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Celebrato 
Gramsci 
Attivita e problem! degli organi di controllo 
II discorso di Scoccimarro • La relazione di Ciofi 

Si e riunita in seduta p'cnaria 
la Commissione Centrale di Con
trollo. sotto la presidenza del 
compagno Scoccimarro. AU'ordi 
ne del giomo: «Attivita e pro-
blemi degli organi di controllo », 
relatore il compagno Luif/i Ciofi. 
deu'UHldo di Presidenza. 

In apertura 11 compagno Scoc 
cimarro ha commernorato il 30u 

anniversario della morte di An 
tonio Gramsci. Quello — egli ha 
dctto — fu un crimine del fasci-
sn» contro un uomo di eccezio-
nale valore intellettuale e mora
le solo perchd 036 erigersl a di
fesa della liberta contro la tiran-
nia. Rievocare il suo sacriflcio 
signiflca ricordare agli Immemo 
ri la lotta piu che ventennale con
tro il fascismo; signiflca rcnde-
re doveroso omaggio ad un com-
battente antifascists che per al-
tezza di ingegno e nobilta di ca-
ratteie onora il nostra paese: 
signiflca mantetiere viva la sug 
gestutie educativa di un grande 
esempio di spirito di sacriflcio 
e di grandezza morale. K sieniR 
ca pure ricordare il suo insegna-
mento, che mai si e rivelato 
cosi prezioso e fecondo di nuovi 
sviluppi come oggi in cui I pro 
blemi. che Gramsci prima di al-
tri intui. socio divenuti atttiali e 
decisivi per la vita del popolo 
italiano. 

Gramsci non fu solo uomo dl 
studio. egli fu anche un incom-
parabile uomo d'azione. In lui 
pensiero ed azione fanno Uitt'uno: 
10 studio e la conoseenza tco 
rica suscitano la esigenza im
mediate di creare le condizioni 
e ricercare i mezzi per la rea-
lizzazione pratica. Percio egli di-
viene uomo di partito. militante 
e combattcnte del partito rivolu-
zionaro della classe operaia: ed 
attraverso il partito egli si l̂ i-'a 1 
a l e grandi masse. fra cui 3 vol-
ge una vasta opera di mohilila 
7ione e di organizzazione <li tutte 
le forze progressive per il rinno 
vamenlo della societa italiana. 
Gramsci difTidava del c pratici-
smo gretto >. che egli definiva 
una nave scnza timone sompre 
esposta ad infrangersi contro 
qualche scw*lio: gli dava fastidio 
11 t teoricn piiro» estraneo alia 
azione pratica. che egli giudicava 
una forma di egoLsmo e di flac-
chezza morale. 

Dinanzi alia Commissione Cen-
tra'e di Controllo del partito — 
continua Scoccimarro — deside-
ro porre in rillevo l'attivita di 
Gramsci per la formazione e la 
citicaz;one dei dirigenti del par
tito Egli fu maestro ed educa-
tore r.on al modo dei pedagoahi e 
moralist!, ma con 1'esempio della 
sua vita e del suo lavoro, Ele-
mento essenzfale di ciudiz-o era 
per lui la capacity di unire !o 
studio al'a attivita pratica. Per 
un dirlgente comunista lo studio 
£ tfaranzia di essere sempre al-
1'altezza del suo compito: nello 
studio euli csiceva precistone 
cd cciesta fn'ellettuale. contro 
oimi Torma di legderezza. super-
flcialifa. improwisazione. 

Nella attivitA pratica era se
vere ed inflessibile contro ogni 
forma di presuozionc e vanHa. 
di ipocrisla e slealta. Nel giudi-
care il militante comunista egli 
dava importanza anche alia vita 
privata: dei suoi doveri e del 
costume di vita nel partito egl: 
esprimeva 11 suo giudizlo con 
una espressione kicisiva: «ai 
partito tutto si da. nulla si chie-
de» Era questa una concezione 
molto elevata della vita politica 
e di partito che eg'i esigeva da-
gli altri perche la imponeva per 
primo a se stesso. Per lui. edu-
care alia milizia rivoluzlonaria. 
signiflca laverare. lottare. sacri-
flcarsi; ed egli ha lavorato. lot-
tato. c si e s.icriflcato. E quando 
la sorte k> ha messo alia prova. 
con la stessa modestia e sempli 
cita con le quali ha vissuto. ed 
anche con la sVssa fermezza ed 
incro'labilita. esli e arrivato flno 
alTestremo sacriflcio. 

Se per altezza di rngcgno An
tonio Gramsci e stato la maggiore 
personality del suo tempo, per 
nobilta e fo-za di carattere e?li 
e stato anche una eroica tempra 
di militante e combattcnte rivol-i-
zionario. Graci'e di corpo egli 
era nerd dotato di ferrea volonta. 
I suoi aguzzxii hamo potuto flac-
came le sue forze fisiche. non 
sono pero mai riusciti a piegare 
il suo spirito. N01 oggi ricordua-
mo la nobile e luminosa flgura 
di Antonio Gramsci come una glo
ria del movimento operaio ita
liano. una gloria che onora 
lltalia. 

La relazione 
Svotgcodo la sua re^zione U 

compagno CK>fi ha rilevato il m.-
flioramcnto mtenenuto dopo l'XI 
Congresso nell'atuvita degj orga 
ni di controllo e nell'impegno a>i 
suoi membn al fine di ccnsolidj 
re la unita pol.tica del part'.o. 
!o sviiuppo della sua v;ta demo 
cratica ed a promuovere !a piu 
comp'eta assinrulazK*ie del!a li-
oea politica. 1'aUuaz.one e U n-
spetto delle decisjoni prese daglt 
organi di direzione operativa. 

Le Commissjora Federali 
di ControIJo hanno nel com-
plesso assolto in modo soddi-
sfacrnte i loro compiti. Han
no riso'.to le q-.ies:ioni so'.toportte 
al loro esame con ia dovuta fer
mezza senta mdulgere a manife-
stazioni d: tolleranza e di lassi 
smo. ma uswvio la loro autonta 
• il loro prestigio per una vava 
opera di chianmento. di recupe-
ro. di rafforzamcnto della unita 
politica. 

Apprezzabili contribuU esse han
no da to a. javoro di educazione 
idcok>2ica e di formazione dei 
quadri. Nell'azion* di vigilanza 
politica sempre p:u vasto cam
eo esse hanno dedicato alia va-
lodzzazione dei motivi ideall di 
ade»K3ne al partito. alia sua con
cezione lenkusta baaata sul cen-
traUsino democratico come es 
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II dibattito a Montecitorio sul Sifar 

senziale principio dell'unita. al 
metodo ed alio stile di lavoro 
comunista. Relativamente alio 
S'atuto sempre piu arnp:o e sta
to il loro richiamo al suo valo 
re di prima e fondamentale nor
ma di vita democratica il cui 
rigoroso risiK'tto e richiesto a 
tutti gli organismi e ai singoli 
militanti. 

N'el corso del lavoro sono ve-
nuti alia luce problemi nuovi e 
difetti che esigono di essere ra-
pidamente nsolti e superati. 

Si txatta di assicurare agli 
organi di controllo una piu effi-
ciente funzionalita; di superare 
talune incertez/e nell'assolvi-
niento pratico di alcuni compi-
ti; di assicurare I'autonomia 
e la specitlcita delle loro fun-
zicMii. di rafforzare la colla-
Iwra/ione cun gli organi di dire 
zione operativa di sviluppare 
Cassistenza e i'auito ai C'olle-
gi dei proliivin. In (iiiest'ultimo 
settore permangono tuttora deli 
cunze che devoiio es->ere su;>e 
rate per contribute ad'ulteriore 
sviluppo delle Sezioni. L'a^sisten-
za e Paiuto delle CFC ai Colle 
gi dei probiviri e un compito 
,ii (juale esse devono dexiicare 
partitoLire attenzione e sono da 
considerare positivamente le jni-
zialive gia prese di convegni pro 
vinciali e zonali di probiviri. 

L'assistenza della Commwsione 
Centrale di Controllo con con
vegni provincial! e regional! 
degli Ufflci di Presidenza del
le C.F.C. ha dato nsultati po-
sitivi. Tali convegni dovranno 
essere proseguiti e<l mteusifi 
cati. 

II dibattito 
I •••o-iip'Oii uitervtti'i'i. 'lichta 

r.i<i(lo-ii <i dCcor<io con la 'e a 
/lo.u ri-nio prospet'a'o n » » 
;>>r:uoi!a 1 Lire carattere p<' 
nodico allt- r.mi <*u re^ioaa.i c n 
far seguire c<«u--,ilni provneia 
li delle CFC e de, aiobivin inxi 
che sulla adozione -ii nitte le 
misure che consentano di raf
forzare la funzionalita delle CFC 
e dei CoIIegi dei probiviri. Vail' 
e lionazzi. Brambilla ed altri si 
sono particolarmente nchmmati 
alle funzioni degli organi di con 
trollo in relazione alio stato del 
partito, sul lavoro ideologieo e 
di formazione dei quadri. Pace 
indica le prospettive di un ulto-
riore miglioramento delle CFC 
con una migliore utilizziuione e 
valorizzazione dei suoi quadri. 
Amadesi chie<lc una maggio
re presenza dei membn degli 
organi di controllo nelle initiati
ve del partito e«l un impegno 
delle CFC a racco^liere il mate
r ia l su'Ja storia del partito nel
le diverse prov ncie. Î a compa-
gna Lortnj si sofferma sul
la insostituibile funzione delle 
CFC nelle piccole Federazioni. 
Ossola e Schiopparelli nchiama 
no fattenzione su alcuni probe 
mi di vita e di costume del par
tito specialmente nel Mez/ogior-
no e sulla esigenza di un effica-
ce funzionamonto dei Collegi del 
probiviri. Tiberio sottolinea la 
esigenza di un maggiore coordi-
namento nella politica dei quadri 
e di uno sviluppo dell'attivita di 
educazione ideologica special
mente verso 1 giovani. Ba ardi si 
sofTerma su a cuni aspetti della 
atitonomla degli organi di con
trollo. 

II compagno Natta. membro dei-
la Segreteria e responsabile del
la Sez. di organizzazione. nel di 
chiararsi d"accordo con la rela
zione. nota come la completa 
conquista di una caratterizzazio-
nc. di una autonomia e di spe-
cificita del lavoro delle CFC 
debha essere frutto di uno sfor-
zo congiunto di tutto ii partito. 
Dalle esperienze del passato si 
devono trarre gli insegnamenti 
per superare difficolta di funwo 
namento degli organismi di con
trollo. le debolezze fra i probi
viri. ed una ricerca di metod:. 
mezzi e strumenti per la for 
mazKTie. eonascenza ed impiego 
dei quadri alio scopo di superare 
i difetti che ancora si man.festano 
:n talune zone del partito. 

Le conclusioni 
II compagno Scoccimarro. a 

concJusione del dibattito. rispon 
de alle questtoni paste nei d:-
versi intervenU. Precisa anz tutto 
in quali sensi e in quali limiti 
deve attuarsi nella pratica. la 
a'ltonomia degli organi di con 
trollo. la cui attivita deve sem
pre ispirarsi ad un prxicipk) d 
colla bora zione e di unita del 
partito. A tale fine I'attenz'one 
degH organi di controllo deve 
nvo.gersi m particolare alJ'ap 
pl.cazone della linea politica e 
delle decisioni degli organi di 
direzione pobt'ca Circa le que
st oni di attivita ideo!oz:ca. d: 
costume, di unita del partito. 
Scoceimarro nchiama rattenzk) 
ne sulla dist nzione che biso 
gna sempre fare fra la discus 
sone e lazione poltica: sul-a 
prima deve es«ere assicurata U 
berta di pensiero e di cntica. 
ma re'J'a zione si deve esigere 
1'imita. Egli hch.ama Tattenzio 
ne sullo spirito di gruppo che 
talvolta afflora nel partito: bi-
sogna anzitutto svdgere un'ope-
ra di chiarifka zwne per ricon-
qjistare alia politica del parti
to i dissenzicnti; possono mani-
festarsj posizionj di incompati-
bilita con la permanenza nel 
partito che non esdudono perd 
la possibiliti di mantenere rap-
porti di coUaborazione e di al-
leanza politica. In altri casi si 
tratta invece di rottura che e-
sclude qualsiasi rapporto politi
co e personale. 

A conclusione del dibattito 
Scoccimarro nchiama I'attenzMne 
sulla utilita di far conoscere gli 
scrittj di Gramsci sui problemi 
di vita interna del partito. 

La relazione e le misure pro 
post* sono approva'e alia ana 
nimita. 

PAJETTA CHIAMA IN CAUSA ANDREOTTI 
CHE SI BARRICA DIETRO IL SILENIIO 

(Dalla prima pugina) 
che Ton. Taviani abbia parlato 
a titolo personale. A che titolo 
ha chiesto'di parlare? 

PRKSIDENTE - Nella sua 
qualita di componente del go-
verno... 

PAJETTA — Signor Presi 
dente. permetta che chieda una 
precisa risposta alia domanda 
che ho fatto: a che titolo ha 
parlato Ton. Taviani e in base 
a quale norma del regolamento. 
Taviani ha parlato dopo Ton 
Tremelloni. nella sua qualita 
di ministro in carica. Siccome 
mi trovo di fronte a due rispo 
ste contraddittorie. devo sapere 
quale e la posizione del go-
verno. 

PRKSIDENTE - E' presente 
Ton. Tremelloni. che rappre-
senta il governo... 

PAJETrA ~ E allora Ton. 
Tremelloni ci dica che cosa 
pensa di quanto ha affermato 
il ministro Taviani. Infatti Ton. 
Taviani ha smentito Ton. Tre 
mclloni. E lo ha smentito per 
il periodo al quale si riferisce. 
non dicendo per6 se egli si as 
sume la responsabilita di quella 
degenerazione che Ton. Tre
melloni fa risalire a quel pe
riodo. o si assume la respon
sabilita di quegH atti che 1 on. 
Tremelloni chiama fenomeni di 
degenerazione e che 1'on. Ta
viani naturalmente non ritiene 
tali, assumendone la responsa
bilita politica. 

II compagno Pajelta ha pro-
seguitn osservando che altre 
volte il Parlamento si e tro-
vato di fronte a scandali gravi. 
Ma qui siamo di fronte ad un 
caso diverso. piu grave. C'e la 
col pa, c'e la prevaricazione. 
come ha detto ieri Ton. Ferri, 
c'e. come cercheremo di dimo-
strare. il reato. Ma vi e qual-
(osa di piu: vi e una azione si-
.icmatica che e durata, come 
ha ammesso Tremelloni. dieci 
anni durante i quali si sono 
sucreduti tre ministri. Qui non 
ci sono soltanto la colpa. la 
prevaricazione. il reato, qui 
c'e una politica deleteria e pe-
ricolosa. non solo uno scandalo. 

L'inchiesta e stata certamen-
te rivelatrice e grave. Noi non 
vogliamo in questa sede gettare 
neppure un'ombm di so=;petto 
suH'inchiesta, sugli unmini che 
hanno costituito la commissio-

II ministro dell'lnduslrla An-
dreolti: 6 slato per setle annl 
responsabile dirello, come mini
stro della Dlfesa, dell'attivita del 
SIFAR, ma non vuole aprlr 
bocca. 

ne, sul loro zelo e sulla verita 
di quel che hanno accertato. 
Noi non chiediamo la pubbli-
cazione di questa inchiesta, ma 
ne chiediamo un'altra sullo 
aspetto politico della vicenda 
che colpisca quella che Tre
melloni ha chiamato < devia-
zione >. cioe l'organizzazione 
di uno spionaggio politico di 
stato. l'uso di strumenti dello 
stato nella lotta politica. con
tro la legge e contro la stessa 
Costituzione. 

Ci e stato detto. ha osservato 
Pajelta. che il capo di stato 
maggiore coordina il servizio. 
mentre il responsabile politico 
e il ministro. L'on. Tremelloni 
non poteva evidentemente fare 
interrogare gli on. Andreotti e 
Taviani: ma ha avuto personal-
mente colloqui con questi mini
stri poiche ovviamente la re
sponsabilita politica non doveva 
essere chiesta al colonnello, al 
generale, bensi a coloro che no-
tevano dire: io e'ero. o l'hanno 
dovuto dire nel modo equivoco 
con cui l'ha detto questa matti-
na Ton. Taviani. 

Inoltre. ha chiesto Pajetta. chi 
sono i delatori? Poiche non cre

do che un capitano dei carabi-
nieri fosse quello che forniva 
informazioni confidenziali su un 
\escovo; non credo che un uf-
Hciale del SIFAR si fosse in-
trodotto come segretano presso 
un ministro o fosse l'amico di 
un deputato. Quanti erano (|ue 
sti delatori? Queste liste del-
I'OVRA dove sono? Questi non 
sono segreti militari: tutto cio 
investe la vita politica del no-
stro paese. E ancora: le inter-
ccttazioni teleroniche rappre^en-
tano un reato nel nostro paese 
oppure no? Vi sono stati e vi so 
no ufflci usati nei confronti di 
istituti. di uomini per i quali non 
vi era nessun motivo per rite-
nere che le loro telefonate ri-
guardassero la Difesa? Quante 
denunce vi sono state per que-
sto reato? La violazione del se-
greto epistolare vi e stata o non 
vi e stata? Quante denunce so 
n() state presentate alia magi-
stratum per questo? E la cor 

i-uzione. e il peculato. poiche 
ognuno di questi agenti. di que
sti falsi segretari. di questi fal 
si amici del vescovo e del de 
putato sono stati pagati con il 
denaro dello stato. Non 6 pe
culato questo? 

Ebbene, ha continuato Pajet
ta, in quale clima 6 potuta av-
venire questa degenerazione 
durata dieci anni? Nel clima 
della discriminazione. del mo-
nopolio politico di un partito. 
nel clima dell'arbitrio. della vo 
lonta non soltanto di prepotenza. 
ma anche per dimostrare che 
con la prepotenza si puo fare 
ugni cosa. Ieri Ton. Pacciardi. 
ba ricordato il compagno Pa 
jetta. ci ha letto un elenco di 
colonnelli trasferiti. Ma lo stes 
so on. Pacciardi. quando gli 
leggevamo i nomi di miglinin di 
partigiani. di combattenti. con 
dannati alia Tame, fatti licenzia-
re da lui dopo aver fatto inter 
venire la poh'zia allora non si 
eommuoveva. Questo e il clima 
in cui e avvenuta questa dege
nerazione. il clima in cui si 
scheda un operaio. in cui si 
scheda ogni giovane chiamato 
alle armi per conoscere i pre-
cedenti politici dei familiari. e 
lo si esclude dall'Aeronautica 
rinviandolo all'Esercito quando 
viene scoperto che suo padre e 
stato tre anni al confino quan
do e'era il fascismo, il clima 

Concluso il symposium di Marianske Lazne 
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«Siamo diventati piu amici di 
prima >: con queste parole il 
dr. Erich Kellner. sacerdote cat-
tohco tedeseo. ha concluso il 
Symposi'im di Mananske Lazne 
tra cristiani e marxisti. organiz-
zato dalla Paulus Gesellsc*iajl di 
Monaco di Baviera. di cui Kell
ner e fondatore e dirigente. e 
dall'Accadcmia cecoslovacca del
le sc:enze. 

E infatti la situazione del dia-
iogo. la sua continuazione. e ap-
parsa verarrente la caratteristi-
ca piu saliente del Symposium. 
anche se non & mancata la po-
lemica. anche alle volte vivace. 
ma corretta e costruttiva. 

Si e trattato di un dialogo fit-
to. durato oltre tre giorni. du
rante i) quale sono state presen
tate una quarantina di relazioni. 
seguite da centtnaia di interven
ti in gran parte nservati alia di-
scussione. II tema generale era: 
< creazione e liberta in una so-
ceta umana >. suddiviso in altri 
tre. uno per ciascuna giomata: 
« societa e stona >. «creazione 
e liberta ». « re^ponsabjlita per 
una societa umana >. 

Circa duecento scienziati. filo 
sofi. teologhi, sociologhi, gninsti. 
cnstiani e mamisti. provementi 
da d:ci3a?elte Paesi. si sono af-
frontati in una discuss:one so-
prattutto dottrinale svoitasi. in 
generale. ad alto livedo. 

Nota fondamentale del Sympo
sium e quella gia accennata al-
1'inizio. la sempre maggiore ac-
cettazione del dialogo. piu che 
nei precedent! incontri organiz-
zati dalla Paulus Gesellichalt-
L'elemento polemico e apparso 
attenuato. anche se non e man-
cato. e cid sembra doversi attn-
buire alia piu approfondita cono-
scenza del marxismo e alia evo-
luzione della dottnna sociale del
la chtesa accentuatasi in questi 
ultimi tempi, particolarmente con 
il Concilio e con I'encicltca 
Popwlorum profjre5.t'0 di cui si 
e motto parlato a Marianske 
Lazne, 

D marxlsta spagnolo Azcarate, 
che vive a Parigi. parlando del
le interessanti esperienze nel suo 
Paese. ha ricordato che « nella 
nostra giovinczza, dire cattolico 
significava dire nemico. dire 
marxista significava dire HU-

nico. Creare un nuovo clima nel
le relazioni fra cattolici e mar
xisti; ecco, senza dubbio, una 
grande possibihta del momento 
storico che viviama La caro 
vana si e messa in moto. anche 
se restano !e divergenze rilosofi-
che fondamentali sulla tra seen-
denza. Ma con una religione che 
afferma il ruolo dell'uomo come 
creatore della sua storia. capa-
ce di stimolare Ia lotta dei lavo-
raton per la conquista della li
berta e della giustizia. per il so-
ciahsmo. la polemica filosofica 
viene a trovarsi hberata da una 
serie di aspetti che ieri la ren-
devano molto piu accesa e diffi
cile ». 

< La nostra conclusione — ha 
detto da parte sua il prof. Gi-
rardi. insegnante all'univcrsita 
pontificia salesiana di Roma, do 
po aver esposto le difficolta di 
ordme teorico e storico che osta-
colano ia colla bora zione tra cat
tolici e marxisti — e che le dif-
fico!ta dottrmali. pur essendo 
reali. non sono insormontabili. 
Le divergenze tra i due sistemi. 
per radicali che siano. non e«elu-
dono convergenze ideali vere e 
orofonde suscettibih d; costituire 
un programma d'azione comu-
ne ». Egh ha indicato di segu.to 
nme c punti di convergenza cth= 
noi abbia mo creduto di scopn-
re ». quali 1 problemi della guer-
ra. della pace (che non consiste 
nella tranquilhta deH'ordme esi-
stente. ma nell'in^tajraziooe di 
un ordine nuovo: in tal senso. la 
pace passa attraverso la rivolu-
zione. ha sp:egato). U regime di 
propneta. la coesistenza compe-
titiva. Ia laicita dello Stato (ne 
cristiano ne ateo. ma semplice-
mente umano). ecc. 

La volonta del dialogo anima 
ormai un largo strato dell'uma-
nitA. ha sostenuto il segretano 
del Seeretanato per i non cre-
denti del Vaticano. il *a!e*iano 
Vincenzo Miano. ed anche la 
Chiesa non ne vuo.e restare 
estranea. Tale dialogo e un con 
tnbuto che la Chiesa intende da
re alia costruzione di un mondo 
pio umano. nonostante le diver
genze dottrmali di fondo Condi-
zione essenziale del dialogo e un 
effettivo plurahsmo. per cui cre
dent! e non credenti abbiano la 
stessa possibilita di orientarsi 
verso le loro tcelte. 

n compagno Luciano Gruppi, 
dirigente della sezione Ideologi-
ca (W PCI, ha affermato ch« la 

comprensione. I'intesa. non si 
realizza soltanto nel dibattito. 
ma neirimpegno comune per 
certi obiettivi. e ne ha citati di 
seguito alcuni: conflitto nel Viet
nam, non proliferazione. questio-
ne della Germama, lotta di Li-
berazione nazionale e contro la 
dittatura fascista. «St pud dire 
che la dove questi problemi si 
ponsjono. 1 marxisti. cosi come 
i cistiani. vi si trovano impe-
gnati insieme. Si tratta di una 
inte^a che e alio stato iniziale. 
ma che. sviluppandosi. puo rag-
jiiungere un rimarcbevote pro-
gresso >. 

11 tema della liberta e stato al
ia base deH"inter\-ento del com 
pagno Garaudy. dirtltore del 
Centro di studi marxisti di Pan
el. <Cnstiani e marxisti. noi iden-
tifichiamo la liberta e la crea
zione I nostri umanismi hanno 
q'jesto in comune, che essi vo-
ghono fare di ogni uomo un uo
mo. vale a dire un creatore. L'ul-
timo problema in contestazione e 
di sapere qua^e deile nostre due 
concezioni riconosca piu piena-
mente ail'uomo la responsabilita 
della sua stona. Non e un con-
fronto sterile, perche ciascuno 
di noi puo farsi p:ii grande so-

! k> p»"»rtando in f-e I'mterrogati-
vo del suo partner» 

Ii Symposium non ha avuto. e 
non poteva naturalmente avere 
una conclusione orgamca di tipo 
dottnnale. Gli orgamzzatori non 
I'avevano certo previsto. Ma ha 
fomito un'altra occasione di 
approfondire il dialogo. di conti-
nuarlo anche in altra sede. 

Alcuni oratori si sono occupa-
ti del problema della liberta di 
religione nei Paesi socialist! e 
in quelli occidentali. sollevando 
cnUcbe e ob.ezioni sul modo co
me era stato impostato e risotto. 
I rappresentanti dei paesi socia-
li«ti. sacerdoti o laici. hanno ri-
sno«ta In linea generale la ri
sposta e stata che la situazione 
e molto migliorata negli ultimi 
tempi, anche se ci sono problemi 
ancora aperti. Comunque le dif
ficolta esistenti hanno origini 
storiche. sono sorte cioe ai pri-
mi tempi della costruzione del 
socialism© e in relazione all'at-
teggiamento in proposito assunto 
da buona parte delle gerarchie 
cattoliche ostili 0 quanto meno 
in posizione di non coUabora
zione. 

Ferdi Zidar 

in cui una recluta e costretta a 
rilasciare le proprie impronte 
digitali. 

BRONZUTO - E" un metodo 
vergognoso... 

TREMELLONI — Non 6 che 
a me piaccia, e un modo di iden-
tificazione. 

PA J ETF A — Un clima in cui 
Ton. Andreotti si permette di 
rispondere ad un deputato che 
aveva presentato una inturro-
gazioiie sui licenziamenti di^di-
rigenti sindacali. partigiani, ap-
partenenti ai partiti di sinistra 
da parte del ministero della Di
fesa che < non risulta che il 
ministero abbia mai licenziato 
chicchessia per i motivi lamen-
tati daH'interrogante »! Ed e in 
questo clima the qualcuno ha 
creduto di poter far nascere una 
polizin di partito o personale 
o di grupjx) e intervenire cosi 
nella vita politica. Se si pud li-
cenziare un membro di com 
missionc interna, se si pu6 cac-
ciare dalla labbrica un attivista 
sindacale, perche tutta la vita 
dello Stato non deve poter as 
sumere un altro atteggiamento? 
E se queH'imprenditore mente. 
se viola la Costituzione, perche 
non deve poterlo fare chi diri-
ge le Industrie di Stato. chi e 
alia testa dei ministeri. delle 
ferrovie? Quando l'on. Taviani 
ha dichiarato di assumersi ogni 
responsabilita per quello che e 
accaduto nel periodo in cui era 
ministro della Difesa. ha detto 
praticamente che quelli che fa-
ceva prima schedare come mi
nistro della Difesa. li fara ora 
schedare dalla polizia come mi
nistro dell'Internn. L'on. Tavia
ni ha quindi riconosciuto In le-
gittimita di quei « dossier» fe 
non si sa se poi abbia portato 
con se quelli di cui era in pos-
sesso); ha affermato che in 
quel periodo tutto e stato fatto 
bene. 

Un altro elemento della que-
stione. ha continuato Pajetta. 
ci e dato dalle implicazioni in-
ternazionali. Al Pentagono in-
teressano molto queste questio-
ni. e noi sappiamo che anche il 
Pentagono ha qui i suoi agenti. 

A chi interessavano dunque 
queste pratiche? n ministro 
non vuole rispondere a que
sta domanda, ma — ha escla-
niato Pajetta — siamo 166 de-
putati comunisti eletti da qua
si otto milio'ni di italiani e 
abbiamo il diritto di sapere se 
Ia pratica che riguarda il no
stro Comitato centrale non e 
andata dispersa. Vuol dirci se 
la pratica riguardante il no
stro uffioio politico e stata ag-
giornata? E' una cosa che ri
guarda il segreto militare. una 
cosa di cui e inutile continua-
re a parlare? Inoltre. a chi 
interessava costituire una pra
tica sul Consiglio nazionale e 
sulla segreteria della Demo-
crazia cristiana? E a chi inte
ressava asportarla? 

10 accuso Ton. Taviani di 
aver organizzato lo spionaggio 
politico, di aver raccolto i dos
siers. di aver portato i matti-
nali ai Presidenti. di aver pro-
mosso quella che l'on. Tremel
loni chiama una c deviazione >. 
Accuso di questo lavoro di spio
naggio Ton. Giulio Andreotti. 
che con il suo silenzio vuole 
dimostrare che la Democrazia 
cristiana e casi notente che 
puo permettersi di avere un 
nolabile che tace anche di 
fronte ad una accusa cos! pre
cisa. Chiedo — ha esclamato 
Pajetta — la commissione par-
lamentare d'inchiesta. Credo 
di avervi dimostrato che non 
p vero che non ci sia piii nul
la da accertare: credo di aver 
dimostrato perfino alia coscien-
7a dell'on. Mauro Ferri che vi 
p ancora qualcosa da ricer
care. I ministri facciano i mi
nistri. E voi credete che li 
salvcrrtp con un voto di fidu-
cia?. Certo. lo poteto. Forse 
che non p andato in carcere 
il prof. Ippolito. mentre l'ono-
rcvolp Colombo, che doveva 
controllarlo. che era stato col-
pevole di uno di quegli «er-
rori tecnici >. non ha continua
to ad essere ministro? Forse 
che non a vote salvato Tra 
bucchi? Forse che non avete 
sai .ato Togni? 

11 Consiglio dei ministri. ecco 
il responsabile diretto delle 
men70gnc piu patenti in questo 
campo. Rivolgendosi all'onore-
vole Nenni, il compagno Pajet
ta gli ha chiesto se il Consi-
clio dei ministri ha deciso la 
destituzione o sostituzione del 
gen. De Lorenzo in collegamen 
to con il rapporto Beolchini 
Gliclo chiedo — ha affermato 
Pajetta — perche nel comuni-
cato era esplicitamente detto 
che... 

NENNI — Legga il comuni 
cato. 

PAJETTA — Debbo dirle. 
on. Nenni. che lTio gia letto 

I e le chiedo se ella e disposto 
I a ripetere quella menzogna in 
j questa sede. sul suo onore. e 

a dirci: no. si legga il eomu-
nicato. e quello! Ella crede a 
quel eomunieato? 

NENNI — Lo ha commentato 
il ministro. quel cornunicato! 

PAJETTA — n cornunicato 
diceva che era stata fatta l'in
chiesta e parlava poi di altre 
cose, mentre il ministro ha det
to prima al Senato poi alia 
Camera che il generale De Lo
renzo era stato tolto dalla cir-
colazione percW responsabile 
delle «deviazioni >, ha detto 
cioe tutto il contrario di quello 

che era scritto nel cornuni
cato. Ma questo generale De 
Lorenzo e stato destituito o so 
stituito? II ministro al Senato 
l'ha presentato corn>-.un col 
pevole di un reato continuato 
Ho citato i reati che sono Iqi 
putabili a questa «deviazi 
ne >: peculato. intcrcettaziond. 
trlefonica. viola/ione dei se 
greti di Stato. intprcetta/iniuj 
postale. Quali sono state 1 
sanzioni adoltate nei confroj 
ti di quest'uomo. se veranupn 
te <"• il colpevole. anzi i l / re 
si>oii<<ubil(> numero uno? /^ 

Non Io avete colpjtd: allora 
voi ^av^erjcQiiosciuto che il 
generaleDe I»renzo ha serxito 
con fedelta ed onore. Ma chi? 
Ecco la domanda che pongo. 
Siccome voi avete detto cho ha 
servito lo SUito. che 6 stata 
una «deviazione» che 6 an 
dato al di la di quello che era 
il regolamento. che ha commes 
so dei reati. se ha fatto (|IK> 
sto. se ha violato la lesge 
per servire con fedelta ed 
onore. deve aver sorvito qual
cuno. Questo e quello che noi 
vogliamo sapere. questo 6 il 

punto della responsabilita poli
tica. 

Di fronte a questo slato di 
cose, Pajetta ha chies'o in chi 
dobbiamo avere flducia quando 
i ivsponsnhili e i loro compli-
ci continuano ad occupare posti 
di governo. quando lo stesso 
on. Tremelloni ha parlato di 
interferenze personali in que
sto affare. lasciando pensa re 
che queste interferenze perso 
nali possono anche non cessare 
con I'ahhandono della carica. 

Adesso. ha continuato Pajet 
ta. i! ministro ha parlato di 
bonifica di questi ffo<tsi?rs. Ma 
chi scegliera la parU* da * bo 
nificarc »? Chi si assume que
sta responsabilita? Chi assu 
me la responsabili'A che non 
vengano trascritti proprio quelli 
che costituiscono i pezzi piu 
ghiotti. per poi magari vender-
li. cederli. commerciarli? Si 
rende conto — ha affermato 
1'oratore rivolgendosi al mini
stro — del significato di quello 
che ha detto quando ha parla-

II ministro degli Intern! Tavia
ni: dopo aver ammesso le pro
prie responsabilita nello scandalo 
del SIFAR ha tirato i rem! In 
barca. 

to della distruzione dei dos
siers che non riguardano il ser
vizio di controsDionaggio? Ella 
vuole distruggere il corpo del 
reato. quando i microfilm sono 
al PenLigono. o anche nei cas-
setti di qualche ministro? 

A questo punto il compagno 
Pajetta ha fatto una proposta 
eoncreta: pubblicare i nomi dei 
delatori politici. Non i nomi 
degli agenti del controspionag-
gio. ha affermato. ma i nomi di 
coloro i quali hanno dato le 
informazioni che non r:cntrano 
nel campo della difesa militare. 

Perche dovete sempre tare 
blocco — ha esclamato Pa
jetta rivolgendosi alia maggio 
ranza — eolpendo casi non 
soltanto i diritti del Parla 
mento ma anche la vostra co 
«eienza? Ci sono dei casi che 
non rientrano nei programmi 
politici. nella lotta che deve 
dividere. e divide, i partiti. 
Non pud valere ogni volta sol
tanto I'atteggiamento di chi di
ce: questo c dalla parte mia 
cd io voto cosi. 

Avviandosi alia conclusione. 
Pajetta. rivolto ai socialist!. 
ha affermato che non e suf-
ficirntp affcrmare che P stato 
uno dei ministri del PSU a far 
scoppiare Io scandalo. perche 
se il « caso » si dov es«c chin 
dere in questo modo. sembre 
rrbbe che la bomba gli sia 
scoppiata per caso nelle mam. 

Bisogna imece opcrare per
che le cose cambino. Occorre 
riconoscere la maturita demo 
cratica di questa Italia, di que
sto nostro partito che ha colla 
borato con Tescrcitn da quan
do da partigiani abbiamo com-

, battuto contro i tedeschi. e che 
in questi ultimi mesi ha lavo
rato con i soldati, anche con 
quelli schedati. durante l'allu-
vione a Firenze. o prima. 
quando vi c stata la tragedia 
del Vajont. Le forze annate 
devono essere difese perch* 
possano difendersi, ma la con-
dizione e che siano democra-
tiche nello spirito. nei coman-
di. nelle istituzioni. 

Ecco perch*, ha concluso 
Pajetta, noi non consideriamo 
terminata questa battaglia. Vo-
teremo e chiederemo che sia 

II ministro della Difesa Tremel
loni: vuol dare ad intendero che 
cepi dl governo e ministri non 
snpevnno nulla dello spionaggio 
politico. 

votata la nostra mozione. Esa-
mineremo ogni proixista intesa 
a far luce, qunlunque profKista 
che possa offrire la possibilita 
di non chiudere quello che ri-
mane uno dei problemi fon
damentali della vita politica 
del nostro paese. Chiederemo 
che sia votata la legge per la 
commissione di inchiesta e in 
fine continuercmo qui e nel 
Paese non soltanto la nostra 
denuncia. ma la nostra lotta 
che sara capace davvern di 
mcttere alia gogna i responsa 
bili. di rincuorare i pavidi e di 
creare una nuova situazione 
nella quale le parole democrn 
zia e Costituzione non siano 
parole vane. 

Moro 
punti stravolge il significato 
stesso del dibattito. 

L'o.d.g.. difatti. approva < la 
azione intrapresa dal gover
no per ricondurre l'attivita del 
servizio segreto sotto la diret-
ta responsabilitA del ministro 
della Difesa nell'ambito delle 
sue finnlila p nel rispetto della 
legalita democratica »: e si li-
mita a prendere atto «degli 
impegni e dei propositi del go 
verno e in specie dcU'intento 
manifestato di perscguire in 
ordine ai fatti specifici. ogni 
eventuale responsabilita. anche 
di carattere penalp a qualun-
que livello. amministrntivo o 
IKilitico, essa si debha accer
tare ». 

Un governo. insomma. che 
rifiuta al Parlamento il diritto 
di indagare sulle cause prima 
di tutto politiche dello spionag
gio a fini di parte e di discri
minazione interna pretende nel
lo stesso tempo quasi un voto 
di lode, che tuttavia suona fal-
so. AI massimo. nell'o.d.g. del
la maggioranza si intravede 
un contentino per La Malfa 
(1'accenno ai cosiddetti < fatti 
specifici > in ordine ai tenta
tive di corruzione compiuti al 
congrcsso repubblicano di Ra
venna) e uno per Taviani (in 
riferimento all'accertamento di 
responsabilita < eventuali > an
che di carattere « politico »), 
per offrire evidentemente al 
ministro dell'Intcrno la scappa-
toia per non condurre in porto 
il suo proposito di dimissioni. 

Cosi con un artificio tipica-
mtnte moroteo — per stendere 
l'o.d.g. ci sono volute ore — 
c con un colpo di maggioran
za. il prcsidentc del Consiglio. 
Nenni e Rumor, hanno credu
to di aver chiuso Io scandalo. 

La seduta antimcridiana a 
Montecitorio era stata carat-
terizzata dal discorso di Tre
melloni. 

II ministro TREMELLONI ha 
iniziato la sua replica al dibat
tito annunciando che sarebbe 
stato c costretto a ripetere 
quanto gia detto al Senato » e 
che, quindi. i deputati avrcb-
bero fatto bene a leggere il rc-
soconto stenografico della se
duta svoitasi. sullo scandalo 
del SIFAR. a Palazzo Madama. 
L'annuncio del ministro della 
Difesa. nonostante tutto. non 
ha sorpreso I'assemblea soprat-
tutto dopo che Ton. Ferri. ieri 
1'altro, avova dimostrato con il 
suo incredibile intcrvento Tin-
tenzione del PSU di assumersi 
sino m fondo il ruolo di difen-
sore della tcsi sccondo cui gli 
unici responsabili dell'affare 
dei dossiers sarebbcro stati i 
generali e non invece anche gli 
esponenti politici (tra i quali 
in particolare l'on. Andreotti) 
cui quei generali dovevano ri-
ferire. 

Tremelloni ha comunque rias-
sunto il suo intcrvento del Se
nato aggiungendovi alcuni ar-
gomenti specifici sollevati dalle 
interrogazioni. Egli ha ricor
dato che la vicenda del SIFAR 
si apri nel scttembre '66. quan
do si scopri che dagli archivi 
mancavano i fascicoli relativi 
ai generali Aloja e Vedovato; 
quindi risultarono c scomparsi » 
anche quelli di Saragat. La 
Pira ed altri: in tutto. circa 
una trentina di fascicoli che il 
gen. Allavena — ex capo del 
SIFAR — diss© di aver di-
strutto. 

Di qui. dall'esigenza di ac
certare i motivi per cui il SI
FAR aveva cosi < deviato * dai 

suoi compiti istituzionali, giunse 
la nomina della commissione 
d'inchiesta amministrativa (due 
generali e un magistrate), Tre
melloni ha quindi difeso la 
< funzionalita > della commis
sione amministrativa la quale 
e giunta alia conclusione che 
non e « sconveniente » la for
mazione di fascicoli personali. 
ma 6 invece inammissibile che 
fossero inserite in quei fasci 
coli notizie relative agli as|)etti 
piu intimi e riservati della vita 
privata di tutti coloro che aves-
sero un ruolo di qualche rilievo 
nella vita politica del Paese. 

Tremelloni dopo aver ritiadito 
1'assuluta inopportunita della 
pubblicazione delle risultanze 
della Commissione d'inchiesta, 
ha affermato di ritenore « scon-
sigliabile » la decisione di una 
inchiesta parlamentare «che 
causerebbe la stessa indeside-
rata pubblicita senza sicura-
mente giungere all'accertamen
to dello assorito rvs|)onsabilita 
di ordine politico». F'gli ha 
quindi affermato che iK'Ssun 
elomontu o coucreto indizio e 
cmerso a prova che siano osi-
stite responsabilita politiche in 
ordine alio deviazioni e alia 
strumentalizzaziune delle iuror-
muzioni del SIFAR. In questo 
quadro si e giunti. ha dctto il 
ministro. alia destituzione dei 
tre generali capi del SIFAR dal 
'56 al '06. 

Rispondendo alle sollecitazio-
ni dell'on. La Malfa a proposito 
del tentativo di corruzione av-
venuto per responsabilita del 
SIFAR. al congrcsso del PHI 
del '61 a Ravenna, Tremelloni 
ha ammesso che non sara pos-
sibile giungere ad accertamenti 
sicuri su chi ordino ad un ulli 
cialo di portare i 30 milioni per 
corrompere, a quanto sembra 
a vantaggio di La Malfa. i de 
legati al congrcsso. Infatti — 
ha detto Tremelloni interrotto 
da signilicativi commenti delle 
sinistre — < i documenti con-
tabili vengono periodicamente 
distrutti ». « Non si manchera 
comunque. in presenza di seri 
indizi, di emettere i provvedi-
menti del caso. anche trasmet-
tendo gli atti alia Magistra-
tura ». Anche sulla vicenda del 
SIFAR in generale. Tremello
ni ha rinctuto, come a! Senato. 
che l'opera di « risanamento » 
all'interno del SIFAR prose-
guira e che i risultati della 
commissione d'inchiesta verran-
110 inviati alia Magistratura. 
che li ha richiesti. 

Questo scialbo discorso. pro 
nunciato nonostante le division! 
verilicatesi nella maggioranza 
nei giornj scorsi e la clamorosa 
dichiarazione di Taviani. e stato 
subito spazzato via dallo stesso 
Taviani. il quale ha ribadito 
che per il periodo in cui fu lui 
ministro della Difesa si assu-
meva c tutte intere e in qual-
siasi sede» le responsabilita 
politiche, Dopo queste parole la 
seduta veniva sospesa e si riu-
nivano a Montecitorio il Con
siglio dei ministri e i capi grup-
po della maggioranza. 

II compagno ANDERLINI 
(socialists autonomo). conclu-
dendo il dibattito generale pri
ma della replica di Tremello
ni aveva rilevato che lo scan
dalo del SIFAR era scoppiato 
non per 1'csistenza di un siste-
ma di schedatura personale. ma 
per la constataia scomparsa di 
alcuni Tascicoli. E' lecito quin
di esprimerc il dubbio che non 
una volonta moralizzatrice. ma 
la paura di eventuali ricatti 
possa aver messo in moto il 
meccanismo sanzionatorio. 

L'annuncio che Moro poneva 
la fiducia si c avuto alle 16 cir
ca. subito dopo I'intcrvento del 
compagno Pajetta. A dirlo e 
stato lo stesso Prcsidentc del 
Consiglio. il quale alia richie-
sta. aggiungeva sempliccmcn-
tc la precisazione che essa va-
Icva anche per i voti sulle mo-
zioni comunista e libcrale. a ri-
prova del timore di Moro per 
un eventuale voto segreto (ben-
che abbia dietro di so una 
maggioranza di oltre 350 de
putati!). 

II primo a parlare dopo lo 
annuncio di Moro e stato LA MI 
(PSIUP) che. confutatc le tesi 
di Tremelloni. ha annunciato 
che il suo gruppo avrebbe vo-
tato a favore della mozione 
comunista. contro la Hducia 
posta. ha precisato. < nel ten
tativo di insabbiare. come al 
solito. i gravi problemi emersi 
dalla vicenda >. 

Inline, dopo Hntervento del 
missino DE MARZIO si e pas-
sati ai voti della mozione co
munista. di quella liberate • 
sull'ordine del giorno della 
maggioranza. 

Sull'ordine del giomo di fl-
ducia hanno posto il sigillo 
della loro approvazione il pre-
sidente del gruppo del PSU, 
Ferri. e Zanibelli. democristia-
no. FERRI. in una brevissima 
dichiarazione, ha detto che i 
socialist! si ritenevano soddi-
sfatti delle dichiarazioni del 
ministro e dell'operato del go
verno e nutrivano fiducia nello 
stesso per gli impegni assunti 
per il futuro. Zanibelli ha in
vece affermato: € Proponiamo 
che Ia vicenda si chiuda. e la-
sciamo tutto que] che ancora 
c'£ da fare alia discrezione del 
governor In precedenza contro 
il governo avevano dichiarat# 
di votare MALAGODI* • 0 0 -
VELU. 
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