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I POPOLI IN LOTTA 

PER L'INDIPENDENZA 

I «gap » 

di Aden 
II colonialismo vecchio e nuovo dell'lnghil-
terra - Brulalila e inganno - Le forze poliliche 

A R A B I A Km 

Le famiglie degli ufTiciali 
e (lei soldati inglcsi residenti 
a Aden hanno cominciato a 
laseiare la citta, dove la ten-
sione si accresee di giorno in 
giorno. « La situazione 6 di-
ventata ii.tollerabilu », seri-
vono i (|uotidiani di Londra; 
ma il governo inglese finge di 
non rendcrsene conto, abbar-
bicato com'e alia speranza di 
far credere che tutto dipen-
de dall'attivita di • isolati 
gruppi di terrorist! » e di.sa-
strosamente deciso a manle-
nerc quella che viene consi-
derala una delle piii impor
tant! basi britannicbe c ad Est 
di Suez ». In realta, come ha 
dimostrato l'inchiesta della 
commissione deH'ONU che ha 
reccntemente visitato la eo-
lonia (e, si badi bene, chia-
matavi proprio dal governo 
di Londra che sperava in una 
sua mediazione fra il potere 
colonialista e le organizzazio-
ni indipendentiste di Aden), 
la dominazione inglese sul 
territorio e destinata a (inire, 
oppure si assistera ad un mol-
tiplicarsi degli attentat! at-
tuali lino a vederli sfociarc 
in una vera e propria guerra 
di liberazione: pur con tutte 
le difficolta di condurre una 
guerra del genere in una cit
ta che ha scarso entrotcrra, 
e per di piu mido e desertico. 

Londra dovrebbe ahbando-
nare complctamente la colo-
nia entro l'anno venturo, in 
cui e previsto il « pieno pas-
saggio dci poteri» al ' g o 
verno della federazione ara-
bica meridionale > (totalmen-
tc controllata dagli inglesi, 
s' intendc); ma cio che succe-
derebbe in tal caso e noto 
fin d'ora al governo inglese: 
una rivolta generale interna, 
con l'appoggio della quasi to
tality della popolazione, che 
spazzerebbe via in poco tem
po le artiliciali strutturc la-
sciate dai colonialisti. Per 
questo la situazione — pur 
restando caratterizzata da una 
cstrema tensione, dagli inces-
santi attacchi nazionalisti e 
da spictati attentat! di « con-
troterroristi » al scrvizio dcl-
ringhilterra — v aperta anco-
ra a diverse prospettivc. 

Aden 6 la piu piceola, c 
nello stesso tempo la piu po-
polosa. ricca e importantc 
« tessera» di quell'assurdo 
mosaico neocolonialista chia-
mato « Federazione dcll'Ara-
bia meridionale » che venne 
in\cntala dagli inglesi nel 
1959. cioe trc anni dopo la 
sconfitta di Suez, con lo sco-
po di garantirc al coloniali
smo di Londra una sopravvi-
venza stratcgica immediata-
mente a orientc del canalc 
e di conservarc eontempora-
neamente una sicura presa 
sugli scciccati petrolifcri del
la parte meridionale della pe-
nisola arabica. Questo proget-
to, che dovrebbe appunto por-
tare la federazione all'indi-
pendenza ncll'ambito del 
Commonwealth, e pratica-
mente rimasto finora sulla 
carta, mentre ha scatenato 
nella colonia di Aden la lotta 
per l'indipendenza che ormai 
il governo inglese e incapace 
di dominare, sia pure con gli 
eccidi. gli arresti, le depor-
tazioni e le torture. 

A proposito di qucsti siste-
mi che gli inglesi usano a 
Aden e appena il caso di ri-
cordare che anche alia Ca-

Solenne 
celebrazione 

di Gramsci 

a Roma 
In una solenne assise che 

si terra a Roma ai Tealro 
Eliseo martedi 14 maggio 
alle ore It^tO il PCI cele-
brera il 30. anniversarto 
della morte di Antonio 
Gramsci. Alia manifestazio-
ne, nel corso della quale il 
segretario generale del Par
tito, Luigi Longo, terra un 
discorso sul tema < Gram
sci oggi » parteciperanno il 
Comitate centrale e la CCC 
• I gruppi parlamentari co-
mufilsti. 

niera dei Comuni si sono avu-
te recentemente ripetute in-
terrogazioni sugli « illegali si-
stemi polizieschi > usati nei 
commissariati e nelle carceri 
di Aden, mentre la gia citata 
commissione tripartita del-
l'ONU (composta da un dele-
gato venczuelano, da uno del-
l'Afganistan e da un guinea-
no) ha dichiarato al terminc 
del suo sommario lavoro, som-
pre ostacolato peraltro dalle 
autonta inglesi della colonia, 
che la situazione di Aden e 
una prova di piu che la citta 
ha biso;»no che i colon al.sti 
se ne vadano, e al piii presto. 

Come si 6 detto, fu nel 1959 
che gli inglesi annunciarono 
la decisione di dar vita ad una 
federazione dell'Arabia meri
dionale. Ma si scateno imme-
diatamente la reazione degli 
anibienti arabi nazionalisti i 
quali chiesero e continuano a 
chiedere una indipendenza 
reale; e non un apparente 
passaggio dei poteri dalle ma-
ni del governo di Londra a 
quelle delle forze feudali del
l'Arabia del Sud. 

La progressione del nume-
ro degli « incidenti » causati 
durante gli ultimi anni dalle 
forze nazionaliste e, nello 
stesso tempo, la prova della 
forza del movimento naziona-
lista e dell'appoggio crescen-
te che esso riceve dalla popo
lazione della citta. Dal 1959 
al 1964 la protesta anticolo-
nialista si manifesto con una 
serie di scioperi e di dimo-
strazioni che si svolsero in 
modo abbastanza < normale »; 
ma dal '64 in poi agli scio
peri c alle dimostrazioni si 
accompagnano costantemente 
atti di sabotaggio, attentati, 
colpi di carattere « gappista » 
contro poliziotti o funzionari, 
o addirittura posti di polizia 
e altri uffiei amministrativi 
che sono l'ossatura della mac-
china repressiva colonialista 
a Aden. Nel '64 tali incidenti 
sono stati 36; nel '65 sono di-
ventati 286; nel '66 sono ar-
rivati a 510; nei primi quat-
tro mesi dell'anno in corso il 
numero e stato cosi alto che 
si pu6 parlare ormai di epi-
sodi di una continua guerri-
glia cittadina. 

Quali sono le forze prota-
goniste del movimento indi-
pendentista? L'organizzazione 
piii forte e senza dubbio il 
KLOSY — Fronte di libera
zione dello Yemen del Sud 
occupato — che e dirctto da 
due leader politici attualmen-
te in esilio. Uno di cssi e il 
dottor Abdul Qawcc Macka-
wcc. Fino al 7 marzo 1965 
egli 6 stato primo ministro 
dello stato di Aden: la sua 
posizionc fino ad allora era 
quella di chi sperava che la 
indipendenza reale potesse es-
sere raggiunta anche altraver-
so una certa collaborazione 
con gli inglesi. Ma ben pre
sto ogli si rese conto che era 
un'ambizione impossibile. AI-
cuni suoi atti di governo in 
favorc della popolazione ven-
ncro bocciati dal governatore 
britannico che il 25 settem-
bre 1965 licenzio definitiva-
mente Mackawce e i suoi mi-
nistri. L'altro leader del FLO-
SY c Abdullah Al Asnag, che 
e contemporaneamente il ca
po del Partito socialista popo-
lare di Aden (1'unico partito 
scriamente organizzato e pre-
parato della colonia) e della 
confederazione dei sindacati. 
Aderiscono al FLOSY prati-
camente tutti gli 80.000 yeme-
niti che sono occupati nel 
porto e nelle altre imprese 
di Aden. 11 FLOSY, che ini-
zialmcnte si era manifestato 
perplesso di fronte alle pro-
postc di lotta armuia, ha poi 
aderito al tipo di guerriglia 
che viene condotta nella citta 

Altra forza determinante e 
il N F L — fronte di liberazio
ne nazionale. E' stata questa 

la prima organizzazione che 
ha parlato della necessita del-
rinsurrezione antinglcsc Al-
cune iniziali incomprensioni 
e divergenze fra i due movi-
menti sono attuslr.iente su-
perate in larghissima misura; 
e non e'e dubbio che se gli 
inglesi decidessero di dar vi
ta pienamente giuridica al 
loro fantoccio o si mostras-
sero decisi a non laseiare 
Aden, la unita delle due or-
ganizzazioni si cementerebbe 
in modo ulteriore. 

Camillo Pisini 

GRAVISSIME RIVELAZIONI DELL'«ESPRESSO » 

Segni complottb con De Lorenzo 
per un colpo di Stato nel 1964? 

L'allora comandante dei carabinieri sarebbe stato autorizzato a preparare « piani d'emergenza » - Dovevano essere occupate le sedi dei partiti e arre-

stati i principal! uomini politici - l/operazione fu concertata in luglio, dopo la crisi del primo governo Moro - Drammatico scontro fra Segni e Saragat 

Sotto il titolo «Segni e De 
Lorenzo - Complotto al Quiri-
nale *. I 'Espresso di questa set-
timana pubbliva un servizio 
contenente gravissime rivelu-
ziuni — che esigono immedia-
tamente una smenlita o una 
conjerma da parte delle per-
itunalila chiamate in causa e 
i>uttolmeano inswme lesigenza 
di una indagine apprufundila e 
non reticenle — AH preparativi 
per un colpo di Stato che sa-
rebbero stati concordati nel lu
glio del 19U4 Ira l'allora Pre-
sidente della Repubblica Anto
nio Segni e l'allora comandan
te dei carabinieri Giovanni De 
Lorenzo. 

Si era, a quel tempo, nel 
pieno della crisi che aveva ro-
vesciato il primo governo Mo
ra. e che appariva di difficile 
suluzione, per i violenli contra 
sti suscitati dalle intimuziom 
d.c. ai socialisti. Secondo la ri-
costruzione falta dnU'Espresso. 
1/ 11 luglio il generale De Lo 
renzo avrebbe riunito presso di 
se, al comando dell'Arma, due 
generali di divisione. undid ge 
nerali di brigata e mezza doz-
zina di colonnelli, e U avrebbe 
informati di aver ricevuto da 
Segni Vautorizzazione a prepa
rare « i piani d'emergenza », 
condensati nel cosiddetto « pin-
no E.S. » (« emergenza S »), i 
cui particolari vedremo piii 
avanti. I partecipanti alia riu 
nione, tra i quali il colonnello 
Mario Filippi, « il cui nome e 
tornato nelle cronache delle id 
time settimane a proposito del 
fascicolo dedicatn dal SIFAR 
a Giuseppe Saragat », erano 
tutti, secondo TEsprcsso. lega-
ti a De Lorenzo. Egli « l i co 
nosccva personalmente da an
ni, da quando stavano con lui 
al SIFAR, e con tutti aveva 
conservato stretti legami, su-
perando le formalita gerarchi-
che, favorendoli nella carrie-
ra, nelle promozioni, nei tra-
sferimentt, ciascuno chiamato 
al momento giusto al posto 
giusto: di pari passo alia riar-
ganizzazione dei carabijiieri, al 
riarmo, al concentramento di 
tutti i battaglioni mobili in una 
unica brigata corazzata, arma-
ta modernamente, di tutto pun-
to, e finalmente convogliata a 
Roma per la sfilata del 2 giu-
gno ». Si trattava di tin « rap-
porto singolare, un rapporto 
senza precedenti, fatlo sollan-
to per " certi" ufficiali. per 
" quegli " ufficiali. quasi un ap-
puntamento preparato da mol-
to tempo ». 

Nel suo discorso, il genera
le De Lorenzo sarebbe par
tito dalla nota lettera inviata 
due mesi prima da Colombo, 
ministro del Tesoro, a Moro. 
contro le richiesle avanzate 
dai socialisti: « una lettera re-
sponsabile. meditata. che riflet-
te opinioni c preoccupazioni 
dello stesso Presidente della 
Repubblica ». De Lorenzo rife-
TI poi che Segni era preoccu-
pato della situazione politico 
ed economica. « Lc trattative si 
trascinano da renti giorm sen
za risultaio. II paese ha urgen-
te bisogno di un governo. di un 
energico interrento economico. 
II Presidente della Repubblica 
non pud permeitere che si con-
tinui cosi: ha data a Moro un 
termine ultimo, fino a sabato 
prossimo. Se per quel giorno 
Moro non gli porta I'accnrdo 
sul programma. il programma 
richiesto dalla congiunlura, Se
gni gli togliera I'incarico per 
il centro-sinistra e varera un 
governo di emergenza. monoco 
lore, costituito da tecnici e da 
militari. Non possiamo sape-
re come reagira il Parlamento: 
potra rotargli la fiducia con 
una larga maggioranza. e ma-
gari anche Vaslensione dei so
cialisti, come avrenne l'anno 
scorso con il gorerno Leone; 
oppure potra costituirsi una 
maggioranza di centro-destra. 
come nel I960, o addirittura nes-
suna maggioranza, e bisognera 
sciogliere le Camere e anda-
rc alle elezioni*. 

Era soprattutto per queste 
due tillirne ipotesi che Segni, 
secondo I'Espresso. .si preoccu-
para . II generale De Lorenzo 
informo infalti i presenti alia 
riunione che il Presidente gli 
aveva chiesto se era « in con-
dizione di garantirgli Vordine 
pubblico, di far fronte a mo-
rimenti di piazza come quelli 
di quattro anni fa > (il luglio 
I960 - n .d.r . ) . Gli ho risposto. 
disse De Lorenzo, « che siamo 
in grado di farlo, di garantire 
Vordine, a patto di essere au-
toTtzzati a preparare per tem
po i piani di emergenza ne-
cessari. II Presidente della 
Repubblica mi ha autorizzato, 
conta sulla dedizione e sulla ca-
pacita dell'Arma. Da questo 
momento, percib, dobbiamo con-
siderarci in permanente stato 
d'allarme. Le esercitazioni che 
abbiamo organizzato in queste 
due ultime settimane non de-
vono essere considerate un fat-
to di ordinaria amministrazio-
ne. Gli uomini derono essere 
mantenuti in stato cTemergen-
za e dobbiamo tenerci pronti 
per attuare in qualsiasi mo
mento il piano E.S. >. 

Che cos'era questo piano? E* 

sempre J'Kspresso a spiegarce-
lo. Si tratta di un vecchio pia
no, predisposto per le forze 
di polizia fin dai tempi di De 
Gasperi, ma periodicamente 
aggiornato e perfez'umato. «Pe; 
il II luglio 1904 le nnvita fun
damental! si riferivano alle 

" liste ". Uno dei punti cssen-
ziali del piano " E.S. " consi-
ste nella " occupazione delle 
sedi dci partiti e nell'arresto 
degli esponenti politici, e nel 
loro concentramento in alcune 
localita predetermwate ". Per 
la occasions, lc " liste " m/o 

r e si sono arriccliite. rispetto 
a quelle precedenti, di un lun-
go elenco di esponenti della 
DC. fino ad arrivarc al nome 
del piii famoso ministro degli 
Interni del dopoguerra. Mario 
Seelba. Le localita fissate per 
il "concentramento" erano Ge 

nova. Napoli e Palermo, e la 
destinazione finale era la Sar-
degna *. La riunione degh uf
ficiali fini a tarda sera dopo 
che De Lorenzo avrebbe detto 
fra l'altro: « Stiamo per vive-
re ore decisive. I.« nazione. 
tramite la piii alta autoritd. ci 

!i¥¥WVt 
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Un battaglione mobile corazzato dell'Arma dei Carabinieri du rante una recente celebrazione militare 

chuima e ha bisogno di noi ». 
Secondo I'articolo, il colonnello 
Mario Filippi avrebbe addirit
tura perorato la candidatura 
del De Lurenzo a ministro del
la Difesa nel governo nato dal 
colpo di stato che si prepara 
va. Un colpo di stato che poi 
non si fece piii. «. perche Sen 
in cedette uncora. e Moro e 
Saragat nmisero msieme un 
governo di centio sinistra s>. A 
sostegno della sua ricostruzio 
ne. /"KspresM) ricorda poi la 
lettera aperta a Segni apparsa 
su un scttimanale di estrema 
destra, <.< if cui direltare si e 
spesso vantato di avere fami-
luiri contatti con il generale 
De Lorenzo •». Nella lettera .si 
pnrfa di «. autorevoli personag 
gi v che riferivano - la Sua uc 
corata prcoccupazione per le 
cfnidiziom in cm stava caden 
do I'ltaha sotto il centio sini
stra » e ci si diceva in grado 
di a fare i nonu, mdicare i 
gmrni, e i luoahi degh mean 
In ». Sempre rivolta a Segni. 
la letteru aggiungeva ••<• Lei ci 
era stato descritto da perso 

naggi degni di fede come Vuo-
mo prcoccupato saltanto di 
trovare una via d'uscita dal 
marasma politico, economico e 
tociale del centro sinistra ». 

Quasi contemporaneamente. 
Xenni scrtveva .siiN'Awuui! che 
la sola alternativa che si era 
delineata ulla ricostituzione del 
centro sinistra era quella <•• d'un 
governo d'emergenza. affidato 
a personalitd cosi dette emi 
nenti. a tecnici. a wrvitori di 
smteressati dello Stato, cite 
nella realta del pnese qual e. 
sarebbe stato il governo delle 
destre, con un contenuto fasci 
stico - agrario - indiistriolc. nei 
cui confront! il ricorda del hi-
alio 19C>Q sarebbe impallidito v. 
Una seltimana dopo la con-
clusione della crisi, continua 
I'Espresso, il 7 agosto, Moro e 

Saragat si recarona al Quiri-
mile, per un colloquio con Se
gni. Fu in quella occasione, co
me si ricorderd, che il vecchio 
noma politico venue colpito da 
un attacco di trombosi. *. St dis 
se anche. piu tardi. che e'era 
stata uiia discussioiie accesa. 
un diverbio, che Segni prefen-
deia la promozione dj mi cer-
to amlmsciatore. e che Saragat 
si nfiutuvu Ci jn pero un uf 
ficutle dei corazzien, cli'era di 
sentinella sull'uscio. che nrii 
(/i.Nfinfmnente Smagat gridarc: 
" Bast a con queste prcpotenze. 
So tutto del l\ luglio. C'e ab 
bastanza per mandarti dinanzi 
all Alta Corte " ». 

Pui l«idi. quando Saragat 
era ()id Presidente della Re
pubblica. ed ci into sul tappeto 
le nomine dei nuovi cap't di 
slolo maggiore dcll'Esercito r 
della Difcvi. rn'erisce I'Ksprcs 
-.(i ;/ aeneriie Ds Lorenzii 
w r/ifesc dalle accuse che gli 
vemvawi nuissc dai suoi av 
versari. riiendicaiido a sc il 
merita di aver bloccato il col 
po di stato del 11 luglio. * Fui 
IO stesso a insistere con Se 
gni perclie mi coniiniicH.sse il 
nome del nuovo capo del go 
verno e la composizione del 
mmistero. E quando mi accor-
si dalla sua reticenza che egli 
aveva progctti ripo.sfi, o oddi-
rittura non ne aveva nessuno. e 
farneticava. forse gid mmato 
dal male, piotestai e lo dis 
suasi Evidenlemente. conclu 
de /"Kspn-sso. hanno creduta a 
De Lorenzo < se poi, unziche 

J punirlo. lo fianno promosso due 
anni dopo capo di stofo mag 
giore dcll'Esercito. A meno che 
non a sia un'altra spiegazio 
ne. a meno die i misteri del 
SIFAR (dei quali caminciamo 
da poco a intravedere la com 
plessitd) non nastondana altri 
fatti e altri nomi. E' quanta 
vedremo J>. 

Assieme alle lotte nel Sud 
maturano orientamenti nuovi 

Significativo panorama delle inquietudini ed anche delle idee nuove che si manifestano su problemi essenziali per I'avvenire del meridione - L'interes-
sante esempio di una mozione unitaria della quale venne impedita la votazione in un convegno di Reggio Calabria - DC e PSU di fronte alia nuova realta 

Nel precedente articolo de-
dicato al movimento rivendi-
cativo in atto nel Mezzogior-
no abbiamo tracciato un qua-
dro degli avvenimenti e degli 
obiettivi delle lotte nelle varie 
regioni. nelle fabbriclK; e nel
le campagne. Si tratta di lotte 
eon una ben preeisa caratte-
riz7azione di ciascuna di esse. 
nicnt'affatto un indistinto « pol-
\ crone ». Non meno interessnn 
ti appaiono alcuni fatti che 
stanno ad attestarc le insoffe-
renze. le inquietudini e ant he 
le idee nuove — sia pure 
contrastate — che matura 
no sul piano politico nell'attua-
le realta meridionale. Questi 
fatti stanno a dimostrare l'esi-
stenza di un proces«w al quale 
le lotte stes«;e potranno dare 
nuo\i svilupoi. 

Gia nellestate del 19G6 netti 
riflessi di questa maturazinne 
di idee nuove e di posizioni in-
teressanti per la ripresa di una 
lotta meririionalistica potevano 
essere registrati in una prima 
fase del lavoro dei comitati 
regionali per la programmazio-
ne economica. In questi comi
tati emersero serie resistenze 
delle regioni meridionali al pia
no governati\o e ai programmi 

clie di esso sono parte inte
g r a t e (Piano Verde, program
ma pluriennale della Cassa per 
il Mez?ogiorno. pi.ini delle 
a/iende a partecipazione sta-
tale). E' probabile che nelle 
critiche che in questo senso 
\ennero avanzate da forze me
ridionali interne alia coalizio-
ne go\ernati\a. abbiano pesa 
to in modo prevalente o addi
rittura determinante le prote-
ste « degli eselusi ». vale a di 
re delle popolazioni che il pia
no governativo —- in ogni re-
gione meridionale — taglia fuo-
ri di ogni progresso. Cio tut-
tavia. anche se co^tituisce un 
limite. non toglie importanza ai 
fatti cui ci nferiamo. Se le lot
te in corsn nt-l meridione sa 
prannn eol!egar«i — anche sul 
piano delle ri\endicazioni par-
ziali — alia problcmatica ai-
frontata d.ii comitati per la 
programma7ione potra essere 
^uperata Tattuale situazione 
nella quale non pochi sono i 
freni apportati dall'azione mi-
nisteriak* e burocratica. 

E* da rilevare che nel corso 
delle lotte dei lavoratori meri
dionali comergenze di rilievo 
\engono realizzate su un piano 
di vasta unita democratica pro

prio per il problema centrale. 
determinante e qualificanle 
dell'occupazione. Come mettere 
d'aecordo gli obiettivi del pia
no Pieraceini eon il calo del-
I'occupa/ione e con le prospet 
t i \c del tutto contrarie a que-
uli obiettivi? Anche chi era 
pronto ,i eiurare sulla bonta 
del Piano Pieraceini e porta-
to a chiedersi se gli strumenti 
previsti dal piano sono adegua 
ti agli obiettivi. in particolare 
a quello relati.o aH'occupazio-
ne. Partendo da questa verifi-
ea forze che sono interne alia 
coalizione governativa arriva-
no spesso ad una critica a fon-
do della programmazione go 
vernativa. 

i L'n esempio significativo di 
questo processo e degh sboc-
chi che esso ha ti sembra la 
mozione ebe venne elaborata 
nell'ambito dcll'asscmblea de
gli eletti e delle forze politi
cise e sindacali della regione 
calabrese che si e tenuta nel 
febbraio di quest'anno Presero 
parte a quel convegno parla
mentari. presidenti de'.le ammi-
nistrazioni provinciali. sinda 
ci. rappresentanti dei partiti. 
dei sindacati. delle Camere di 
commercio. del comitato recio-

nale per la programma/ione e 
cli altri enti. Fu un'oecasione 
per puntualizzare la gravissi-
ma situazione della Calabria 
che sta accentuando il suo di 
stacco non soltanto verso il 
Nord ma anche verso il Me/ 
7ogiorno nd suo complesso. Si 
parlo della crisi delle Industrie 
locali. dcirOMECA. della Ri 
vetti. della SAIMA di Vibo. del- [ 
la Ladoga di Catan/aro Man- j 
na. Fu ancora una volta docu 
mentato Io stato di crisi della 
agricoltura. Vennero ricorda 
ti una serie di studi quali la 
relazionc del professor Tagha 
carne. Ie conclu^ioni di un grup 
no di esperti prcsiedulo dal 
professor Manlio Ro^i Dona. 

In questa mo7ione la critica 
alia politica governativa era 
senza mevzi termini: <I,'a«:em 
blea — vi «.i h-iigc — ritiene 
che si ponqa la necessita di 
un nuovo indirizzo di politica 
rerso il Mezzoginmo e la Ca-
lahri.1 e — in rapporto a que
sta esipenza — sia indispen 
sabile la rcvisiane del piano 
quinquennale di sriluppo eco
nomico e del piano plurienna
le della Cassa per il Mezzo
ginmo che — accentuando lin-
dirizzo della concenlrazionc de 

Le giustificazioni dell'ispettore moralista 

Minigonne e «Fintollerabile visione» 
CTii indossa la minioonna. anzi, 

chi solamente ne ammette Vuso e 
ne sopporta la v'xsta commette 
< atti osceni» o. quanXo meno, 
«contrari aUa pubblica decen-
za* e pud essere quindi men-
minato per questi reati. Questa 
tesi strabiliantc. ampiamente »I 
lustrata e documentata. e del 
gioTiine ingegnere Giuseppe Chio-
to, 32 anni, il fuizionario del-
llspettorato della motonzzazio-
ne di Milano che, la scorsa set-
timana, ha rifiutato di ammettere 
all'esame di guida la signorina 
Damiana Somenzi, di professione 
indossatrice, la quale si era pre-
sentata a sostenere la prova in 
minigonna. 

Punto sul n r o dalle critiche op-
parse su tutta la stampa, Vinge-
anere Chiota ha compilato con 
Vaiuto di un actocato un lungo 
documento. .4ITini2io delle tre 
cartelle dattiloscritte e enunciaia, 
m forma difensita. la tesi: « Am 
mettere la candidata m mmiqonna 
ad un esame pratico di ouida si-
anificara mcorrere nel rcato di 
atti osceni >. Poi Io giustificazione 
enlra nei particolari: < La tenuta 
della candidata — si dice — la-
sciava tedere > nei momenti pro 
mocimentati della guida che Vesa-
minatore era tenuto a seguire con 
particolare attenzione < indumenti 
intimi della medesima (termine 
telle calze, giarrettiera-reggical-

ze, ecc), e che rappresentara e 
rappresenterebbe certamente una 
grave indiscrezione per chi sia 
costretto ad ispezionare, SVJ pure 
invdontariamente, detti indumen
ti irtimi >. Vingegvere infine, do
po aver lodato la funztonahtd e 
la probita dt quelh che ntiene 
ahiti piu opportum — tiene ci
tata come esempio la * tula del 
meccanico » — non <i accontenla 
comunqve di giustificare il suo 
punto dt cista ma. auspica. nel 
gran finale della sua perorazione, 
una Tiforma generale del costume 
e delle leggi perche c una volta 
per tutte vada risoito H tema dcl-
rammmibilitd delta licenza o,«o-
Iuta dealt abiti: ma non oitre I'm-

tollerabile limite delta ri.MOie 
delle parti pudende, o meyho — 
per eritare equivoci eufemismi 
— degli orgam e apparatt de-
stinati alle funzioni orgamche e 
al sesso ». 

Vmoegnere ha avulo paura. in 
somma. di nolare la leage se 
auesse sos'enuto con indij'erenza 
< I'mtoUeratnle ri.*ioie » di cahe 
e Qiarreltierc che egli rnchia di 
confondere con ah apparali de 
stinati alia nproduztone delta spe 
cie. Paure c confusioni, queste, 
che appaiono pit* che altro proble
mi personali del signor Chiota: 
sarebbe meglio egli si dedicassc 
seriamente aUa loro soluzione, 
prima di propugnare una soluzio-
ne finale in materia di minigonne. 

gli investimenti in alcune arce 
— condannano la Calabria, as
sieme ad altre larghissime par
ti del Mezzogiornn. a zona di 
degradazione e di sottosvilup-
po. aqgrarando ulteriormente 
gli attuali squilibri interni del 
pae.^e e dello sfcsso Mezzo 
giorno *. 

Da questa critica la mo/ione 
si muoveva per formulare al
cune * direttrici di sv iluppo » 
p-T la Calabria, indie .indole nc i 
seguenti punti: 1) Difesa del 
suolo. 2) S\ iluppo di tin'agn 
roltura modcrna sulla base di 
mi^ure aventi i seguen»i obiet
tivi: â  rim<i7ione di tutti gli 
nstacfili che frenano lo svilup 
|K> dell'a/ienda enntadina: b) 
estcnsioiic del piano irriguo 
elie il piano della Ca«^a per il 
M<'7/osiorno — vittohnea la 
ste^a mozione — hmita ad 
appena 14.000 cttari: e) inve
stimenti nelle 7one collinari 
per favorire il seirgere di a7ien-
de «ilvo pa"=torali: d) i^titU7io 
ne di adeguati strumenti tecni
ci Ota7ioni ^penmentali. eon 
dotte ?grarie. etc) . 3) Promo 
7ione di una seria politica di 
indu^triali77a7ione. Tn questo 
^cn^o venivano indicate una 
^erie di mi^ure per le industne 
in cri^i e per una nuova qua 
hfica/ione della pre=en7a del 
le imprese a partecipa7ione <;ta-
tale. 4) Valori77a7ione turisti 
ra. pur * r.on eonsidt rando il 
turUmo unico elemento di una 
politica di sv iluppo *. 

Questa mo7ione venne firma-
ta da tutti i eapi gruppo del 
Consigho comunale di Reggio 

I Calabria che era stato promo-
tore dei convegno. Ma la stes-
sa mo7k>ne non venne messa 
ai voti del convegno calabrese. 

Perche. dunque. parlarne? 
In realta anche questo fatto 
ci sembra significativo. I.a mo 
zione era stata firmata dai 
rappresentanti dei partiti di 
governo assieme a quelli della 
opposi7ione di sinistra. Dietro 
le quinte del convegno. pero. 
dirigenti politici della coalizio
ne di centro sinistra si misero 
in allarme e ne impedirono la 
votazione. Ma lc affcrmazioni 
della mozione rimangono: es
se riflettono uno stato d'animo 
delle forze politiche calabresi, 

anche di quelle del centro si 
nistra. oltre che una pressione 
che vie ne dai lavoratori dalle 
|)opola/ioni che difiicilmente 
l>otra essere eontenuta dal tra 
sformismn e dal palernalismo 
ministeriale. E questo non c-
certamente un caso isolato al
ia Calabria. 

Di fronte a qu.iiito avvieiu-
nel Mez/ogiorno i partiti del 
centro sinistra stanno prenden 
do una posj/ione diversa. I,a 
IX' ri|K-te eon monotonia le 
proprie vecchio posizioni. sen 
/a aleuna ncerca di novita: 
<=ollecita/ionc di interventi de 
gli industriali del Nord. incen-
tivi e infrastrutture. L'acutiz-
7.1 rsi della «-itua/ione meridio 
nale h;« pero avuto dei riflessi 
in alcuni ultimi discorsi dcllon. 
Colombo che di essi c apparso 
prcoccupato Anche da parte 
del'.a Mnistra dc si va accen
tuando il tentativo di una mag 
giore presenza nel Sud ma sen-
7a ancora enunciare !ina nuova 
politica mendionahstica. 

II partito socialista unif.cato 
tende — in quest'ambito — a 
differenziarsi e crediamo non 
soltanto per ragioni elettora 
li. La rivista Argomenti soeiait 
sti legata al ministro Mancini 
ha srritto nel suo numero dl 
aprile- che c la politica fonda 
I' Mii poli di sv iluppo... si e 
rivelata incapace di rompcre 
il eirrolo v:7io^o della politi
ca di elemosine >. II PSU non 
membra pero u^cire da queste 
criticho interessanti ma ancor 
molto timide: se vorra colle-
garsi alia realta meridionale 
dovra rivederc molte imposta-
zioni che vennero di moda 
quando si trattava di entrare 
nella famosa < stanza dci bot
tom >. 

In definitiva lo sv iluppo del
le lotte rimane determinante 
per far maturare in pieno le 
idee nuove che circolano lar-
gamente nel Mezzogiorno. Que
ste stesse lotte aprono — tal-
volta impongono — un dialogo. 
un incontro cd anche uno scon
tro nuovo tra le forze democra-
tiche e di sinistra, per un ri-
lancio unitario dell'azionc me-
ridionalistica. 

Diamante LimW 
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