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Schiacciante documentazio ne della RDV 
sui crimini della escalation americana 
NEVE IN PROVINCIA Dl BOLZANO 

Pham Van Bac presenta una dettagliata cronologia deU'intervento im-
perialista - «Se gli USA venissero a capo del loro disegno il diritto in-
ternazionale e la morale umana diverrebbero concetti privi di qualsiasi 
valore pratico» - Testimonianze sull'impiego di ordigni anti-uomo e 

sui bombardamenti delle chiese cattoliche 
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BOLZANO — E' rlpreso bruscamente il mallempo in tutta la provtncia di Bolzano. Forti ne-
vlcate si sono avute sopra gli ottocenti meiri. Nella telefoto: alcune auto in sosta davanti ad 
un edificio al Passo del Brennero ricoperte da uno strato di neve alto diver's! centimetri. Sui
te sfondo, uno ipalatore al lavoro ed altri veicoli semicoperti dalla neve che cade fitta 

(Telefoto AP - « PUnita >) 

II giallo di Dallas 

Johnson vuole strappare 

l'inchiesta a Garrison 
Secondo un settimanale vicino al presidente, si tenta di affidare ie 
indagini al ministero federale della Giustizia - Forse saranno pubblicati 
alcuni documenti archiviati da Warren - Due Oswald interrogati dal 

procurator di New Orleans 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 4 

Johnson all'attacco. Era pre-
vedibile. anzi era ben pre-
visto. II presidente degli Stati 
Uniti non poteva starsene con 
Ie mani in mano. mentre un 
procuratore di provincia. Jim 
Garrison, gli compromettevu la 
reputazione per Ie gravi re-
sponsabilita assunte nel co-
prire la verita sull'assassinio 
di Kennedy. Ora un settima
nale molto vicino al presidente. 
Human Events, scrive che 
Lyndon B. Johnson e di-
sposto... a sottrarre Tinchiesta 
alia magistratura di New Or
leans e a trasferirla al dipar-
timento della Giustizia. cioe 
a quel ministro Ramsey Clark 
che. appena nominato all'alta 
carica. come prima dichiara-
zione ufHciale aveva ritcnuto 
opportuno di attaccare a fon-
do l'inchiesta di Garrison. 

Clark, in particolare. di-
chiard che il FBI aveva inve
stigate a suo tempo su Clay 
Shaw, imputato principale ncl 
processo della Louisiana, non 
trovando perd alcun elemento 
per incriminarlo. Ora — secon
do il settimanale. che ha una 
caratterizzazione scandalistica 
ma govemativa — Johnson sa-
rebbe intenzionato ad esibire 
alcuni dei document! deman-
dati. fino a qualche giorno fa. 
all'esame dei posteri. Cioe i 
famosi atti della commissione 
Warren depositati nell'archivio 
di Stato e dichiarati intocca 
bfli fino al 2.039. I documenti 
sarebbero: le radiografie della 
salma di John Kennedy e parte 
degli atti relativi a Clay Shaw 
e su Oswald. 

Si potrebbe cosi giungere. 
con I'esame delle radiografie, 
ad accettare la tesi di un omi-
cidio compiuto da piu persone. 
Ma. esibendo soltanto alcuni 
fascicoli su Oswald e Clay 
Shaw (cioe quelli prefabbricati 
dagli stessi congiurati. per far 
sembrare il complotto un'ini-
ziativa di sinistra). 6 possibile 
che si voglia montare una 
campagna non soltanto anticu 
bana. ma anche antisoviptica 
Prelimlnare. per riuscire in 
tale intento. e che Johnson 
riesca a strappare l'inchiesta 
dalle mani della magistratura 
di New Orleans, trasferendola 

. in quelle della giustizia fe
derate. 

• Jim Garrison. In una re-
cente intervista dai telesche~ 
mi delta BBC inglcsc. ha di 
chiarato che la CIA sta tcr. 

tando di mettergli i bastoni 
tra le ruote. per coprire le 
proprie responsabilita nell'at-
tentato di Dallas. Non e in-
crcdibile che la potente orga 
nizzazione spionistica ameri
cana abbia oggi tra i suoi 
sostenitori il presidente John
son. anche in questo aspetto 
della sua atti vita e che quindi 
la manovra abbia qualche 
possibility di riuscita. 

Vero 6 che. comunque. una 
sconfessione del rapporto War
ren per quel che riguarda l'esi-
stenza o meno del complotto 
non sarebbe digerita facil-
mente dall'opinione pubblica 
americana. che probabilmente 
rcspingerebbe le altre messe 
in scena che ne potrebbero 
scaturire. II ridicolo coprirebbe 
non soltanto l'alta magistra
tura (il giudice Warren e in-
fatti il presidente della Corte 
suprema federate) ma diret-
tamente tutta 1'amministrazio-
r.c Johnson. 

Jim Garrison, nonostante 
che abbia ben chiari i pericoli 
anche personali ai quali va in-
contro. dando battaglia alle 
piu elevate istituzioni nazio-
natt. continua nella sua in-
chiesta. Ora ha interrogate al
tri due testimoni, che si chia-
mano Oswald, come il pre-
sunto assassino di Kennedy. I 
loro nomi sono William e Ju
lius. Sembrerebbe che nulla li 
leghi aH'ex-marine ucciso da 
Jack Ruby. Invece e il con
tra rio: con lui. lavorarono 
nella Standard Coffee Com
pany di New Orleans. 

E un attro loro compagno 
di lavoro. 1'itato americano 
Dante Marccchini (o Marachi-

ni) sarebbe implicato nel fa-
moso furto di armi dal depo-
sito di Houma. compiuto da 
Ferrie. Gordon Novel. Serge 
Archada e altri per rifornire 
i commando anticastristi ope-
ranti a Cuba subito dopo la 
fallita invasione della baia 
dei Porci. 

Gli strali deiraffomey. 
dunque. si stanno ancora diri-
gendo su un episodio che di-
mostrerebbe to stretto legame 
tra gli attentatori di Kennedy. 
gli anticastristi e la CIA. E' 
chiaro che a questo punto la 
CIA stessa. e i poteri costi-
tuiti. Johnson in testa, devono 
cercare di parare la botta e 
possibitmente di passare al 
contrattacco. Se otterranno 
qualcosa lo sapremo nelle pros-
sime settimane. La nuova 
udtenza contro Clay Shaw, in-
fatti. e fissata per i primi di 
giugno. 

Samuel Evergood 

Diplomatic! cuboni 

feriti in un aftenfato 

a Citta del Messico 
CTTTA' DEL MESSICO. 4. 

Una bomba coUocata nell'auto-
mobile deU'ambavriatore di Cuba 
nel Messico. Joaquin Hernandez 
Armas, e esplosa ferendo gra-
vemente quattro persone. pred-
tamente tre diplomatici e un pas-
sante. L'ambasciatore e nmasto 
iUeso. 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA. 4. 

A name della delegazione del
la € Commissione di inchiesta > 
della Repubblica democratica 
del Vietnam sui crimini di 
guerra americani, ha preso sta-
mane la parola davanti al Tri-
bunale Russell, il dr. Pham 
Van Bac vice presidente della 
Commissione stessa. 

II centra politico dell'ampia, 
pacata e documentata esposi-
zione di Pham Van Bac e il 
seguente: nulla d piu assurdo 
della affermazione americana 
secondo la quale il Sud Viet
nam d uno Stato, il Nord d Vag-
gressore e gli Stati Uniti devo
no rispettare gli impegni presi 
con i loro agenti di Saigon. In 
verita, I'aggressione americana 
d un attentato ai diritti nazio-
nali fondamentali di tutto il po-
polo vietnamita dal sud al nord. 
II proposito degli Stati Vniti, 
del resto nemmeno maschera-
to, & infatti quello di imporre 
ad ogni costo la loro presenza 
militare sui territorio vietnami
ta nel quadro del loro disegno 
di egemonia mondiale. Nell'epo-
ca in cui viviamo, caratteriz-
zata dalla fine del colonialismo, 
Vapplicazione di tale disegno 
esige, in primo luogo. il soffo-
camento del diritto dei popoli 
all'autodeterminazione. 

Questa impostazione di Pham 
Van Bac, implica due fonda
mentali conseguenze in ordine 
alia natura e ai fini della pre
senza militare americana nel 
Vietnam: 

1) la guerra non e* condotta 
per appoggiare una parte del 
popolo vietnamita contro una 
altra di diverso orientamento 
politico, ma per imporre a tut
ta la nazione vietnamita una 
collocazione internazionale che 
rienfri nei plant e negli interes-
si degli Stati Uniti; 

2) gli Stati Uniti non posso-
no ottenere dal Vietnam altra 
collaborazione che quella dei 
c goyerni fantocci > o di Quis
ling disposti alia completa ri-
nuncia alia autonomia, alia in-
dipendenza e alia sovranitd del
la nazione. 

Ha detto Pham Van Bac: « Se 
gli Stati Uniti verranno a capo 
dei loro oscuri disegni nella 
sporca guerra che conducono 
nel Vietnam, non soltanto il 
nostro popolo perdera la sua li-
berta e la sua indipendenza, 
ma una grave minaccia pesera 
inevitabilmente sulla sicurezza 
degli altri popoli e sulla pace 
del mondo. Cid significherebbe, 
infatti. la fine del diritto inter
nazionale. e la morale umana 
non direrrebbe altro che un 
vago concetto senza alcun pra
tico valore. Da un quarto di se-
colo il popolo vietnamita lotta 
per far fronte ai piani di ri-
conquista dell'imperialismo. ed 
e* pronto ad affrontare tutti i 
sacrifici, contribuendo, con la 
sua parte di sangue, alia lotta 
dei popoli per la liberazione na-
zionale. per il progresso socia-
le e per la pace. Nessuno piit 
del popolo vietnamita aspira al
ia pace, ma non ad una pace 
qualsiasi: una pace nella liber-
ta e nella indipendenza *. 

In questo quadro politico 
Pham Van Bac ha collocato il 
suo specifico contributo storico-
giuridico ai lavori del Tribuna-
le, mettendo Vaccento sui fat-
to che I'assise di Stoccolma si 
riunisce in un momento di par
ticolare drammalicita rispetto 
a quella che tutto autorizza a 
definire non soltanto come una 
vlteriore intensificazione della 
€ escalation >. ma come una ve
ra e propria svolta della guer
ra verso il barbaro e folle obiet-
tivo di sbarrare con la forza 
la via ad ogni pacif'tca solu-
zione. 

Pham Van Bac si 2 richia-
mato con forza alia serie di do
cumenti prodotti dalla Commis
sione di inchiesta della RDV. 
alle incalzanti testimonianze 
(molte delle quali di autareto-
li ciftadint americani) che ven-
gono presentate al Trxbunale, 
e ha sottolineato Vimportanza 
di un documento presentato dal
la delegazione vietnamita al-
V'nizio di questa sessione. Si 
tratta di 58 fogli di grande for-
mato e con fitta scrittura dal 
titolo € Cronologia dei fatti re 

Documento della Societa di 
Cultura europea sui Vietnam 

n Consiglio esecutivo della 
Societa europea di Cultura, ha 
diffuso il testo di una dichiara 
zione sui Vietnam approvata 
nel corso della sua ultima riu-
nione cui partecipavano una 
trentina di merabn rappresen-
tanti 15 paesi. dall'Unione Sa 
vietica alia Gran Bretagna e 
dall'Olanda all'Ungheria. La 
dichiarazione e stata presenta 
ta dal Segretario generate pro 
fessor Umberto Campagnolo. 
dell'Universita di Padova. 

U documento si richiama al

le ripercussioni che la guerra 
nel Vietnam ha avuto in seno 
ai piu diversi strati dell'opi-
nione pubblica. e afferma fra 
laltro: «Esse assumono un 
nuovo significato nella storia 
dei rapporti intemazionali. Se, 
invero, la guerra del Vietnam 
non si differenzia in modo es-
senziale dalle altre guerre 
quanto alia sua natura. alle 
sue origini e alia sua violenza, 
pure essa si svolge entro una 
cornice morale profondamente 

mutata. L'idea che la guerra 
concema unicamente gli Stati, 
come altresi l'idea che fl suo 
germe si trovi nel cuore degli 
uomini non possono piu venir 
accettate cosi senz'altro. Tutti 
se ne sentono offesi: dalle c a 
scienze sconvolte dallo spetta 
coto delle distruzioni, degli ec-
cidi. e delle torture, assalite 
dal timore che l'incubo possa 
propagarsi all'intero globo, sor-
ge il grido di una ansiosa soli-
darieta che non ha mai risona-
to con tanto forza ». 

Indegno 
oltraggio 
di Rusk 

a Bertrand 
Russell 
yps* -~y^ 

3& v 

Si e diffusa oggi a Stoccol
ma la notlzla che II segretario 
di Stato americano Rusk, 
commentando col glornalisti 
americani I' Invito rlvoltogli 
dal Trlbunale Russell a pre-
sentarsl o a inviare un suo 
rappresentante a Stoccolma in 
difesa della polltlca degli 
USA, ha detto: < Non ho ne 
tempo ne voglia dl dlvertirml 
con un vecchio dl novanta-
quattro annl >. 

Rusk ha fatto alluslone, co
me ben si caplsce, all'eta dl 
Russell. Sartre, dando notizia 
dl questo commento all'inlzlo 
della seduta pomerldlana del 
Trlbunale, ha detto: c Se si 
tratta di paragonare un gran
de filosofo come Bertrand Rus
sell a un mediocre funzlonario 
come Rusk ci sarebbe dav-
vero da divertirsi. In ogni caso 
Rusk, comunque, avrebbe avu
to a sua dlsposizione tre pos-
slbili risposte. Avrebbe potuto 
dire: II Trlbunale non e le-
gittimo e quindi non Invio 
nessuno. Oppure: II Tribunale 
e legittimo e quindi invio un 
mlo rappresentante. O inflne: 
II Tribunale e lllegittimo, ma 
not siamo cosl sicurl dl aver 
ragione che slamo disposti a 
mandare un rappresentante 
che persuadera tutto il Tri
bunale i . 

lativi alia guerra di aggressio-
ne degli Stati Uniti nel Viet
nam ». 

La data di inizio e il 1941. 
La data fino alia quale la do-
cumentazione arriva e quella 
del 31 dicembre 1966 con la ci-
tazione dell'aumento del corpo 
di spedizione americano a 390 
mila uomini e della pubblica-
zione da parte del ministero 
degli esteri della RDV dei « do
cumenti sugli attacchi dell'a-
viazione americana contro al
cuni quartieri residenziali di 
Hanoi e della sua periferia *. 

Quel che piu conta di questa 
drammatica raccolta di fatti e 
la eloquente esattezza della sua 
periodizzazione. 

Primo periodo: 1941 1951 
(*Gli Stati Uniti complottano 
per la conquista dell'lndocina 
e partecipano alia guerra d'ag-
qressione dei cdlonialisti fran-
cesi >). 

Secondo periodo: luglio 1954-
fine 1960 (« Gli Sfafi Uniti sop^ 
piantano i colonialisti francesi. 
sabotano gli accordi di Gine-
vra, intraprendono unilateral-
mente una guerra repressira 
contro il popolo del sud Viet
nam e trasformano il sud Viet
nam in una base militare e in 
una neo-colonia degli Stati 
Uniti >). 

Terzo periodo: 1961-1964 (* Gli 
Stati Uniti conducono la guerra 
(Taggressione contro il popolo 
del sud Vietnam sotto forma 
di guerra speciale e si prepa-
rano a estendere la guerra al 
nord >). 

Quarto periodo: 19651966 
U Gli Stati Uniti intensificano 
la guerra (Taggressione con
tro fl Vietnam nella doppia for
ma dell'inrasione massiccia del 
sud e della guerra di distru-
ione sistemotica dal cielo e 
dal mare contro fl nord >). 

Questa periodizzazione indica 
irrefutabilmente fl ntmn di sri-
luppo assunto dall'impegno mi
litare americano nel Vietnam ?n 
conseguenza del duplice osta-
colo incontrato dagli Stati U-
niti. L'ostacolo della resisten-
za armata di tutto un popolo 
e l'ostacolo rappresentato dal
la impossibilita per il gorerno 
americano di stabilire nella 
stessa zona del sud, militar-

mente presidiata. un rapporto 
di stabiitfa con un qualsiasi 
gruppo politico autenticamente 
nazionale e riconosciuto da al-
meno una parte del popolo nel
le sue diverse classi sociali. 

Qual e dunque la prospettiva 
sulla soglia sanguinosa di quel
lo che si pud gia definire il 
quinto periodo della guerra di 
aggressione al Vietnam? Assi-
stera tmpassibile il mondo ci
vile a quanto sta accadendo 
sotto i suoi occhi? Di qui tut
to il valore — ha detto Pham 
Van Bac — che i viefnamiff 
annettono ai lavori e alle con
clusion che il Tribunale Rus
sell vorra, sulla base dei fatti, 
presentare all'opinione pubbli
ca mondiale al termine di que
sta sessione. Ed es'ienzialmen-
te in ordine al crimine di ag
gressione. al crimine dei bom
bardamenti indiscriminate con
tro le popolazioni, al crimine 
internazionale supremo di at
tentato alia pace del mondo. 

Pham Van Bac ha collegato 
infine tutta la sua argomenta-
zione al quadro giuridico sulla 
cui base il Tribunale intende 
muoversi ed ha fatto preciso 
riferimento alia conrenzione 
dell'Aja del VM. nl prnlnrnllo 
di Ginevra del 1925, alle con-
venzioni di Ginevra del 194'J. 
ai principi di Norimberga e dt 
Tokio. alia conrenzione sid ge 
nocidio del 1948. 

II secondo intervento della 
delegazione vietnamita sara 
pronunciato sabato dol colon-
nello Ha Van Lo ed arra per 
oggetto gli accordi intemazio
nali di Ginevra del 1951 per la 
sovranita, Vindipendenza e la 
unita del Vietnam, e la loro 
sistematica violazione da parte 
degli Stati Uniti. 

In apertura di seduta sono 
state portate altre importanti 
testimonianze. J. B. Neiland. 
professore di biochimica alia 
universita americana di Califor
nia a Berkeley, membro della 
terza commissione di inchiesta 
del Tribunale Russell nel Nord. 
Vietnam, ha riferito sull'impie
go massiccio delle bombe anti-
uomo e sui suoi colloqui con al
cuni piloti americani catturati. 
II giudice americano Franck 
Pestana e intervenuto su taluni 
aspetti giuridici del crimine di 
aggressione. II dr. Malcolm 
Caldtrell. membro della prima 
commissione di inchiesta del 
Tribunale si c in particolare 
soffermato sugli effetti dei 
bombardamenti nella regione 
prevalentemente cattolica di 
Minh Binh-Phat Diem. 

11 particolare accanimento dei 
bombardamenti americani sui
te chiese cattoliche e suite zo
ne a popolazione cattolica for-
mera oggetto di una speciale 
attenzione del Tribunale. Lo 
scrittore americano Carl Ogle 
sbu. cooptato dal Tribunale fra 
i suoi membri giudicanti, ha ri-
chiesto a rari testimoni ulte-
riori chiarimenti su questo a-
spetto dell'aggressione america
na al nord Vietnam. Fra i luo-
ghi di culto ridotti in macerie 
dai bombardamenti USA risul 
ta infatti che le chiese catto
liche rappresentano la stra-
grande maggioranza. E cid non 
pud essere attribuito al casn 
data la piena visibilita e la 
distinguiljilita di tali edifici e 
la loro collocazione in luoghi 
assolutamente privi di impor-
tanza militare o economica. 

Antonello Trombadori 

Direttori 
MAURIZIO PERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore responsabile 

Sergio Pardtra 
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Le proposte dei comunisti per 
lo sviluppo della Sicilia 

Si avvicina I ' l l giugno, 
data delle elezioni per l'As-
st'uihli-a regionale siriliana. 11 
1'artito comunista ha elabo-
ralo un prt'eiso prugrainma, 
flie lia sutlopoato al dilmlli-
tu ilt'gli elfllori, pcrclit- lo 
miglioriiio ncl rorso delta 
ctilnpagna eletlorale stessa, .»e-
couilo le esigenze piu profon-
(le <li rinnotamento e di giu-
s t i z i a. 

l.a grnvith dclln situnzionc 
repionale e ORBI dn tulli ri-
conosciutn. 1/cmigraziune ha 
privalo la Sicilia di 600 mi-
la suoi figli, fra le sue forze 
produttivc piu giovani ed at-
tive. Kd a decine di mi-
gliain si contauo ancora nel-
I'lsola i la\orat(iri disoccupa-
li o sottoccupati o minacciati 
di rcslnrc senza lavoro e sen
za pane. Inlollerahili sono le 
coiidiziniii di vita delle cam-
pagne che indono senipre piii 
in aliliandono c delle cilia 
cresciule caolicainente: gli ill* 
limi disastri di Agrigento ne 
sono stuti una pro\a. II di\u-
rio fra l'lsola e le regioni sct-
tentrionali e aunientalo, e la 
pulilica di concentrazione ino-
tiopolistica fatta dal Governo 
minaccia di travoigerc il pur 
timitato e prccario sviluppo 
di (nic.-li anni. 

IVrlanto il Partito comu-
nisln chiama il pojiolo sici. 
liauo alia risco^a, per fliarnz-
zar-i in«ieine col vecchio tra-
sforiuiiiuo, dcllc forze cor-
rotte e corrutlrici che hanno 
go\crnato l'l.-ola sinora. La 
Sicilia ha htsogno, per il «no 
slesso progresso, di una poli-
lica ili pace e di pacifica coe-
sistenza con tutti i Paesi, del-
l'Est e dell'Ovest, per pole-
re occupare — cosi coin'e 
posta al centro del Meditcr-
raneo — il posto che le spet
ta nella str.tda del progresso 
umano, civile e sociale. Per 
questo ha hisogno di rinnoi ti
re le sue strtitture cconomi-
che e politic-lie, e il PCI in
dica, al riguardo, tre ohict-
tivi principali: 

1) un piano regionale di 
sviluppo, fondato sulle ri for
me, a coiuinciare dalla ri for
ma ngraria e dull'iiiduslria-
hzzazione; 

2 ) la rifonna della Regio
ne, con rndo/ione di tutte 
quelle inisurc neccssarie per 
la moralizzazione del costume 
amministrativo; 

3) Tnttuazione dello Statu
te, e il rispetto da parte del 
governo nazionale, delle ga-
ranzie costituzionali. 

Uhietlivo prioritario del pia
no di sviluppo della regione 
dev'essere la valorizzazione di 
lutte le sue cospicue risorse, 
non solo materiali, ma anche 
umane, con lo sviluppo del-
I'occupazione in ogni campo. 
Se si vuole trasformare I'a-
gricollura, occorre tuodificare 
prima di tutto i rapporti di 
propriety, e realizzare quci 
tnassicci investimcnli, che in-
sieme con Pirrigazione (che 
pub estendersi in Sieilia ad 
oltre 200 mila ettari) consen-
tano la specializzazione delle 
colture e la conquista di nuo-

I magri frutti 
dell'Accordo di 
emigrazione 

Secondo le recent! statl-
stiche federal!, solo 16.702 
persone (contro 18.418 nel 
1965) sono riuscite a rag-
giungere la loro famiglia in 
Svizzera nell'anno passato. 
Ma di queste 16.702 ben 
8.722, quindi piu della me-
ta, sono state autorizzate 
a farlo in quanto sarebbero 
venuti come ravoratori in 
Svizzera. Magri sono quindi 
t nsultati dell'Accordo di 
emigrazione italo-svizzero e 
delle dxsposizioni concer-
nenti il ncongiungimento 
delle famlglie. 

Inoltre vi e da sottolinea-
re il grave fatto della crea-
zione di uno squilibrio si-
stematico nelle famiglie ri-
congiunte. in quanto il per-
messo viene rilasciato In 
maggioranza a quei coniugi 
che intendono lavorare en-
trambi: e ci6 con tutte le 
gravi conseguenze sull'edu-
cazione dei figli a causa del 
numero esiguo di asilinido 
che possano ospitare i bam
bini durante la giornata, 
quando cioe i genitori sono 
e&senti da casa. 

vi mercati. L'intervento della 
Regione deve aiutare toprat-
lutto i coltivatori diretti a 
fare le trasforniazioni neces-
farie, fa\ort'ndo la loro or-
ganizzazione in cooperative di 
produzione, di servizi, di Ira-
'fiirma/ioiic e coinmercializza-
zione dei prodotti. 

Per rindustrializzaxione del
la Sicilia occorre prima di 
tutto uu indirizso politico an-
limoiiopolistico, che consenta 
il lihero sviluppo dell'inizia-
tiva lor ale, interne con Pin-
tervento deirindustria di Sta
to, sotto la direzione e il con-
Irollo democratico della Hegio-
ne. Ma insieme con lo svi
luppo deirindustria, pub a-
\cr»i in Sicilia uno sviluppo 
dell'nrtigianato, che una sana 
politica regionale deve favo-
rire e<i aiulare. 

Cosi, allraverso la rifonna 
ngraria e la tra'forinazione 
delle eauipagne, con 1'iiuhi-
strializzazione e lo sviluppo 
di tutte le altre attivita pro-
dutti\e; con tutti i lavori ne-
ccssari per la difesa del sno
lo ilai ricorrenti disastri allu-
\ionali; con una Sana poli
tica urhanistica e con lo svi
luppo dell'edilizia per ussicu-
rare una ca«a a tutti; con una 
miowi politica dei traspor-
ti. che ndegui alle esigenze 
dello <-\ihtppo erouomico, l'ar-
n-truta \ialiilila regionale; con 
radeguamento dellu scuola, 
dei ser\izi sanitari e prcvi* 
den/iali, e ilegli nltri servi
zi ci\ ili, si pub, pcrtnnto, as-
sicurare in Sicilia il lavoro 
r il henessere a tutti i Sici
lian!, comprcsi quelli che so
no gia emigrati. 

SVIZZERA: iniziativa 

popolare per il 
«diritto all'alloggio» 

E* in corso In tutta la 
Svizzera la raccolta delle 
arme per l'inlziatlva popo
lare a livello federale per 
l'introduzione nella Costitu-
zlone del principlo del « di
ritto all'alloggio», e delle 
misure atte ad asslcurarlo. 
In particolare si tratta di 
riconoscere 11 diritto nd 
ognuno di avere un alloggio 
a un prezzo commisurato 
con le sue possibility nnan-
zlarie e di impedlre, in ca
so dl penuria, la flssazionp 
di affitti troppo elevati e 
ogni altra richiesta abusiva 
dei proprietari. L'iniziativa 
e tanto piii opportuna. in 
quanto a fine 1969 verra 
abolito In Svizzera ogni con-
trollo sugli aflltti. 

Le esperienze fatte in que-
stl ultiml anni, in cui pro-
gressivaniente il controllo 6 
stato smantellato in vaste 
regioni del Paese. hanno di-
mostrato che gli aumenti ri-
chiesti sono sunsibili e in-
cidono profondamente sui 
salari operai. 

Pur non potendo finnare 
la petizione, in quanto stra-
nlerl, gli emigrati In Sviz
zera si dimostrano molto 
interessati a questa inizia
tiva: in effetti il problema 
dell'alloggio a prezzo mo
derate li tocca da vicino. 
Anche se casi clamorosi di 
sfruttaniento di emigrati 
non sono stati segnalati ne-
gh ultiml tempi, ciO non si-
gnifica che essi non esista-
no piii. Del resto la penu
ria acuta di alloggi conti
nua, tanto piii che a causa 
delle misure restrittlve de-
cretate dalle autorita fede
ral), durante il 1966 si e 
a\ruto un forte calo nella 
costruzione dl abitazioni. 

SVIZZERA 

L'arbitraria trattenuta 
delFimposta ecclesiastica 
Nuovl aspetti sta assu-

muido in alcuni cantoni 
svizzeri il problema della 
pcrcezione dell'imposta alia 
fonte per parte del lavora-
torl immigrati. Gia e stato 
illustrate su queste colon-
ne il malcontento (sempre 
vivo) dei lavoratori del can-
tone di Zurigo, per le discri-
minazicni cui sono soggetti 
a causa delle fosse e del 
modo+in cui vengono appli-
cate. Questa volta tocchia-
mo un punto delicato: quel
lo del/'imposta ecclesiastica 
che viene percepita in alcu
ni cantoni direttamente dal
lo Stato. al momento della 
riscossinne delle imposts 
cantonali e comunali. 

Ancora una volta e neces-
sario notare che I'autono-
mia cantonale fa s\ che ogni 
cantone (ed a volte ogni 
comune) risolva il proble
ma con trattative con la o 
le Chiese organizzate. E' 
quindi impossibile genera-
lizzare a tutta la Svizzera i 
due esempi che daremo e 
che sono al centro delle di-
scussioni di queste settima
ne dei lavoratori immigrati. 

A Baden, nel cantone dl 
Argovia fove vige il regime 
dell'imposta alia fonte), la 
direzione della Brown - Bo-
veri ha affisso nella fabbrica 
un comumcato in cui e det
to fra I'altro che i lavora
tori stranieri che intendo
no far ralere 11 diritto dl 
rimbor&o per I'imposta do-
vuta alia Chiesa devono fa
re domanda all'Ufficlo canto
nale delle imposte. Fin qui 
la circolare della Brown-
Boveri; essa lascia dunque 
intendere che finora a sta
ta trattenuta d'ufficlo dai sa
lari degli emigrati soggetti 
all'imposta alia fonte la 
somma dovuta a titolo dt 
imposta ecclesiastica. E cib 
e arbilrario, in quanto la 
Costituzione svizzera preve-
de la liberta rcligiosa per 
ogni individuo. 

Non sapviamo a quanto 
ammonii il tasso per I'im
posta ecclesiastica. E' certo, 
perd, che, tcnendo conto del 
fatto che in Argovia vi so
no circa 50 000 stranieri sot-
toposti a controllo. la som
ma totale raccolta arbitra-
riamente deve essere eleva-
ta. Vi sono certo due pos
sibility per non essere co-
stretli a pagare tale impo
sta: quella di dichiarare su
bito all'Ufficio delle imposte 
di non volere pagare e so-
prattutto quella di inoltra-
re domanda di rimborso, 
come indica la circolare del

la Brown - Boveri. L'una e 
I'altra sono perd strode po-
co agevoli, se i sindacati o 
le associazioni degli emi
grati non aiutano i ricor
renti nella stesura delle da 
mande. Piit giusto sarebbe 
chiedere ad ogni emigrato, 
al momento in cui inizta 
il lavoro nel cantone. se in
tende o no pagare I'imposta 
ecclesiastica, che ammonte-
rebbe nel suo caso a circa 
tantl e tanti franchl al me-
se o all'anno. Per chi fosse 
d'accordo di pagare, la ri-
scossione dovrebbe avvenire 
al di fuori delta fabbrica 
dove lavora, per impedire 
che il padrone (che riscuo-
tc I'tmposta alia fonte) sap-
pia chi dei suoi operai pa-
ga e chi non paga, interfc-
rendo cosi nella sfera es-
senzialmenle privata delta 
hberta rcligiosa. 

A Gii.evra, dote il regime 
di imposta alia fonte e en-
trato m vigore VI marzo dl 
quesl'anno, il tasso dell'im
posta ecclesiastica e dell'l 
per cento, ed essa dovreb
be venire riscossa, contcm-
poraneamente alle altre tm 
paste, dal datore di lavoro. 
La reazione dei lavoratori 
non si e fatta tultavta at-
tendere- in molte fabbrichc 
gli emigrati hanno dtchia-
rato collettivamente di non 
volere essere sottoposti al
l'imposta. ecclesiastica. Cib 
e di loro diritto, in quanto 
la legge cantonale precede 
che nessuno pud essere co 
stretto al pagamento di det 
ta imposta. 

I 
tmposta. | 

// problema si pone anche I 
altri cantoni della Sviz- 1 

I 
in 
zera e in altre nazioni, Ira 
cui la Germama. Esso e tan
to piu attuale in quanto il 
contatto con nuovi ambien 
tl porta molti emigrati ad 
abbandonare la religione piu 
o meno imposta loro dal-
lambiente in cui tnvevano 
prima di emigrare. 

Lungi dal sottovalutare 
questo problema, che a pri
ma vista potrebbe apparirt 
esclusitamente personate, ci 
sembra che debba essere 
collegato a tutta quella se
rie di difficolta di carattere 
psicologico che Vemigralo 
incontra nel nuovo ambien-
te. II ritenere cosa seria 
questo aspetto della vita 
dell'emigrato, non ci tmpe-
disce tuttavta di sottollnca-
re la necessita che la hber
ta religiosa di ogni emigra
to venga rispettata, anche 
e soprattutto per quel che 
riguarda il pagamento delle 
Imposte ecclesiastiche. (s.c.) 

Ci scrivono da 
STOCCARDA 

GH «incontri» 

del sottosegretario 

die non piacciono 

ai nostri emigrati 
Egregio signor direttore. 

vengo con questo mio tcritto per fare 
conoscere oil "Unita e di conseguenza at la
voratori ttaltani, come i problemi degli emi
grati vengono trattati dalle autorita compe-
tentu 

Voglio parlare appvnto della visita del 
sottosegretario agli Esteri, senalore Oliva, 
Come primo rUievo salta agli occhi U meto-
do antidemocratico con cui e stata organiz-
zata la mantfestazione (o piii pacchlanamen-
te definita: tncontro con la comunita emi-
grata). Non sono stati inutati i rappresen-
tanti sindacali e flduciar. italiani (che bene 
conoscono la situazione) o le associazioni 
assistenziali come VINCA ecc.„; e, quello 
che e piu singolare. non e stata invitaUu. 
Vemigrazione! Si, proprio Vemigrazione, tn 
quanto a rappresentarla sono stati ehiamaU 
i vari centrt italiani dl ispirazione confet~ 
tionale, le squadre calcistiche, ma di massa 
emigrata con libera entrata, neppure I'om-
bra, 

Ed ecco quello che ha detto it senalore 
Oliva. E' stato un vuoto discorso di 20 o 25 
minutl 11 cui contenuto era di fare solo 
rettorica, senza dir nulla. Un richlamo alia 
situazione grave del lavoro (che a suo pare-
re comincia ad andare meglio), un etogto 
a chi per Natale non e andato a casa, sal-
vaguardando il posto di lavoro e, infine, 
conclusione con la «speranza > di vedere 
riprendere la via deU'emigrazione a quelle 
migliaia dl persone che hanno perduto il 
posto dl lavoro. Una larvata posslbilita, ha 
detto, vt e anche per un lavoro in Patria. 

Da questo breve riassunto, appare evtden-
te la mancanza di buon senso da parte del 
governo e dei suoi dirigentL Noi emigrati 
vogliamo che le riforme dl struttura siano 
tatle per preparare il nostro rientro in Pa
tria, alle nostre case e vicino al nostri cari. 
Vogliamo che sia ripresa la via della rina-
scita del Sud e delle Hole e topnttutto vo
gliamo che Vemigrazione cesti o sia aperta 
solo a chi desldera emigrare. Queste Mono 
le cose che gli emigrati vogliono sentlre 
dal sen. Oliva o da chi per lui. Queste *ono 
le aspirazioni degli emigrati: essi non vo
gliono solo parole inflorate, ma fatti. 

Voglio concludere dicendo che per not 
tutti, riunioni o incontri dl questo ttpo, 
sono e rimangono vuote manifestazionl per-
sonalL 

A nome dl moltl lavoratori out emigrati, 
un caro taluto a/ITJnita che si batte per un 
mlgliore domani per tutti. 

LUCIANO MORESI 
(Stoccarda . GennanU) 
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