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LA LOTTA POLITICA IN CINA 

I < RIBELLI RIVOLUZIONARI* 
AHA CONQUISTA DEL POTERE 

Non si parla piu di«guardie rosse» — Inasprimenlo dei conflilli da quando lo sconfro e stafo porfato nelle 

fabbriche — Divisioni anche fra i partigiani della «rivoluzione culturale »> — L'opposizione nell'esercilo 

L'accavallarsi di notizic c 
di ipotcsi sugli avvenimonti 
cinesi si fa di giorno in gior 
no piii vorticoso. Î a ridda del 
le informazioni 6 tale che e 
divenuto pressochd impossiuile 
districarvisi. Esse si fondano. 
in genere. sulla lettura dei 
ta tze bao, i manifesti mu-
rali che inondano le vie di 
Pechino. La contraddittorieta 
di quei testi sembrerebbe pro 
vare che questa fonte di in-
formazione non e piu control 
lata da una sola delle fazioni 
in lotta. Di qui 1'oscillare del
le valutazioni addirittura fra 
previsioni di «guerra civile * 
e voci rasserenanti. secondo 
cui nulla di str.iordinario sta 
rebbe accadendo. A questo 
punto. connscere cid che i 
ta tze bao dirono e indispen 
.sabile, ma fare affidamento su 
di essi per un giudizio 6 poco 
opportuno. 

Hesta 1'altra fonte di infor-
mazione, che e rappresentata 
dalla stampa ufficiale. Si trat-
ta di organi di parte, control-
lati dal gruppo che ha scate-
nato la «rivoluzione cultura
le >. Essi sono molto parchi 
di notizie. Dai loro scritti ap-
pare tuttavia che la situazio 
ne cinese e indubbiamente 
molto grave. Comunque. in 
questo nostro tentativo di ana 
lisi. ci fonderrmo soltanto su 
ci6 che in quella stampa e 
apparso nell'iiitimo mese e che 
all 'estero e stato fatto cono 
scere dall'agenzia ufficiale. 
Nuova Cina. 

Intanto. cerchiamo di stabi-
lire alcuni fatti. In dicembre 
si era diffusa 1'idea. fra gli 
osservatori di cose cinesi, che 
l'esito della lotta. pubblicamen-
te esplosa nel corso dell'esta-
te . restava ancora molto in-
certo, nonostante I'ostentato 
appoggio di Mao alia < rivolu
zione culturale >. Quasi a con-
fermare queste valutazioni, il 
nuovo anno si e aperto a Pe
chino con un articolo di fuoco 
in cui si accusavano gli op-
positori di « servirsi della loro 
base sociale e della loro in
fluenza nel parti to ^ per « crea-
re dei torbidi». Chi fossero 
questi oppositori sulla stam
pa non si diceva (diversamen 
te da cio che accadeva sui 
ta tze bao. dove invece si e 
parlato esplicitamente di Liu 
Sciao-ci. Ten Siao ping. Peng 
Cen e molti al tr i) . Ci si limitava 
ad affermare che si trattava 
di «una . due o anche parec-
chie persone. che hanno re-
sponsabilita nell'attivita del 
Comitato centrale >. 

Fu allora — proprio il primo 
dell'anno — che fu lanciato 

in edicola 

I'appello a portare la rivolu
zione culturale < su vasta scala 
nelle fabbriche e nelle zone 
rurali >. sebbene cio contra-
stasse apertamente con le di-
rettive emanate in settembre. 
L'impressione che se ne ri 
eavava era che il movimento 
delle « guardie rosse >. com 
posto quasi esclusivamente da 
studenti e scolari, mandati ap 
positamente in v a c a n t per 
c fare la rivoluzione >. non 
avesse dato i risultati scon-
tati Si decideva quindi di esten-
dere il fronte dello scontro 
Ma e stato proprio a questo 
punto che — come probabil 
mente era da attendersi — la 
lotta si 6 fatta piii aspra e 
generale. Conflitti. anche 
cruenti. si erano avuti pure 
in preceden/a: erano fonti 
estremamente diverse a segna-
larlo Di colpo tuttavia le no 
ti/.ie si facevano piu dram-
matiche. 

L"episodio di Sciangai 6 
scoppiato il 9 gennaio. Contra-
riamente a cio che e acca-
duto per avvenimenti di altre 
citta. come Nanchino (esage-
rati o no che fossero) in que
sto caso e stata la stampa 
ufficiale a parlarne. Che cosa 
sia realmente successo nella 
grande citta cinese. per la ve 
rila. non e stato dotto Sono 
state date poro indirettamente 
una serie di notizie importanti 
Innanzitutto. I'intero Comitato 
ciltadino del partito 6 stato de 
nunciato come c reazionario > 
e contrapposto a gruppi di « ri-
Ijelli rivoluzionari >. che sareb-
bero stati sul punto di rove-
sciarlo. Ora. il Comitato di 
Sciangai era proprio quello da 
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cui era partito nella prima-
vera scorsa 1'attacco contro i 
«revisionist > del Comitato 
di Pechino e contro il loro ca
po, Peng Cen (Si e perfino 
scritto che Mao. a un certo 
punto. si sarebbe rifugiato a 
Sciangai per scatenare di II 
Toffensiva contro i dirigenti 
della capitale). Di colpo tutti 
colore che pochi mesi fa era-
no i capi del partito. sia a 
Sciangai che a Pechino, cioe 
nelle due principali citta ci
nesi. venivano ugualmente de-
nunciati dalle fonti ufficiali 
come t revisionist > e « rea-
zionari ». L'opposizione di Pe 
chino si era quindi estesa a 
Sciangai. 

Incidenti. movimenti di scio-
pero. anche nel porto. occu 
pazinni di edifici pubblici e 
privati. scontri fra operai e 
studenti. costituzione di orga-
ni?za7ioni in contrasto con le 
«guardie rosse». invio di 
gruppi di lavoratori al nord 
per presentare le loro « la-
gnanze >. aumenti arbitrari di 
salari sono tutti fenomeni che 
si sono prodotti a Sciangai: 
lo si apprende dai giornali ci 
nesi ufficiali. Fra le dieci 
« istruzioni » emesse dai « ri-
belli rivoluzionari» della cit
ta ve ne e una che congela 
tutti i fondi delle impresp e 
deali uffici pubblici. conson 
tendone I'impiego solo sotto il 
cnntrollo degli stessi t ribelli 
rivoluzionari». Un'altra dice 
testualmente: t Coloro che si 
oppongono al presidente Mao. 
al vice-presidente Lin Piao. 
al gruppo della " rivoluzione 
cu l tu ra l e " nel Comitato cen
trale del partito e coloro che 
minano la " rivoluzione cultu
rale " e sabotano la produzio-
ne saranno immediatamente 
arrestati daH'Ufficio della si-
curezza pubblica, in base alia 
legge >. 

Chi abbia effettivamente vin-
to a Sciangai, in realta, non 
e ancora chiaro. Di tutti i tur-
bamenti che vi si sono pro
dotti sono stati incolpati i di
rigenti locali del partito. Curio-
sa mente perd, li si e anche ac-
cusati di avere, in un primo 
tempo, frenato la c rivoluzione 
culturale > col « pretesto > di 
non danneggiare la produzio-
ne. poi di avere oercato di 
guadagnarsi le simpatie ope
ra ie con aumenti di salari e 
altre concession! economiche. 
La lotta esplosa a Sciangai e 
stata comunque citata imme
diatamente ad esempio a tutto 
il paese. Secondo U Genmin-
gibao e Bandiera TOSSO, essa 
«segna 1'inizio di una nuova 
fase della nostra rivoluzione 
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culturale >. Tanto per comin-
ciare. in questa fase si parla 
sempre meno di t guardie ros 
se > per far posto a una nuova 
locuzione: quella appunto di 
« ribelli rivoluzionari ». 

In che cosa consiste. secondo 
la stampa ufficiale. il merito 
dei «ribelli » di Sciangai? 
Precisamente, nell'avere tenta-
to (o neU'essere riusciti. an
cora non si sa) di «impadro 
nirsi del potere». portandolo 
via al Comitato di partito. che 
in pratica ne era il detentore. 
L'esempio sarebbe stato dato 
dai ribelli che si sono «im-
possessati » di due giornali. 
Immediatamente Nuova Cina 
segnalava che nelle grandi 
citta di Tientsin. Shenvang. 
Sian Kwangchow. Wuhan. 
Chcmjtu e Chungking (cioe in 
ben sette dei piu importanti 
centri urbani del paese) altri 
« ribelli » stavano cercando di 
fare altrettanto. cioe di « pren 
dere nelle loro mani il potere 
politico, economico e cultura
le >: non venivano perd date 
notizie tali da far compren-
dere che questo loro obiettivo 
era stato raggiunto Anche 
quelle citta sarebbero quindi 
dirette da Comitati di partito 
poco propensi a seguire gli 
estremismi di Lin Piao 

La lotta per la «conquista 
del potere » veniva quindi teo 
ri/7ata in modo esplicito dalla 
stampa maoista p ;u autorevo 
le. La « rivoluzione culturale > 
e una vera rivoluzione. scri-
vono i giornali di Pechino: 
cioe — citiamo — «un'insur-
rezione. un atto di violenza 
con cui una classe ne rovescia 
un 'a l t ra». II quindicinale teo-
rico Bandiera rossa aggiunge 
che. come in ogni rivoluzione. 
«la questione fondamentale e 
quella del potere *. Ma a chl 
bisogna strapparlo oggi il po
tere in Cina? A questa do-
manda. che e 'eravamo posti 
anche noi sin dall'inizio del 
mo\imento. Bandiera rossa ri-
sponde adesso senza veli: * a 
quel gruppo di persone che 
hanno autorita nel partito e 
che hanno preso la via capi-
talista >. Aggiunge la rivista: 
« Solo prendendo il loro potere 
e istaurando la dittatura con
tro di loro. essi potranno esse-
re completamente respinti. ro-
vesciati e screditat i». 

Da tutto questo appare chia
ro come il gruppo di Lin Piao 
non abbia affatto il potere in 
numerosi centri. probabilmen-
te in intere province, in interi 
settori della vita nazionale. 
Per conquistarlo. esso porta la 
lotta a gradi sempre piu aspri. 
Ma i risultati non sembrano 
essere affatto quelli scontatl. 
Va detto. infatti. che il grup
po o i gruppi avversi non si 
proclamano « nemici » di Mao. 
Al contrario. anch'essi si ri-
chiamano al pensiero di Mao. 
anch'essi sono composti da 
capi del partito comunista ci
nese. anch'essi hanno un ap
poggio fra le masse (e 1'er-
metico silenzio di Mao non e 
fatto certo per chiarire le co 
se). Lo si ricava dalla stessa 
stampa di Pechino, che li ac-
cusa cosi: « la loro speciality 
e di agitare la " bandiera ros
sa " per opporsi alia bandiera 
rossa e di istigare una parte 
delle masse a combattere con
tro 1'altra parte ^. Sono sem
pre gli stessi giornali a rife 
rirci che essi hanno lanciato 
appelli a «difendere la dit
tatura proletaria» e hanno 
creato organizzazioni di massa 
del tipo ce5ercito dei difen-
son del potere dello Stato 
rosso ». 

Dalla stampa maoista di Pe
chino appare tuttavia qualco-
sa di piu. Essa rivela cioe che 
anche fra coloro che si erano 
pronunciati aH'inizio per la 
< rivoluzione culturale * echeg-
giano dubbi e si manifestano 
num-e opposizioni. (La lotta a 
Sciangai e le denunce lanciate 
contro Tao Cin. uno di coloro 
che in settembre apparivano 
massimi esponenti della stes
sa « rivoluzione culturale >. 
sarebbero due manifestazioni 
di questo estendersi della lotta). 

Si scrive infatti che i «r i 
belli nvoluzionari incontrano 
ogni sorta di resistenza ». E si 
precisa che «persone autore 
voli. sebbene siano lontane dal-
l'essere antipartito e antiso 
cialiste > (cioe si tratta sem 
pre di dirigenti. ma non degli 
stessi denunciari come «rea-
zionari») oppongono ai « ri
belli > accuse di questo tipo: 
c state andando troppo Ionta-
no », < state rovinando tutto ». 
«il vostro spirito rivoluziona-
rio e un bene, ma il vostro 
modo di agire e sbagliato t. 
Altri vengono accusati di non 
aver voluto « tracciare una net-
ta linea di demarcazione» fra 
se stessi e il gruppo definito 
t reazionario >. 

Un'opposizione di questo tipo 
si sarebbe fatta strada anche 
neU'esercito. che in un primo 
momonto sembrava essere il 
piu solido appoggio della < ri
voluzione culturale >. Un edi-
toriale del giornale delle forze 

L'ALLUVIONE I N BRASILE 

Spaccata 
in due dalla 

uoragine 

armate scrive che il movimen 
to incontra adesso una c forte 
resistenza » fra i militari. Que 
sta verrebbe da due parti: dal 
gruppo antimaoista. appunto. 
che preparerebbe < nuovi con 
trattacchi * e da un secondo j 
gruppo. composto anche di co 
mandanti di « certe unita >. la 
cui t concezione del mondo non 
6 stata realmente rifusa >. L'at-
tacco piu massiccio viene por-
tato proprio contro costoro. i 
quali cercherebbero di < tro 
vare una via di mezzo, un com 
promesso, una posizione eclet 
tica >. II loro atteggiamento 
viene definito «molto. molto 
pericoloso >. Si lancia quindi 
un appello a fare la « rivolu 
zione culturale» anche nel 
I'esercito. aggiungendo che 
« non un'ombra di esitazione 
ptio essere permessa col pre 
testo delle speciali condizioni 
dell'esercito ». 

L'immagine di una lotta po 
litica acutissima, che ha pro 
vocato profonde spaccature sia 
al vertice del paese che in 
mezzo alle masse, si confer 
ma quindi ai nostri occhi. Tale 
lotta assume forme e sviluppi 
sempre piu drammatici. La fa-
zione che si richiama a Mao 
la definisce « rivoluzione > Sa 
rebbe una « rivoluzione > con 
dotta tuttavia sulla base di un 
unico principio che la stessa 
stampa maoista definisce cosi* 
* la ribellione e Ciustificata » 
Essa scrive persino che 1'es 
sere « veri > o « falsi > marxi 
sti dipenderebbe solo dal ri-
conoscere o meno quel « prin
cipio >. Ribellione da parte di 
chi e contro chi? Non lo si 
dice. Ora. in Cina, noi siamo 
sempre stati convinti che il 
potere creato dalla rivoluzione 
del "49 fosse un potere popo 
lane. L'appello a rovesciarlo 
non pud non destare in noi le 
reazioni piu preoccupate. Pur-
troppo la cronaca di ogni gior
no giustifica ampiamente la 
nostra ansia. 

Giuseppe Boffa 

In memoria di un 

partigiano delle Langhe 

Papa Reggio 
ASTI. 26. 

E" improvvisamente deceduto il compagno Giu
seppe Reggio. valoroso organizzatore e combattente 
della Resistenza, padre del comandante partigiano 
c Gatto >. 

/ funerali avranno luogo sabato alle II a Bel-
veglio. 

Alia famiglia e al figlio, che d stato per lunghi 
anm ispettore del nostro giornale, giungano le fra-
teme, affettuose condoghanze del Partito c del-
rUnita. 

I.r.i I'B si-llotnliii*. erano i 
iiiorni dello Miiiirrimeiito. Xc i 
|>.ie«i (-niil.iilii)i del Monferrulo 
le nol i / ie <irii\i i \ itno a l l r .ne i io 
Mililali sli.iml.ili. o-nii fami-ili.i 
. i \e \ , i nil fiiilio in iMierru. I'.in-
>i.i e il le i ro ie del peK^io , i | | . i -
•••i^li.ivnno Li <:o|.i .Nniii nil 

4 * ocelli . ipei l i . in ^i io per le «lra-

Mill e (-ti l lnit llii 

RIO DE JANEIRO — A causa della grave alluvlone dei glorni 
scorsi una voragine si e aperta nella grande arteria stradale di 
San Paolo che e rimasta completamente spaccata in due. La 
spettacolare felefoto e stata scattata da bordo di un aereo 
mllitare. Secondo le slime delle autorita le viltime del dlsaslri 
sono oltre 500 

' le, fuoelii aeee-i 
\e jdie nelle e.iie 

A HeUegli it . nell.i ca-cin.i , i | . 
I,i. :i inoule del p.ie«e un con-
l.iiliiio . i \e \ . i fii.'i f.illo l.i sua 
"eellii e deeiso di seenilere k i i l 
senliero di jnierra: papa |{e^-
t:io. Non a \ e \ a n iu lo c-ila/.io-
u i . il sun anlir.e-i i~iini era di 
sempre, anliea la .sua >-ele di 
•:iuMi/ia Non si «eliiera\a il.i 
HI I IO, stliier.iva lutla la f.uni-
tilia lu i . la mo^lie. il ii^lio It.n-
i«la. la India 

Papa Ite^^io era tullo tli un 
p e / / o I n I IO I I IO alio, il \ o l l o 
la^lialo il.il \eu |o delle eolliue, 

la facria l inn iala dal «ole nei 
suoi lil.iri di \ i ^ne , y,\\ occhi 
d ie punlaiano a^u/ / i sulle per
sone e sulle eo«e, le mani forti 
come mor«e, la parl.ila scar»a. 
lenla deiisa. Mailuuo la fami-
plia. dis$e il da Tarsi I I H^lio 
.spolvero il fut i le , la e.isa do-
veva Iraftfotnar-i in tlislrello e 
in forle77a I'asso nelle i\»sp \\. 
cine, tenne in tulle consij.'li tli 
^uerr.i Se Mi i^n l i l l i i i \e \ , i luil-
l.ilo la palria alio '•liar.iulio, i 
H^li dei eoulatlini a morire in 
riucee loniane. erano i conla-

tlini i lie i lo \e \ano iit n-lrniri ' la 
palria, 1'esereito. preparar-i a 
conlrastare il passo ai fa'cisli e 
ai ledesclii 

Papa liep^iii non era piu pio-
vanissimo ma a \ e \ n le gamlie 
di ferro. Non e'era piu nolle 
ne giorno, liisopnavn pirarc in 
lutte le case di Melveplio. nni-
mare, eonxineere. Hisopnava pi-
rare da un pae«e alPallro, da 
V inrh in , a Momliereel l i , da 
('ortiplione a Hoeehclla, da I n -
cisa a Ni77a. Papa Ilcppio da 
contadino di collina si era tra-
sformato in organi77atore della 
lol la parligiana. Arrivava nelle 
case ballendo appena Bulla por
ta con la sua mann dura. En-

Elevato a sistema il controllo sui cittadini civili e militari 

SIFAR: spionaggio politico 
dai governanti alle reclute 

Al ministero degli Interni funziona il « Casella rio politico centrale » — Scomparsi tutt i i 

fascicoli riguardanti i socialdemocratici e i d.c, sono rimasti quelli relativi ai dirigenti dell'ex 

PSI — Gli ordini li davano i ministri della Difesa (fino ad ora democristiani) 

1 denti ajfUatissimi a*i una 
macchma trinaacarte avrebbe 
divmalo i dossier pieni di noti
zie nserrate. a volte esplosive. 
su mmistri. generali, uomini po-
litici gia in possesso del SIFAR. 
E' questa Vultima. in ordme di 
tempo, delle rivelazioni sulla 
scandalosa vicenda del Servizio 
Informazioni Forze Armate. 

E' una versione vera? E quan-
U sono i dossier che mancano? 
E sono spariti anche t documenti 
provenienti dai servizi pohtici e 
milttari che operavano pnma e 
durante I'ultimo conflitto (OVRA 
e SIM)? E perche la fuga di que
sti documenti e stala scoperta 
solo ora? E perche. infine. non 
uno dei dossier su ministri e 
uomini polifici del PSI risulta 
mancante all'appello. mentre di 
quelli nauardanti personalttd e 
ministri del PSD1 si son perdute 
le tracce? 

Quel che di suogestivo o di 
tenebroso circonda sempre un 
semzio segreto pare abbia sol-
lecitato ricostruziom fantasiose. 
se non interessate delta vicenda. 
OccoTTono. invece. rtsporte certe 
o quantomeno loqicamente de-
ducibili. E* necessarto aval che 
passo indxelro. 

Dopo la Liberazione fu tassa 
tivamente rietato d ntomo alia 
pratica poliztesca degli rchedari 
xegreU. dello %pionaag:o politico 
e personate \on tutti i fasaco 
It. perd. della tamtoerata oroa 
mzzazione spiomstica fascitta. 
IOVRA. nt quelli del SIM (Ser
vizio informazioni mthtan). furo-
no distrulti. nonostante le deci
sion dei govcrni di unitA nazio
nale Molti dei fascicoli furono 
nascosti per nprendere ana do
po il 1M7 (aRa cacciata del PCI 
e del PS] dal ooverno) e nacqui-
stare ctttadinanza piena nel 1919. 
all'epoca della nostra adesior.e 
al Trattato nord-atlantico (Pat-
to Atlanttco) 

depna opera. Presso il ministero 
deii'/nterno funziona da allora 
il CP.C: il Casellario politico 
centrale! Dal canto suo il SIFAR. 
sostituto del SIM. e degenerato 
a tal punto da dedicare le sue 
cure quasi esclusivamente alio 
spionaggio politico e alia discn-
minazione, non solo dei perso-
naggi politici o militari. ma fi-
nanche dei giovanj di leva e del
le loro famiglie. 

Net giorm scorsi I'ammiraglto 
Henke. nuovo capo del SID (Ser
vizio Informazioni Difesa: e la 
nuova denommazione) ha fatto 
una scoperta. Ha accertato una 
discordanza fra i nominatici del
lo schedano generate e i /a»ci-
coli personali comspondentt 
Dalla cassaforte bhndata manca 
vano. infatti. i doss.er sul Pre
sidente delta Repuhbltca, sul mi 
nistro della Difeta Tremelloni. 
su La Ptra. Malfattt (dc). su al
tri esponenti dc. ma. soprattutto. 
mancavano tutti quelli relativi 
aoli altri esponenti del PSD1: da 
Tanassi a Canglia. al sen An-
ansani. a Preti ecc. Tutti al loro 
posto. invece. quelli sut socialtfti. 
Meno il dossier sul nintetro Tol-
lop Ma il gen Allavena giura e 
spergiura di non averlo dato in 
paslo alia macchma tnncia carta 

Vammiragho Henke ha segna 
lato. si badi bene, non la pre-
senza di uno schedano polizie 
<co e dei relativi dossier, ma la 
assenia di alcum fascicoli Si e 
ienlito. insomma nelle condizio-
m di un maoazzmtere che solo 
al controllo del materiale si ac-
corpe di ester stato frodato nel 
le consegne. fi. mmistro ha di-
sposto una mchiesta 11 predeces-
sore dell'ammiragho Henke. il 
generate dei carabinteri Giovanni 
Allavena tnlerrogato avrebbe du 
chiarato di aver fatto strttolare 
dalla macchma tnncia carte i fa 
scicoli mancanti per non lasciare 
in giro informazioni molto deli-

Che cosa $ awenuto dopo? I CQte- n mmistro. msoddisfatto. 
ha msediata una commissione dt 
mchiesta che i al lacoro. Se 
fanno parte I'ex capo della sezio 
ne Esercito del Consiglio supe 
nore delle Forze Armate. oen 
Beolchim. Vex comandante ge 
nerale delle « Fiamme gialle » 
gen Tumm e il dr. Lugo, pre
sidente di sezione del Consiglio 
di Stato Vi e. tuttavia gia in que 
sta decisione Vevidente tentati-
vo di nrfurre a fatto disaplma-
re o amministratno lintera vt-

governi dc hanno elevato a si
stema la pratica della discnmi-
nazione politico, in tutti i rap-
portt civtli e milttan E" di que
sti anm la norma secondo cui 
un mmistro pud non assumere in 
servizio. a sua discrezione, un 
candidato. anche se vmcitore di 
concorso. nel caso costut nsul-
ti militante di sinistra? Cosi 
VOVRA. sia pure sotto d nome 
truce delle questunne * Squadre 
politiche », ha npreso la sua in-

cenda. laddove. invece. si trat
ta di ben configurabtli fatti e 
responsabihta penali da perse-
puire senza mdulgenza con la 
denunzia al magistrato ordmario 
o mxlitare. Sono stati xnolali. in
fatti. diritti civili, il segreto 
epistolare e quello delle comu 
nicazioni telefoniche. ecc. E so
no state spese somme non indif 
ferenti dt denaro pubblico per 
un servizio che ha violato la Co
stituzione. ha offeso la cotcienza 
democratica del nostro Paese. 
oltre ad essere contrario agli 
sfet^i compitt istituzionah del 
SIFAR. 

La responsabihta non i certa 
mente solo dei militari 1 genera 
li Mu?co. Agrtfoglio. Re. De Lo 
renzo. Viggiam. Allavena che 
prima dellammirapUo Henke 
hanno diretto il SIFAR avranno 
facile gioco — e potranno do
cumentary — neU'affermare di 
aier ubbidito aglt ordini dei mi
nistri della Difesa. se non del 
ooverno; di aver svolto un loro 
dovere. denvanle dalle clausole 
segrete del Patto Atlantico che 
impongono. fra Valtro. dt wgh 
tare (sta per spiare/ su tutti * i 
milttan e t cinli so.«pelft di sim-
patia con le ideoiogie di deriva 
zione marxista >. 

. Sul libro di Leonardi • 

I Dibattito tra I 
Amendola I 
LaMalfa I 

e Lombardi I 
Organizzato dal Club del-1 

la Repubbhca e dall'Ist.tuto 

I Gramsci domani — sabato I 
28 gennaM) — alle ore 17.151 
nella cSala del Camioetto >, 

I di Palazzo Braschi (Corso Vit I 
tono) avra luogo un dibattito' 

I sul hbro del co-npagno on S:l i 
v.o Leonardi. Parieranno gli | 
on li li.orgio Amendo'.a. U?o 

I La Malfa e Riccardo Lom-I 
bardi. Pres.edera Giulio Ei • 
naudi. • 

L'anticomumsmo e. tuttavia, 
solo uno schermo fumogeno. Di-
scrimmazione e spionaggio si al-
largano a macchia d'ciio e coin-
volgono tutti gli awersari del 
regime tmperante. Cosi e acca-
duto sotto la DC. 

Bassi interessi politici. ambt-
zioni sfrenate di alcuni gruppi 
dt milttan e ricatto sono i ca-
ratten distmtivi dt questo la-
voro. 

L'amimraglio Henke. contrana 
mente a quanto hanno scnlto ol
eum giornali. non ha mformalo 
della sua scoperta il gen. Aloja. 
ma Vammiragho Spigai. const 
aliere militare di Saraoat. In 
*ommn, tutto Vaffare e nelle ma 
ni della Marina che da decenm 
punta ad oltenere per un suo 
uomo la canca di Capo di Stato 
maggiore Difesa E' prevedtbile 
che vi saranno cambiamenli. a 
conclusione della mchiesta, ne 
ah allt gradi delle FF.AA E la 
henemerenza acquislata con la 
scoperta della fuga dei fa%ciccAi 
mcriminati sarebbe premiata. E" 
questa una delle tpotest corren 
ti Che gode maggiori faton di 
quella che parla dt un nuovo 
scontro fra alcuni capi dell'Eser-
cito L'altra ipoteti e dt nalura 
politico 

La DC difende a spada tratta 
Voperato del settenmo Andreolti 
alia Difesa (durante U quale lo 
nnentamento delle FF AA e sta 
to gradualmente ma cottante-
mente tottralto alio spinto de-
mocratico e costituzionale. e to-
tale e nsullala la subordmazio 
ne ai comandi amencant e alia 
CIA). La DC vuole evitare altre 
si che vada mnanzi Vmchiesta 
nservata disposta da Tremello
ni JUI capiloli « appaltt e approv-
vigionamenti >. Mai vedono. in-
fine, i dc. il rafforzarsi delle 
posizioni del PSD1 nei posti chia-
ve mtltlan. Ecco. dunque, la 
fuga dei fascicoli dt Saragat e di 
Tremelloni (quella dei dc po-
trebbe essere serxnta da coper-
tura). Al mmistro della Difesa. 
tuttavia. si e fatto sapere che la 
sua scheda personate era inte 
ressante. / contorti di questa 
scandalosa vicenda sono. comun 
que. ben piu ampi. Lo spionag
gio e la discrimmazione politico 
hanno tnteressato anche t oiora-
ni di leva e le loro famighe Ma 
dt questo ci occuperemo domani. 

Silvestro Amore 

l r .ua. I I i l i - i m - i i era f.illo di 
poclie parole, di spuaidi t lci isi , 
tli assii ura/ ioni I'.ra l.i mol i i l i -
l.i/ionc delle eo-dei i /e . In re-
te tli uno M liit'i.mit'iiti) clip 
lompieil i leva Mini, p io\aui n 
an/ iani , duune e uomini Ma 
Mallisla a \e \ . i f icll i i I I fiplin 
s,ipe\.i pi.'i u».ni> il fut i le it 
a \ e \ a r.iciollo . I I I I I I I I O a s(> al

i i i p io \aui arilciili tli M't'iulcre 
sul lerreiio della piieir.i puer-
reppiala llallisia atlc'c papa 
Iteppio una nolle, al r i lo ino 
dai Mini \ iappi nei pac*i \ i e l -
ni . fut i le a -p.ill.i « Noi par-
liamo tliiiu.iiii per la lunula-
pn.i I..I^-I'I pi.'i si comlialle. 

Non po->i.iiiio a'-pell.ne 'I'll 
cotllimia a piepaia ie il l e n e -
I I O ail.ilto tpii Noi lo iuc icmo 
in lempii per melleici alia lo-
sia tlelle I),mile tlei t tilll.ltll-
I I i it 

I'ra sun fiplin. 1'iin'uo ma-
si Ino, a \e \ . i il Min (a ia l lern, 
non \ o l e \ a ne pnleva toi i l i .n l -
tl irln. Pap'i liepuio pli I I . I I I P 
una uiano sull.i .spalla. I I f i-
plio era piu alto di lu i . p iu 
sealtaule. Si pu.iiilarono nepM 
ocelli iu\ altimo Papa Heppin 
coulrollo il fut i le n In p.im-
l»a, Hatlisla ~ pli di-se — 
ipiantlo loii ierai ipii l ro \e ra l 
i solilali e l.i peule |i lonla ••. 

M.illi-I.i parti per la omnia-
pua. pap'i Ucujii'i i i i i i l i i i i io la 
Mia fi i i i / iniie tli o i^ai i i / / . i lore 
Dopo ilue nie-i il liplio Inrno 
feriln • l.i un'.i/ione in uionla-
pua \ \ e \ a am ma la l icatr i te 
fre-e,i. ma i Iten^m li.iiuio la 
pelle dura come la corlei i ia 
depli allieri di ia>a Non e'era 
tempo per puarire ne per la 
cninalc- i cn/ . i . Papa Iteppio 
a\eva dis>otlalo il lerreno. Hat-
lisia d o \ e \ a ineomiueiare la re-
f i - len /a Mil posto. It isnpnaia 
pn>ciir.ir-i le armi , I.e ea«erme 
salla\ano una ail una solto i 
colpi di uiano. Hattista era sn-
prannominato « ( iatto n perche 
arr iva \a silenziiiMi. pantofole ai 
piedi . a srovare i fucil i . Pap'i 
Heppio facet a tla senlinella nel
la nolle. Porta\a il fut i le con la 
slessa dimesliclie7/a della 7,ip-
pa. della maeeliina dd \ en lera -
me. I'.ra il innno Mrimienlo di 
l . i \oro per fare friillifie.ire i l 
seme della lilierla 

Parleei|io con il fi-ilio alle 
a7ioni piii anlite. Cermo nn ca
mion di fascist! al cenlro tlclla 
c lraila prima del r imitcro d i 
MeUeL'Im e ipiantlo la li.mda 
di a C I H M ii fu forle di uomini 
piu pin\. ini di lu i . papa Iteppio 
torno a riprendere le file della 
orpani77a7ione Ira le famisl ie 
conladine. . \ \ e \ a eapilo d ie la 
|{esi<;|en7a axrelilie \ i n l o =e. 
quella fo- 'e di \enlal . i una puer-
ra di lul lo il popol't. e tpielln 
farc \a . 5i «ii=-epimano colpi d i 
mano .a\aii7ale, r i i i rale, ra^trel-
lamenli . MalliM^.-i era divenlalo 
il lerrore dei reparli reptililili-
r l i in i e lede-rl i i . I.a ca=a dei 
Iteppio 'nil . I co-la della collina 
di Mel \e=l io era la mela tli 
opni a7ione dei reparli nemi-
ei. Ncl l ' i i l i imo raMrcllamcnlo 
rl ie dove\a « riptilire n la 711-
iia dalle hripala sarilialdine la 
rasa venne a^cdiala. inrentlia-
la. Papa Heppio arrcMalo con 
la fiplia c lra«rinalo ad A<ti. nel 
r o \ o dei repuli l i l ir l i ini I I fiplio 
tene\a duro alia le^la della «na 
divisione. Tra l lare sramlii eon 
i lede«rhi? Suo padre non 
a\reldie arreltato e lui non de-
mortlexa dalle leppi di cuerra. 
La pripionia duro sellimanc. 
papa Reppio inruleva ri«pel|o 
apli ste**i spherri delle S S., la 
flplia non era da meno 

Vennc la lihera7ione. venne la 
\ i l l o r i a Bal t i ' la meri lo la pro-
po' la di medaplia d'oro «ol 
eampo l-a puerra. come papa 
Iteppio a \ e \ a \o lu to era di»-rn-
I.ila di I lit I i i contailini. di lu l 
lo i l popolo in quei pae«i \ f a 
i n r r r e della mctlazlia d'oro per 
ltatli<la \enne il rarrere. Papa 
llepeio *i mel teta in Ireno o^ni 
*el l imana. da A M I a Padota. 
ResiMeia ancora. dipnito«o. i n -
Irepido F>a slalo an solilalo 
per i ro lp i di mano e lo r ima-
neva per la hattazlia lunpa. Cer-
lo i l <nn cnore ne r i -cn l i \ a . 
y u e l Ironeo di querria «i rom-
peva a l l i n l e r n o I I fitiro era 
minato dal male ma il morale, 
la to lonla non | i i rpa \a 

Ora e raduto K' m o n o «o|o. 
*en7a un Pamenlo rome <annn 
fare i eontadini Sulla Mia lia-
ra non r i ' ( inn medaplie. atli»-
Mati di meri lo. «epni di r irono-
^eimenlo. come toerherelilie ad 
an prande rapilano quale eeli 
fu nella Re«iMrnza di ieri e in 
quella di queMi anni. Ma ac-
ranto al M I O corpo inerme bat-
le i l ciiore delle famicl ic con
ladine d i lutte le rol l ine che 
epli ha perror«o none e p iomo 
col sun pa«*o di lavoratore c d i 
organizzatore, jopra di lui i i 
inrhinano le handiere della Re
sistenza 

Niente l a i r i m e . Pap.i Reppio 
non cono«ee\a ne pianl i . ne d i -
•perazioni A fronte alia e \ i « -
suto. a fronte alia r i saluta I I 
contadino partipiano passa. l a 
rau«a per cui ha cnmhaltuto r » . 
Ma. Ancora a««ieme a Dattisla 
noi la pnrt iamo avanti. 

Davide Lajolo (Ulisjt) 
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