. 

Questa. naturalmente, e sol
tanto una parte dei problemi 
che devono essere immediata-
mente affrontati; ma ve ne so
no altri, egualmente indispen-
sabili. quali Tattuazione dei 
Dipartimenti (che devono rag-
gruppare tutti gli insegnamen
ti. le cattedre. gli Istituti — 
anche appartenenti a diverse 
Facolta — che abbiano un co
mune settore di ricerca) dei 
quali ha parlato il dott. Men-
zinger delTAnau. 

E' su questi temi, comunque, 
che la discussione sugli episo-
di di violenza fascista alTUni-
versitik di Roma deve trovare 
il suo naturale sbocco. I rappre-
sentanti delTUnuri. delTAnpui. 
delTUnau su questo sono stati 
concordi. E in questa direzione 
conclude anche un documento 
approvato ieri dalTassociazio-
ne dei professori di ruolo. E' 
tufta TUniversita. dunque. che 
aspira ad una sostanziale ri
forma: ed ogni discussione che 
non voglia eludere queste aspi-
razioni di rinnovamento — le 
uniche che, concretamente, 
possono battere il fascismo e 
la violenza nei nostri Atenei — 
deve tenere presente questa 
realta. 

d. n. 

J" 1 
! Un Catone domenicale I 

.Vel fiero ditcorso tenuto 
I una settimana fa a Ferrara, 
I il ministro delle Finanze Pre-
• h" stabili che i comunisti non 
I sono i <difensori della classe 

operaia >, perche. oltre ad ap-
I. poppiare le rivendicazioni sa-
I laridli. sono farorevoli alia 
. amnistia « piu larga possibile, 
I perfino nel settore finanziario 

a favore dealt evasori fisca-
I li*. I comunisti, demagoghi 
I per natura. appogaiano oani 
. richiesta. JI governo invece 
I sceglie e, sulla base degli m-
• teressi generali del paese. di-
I ce si al giuslo. no aU'inaiusto 
| .41 Senato. in effetti. il mi 
• nisfro Beale si e battuto per 
I chi Vamnistia fosse ristretta 

al massimo. Con parole ai 
I fuoco contro t « diffamatori * 
I sono stati. per esempio. esclu-
I si dall'amnistia i giornalisti 
I per certi reali di stampa 

Per gli evasori fiscali. al con 
I trario. il sottosearetario alle 
' Finanze Valsecchi. non soln 
• non ha detto no aU'amnist'ta 
I ma ha respinto per « raoioni 

di sistematica leaislatira > 
I due emendamenti delle sini 
I stre che miravano ad esclu 
• dere dall'amnistia gli erasori 
I delta cedolare e quelli per 

« dichiarazione incomplela > 
I Sel resoconto del dibattito al 
| Senato noi abbiamo ieri rile 

rato che « il governo ha avu-
I to modo di qualificarsi > in 
I materia. Ma il ministro Preti 
I si k afrettato a dtchxararsi 

I < molto sorprcso » nel leggere 
queste considerazioni stu no- i 
stro giornale. E aggiunge: I 
« Poichi I'Unita afferma che 
due ulteriori emendamenti co- I 
Tnzmisti. presentati all'ultimis- I 
simo momento. non sarebbe- • 
ro stati appoqgiati dal rap- I 
presentante del ministero del
le Finanze per ragioni di si- I 
stematica leaislatira, tenao I 
ad assicurare che, se saran- . 
no riproposti alia Camera, fl I 
ministero ti appogaerd». E* • 
certamente simpatico che un I 
ministro socialisla democrati- \ 
co si informi. atlraverso il • 
nostra giornale, dell' operato I 
del suo scttosegretario in Par- . 
lamento. Forse con si esplica I 
fa nohile concezione morotea • 
dei < corretti» rapporti con • 
Vopposizione. Siamo lusingati. | 
ma riteniamo preferibile. a 
icanso di equivoci, un con- I 
tatto diretto tra ministri e I 
sottosegretari, anche se com- • 
prendiamo Vansia deU'onore- I 
role Preti — aid ministro del
la riforma burocratica — di I 
evitare le pastoie ministeriali. | 
/ sortosegretari dovrebbero . 
essere, per lo meno, obbligati I 
a leooere i di*corsi domeni ' 
cali dei loro rispettivi mini- i 
ttri. per non gxungere sprov- | 
reduti in Parlamento e fare 
la 'figura di chi e tenero con | 
oli evasori della cedolare. An- I 
che perchi qualcuno potrebbe • 
sospettare che si tratti 6% due I 
parti in conmedia. 

L'assoluzione gl i va bene 

«Zanzara»: 
ilp.m. ritira 

I 'appello 
Resta in piedi Timpugnazione del P.G. Trombi 
Reale pronto a rispondere alle interrogazionl, 
mentre Tispettore conclusa I'inchiesta sul dot-
tor Carcasio, prende inopportune iniziative 

11 procuratore della Hepubbli. 
ca di Milano, dott. Enrico De 
Peppo, ha ritirato I'appello con
tra l'assoluzione dei giovani re-
dattori della «Zanzara ». La 
dichiarazione di espresso ri-
nuncia all'appello da parte del 
dott. De Peppo e stata presen-
tata nella cancelleria del Tri-
bunale. La decisione e stata 
presa dal magistrato dopo la 
lettura della motivazione della 
sentenza di assoluzione, che ei'i-
dentemente il dott. De Peppo ha 
ritenuto convincente e comun 
que nun modificabile in secon
do grado. 

Resiste invece I'appello del
la procura generale, cioe del 
dott. Trombi, noto per alcune 
iniziative che hanno colpito la 
libertd di espressione (tutti ri-
cordano il caso de L'Arialda 
Ja commedia di Testori censu-
rata e poi assolta tanti anni 
dopo). Non e possibile pre re 
dere in qital modo il dottor 
Trombi, procuratore generale 
presso la Corte d'appello di Mi
lano, reagira alia decisione del 
dott. De Peppo di rinuncia alia 
impugnazione. Possiamo pero 
dire che, se Trombi decidesse 
di insistere nell'appello, scrive-
rebbe un capitolo quasi inedito 
nella storia delle nostre vicende 
giudiziarie: si contano infatti 
sidla punta delle dita i casi 
di appelli presentati dalla sola 
procura generale dopo la ri
nuncia della procura della Re-
pubblica. E' per conseguenza 
molto probabile che anche il 
dott. Trombi rinutici a presen-
tare motivi contro la sentenza 
di assoluzione. In tal caso la 
sentenza che ha assolto con 
formula piena i giovani redat-
tori della « Zanzara > divente-
rebbe definitiva. 

Le novitd sulla c Zanzara t> 
non si fermano alia clamorosa 
(ma giustissima) decisione del 
procuratore della Repubblica di 
Milano. E' di ieri, infatti, la di
chiarazione del ministro della 
Giustizia, Reale, il quale si e 
detto pronto a rispondere in 
Parlamento alle numerose inter-
rogazioni presentate dal nostro 
e da altri partiti sul caso del 
giornale studentesco e in par
ticolare sull'inchiesta aperta 
sull'operato del pubblico mini
stero, dott. Carcasio, il magi
strato che costrinse gli studenti 
del « Parini > a spogliarsi 

La dichiarazione di Reale era 
attesa ed e staia provocata da 
quanto ieri ha scritto TUnita 
(unitamente ad altri giornali) in 
merito a impreviste e inoppor
tune iniziative del dott. Edmon-
do Siciliani, ciod dell'ispettore 
del ministero di Grazia e Giu
stizia incaricato di compiere la 
inchiesta sul giudice Carcasio, 
inchiesta che — come lo stesso 
Reale ha precisato — e termi-
nata gia da qualche settimana. 

La precisazione del ministro 
rende inspiegabili alcuni inter-
rogatori condotti negli ultimi 
giorni dal dott. Siciliani, il qua
le non si e limitato a convocare 
il dott. Bianchi D'Espinosa, pre
sidente del Tribunale che ha 
assolto i giovani della «Zan
zara >, ma ha anche ascoltato, 
muovendogli precise accuse, 
un giudice del Tribunale di 
Roma che aveva rilasciato di
chiarazioni in televisione. II 
giudice sentito dall'ispettore 
Siciliani e il dott. Gabriele Bat-
timelli. 

Tre giorni fa il giudice Bat-
timelli e stato convocato da 
Siciliani. il quale gli ha conte-
stato I'intervista, accusandolo 
in modo esplicito di aver inter-
ferito in un procedimento anco
ra in corso e di non aver dimo-
strato la dovuta solidarieta nei 
confronti del pubblico ministe
ro Carcasio. 11 dott. Battimelli, 
il quale in TV (durante la ru-
brica < TV 7 >) si era limitato 
ad accusare i nostri codici. ri-
cordando che sono ancora quel
li dell'era fascista, e ad aggiun-
gere che Carcasio li aveva se-
guilt ciecamente, ha risposto 
con fermezza di aver agito co
me la propria coscienza gli 
aveva suggerito 

Dopo la dichiarazione del mi
nistro Reale non si comprende 
davvero piu da chi I'ispettore 
Siciliani abbia avuto I'auioriz-
zazione e Vincarico di inter-
rogare il dott. Battimelli e di 
muovergli contestazioni. Se Vor-
dine non e partito dal minhtro 
e non e partito neppure dal 
Consiglio superiore della magi-
stratura (anche di cib siamo 
certi) il dott. Siciliani pud aver 
tratto la propria autorita solo 
dal procuratore generale pres
so la Corte di Cassazione, dot-
tor Enrico Poggi, o pub aver 
agito di propria iniziativa. In 
ogni caso Vepisodio va ulterior
mente chiarito. Tanto piu che 
contro I'intervista del dott. Bat
timelli si levd in Parlamento 
una sola voce: quella dei neo-
fascisti. E' impensabUe che solo 
sulla spinta deU'estrema destra, 
senza alcuna disposizione in 
merito, H dott. Siciliani ab
bia preso iniziative criticabili 
preoccupanfi e al di fuori dei 
poteri conferttigti. AUora? 

Andrea Barton 

Martedi su Gemini 9 

Stafford e Cernan 

ritenfano il 

rendez-vous col 

satellite Agena 

Nostro servizio 
HOUSTON. 14. 

Gia Ja Wasp, la portaerei die 
comanda la flotta di recui>ero per 
i lanci spaziali degli Stati Uniti. 
sta prendendo posizione nell'A-
tlantico. a circa 300 nuglia ma
rine (5C0 km.) a est di Cape 
Kennedy. Martedi, infatti. sari 
sulla rainpti, pronta per la |>arten 
za. la Gemini 9 co:i Thomas Staf
ford, tenente- colonnello di avia-
zione. ed Eugene Cunian. tenente 
di marina. I due cosmonaut!, ehe 
saranno Ianciati alle 17.39 italia-
ne se il satellite-lepre Agena (lan-
ciato 99 minuti prima) sara en
trato nella giusta orbita. devono 
portare a tennine I'impresa fal-
lita alia Gemini 8 di Armstrong 
e Scott: compiere l'aggancianien-
to tra cabina e satellite ed effet-
tuare una passeggiata spaziale di 
due ore e venticinnue minuti. di-
visa in due sezioni. 

La prima sezione dell'impresa 
riservata a Cernan prevede una 
uscita Uno a poem metri dalla 
Gemini, alia quale il cosmonauta 
restera eollegato tramite il cor-
done ombelicale che lo nfornira 
di ossigeno: la seconda fase pre
vede che Cernan rimanga unito 
alia Gemini 9 solo con una fune 
di nylon, abbastanza lunga da 
permettcrgli di spostarsi fino a 
38 metri. portando sulle spa lie 
una pesante attrezzatura conte-
nente razzj di movimento e .sta-
bilizzazione. nonche le bombole 
d'ossigeno necessane. Se tutto 
andia secondo i pro^rammi la 
Gemini 9 si tuffera nelle actjue 
dell' oceano Atlantico alle 16.29 
italiane del 20 maggio. nella zo
na appunto dove gia si sta diri-
gendo la Wasp con parte della 
flotta di recupero. 

Fin da ieri i tecnici delle 25 
stazioni di rilevamento sparse in 
different! punti del globo hanno 
iniziato una serie di contatti-ra-
dio. per provare la boat a delle 
apparecchiature a poche ore dal
la nuova impre^a Fpariale. E' na
turale che si tenga molto all'effl-
cienza della rete a terra che <•-
gue il volo cosmico. po.che puA 
accadere che una notizia tra-
smessa da bordo della navicella 
debba essere comunicata con ur-
genza ai centro di Houston p*r 
essere elaborata dai cervelh elet-
tronici, in modo da poter fomir* 
ai cosmonaut) una completa w-
sistcnza tecnica in quaLsiasj mo
mento del viaggio cosmico. 

Una prova di volo simulato e 
stata effettuata ieri neiia capsuia 
stessa che sari usata per il Un
do: sono state controllate le ap
parecchiature di guida. che que
sta volta dovranno svolgere in 
compito pameolarmente delicato: 
mentre Oman stara effettuando 
gii ultimi minuti della sua lun
ga passeggiata spaziaie. infatti. 
Stafford dovra avvicuiare la Ge
mini 9 fino a pochj centimetri 
da] suo compagno. II tutto. ri-
manendo collegati con il satellite 
Agena precedentemente agganaa-
to alia cabina. I piloti. negli ul
timi giorni. dedicheranno pero la 
miglior parte del loro tempo a 
controlh medici e al ripa'o. per 
poter essere in oUima forma a] 
momento deIl'iniz.o dell'impresa 
spaziaie. 

Intanto a Cape Kennedy e sta
to ancora una volta nnviato U 
lancio del satellite metcorologioo 
h'imbus C. U secondo della serie 
iniziata nell'agosto del '64 per ef-
fettuare fotografle di cicloni in 
formazione. Due guasti sono stati 
riscontrati poco prima della fine 
del count-down: uno negli appa-
rati di controllo della stazkme 
terrestre di guida del missile e 
uno nel sLstcma di guida Stesso. 
Se si potranno riparare in tempo 
i guasti il Simbus C sari Ian-
ciato domani. 

Samuel Ever good 
Nella telefono hi alto: I'aitre-
neuta Eugene Cernan durenle 
•ne preva alia base 41 lende. 


