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CON GLI INVIATI DELL'UN IT A' IN VIAGGIO PER IL MON I • 

DOVE VA LA SPAGNA ? 

Le bandiere 
di Guadalajara 

Nelle campagne il volto antico e piu vero del franchismo - La « paz » di Franco poggia sulfa minaccia della guerra 
civile - Una antica scrifta e un Pantheon privato - Come Guadalajara tutta la Spagna contadina - L'1,8% delle 
aziende coprono il 54% della terra - Sulle vecchie e nuove bandiere contadine la parola d'ordine della riforma agraria 

DI RITORNO DALLA SPA
GNA, gennaio. 

La « calle mayor » di Guada
lajara si chiama < calle del ge
neralissimo don Francisco 
Franco ». 

— Una volta — mi dice il mio 
improvvisato cicerone — si 
chiamava «cal le <Ie la liber-
tad ». (Ma e un tempo die lui 
non ha affatto vissutn; non cre
do abbia ancora trent'anni). 
C'e poi (inche « calle Jose An
tonio ». « calle Calvo Sotelo >. 
c'd una piazza e al posto della 
fontana una croce di pietra die 
ripraduce quella della «valle 
tie los caidos ». simbolo di spie-
tato potere, non certo di ca-
rita. 

Ecco, in tutti i paesi dove so. 
no stato ho ritrovato gli stcssi 

€ gran via % di Madrid — trnp-
po affollate. e da genie troppo 
frettalosa, e piene di troppe 
macchine perche ci si possa 
fermare davanti a una scritta, 
davanti a una lapide, perche 
si possa notare (se c'd poi..) il 
poliziotta armatn all'angolo 
della via — bisogna venire in 
paese. in una dei diecimila 
piccoli paesi di campagna. per 
ritrovare qualcuno di quel t h-
neamenti » del regime franchi-
sta die sono ncll'immaginazio 
ne di chiunque abbia soffertn 
della strage spagnola di trenta 
anni fa come del pr'wio colpo 
di spada inferto nel corpo 
d'Europa. __ 

O sara per quegli indimenli-
cabili copricapo incerati, luci-

co, affilato volto di Grimau a 
ricordare. a riallacciare la me-
moria all'hnmagine, il presente 
al lontano passato. E a tutto 
cid. lo sappiamo — al correre 
stcsso dei nostri pensieri — non 
sono affatto estranei i piani di 
don Francisco Franco, caudillo 
di ieri e di oggi. 

La i paz » di cui egli usa 
parlare mfatti non si basa sul-
la riconciliaziane degli spagno 
li — die in generate e qia av-
venuta da tempo, se non altro 
perche la Spagna e profonda-
viente mutata dagli anni '30 e 
la maggioranza della popola
zione attuale e nata dopo il 
« pronunciamienlo > e I'invasio-
ne fascista. La « paz * di Fran
co si basa invece sulla rievo-

La * calle mayor » di Guadalajara. In primo piano due ufficiali di polizia. 

norm" e la stessa gerarchia: a 
Franco spetta la via piu im-
porlante. subito dopo viene 
Jose Antonio Prima De Rive
ra. poi Calvo Sotelo e di se-
guito gli altri caduti c por Dies 
e por Espafia >; ogni tanlo poi 
c'e una lapide che solennemen-
te maledice. per un motivo o 
per I'altro, le < orde rcsse>. LaGua rd Ia "civil s'allontana 
L'ho ritrovata anche a Guada- ;n u n tunnel di silenzio 
lajara. sulla parete del carcere mentre le fiamme ti 
appena fuori del centra cittcdi- [circendano). 

di e neri. della Guardia civil... 
(Chi non ricorda? 

I cavalli neri sono. 
I ferri sono neri. 
Sui mantelli luccicano 
macchie d'inchiostro e di cera. 
Hanno, per questo non piangono 
di piombo i teschi. 

O citta dei gitani! 

no, e sotto la lapide e'era. una 
corona di fiori freschi: aveva-
no appena tenuto una manife-
stazione celebratira della tpaz* 
di Franco, con tutte le autorita 
prescnti. il discorso dello scam-
pato, i ragazzini delle scuole... 

Cos} bisogna lasciare le 
« ramblas > di Barcellona e la 

Certo 6 difficile tener pre
sente che le guardie di oggi, 
che camminano coi lunghi cap 
potti per le vie di Guadalaja
ra, non hanno niente a che fare 
col sorriso spento di Garcia 
Ijorca: non erano ancora note 
allora. Ma. infine. cosa cam-
bia tutto questo? C'd — piu vi-
cino nel tempo — il malinconi-
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cazione assidua, ipocrita. quo-
tidiana dei mostri della guer
ra civile, delle faide, degli 
scontri sanguinosi fra gente 
che abitava lo stesso paese, lo 
stesso quartiere, la stessa ca-
sa, dei massacri degli aerei 
fascisti, infine di una nera di-
stesa di un milione di morti. 
un morto per ogni gruppo fami-
Hare, un morto per ogni venti. 
venticinque spagnoli: senza 
che tutto questo sia ben pre
sente nella memoria. dietro le 
spalle di ogni spagnolo come 
potrebbe restore impiedi la 
dittatura del re senza corona 
Francisco Franco? 

Ed ecco: tutto questo ci vie
ne riproposto anche a Guada
lajara. dai nomi delle vie. dai 
mnnumenti. dalle lapidi. dai po-
liziotti che passano... 

— Dicono che siamo un pae
se maledetto — mormora il no-
stro cicerone — Franco non c'e 
mai voluto venire da noi. sia
mo < rojos ». per questo non 
ci danno nessuna fabbrica. 
niente Quando nol "3fi ci fti la 
nbellione e uscirono fuori i 
fascisti. no: li prendemmo tut
ti (ma lui. il nostro interlocuto-
re. non e'era: probabilmente 
non era ancora nato) li pren
demmo e li mettemmo in pri-
gione. Poi ventitre aerei tede-
schi .si vendicarono di noi di 
struffgendo tutto. e uccisero 
donne e bambini (ecco, forse 
questo lo ricorda davrero. for
se era un bambino allora. ed 
e corso sotto le bombe) e allora 
un gruppo di noi. ma non gente 
di Guadalajara, anarchici di 
Alicante, vennero alia prigione 
e mitragli^rono tutti i fascisti. 
tutti meno uno e'ne s'era na-
scoMo nella legnaia Poi quan
do vinsero i fa=cisti. dope. San
ta battaglia. incominciarono le 
fucilazioni. proce?sj e fucila 
7ioni: li prendevano e li por-
tavano al cimitero por fucilar-
li. e tutto questo forse per an
ni. fino al '50. 

Siamo fuori del paese. Gua
dalajara si slende ai due lati 
di un piccolo fiume: ho darar.-
ti apli occhi un muro su cui 
qualcuno ha scriito molto. mol 
to tempo fa. delle qrandi let 
tere bianche. Sono state qrat 
tale, o forse c stato solo il 
tempo a smanaiarlc ma il mio 
amico. il mio cicerone mi aiu-
ta a compitarle: « Operai. iscri-
tcteri al panito comunista >. 

— Siamo una citta maledct-
ta — ripetc il mio amico — 
siamo < rojos >, porcid ci fan-

no morire di fame. Una volta 
e'era una fabbrica di motori di 
aviazione e fu distrutta. c*era 
anche 1'accademia militare di 
ingegneria e ora ci sono solo 
un seminario. un collegio di 
monache e una piccola fabbri
ca di cemento. 

— E la terra? 
— I„a terra e divisa fra gli 

erodi del conte Romanones e 
il marchese Casavaltles che e 
vivo ed ha 5 400 etlari Sua 
zia. la marchesa della Vega 
del Po/o. era proprietaria di 
tutto: e morta ed e stata sep-
pellita nel suo pantheon per-
sonale. (E' vero; la si vede 
da ogni dove, quella specie di 
chiesa gotica che la marchesa 
s'e costruita per restar mar
chesa anche dinanzi alia 
morte). 

Facciamo un larghissimo giro 
per la campagna. per i barrios 
popolari. ogni tanto negli an 
fratti del terreno sono annida 
ti mucchi di costrmiani di la 
micro e vecrhie casse. bidon 
villcs che sembrano abitnte so
lo da bambini. Siamo dietro lo 
scenario di Guadalajara, dove 
s'ammucchia Vimmandizia e 
I'alcalde non ha motivo di pas-
sare. 

Tuttavia queste non sono le 
piaghe d'una citta < maledet-
ta » ma solo le condizioni d'un 
paese di campagna che non s'e 
trovato net punti d'incidenza 
della politico spagnola del « de-
sarrollo >. dei «poli di svilup-
po »; che vive dunque soprat-
tutto di zappa. e fra campi sen-
z'acqua. che ha meno abitanti 
di trent'anni fa. mille emigrati 
all'estero, duemila o forse tre-
mila fuggiti a Madrid a far gli 
edili o i camerieri. 

Guadalajara £ in questo sen-
so come la maggior parte della 
Spagna. anche se questa e di-
vent at a una nazione della qua
le si pud gia dire che da essen-
zialmente agraria e diventata 
industriale-agraria (su una po-
polazione attiva di 12.274.000 
persone. infatti, — fra cui Ire 
milioni di donne — ti m.6°o e 
addetto all'industria. il 33.4CJ 
ai servizi e solo il %¥?<> alVagri-
coltura). Tuttavia le condizio 
ni di estrema arretratezza del-
Vagricoltura spagnola sono uno 
dei problemi piu pesanti dello 
Stato e incidona direttamente 
sullo sviluppo di tutta I'econo-
mia. Si pensi che su venti mi
lioni di ettori di terra caltivata 
I'i sono in Spagna (secondo t 
dati catastali) 2.831.000 aziende 
e ben 5.900.000 « possidenti >; 
cid vuol dire che su ogni conta
dina titolare di azienda c'e ap-
pollaiato almeno un proprieta
ria che aspetta il raccolto per 
fare i conti e prendersi la sua 
parte: inoltre. secondo I'« In
formation Comercial Espnno-
la y nelle campagne iberkhe 
sono investili — esempio tipi-
co di cultura di rapina — solo 
In dollari per ettaro e 50 dol 
lari per persona attica. cinque 
rolte in meno cioe della me
dia europea. Infine l'1.8^a del
le aziende (51.500) comprendo-
no il .vf<1> della terra mentre il 
4f)^o a frazionato in 2.7S0.0O0 
piccole imprese. 

In quanto al braccianlalo 
aqricolo. che nel '31 contara 
tre milioni di persone. esso em 
gia ridotto a due milioni nel 
'55 (malgrado Vaumento della 
popolazione) e a meno di tin 
milione nel 'fi5; per altro. se
condo gli studi della FAO. nd 
futuro dorrebbero ancora ab 
bandonare le campagne ogni 
anno almeno centomila perso
ne in grado di lavorare. Le so 
stituirebbe la meccanizzazione 
in corso (sui 2d 000 trattori del 
\>f ce n'erano 150 000 nel '64) e 
la costrvzione... ipotizzafa di 
grandi aziende capilalisiiehe di 
stato sia al posto della pro-
priela polverizzata che del la-
tifondo. 

Un fatto concreto & perd che 
Vt Istituto nazionale di colo 
nizzazione ». che dorrebbe fare 
tutto questo ed in effetti e gm 
— con la sua proprieta di 335 
mila etlari — il piii grosso pro-
prietario fondiario spagnolo. in 
rentitre anni non ha saputo 
che assegnare 45.000 piccoli ap-
pezzamenti di terra e in condi
zioni tali da costringere gran 
parte dei contadini assegnata-
ri ad abbandonare ogni cosa ed 
emigrare. 

Ecco in che senso Guadalajn 
ra c c i la Spagna contadina, 
anche se i problemi si moltipli 
cano e si differenziano dal-
I'una all'altra zona, dai nord 
al sud. dall'Andalusia alia Ca-
talogna, dalla Murcia all'Estre-
madura (e sono problemi che 
anche noi italiani conosciamo, 
problemi di trasformazione del-

Vassetto proprietaria e delle 
cnlture. di organizzazione della 
distribuzione, di commercio 
estero...). 

Anche don Francisco Franco 
si rende conto die le mille e 
mille Guadalajara di cui c 
enmposta gran parte delta Spa
gna non possono piii cantimta-
re nelle attuali condizioni. 
Giorni fa. in una intervista a 

' ('larin. di Buenos Aires egli 
lia detto: « Abbiamo superato 
gli nbieltivi piu difficili I pros 
simi riguardano il pieno svi
luppo in modo da superare gli 
attuali problemi. in special mo
do le modifiche delle strutture 
agricole e la trasformazione 
della campagna. cosi progresso 
e benessere potranno genera-
lizzarsi: dobbiamo superare lo 
abbandono di un secolo». 

Ma in quale prospettira pa-
I tra mai t superare 1'abbando 

no di un secolo •» don Francisco 
Franco che trenta anni fa. al 
srrvizio dei « terratenientes t>. 
aha la spada contra la Repub 
blica proprio perche essa era 
rca di voter avviare il paese 

verso la riforma agraria. rca 
di voter davrero superare I'ab-
bandono secolare in cui Varre-
tratezza dei rapporti di pro
prieta aveva tenuto fino ad al
lora la Spagna? Non certo nel
la prospettira giusta che resta 
quella scritta sulle bandiere 
contadine che si alzarono a di-
fendere la Kazione dallattacco 
dei qenerali: « la terra a chi 
l.j lavorn ». 

Questa stessa parola d'ordi-
ne. pur nelle nuove condizioni 
del «piano di sviluppo >. pur 
ncll'ambito di rapporti econo 
mici internazionali destinati ad 
essere sempre piii stretti e de-
terminanti, pur con tutto quel-
lo che c'e da mutare nel senso 
dell'associazionismo e della 
meccanizzazione, resta ben va-
lida e ben alta sulle bandiere 
antifranchiste delle campagne 
spagnole e innanzitutto delle 
nunre generaziani. nate net 
campi p rantinqhe per la Spa 
gna e per VEuropa in cerca 
t'.i laroro. 

Aldo De Jaco 

Uno scritfo di «Rinascifa» 

a proposito de «La Sinislra» 

II simbolo della falange sovrasta un villaggio di coverne ncl-
I'Andalusia 

Atmosfera di terrore nel paese della strage 

Nessunoparla a Ollolai 
per salvare i due bimbi 
C'e sfiducia nell'autorita dello Stato, nella sua lealta, nella giustizia del suo «agire» 
I due piccoli testimoni sono stati ritrovati ieri, dopo 5 giorni, ma «hanno taciuto» 

Dal nostro inviato 
OLLOLAI (Nuoro). 5. 

Nessuno parla. anche se tutti 
hanno segmto la bara del piccolo 
Michele Podda. Donne austere, 
silenziose, vestite di nero. con i 
fazzoletti che coprono meta della 
faccia, hanno recato ('ultimo sa-
luto alia piccola \ittima, ma se 
le awicinate si affrettano sen
za aprire bocca. Non hanno visto. 

Ed anche gli uomini: i pastori 
scesi dai monti. i giovani rien-
trati in occasione delle feste dal
le lontane terre dell'emigrazione. 
1 ragazzi delle scuole medie. con
tadini e qualche operaio. C'e chi 
e disposto alia confidenza. Perd, 
niente nome sui giornale! Certi 
fatti non devono essere resi pub-
blici, e tanto meno i nomi. 

E poi. non e stato un delitto 
\ero e proprio. PiuttoMo un < pro 
cesso >. Francesco Pira e Fran
ceses Podda erano veramente 
due persone < compromes^e >: lui 
con un passato burrascoso: lei 
un carattere forte e autontano. 
Francesca viene ncordata come 
la piu bella donna del paese. ma 
di famiglia poverissima e turbo-
lenta: la mad re sgozzata. una 
•wella deceduta misterio^amen-
te. un fratello scomparso in cam
pagna senza lasciare traccia. 

« E" stato un processo un re-
i solamento di conti >. Dicono pro

prio cosi 
E il bambino? Che e'entra il 

piccolo ragazzo di died anni Tat-
I to fuori brutnlrnente con una 
II machine pistole > re*iduato bel-
j lico? Anche qui M:che!e Podda 

nmane il punto oscuro della ter-
nbile \eiidetta. 

E^h ha \>to. c itato test.mone. 
n: eon«o.r.ienza lo hanno elimi
nate senza pieta. Proprio come 
ave\a fa:to il famov> band.Jo Sa-
muele Stopp-.no agii TIIZI del se
colo. qiiando ad Anuria non si 
fere scnino!o di a=*a«:nare una 
nipotina di dodici ami che sape-
ra troppo. Al!o-a. la popolazione. 
che aveva tacruto e subito orni 
*orta di angheria fremette ~di 
-decno e si ribello. F>i maac 
c-ata una lotta aperta. «enza 
q'lartiore. cor.tro S:op.p;no II <an-
Mi^o'o bruante perdette Tifine 
!a partita non ccn 1 carabn 'en 
ma con i S.JO; <=te=s! conc:::adni 

La pooo!az:one di O.lolai. che 
sappiamo estranea a!La <tr32e d: 
Capo-larsno. avra aneh'e<va i! co-
ransfo di nbo^ar-i davanti a ch: 
la terrorizza? N'e-s.jpo pjo d;no. 

L'omerta e-i*:e. t,it:av;a. n for
me diverse da come si pensa. 

c Se u mare^ciaUo dei carabi-
nieri mi chiama — abbiamo sm-
ti:o dire da un pa^tore — e af-
fermo che non so niente. non lo 
faccio per reticenza. IJO dico per
che e vero. Non voalio affatto 
nascondere i colpevoii. Sono al-
loscuro di ocni cosa. E' sempli-
cemente la venta I delinquenti. 
se ci sono. e tutti noi sapp-.amo 
che ci sono. devono scoprirli gli 
mquirffiti. non i cittadini onesti. 
n compito dei poliziotti e dei est-
rabinieri e di iodi\iduare gli as-
sassini. ma individuarli sui serio. 
non di far ricadere il sospetto su 
questo. su quelk>. su tutti >. 

Hanno ragione. Queste cose 

appaiono ancora piu chiare a 
chi. recandosi non solo a Ollo
lai. ma m qualsiasi altro centro 
delle Barbagie. abbia Conesta di 
voler conoscere la situazione nei 
suoi termini reali e drammatici. 
La prima forte impressione che 
si prova e data dalla popolazio
ne. dalla gente del luogo. taci-
tuma per tradiztone. ma dignita 
sa e ospitale. Le regole morali 
su cui si articola in questi luo-
ghi la convivenza hanno come 
pnncipio di base la lealta del-
1'agire. La s t e s ^ omerta (ma il 
termine non e esatto) che la po
lizia denuncia nella popolazione. 
come fortissimo ostacolo per 
qualsiasi tipo d*indag.ne. d ap-
pur.to una regoJa della conviven

za: con la polizia non si parla 
perche non si ha fi.lucia riell.i 
lealta e nella giustizia del suo 
agire. Si teme, infatti. che mi 
ncme suggento al conimissano 
trasc.'ni con ie, ingmstaiiu-tite. 
in carcere. al confino o nella 
diffida un ic.ciocc-nte. e all'arre-
stato si as^ocino le sue amici/ie. 
i parenti. a volte senz.i di=tre-
zione di eta. 

Ci sono i bambini di mezzo. 
Anch'essi. se apptna ve:losio pos
sono essere uccisi. E' meglio non 
esporli. Come i due piccoli ami-
ci di Michele Poida che. la sera 
del triplice omicidio, vennero in-
vitati nella casa di Francesco 
Pira per assi-tere a Scala Reale. 
Sicuramente hanno visto. S.cura-
mente sanno. poco o molto non 

Una dichiarazione 
di Giuseppe Dessi 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 5 
Lo scnttore Giuseppe Dessi. in 

una inter\i*ta che * Rinascita 
Sarria 5 pubblichera r.cl si:o pro--
simo numero. ritiene * inutile e 
dannosa > 1<i mi*ura ado'.tata dai 
mimstero degli Interni di tra^fe-
nre in Sardegna un repano sne-
ciale deila < celere 1 per la re-
pressione del banditismo. «Stu 
pisce — dice Des*i — che anche 
il goverr.o di centro-sinislra con-
tmui ad u<are cli siessi s.^te-
mi che. in passato. non solo non 
diedero alcun frutto. ma si di-
mo«trarono controproducenti >. 

Dopo a\ere affermato che 1 ri
med! si possono trovare soltanto 
in un buon govcrno che dia fi 
ducia ai sardi. lo scrittore si 
m'.rattiene sulla organizzazione 
del « M.-tema di dife-a ». 

« La Carta de Loan pre-, edeia 
che ogni smeola comt.nna fo-.-e 
re~pon>abiIe davanti ai tnbunali 
superion dei deh'.ti che awe-
m\ano nella propria giunsdizio-
ne. C16 dimo^tra che allora e?i-
ste\a un dialogo. una possibihta 
di colloquio tra il go\erno een-
trale — che era il govemo giu-
dicale — e 1 cittadini sardi 

Bisognerebbe tomare a restau 
rare il dialogo nelle stesse for
me de! passato. Credo che ia 
Regione. essendo costituita 1a 
sardi. sia piu vicma alle po;v> 
laron: isolane di quanto non 
lo sia il govemo Moro. Quinli. 
csiste il si sterna per realizzare 
una forma di pubblica sicurez-
za nelle campagne attraverso il 
controllo diretto della Regione 
autonoma. Come stabilisce, del 
resto. una norma delk> Statuto 
speciale ». 

Giuseppe Dessi. in altre paro
le. prospetta gli stessi rimedi. 
ind:cati dai movimento autono

mist :co sardo per riportare la 
tranquillita nelle zone interne 
della Sardegna. Anche recer.te-
mente al Consiglio re^.onale il 
PCI ha r . \endcato alia Rt^2io-
ne li compito. finora r.on a^-olto. 
di organizzare la pol.zia rjrale 
e le forme d: m'jt'jahta e d: 
reciproca a^s.cjrazione che han 
no. in Sardegna. positive tral.-
zioni. Per fare questo. col con 
corso flei Comtin; e del.e popo-
laz.oni. la Regione ha il do;ere 
di chiedere e il govemo di con 
cedere. la delega dei poten di 
pohzia. aimeno per quanto con-
ceme il banditismo e la enmi-
nalita rurale. 

Il 14 gennaio 
scade il termine 
per le domande di 

rinvio della 
chiamata alle armi 
n term.ne per la presentazio-

ne delle domande di ritardo o 
nnv o per la chiamata alie ar
mi del pnmo contingente dell'an-
no 1967. g a fissato al 31 dicem-
bre dello scorso anno, e stato 
prorogato al 14 gennaio 1967. 
Gli interessati potranno qumdi 
inviare la documentazione pre-
scr.tta entro U 15. giomo dalla 
presentazione della domanda. 
Pertanto, dopo il 14 gennaio. 
res«una domanda di rin\io o ri
tardo verra accolta. 

importa. Pero le m.idri li iuinno 
tenuti ugualmente nascosti. Nes
suno ha f.itto 1 loio noun. Per 
-covarli, c.irabitneri e polizia 
hanno impiegato cinque giorni. 
OAAI. (vialiiitnte. sono Mati r 11-
tracc.ati e comocati in ca-ertn,i. 
Le loro nLTieralita nmangono se-
4rete. Non si conosce la loro de-
;>i-i/ione. si h.i paura per la vita 
di queste creature, tiono^tante in 
p a c e la gc-nte dica che non han
no detto nulla. Muti sono rima-,ti. 
perche cosi a\evano ordmato 1 
genitori. 

t-e madri sono dalla parte del 
torto? Francamente nessuno se 
la sente di condannarle. Le ma
dri non fanno parlare i due 
bambini perche temono per la 
loro vita. Donotutto. gli assassini 
•-ono liberi. e non sara certo un 
reparto della Celere a salvare i 
dvc innocenti ria una possibile 
minaccia di morte. 

E* un nodo intricato. natural-
niente. Ne lo si pud scioglierc con 
la repressione. 

« Bisogna ridare fiducia alle po-
polazioni della Sardegna centrale. 
eliminando il pa«colo brado. Ia 
transumanza. i medioevali con-
tratti di affitto. il pastore nomade. 
Occorre costruire nn altro tipo di 
civilta fondato siiU'industna ar-
mentizia. sulla stabihta del pasto
re sulla terra. Solo allora si po
tranno dare dei \eri colpi. forse 
mnrtali. al banditismo 5. 

II <=indaco sardMa prof Miche
le Colnmbu. ieri. nella prima in-

I 'frvi 'ta a noi rla«ciata dopo j 
I fait! di Ollolai p\eva fhtararncn 

te individ-iato le "iiiiire da pren 
dere L'inxio di »p<:c!ali 'com
mandos ?. 1'imn'f-co di '•I-rfvteri 

I e cam pnlizio-tto ncn servono 
I oas'on d: Oiiol.i'. COTIIT-*I. 

-.i.-rfiit:. «or;al;-ti. demoer.s'.an:. 
Ia pea=aio esattamente c^-ro i 
!o_o arnrn n:=trato-i. E* no'o che 
O.loia: n<xi p->s?.c-i^ p.iscoli: a-.e-
vi neTirriTiediato d->po?.ierra ap
pena ottom.la peco-e. ora ne con-
*a qiarant*»r.:;a. men're I"e-ba c 
diventata <-?™pre r> u rada e per 
ifamare :e 2"ts?J b *o2na recar-
s ionta'o. Co-re e p>>-=i.b.!e. sen
z.i n-.t7z.. n n « >?:TA. fronte^-
< a-r le r^o: e e» ienze? II r.me 

- *r.̂ ."* y lCC'M. ere m una •io e».-'e: 
-ola z«Tc.a le.ia p.arura. pt>s.s.-
n .mor.te v.e.rrt al centro abita-
to. t:'.'. 1 cam -i> be<t.a me. E 
creare az.er.de agropastoral:. in-
d i-t-.e ca-ear.e 2e ;t.te m eoone-
~a:;\a: e szravare il pastore del-
laito costo dei pa-coli. age\o'.arlo 
neiia sja at;.v.ta. 

Una volta eliminate certe coa-
ira.idiz.on: soc.ali ed economi-
che. 1 fjrti. i ricatti. i seqjestn 
potrebboro «compar:re. e con 
es^i gli omiciii. II colice della 
vendetta non avra alcuna ragio
ne di essere messo :o atto se. 
nell'esercizio delia g.ust.zia. lo 
Stato e la Regione a\ranno il cô  
razzio di in.z.are un dialogo di-
retto con le popolazioni. Soio al
lora Ollolai — e tanti paesi come 
Ollolai — potranno uscire dall'in-
cibo e spezzare definitivamente 
Y< omerta ». 

Giuseppe Podda 

Compatibilita 

e plebiscifi 
NeH'ultimo miniero di Rinascita 

die piesetita tia I'altro un aiti-
colo di Achille Occhetto. sui pio-
blema tiei rappniti tra le foive 
della smistia italuui.i. una n-
îHv t̂a di Giorgio Aiuitulola a 

- Nord e Sud » sulla battaglia 
meridionali»ta e un e.litoriale di 
Emaiuiele Macalu-o sulla crisi si-
ciliatui. Giancarlo Pajetta repli-
di a<l una lettera di Luciu Li-
bertiiu iip;)ar.-.,i Mil nuxi>ilo La 
Sinistra e patituali//*i la posizio 
cie del partito ri-»i>otto a questa 
pubblictuuxie e al suo editoie. 

Un peritKlito — scrive PajetUi 
— puo far.M della pubblicita e 
merit.irsi 1'inteiv-^e ivr (iiiello 
che scrive. per le polemiche die 
suscita. pet gli uiterlocutori ohe 
rie-ice a uivit.ue al dialogo o 
inagau a sollecitaie alia |h)Ie-
iiiica. N*xi solo IHXI tun 1.uno 
uiLtite (li male m tutto que-to. 
ma ci pari- ui>iruiteie-<-.e di tutti 
-e inn c'e (|iialche io-v.i i!i m'.e-
u^-»atile dawem. >o ci »»>io iKil'e 
uk-e te tanto uifiliio -L- s.tio nue-
\e>. dei fatti ie t.iuto me^lio se 
<iI:ri:in<fUi lii^i'io dentin.iti a n-
matieie IIK\1 ti o a .-.ftigguv a i 
altri). Noi 110:1 rittxuamo ceito 
incompatibih il dialogo. la po-
lemiea. peisuio lo sc-ontro iiuan-
do miruio alia ricerca di un 
modo di ificotitrarsi e di lavo
rare msieme. c<m chiunque li 
richiami 111 qualche mo.lo al 30-
cialismo. 

Certo qualcuno potrebbe porre 
una (|ue-tione pit'lim.nare. ciuan-
(lo cav il richiamo <il movmnti-
to operaio e al M>.'MJMIK> >ia 
iegittimu. o duoder-ii (|iiati i«> e 
al di la di die liniite. la eiit,,-a 
e ll (ll-.-ieU'-O ill ' . I ' l ' l l l O l U i ' h ' O 
tie apeit.i e chi ne fa u-o si 
taccia au'OKir.o S.amo piuiti 
a ricono-icere die il gmdi/io de\e 
essere dato ih:\xt aver letto. di-
scuiso e riflettuto. il che com
port a rent rate in merito alle di
verse posi/nxu e inxi deve csclu-
dere mai l'argomeuta/iooe. 

Leggiamo e discudamo duti(iu#. 
Ma ci si |K>tmettei;'i di non stare 
al giuoco di un tijK) di nuhbli-
eita ben di\er-.i di fiuella di cui 
abbiamo detto M>pra Una p-ihb'i-
v"ta che pi :e l.i'liiata ;)•<•:> :o 
con In lettera li l.:liert:(ii aH'!'i-
-eiitia del " \ t: 'iii».!ii<f •- e e n 
I'.nten/iu'ie di p;«iv<t.'.ue un ') e-
co!o plebi-.- ito W hamo co ne 
>'.mno le cn^': un i>cr'tto al p • ' 
t t o comiini-ta do;v> una ceti 
bieve iNileiniea 111 tut'e le >e,h 11 
cui queito e statu possibile. coti 
la piu larga interpreta/.ione di 
oĵ ni norma statutaria e con una 
tolleranza. nei modi e nelle for
me. che nessuno puo certo ne-
care. dopo aver dichiarato livpi*; 
ct to'isorttws die turn e d'accordo 
am la linea generale del par
tito. nc con l'azicne dei suoi or-
gani dirigenti. si fa editore di 
una rivista. Di sini-tra sai che 
\olete. ma as<=olutamente indi-
pendente dai partito. 

Indipendetite per indipendente 
la Federazione comunista roma-
na trova (e naturalmente lo fa 
sapere) che il partito non porta 
p.ti la res|X)nsab:lita dell'azione 
politica e qumdi anche puhhliei-
stica erl editor.'ale di Savelh. E' 
una scomunica? Si pongcuo que-
^tioni di meto.io tali da stupite 
o uidignare'' A noi pioprio tam 
pare — scrive Pajetta — e tan'o 
meno ci pare die siano da chia-
mare in causa, conif fa Liberti-
ni. altre puhblicazioni. Prendia-
1110. ad escmp.o. i'Astrolahm. Che 
e'entra mai? Ma c'e qualcuno che 
abbia hiso«no <li una nostra di
chiarazione die Ferruceto Parri 
noti e iscritto al PCI. o che il 
nostro caro amico Ernesto Ro=-n 
p 16 ^crivere (iiiello che vuole - il 
Coooordato e f.irci mazari po'c 
miz/are, ma le-ta un amico che 
non ha mai ciuesto da nei una 
*:;chetta ciri Vappi'latmn contrn-
Ur ne di con.ifi:-ta ne di altro? 

Proprio Ri'ia-cita ha dato nu
mero per ii'iinero prova che 
amiamo la d.-c- is-.-cne aperta. In 
ehiamato a ri.battere liberamiti-
te uoniiOi d; oani corretite d«» 
mccratica. Ila vi=!o compagni 
avanz,ire consisli. muovere cr.ti-
che, prova re <<»n il lavoro couai-
ne e con il dibattito quantu s a-
mo aheni d.il monoliti>mo forma-
!e almeno quanto lo smmo da i»ia 
prcsunta democrazia di partito 
considerata come un giuoco di 
grippi e di co-renti. 

M,i c'e qualcosa che :n que^'o 
momento per 1 conmni^ti iscntti 
al Partito comum-ta italiano po
trebbe ba-tare. t-l e mnlto p u 
:emplice. S.amo al'.'economia n-
s:cata: abbiamo chie^to a! p.ir-
tito uno sfdrzo estremo p-r ttTi-
tare di con' nuare con le dae 
edizioni dclYl'nita. Rma-cita ri-
sparmia persino sui numero delle 
paane. perche la carta si e fatta 
sempre p.11 cara. Chiediamo da-
naro ai la\oratori. fatica ai enm-
pazni. IKI lmpe-tno p.u severo a 
tutto il partito. Ebb-.ne. in que 
-*a s;tuaz.Tie c'e chi ha soldi e 
mezzi ^cr fa-e l'editore e deci-
dere di u-cire di «qaadra. di 
g oca re per o n ' o s 10? Q ie-to lo 
t .ovamo nc«»n nt:b..e. n'jn cer
to cor. lo -cr.i, t r c ieggere e di-
-cutere. ma c<« il p'etendere la 
te->=era do\e c'e scriito PCI I9fi7. 

Q11 Paj-.:ta r.chiama alcane 
p-t-iKC ipaz.oni che il cempassw 
Lel.o Bas~o - 1 Problemi del so-
cifi'i-mo man:fe*ta per la deci-
^•one della Federazione romina 
e che all fanr-o porre questioni 
piu general] di merito E' pos-
s.b.le configurare oggi. t\ oani 
partito. ir. coni formazone del 
mov.mento opera:o. :! molello di 
qjel partita m.oro al quale asp> 
r.any>? E COT.C saranno le co*e 
se .irr:\erfii>T a forme nj<v.e di 
n.ta organ.-a'* E" certo c.ne ia 

•m.ta d; nom.;ni n<n si p-tp.T» 
c<n il r.tonvi a un monol.t.^mo 
che unon l'e~;>?nf-n/a d. q je-ti 
armi. ma e a.trt-ttanto c c t o Ci* 
e--a non p 10 ave-e r<cr ba-e la 
frantumaz.one .11 S^W' c la en-
-talhzzaz.one x\ correnti ali'Ti-
temo di un partito come il nostro. 

Non dimentichiamo — conclu
de Pajetta — che se abbiamo d.-
chiarato di voler lavorare per 
l'unificazione. abbiamo pure det
to con aitrettanta s.c.centa che 
crediamo nel p'.uripamtismo. 
Mentre considenamo compatibile 
di=^cutere. polemizzare. non chie
dere la nostra tessera, ncordia-
mo che il programma e lo Su-
tuto nuori non abbiamo pretes» 
e non pretcr>diamo di stendor.i 
nel nostro Comitato Centrale e 
nel nostra Congresso. Perch* 
qaesto dovTemmo concederlo pro
prio a Savelli che, per intanto, 
ha dimostrato di ignorare lo Sta
tuto e il costume del Partito co
munista italiano di oggi? 
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