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La crisi idrica 

L'acqua 
che scotta 

Ad Ancona i slala razionafa, in Sicilia si 

Ricostruiamo le rodici politiche del tentativo di colpo di stato ne 11'estate del '64 

lotta per il dirifto di 
seggia - Anni perduti 

here, a Milano scar
ed errori da rivedere 

Una settimana fa, ad An
cona, l'acqua e stata razio-
nata: si son dovuti chiudere 
due pozzi inquinati da infil-
trazioni marine cariche di 
idrocarburl. La vergognosa 
storia del quartiere operaio 
di Borgonuovo di Palermo 6 
stata ricordata di recente 
anche da un settimanale mi-
lanese che ha puhblicato, tra 
l'altro, la foto di una botti-
glia d'acqua sul cui fondo 
galleggiavano vermi. 

Acqua inquinata, ma an
che acqua che manca del 
tutto. A Licata, la popola-
zione, stanca e assetata, si e 
rifiutata, nella scorsa pri-
mavera, di votare. In altri 
comuni delta Sicilia, ci si 
batte, nel tempo delle auto-
strade e delle locomotive su-
per-veloci, per il diritto di 
bere: migliaia di donne in 
piazza a Marsala, a Castelve-
trano, a Palma di Monte-
chiaro. 

Acqua che manca, e diffu-
•o allarme per l'acqua che 
manchera: nella evoluta Mi
lano si parla dell'imminen-
te crisi idrica. II problema e 
ormai serio per tutte le gran-
di citta e pud presentare 
aspetti piii drammatici di 
quello dei trasporti. Entro i 
prossimi cinque anni, co-
munque. gli elementi nega-
tivi di una situazione che sta 
maturando da tempo, esplo-
deranno 

Con la legge n. 129 del feb-
braio 1963. il ministero dei 
Lavori pubblici e stato auto-
rizzato a predisporre un pia
no regolatore generale degli 
acquedotti. II piano doveva 
essere deliberato entro due 
anni: ne sono passati quasi 
cinque, sono state necessarie 
delle proroghe per coprire 
1'inerzia governativa. Alia 
fine, nell'ultimo anno, un 
gruppo di tecnici e stato 
messo al lavoro sotto 1'as-
sillo delta fretta ed il piano 
c stato presentato. Ma i ri-
sultati, condizionati dall'in-
curia prima, dalla frettolo-
sita poi e dallo spirito bu-
rocratico e centralizzatore 
sempre, sono statl triste e 
clamorbsa conferma della 
inefficienza e dei mali del 
centralismo statale. 

Dal 22 novembre e comin-
ciato l'esame delle osserva-
zioni crltiche. numerose. 
presentate at piano da molti 
Comuni e da molti Comitati 
regionali per la program-
mazione. tagliati fuori. gli 
uni e gli altri, da ogni par-
tecipazione alia redazione 
del piano e anche da ogni 
consultazione. con risultati 
estremamente negativi. Per 
fare un solo esempio, la tra-
dizinnale c logica utilizzazio-
ne delle acque del Reno, per 
Bologna cd il suo circonda-
rio. c stata stravolta. 

Tutto cid non dipende cer-
to dai tecnici prcposti alia 
redazione del piano, ma dal 
fatto che essi sono stati co-
stretti. da un lato. ad agire 
nel quadro di burocratiche 
direttive ministerial! (tabel-
1P di consumo pro - capite 
fornite da Roma, e discuti-
bili estrapotazioni statistiche 
sugli incrementi demografici 
che hanno portato a previ
sion! talvolta persino ridi-
cole) e ad operare, in secon-
do luogo, staccati dalla real
ta e dalle elahorazioni gia 
fatte dagli Enti locali. che 
pur gestiscono i 4/5 degli ac
quedotti esistenti. Ne sono 
derivati errori assai gravi 
•ia nel calcolo delle ipotesi 
di sviluppo dei consumi. sia 
nelle soluzioni operative e 
neeli interventi proposti. 

tl piano regolatore degli 
acquedotti e le sue previsio-
ni sono stati elaborati pre-
scindendo dai programmi di 
mtilizzazione delle acque per 
nsi agricoli ed industriali: 
« — cosa ancor piu grave — 
in contrasto col preciso 
mandato, in proposito. della 
legge del '63. Le conseguen-
ze sono prevedibili; si ri-
tchia di mettere in piedi 
uno strumento che — a pre-
scindere dai suoi difetti in
tern! — risultera presto vec-
chio e superato. semplice 
impaccio hnrocratico. 

A questo punto occorre 
trarre delle conclusion! ge-
nerali e immediate. I vizi 
nei dati di partenza (demo
grafici, sui consumi medi 
pro-capite, ecc.) delle pre-
visioni, nelle soluzioni ope
rative proposte che spesso 
trascurano le elaborazioni 
snggerite da una plurien-
nale esperienza dei Comuni, 
e la grave carenza di un'ar-
tnonica previsione delle esi-
genze di tutti i consumi idri 
ci e degli interventi neces-
sari per gli inquinamenti e 
lo smaltimento dei rifiuti li-
quidi. hanno una comune ori-
gine. 

Lo Stato centralizzato 
(dietro il quale sta il pre-
•alere degli interessi dei 
gruppi economlci privilegia-
tl) non ha in se la possibi

lity e la snellezza per inter-
venire e programmare gli 
interventi con quella ade-
renza alia realta locale che 
e- necessaria. La Regione, 
un potere locale responsa-
bile politicamente di fronte 
alio popolazioni, sottoposto 
alia pressione oggettiva rav-
vicinata della realta locale 
e collettiva, si ripropone non 
come un mito, o una co-
struzione ideologica, ma co
me un'esigenza oggettiva e 
urgente. 

Per quanto riguarda il 
piano regolatore degli ac
quedotti, la cui approvazio-
ne porta con s6 la non am-
missibilita di progetti ad 
esso non conformi per un 
arco di tempo di ben 50 an
ni, l'esigenza prima ed ir-
rinunciabile e che si prov-
veda. in sede di esame delle 
osservazioni, ad una cor-
rezione calma e ponderata 
che tenda a modiflcare le 
soluzioni piu criticate e a 
dare comunque la massima 
elasticity possibile alle solu
zioni tecniche e snellezza 
alle procedure di revisione. 
Inoltre 1'attenta e seria ri-
considerazione delle scelte 
del piano non pu6 slgnifica-
re — anche se dovesse pren-
dere piu tempo del previsto 
— fermare gli interventi im-
mediati 

Su questo terrcno urge 
— approvato o no il piano — 
predisporre e approvare la 
legee flnanziaria secondo le 
indicazioni dell'art. 5 delta 
legge del '63, con una dota-
zione flnanziaria che potreb-
be anche essere aggiornata 
in seguito a seconda delle 
modifiche che potranno ren-
dersi necessarie nella previ
sione globale. Qui bisogna 
intervenire subito, se non si 
vuole restare sordi ai tristi 
fatti di cronaca di questi 
giorni. 

Alarico Carrassr 

L'ombra dei generali 
dietro la lettera • ultima turn del minis tro Colombo 

La segreteria del PCI avverti subito la gravita della situazione venutasi a creare con le dimissioni del governo Moro, lanciando 
un appello a tutti i lavoratori affinche vigilassero contro ogni degenerazione autoritaria — II ricatto della Democrazia Cri-
stiana agli altri partiti del centro - sinistra — La stampa borghese voleva la « maniera forte » — Lo zampino della NATO 

Venerdi 12 giugno del 1964. 
a Roma, la stazione Termini 
era deserta; un forte sciopero 
nazionale dei ferrovieri aveva 
bloccato il via vai dei treni e 
dei viaggiatori. Proprio quella 
mattina, anche gli edili aveva-
no annunciato uno sciopero 
nazionale. i volantini a firma 
FILLEACGIL giravano nei 
cantieri. In un'aula del Palaz
zo di Giustizia si trascinava il 
processo a Felice Ippolito. ex 
segretario generale del CNEN; 
era uno degli argomenti del 
giorno. insieme aU'istruttoria 
aperta dalla magistratura sar-
da sulla morte di un giovane 
pastore di Fonni. Giuseppe 
Mureddu. rimasto vittima di 
un c interrogators » della po-
lizia nel commissariato di Or-
gosolo. In quel venerdi pome-
riggio. alia Camera, il presi-
dente del Consiglio Moro ten-
ne un discorso la cui gravita 
e pericolosita venne imme-
diatamente awertita dai par-
lamentari dell'opposizione de-
mocratica. II giorno dopo. 
V Unit a uscl con un titolo di 
prima pagina a nove colonne: 
c Svolta a destra - in pqlitica 
economica >: neU'editoriale. 
Mario Alicata scriveva: « Sia-
mo. questo e" il punto. ad una 
svolta nell'orientamento del 
governo. Una svolta conserva-
trice, una svolta a destra. II 
PSI nnn pud far finta di non 
accorqersene 0 vuol forse 
farsene complice? ». 

Era. quel discorso brutale di 
Moro. Tinizio di una mano-
vra politica che avrebbe por
tato i socialisti ad • accettare 
un ulteriore, pesante condi-
zionamento come prezzo della 
loro permanenza al governo. 
Ed insieme Tinizio e la piat-
ta forma ideologica di quei 
quarantuno giorni che avreb-
bero portato 11 paese, attra-
verso una ambigua crisi di 
governo, sull'orlo di un colpo 
di stato militare. Tl presidente 
del Consiglio, dunque, tentd 

quel pomeriggio alia Camera. 
di far passare l'esplicita ado-
zione, da parte del governo, di 
una t strategia congiuntura-
le > che avrebbe completa-
mente rovesciato la massima 
parte degli indirizzi program-
matici fino ad allora sostenu-
ti (almeno a parole) dal cen-
trosinistra. Alia radice di 

Colombo 

questa « svolta > era il ricatto 
che il ministro del Tesoro Co
lombo aveva lanciato al go
verno nella sua famigcrata 
lettera del 15 maggio: * o 
blocco salariale o crisi di go 
verno » aveva scritto Colombo 
(una posizionp concordata. pa 
re. con lo stesso presidente 
della Repubblica Segni: e che 
comunque era il frutto di una 
azione concordata. anche sul 
piano internazionale per im-
primere ai ritmi anticongiun-
turali italiani una ancor piu 
marcata fisionomia monopoli-
stica ed antioperaia). Moro 
faceva addirittura un passo 
avanti rispetto alia < linea Co-
lombo-Carli»: annunciava nuo-
vi prowedimenti di tipo con-
giunturale, relegava definitl-
vamente le riforme nei «tem
pi lunghi», precisava i termi

ni dell'attacco all'autonomia 
del sindacato, chiedeva ai 
sindacati l'adesione alia test 
del € risparmio contrattuale ». 

La risposta dei lavoratori ar-
riva a Moro due giorni dopo. 
Nella mattina del 14 giugno. la 
CGIL celebra a Roma il suo 
ventesimo anniversario. * Ci 
batteremo contro oqni razzia 
sui salari» — dice il segreta
rio generale Novella nella sua 
relazione —, «non abbiamo 
alcuna propensione a divenire 
un sindacato-padrone >. Fer
nando Santi ribadira. qualche 
giorno dopo. il no del sindaca
to unitario alia linea Carli 
ed al «risparmio contrattua
le >; intanto nuove categorie 
proclamano to sciopero; tessi-
li. medici. mutualistici. tipo-
grafi dei quotidiani. 

Nella mattina del 19 si ha la 
prova provata di quella cospi-
razione monopolistica che 
muoveva i fili dplla c politica 
dei redditi > che auspicavano 
Colombo. Carli e Moro. II Con
siglio dei ministri. che doveva 
riunirsi per decidere le misu-
re anti-congiunturali. viene 
rinviato di una settimana; al 
suo posto d convocata una 
riunione dei ministri finanzia-
ri col vice presidente del MF.C 
Robert Mariolin. E' un colpo 
di scena scandaloso La riu
nione avvienp alia Farnesina 
prevnti. nlfre a Mariolin e 
ai ministri dri dicasteri finan 
ziari. anche Moro. Nnnni e 
Carli In pratica. il MEC det-
ta al governo italiano il suo 
ultimatum in materia di poli
tica economica. Marjolin vuo
le: 1'assicurazione che si rea-
lizzi la « politica dei redditi ». 
vale a dire un contenimento 
dei salari fcol blocco del con-
gegno della scala mobile): il 
contenimento in un massimo 
del 5% dell'aumento delle spe-
se pubbliche. non solo del bi-
lancio statale ma anche di 
quelli degli Enti locali. 
. Nei giorni che vanno dal 20 

al 24 giugno la lotta tra le 
masse lavoratrici e la pressio
ne reazionaria del governo 
Moro aumenta in tensione. 
Giorgio Amendola, intervenen-
do alia Camera per il gruppo 
comunista. ribadisce 1'intenzio-
ne della classe operaia ilalia-
na a non far passare la po
litica di Moro e insieme an-
nuncia il voto contrario del 
I*CI sul bilancio semestrale 
dello Stato. c Cambiare il go
verno Moro con la lotta delle 
masse * — indica Luigi Lon-
go al CC del PCI. ribadendo 
come 1'evoluzione del centro-
sinistra minacci di degene-
rare in un nuovo tipo di auto-
ritarismo e fissando come 
sbocco politico alia combatti-
vita dei lavoratori la costru-
zione di una nuova maggio-
ranza attorno ad un program-
ma organico e positivo di rin-
novamento. Due giorni prima. 
le due gramli manifestazioni 
popolari a Reggio Emilia e 
Bologna, indette dal PCI per 
commemorare il Ventennale 
della Resistenza. aveva no rt-
badito Ia continuity di quei 
valori democratici che pro
prio in quei giorni le ma-
novre della DC mettevano In 
forse. Lo stesso ministro de
gli Esteri Sara cat. in un arti-
colo. aveva attaccato i sin
dacati pnnpndoli di fronte al 
ricatto conrindustrialp che lui 
sembrnva aver complPtampn-
te accettato' o blocco dei sala
ri o disoccupa7ione. 

Si arriva cos! al pomeriggio 
del 25 giugno. Nell'aula di 
Montecitorio. grazie ad una 
serrata azione condotta dal 
Gruppo comunista. il governo 
viene messo in minoranza sul 
problema della scuola priva-
ta. La Camera respinge (con 
288 no contro 221 si e 56 aste-
nuti) il capitolo 88 dell'arti-
colo 33 del bilancio. che il mi
nistro della P.I. aveva desti-
nato al finanziamento — il-" 
legittimo — della scuola me

dia privata. Votano contro 
PCI. PSIUP e destre: a favo-
re i soli dc; astenuti PSI. PSDI 
e PRI. Si apre immediatamen-
te il problema politico della 
sopravvivenza del governo; 
febbrili consultazioni hanno 
luogo nello studio di Moro. 
alia Camera, tra i dirigonti 
della DC e quelli degli altri 
partiti di centro-sinistra. Alle 
ore 17.35 di venerdi 20. dopo 
una giornata di affannose 
trattative ed attese. il gover
no Moro da le sue dimissioni; 
un'ora e mezzo dopo il presi
dente del Consiglio comunica 
la sua deeisione al Quirinale. 
Al CC del partito comunista. 
riunitosi alle 10 di quella mat
tina. Palmiro Togliatti. nel 
prooorre che la seduta venga 

De Lorenzo 

rinviata di qualche giorno per 
fronteggiare la nuova situazio
ne politica venutasi a creare. 
pronuncia un discorso riven-
dicando al paese una nuova 
politica ed una nuova maggio-
ranza. « 11 compagno Nenni — 
dice tra l'altro Togliatti — pa
re abbia detto ad uno dei no-
stri compagni che non si sa 
cosa capitera fra Ire mesi. 11 
compagno Nenni, in realta. vi-

II Concorde supersonico pronto al collaudo 

PARIGI — 2300 chilometri orari , duemila metri qua-
drati d i superficie, 166 tonnellate e mezzo d i peso, 
capacita per 132 passeggeri e vo lo a quota 20 mila 
metr i : questo e il Concorde, il pr imo supersonico com-
merciale del mondo, presentato alia stampa inter
nazionale neH'aeroporto parigino di Orly. Costruito 
in cooperazione franco-britannica dalla Sud Aviation, 

il grande aereo potra entrare in servizio ai primi 
del ' 7 1 . Gia si studia una variante per giungere a 
200 tonnellate con possibilita d i trasportare 170 pas
seggeri. La velocita non sara invece aumentata ulte-
riormente perche le leghe a base di al luminio (di 
cui e composta la corazza del Concorde) sopportano 
soltanto un attrito f ino a 2500 chilometri orari. Quat-

tro circuiti d i climatizzazione manterranno la tern-
peratura in cabina a 22 gradi. L'aereo sara guidato 
da un calcolafore elettronico (tranne che in fase di 
decollo e afterraggio) perche I'uomo e troppo lento 
per poter intervenire tempestivamente sui comandi 
quando vola a una tale velocita. Quindi i 132 pas
seggeri e meglio aff idarl i al computer. 

TROPPO VEL0CE PER L'UOMO.
SARA' GUIDATO DA UN ROBOT 

Presentato a Orly, l'aereo potra entrare in servizio nei primi mesi del 7 1 , con 3 anni di anticipo sul concorrente USA 

Nostra seirizk) 
PARIGI. 12 

€ Questo aereo casta quat-
tro volte tl castello dt Versail
les > commentavano ieri i tec 
nici della Sud Aviation, guar 
dando con affetto la loro ul
tima creatura. il primo super
sonico commercials del man 
do, 001. owero U Concorde. 
II prototipo. presentato a Orly, 
porta la sigla F. WTSS. II se 
condo delta serie, 002. uscird 
ai primi deWestate dalVhangar 
in cui lo stanno montando. a 
Filton, in InghUterra, Gli ame-
ricani guardano con una certa 
prcoccupazione: il loro primo 

supersonico commerciale. Boe
ing. 2707, sara pronto per il 
volo di linea soltanto nel 74. 
71 Concorde sard invece a di-
sposizione delle compagnie fin 
dal 71 . 

Eppure 9 Boeing ha gid 115 
prenotazioni, contro le 74 del 
supersonico franco-britannico. 
E' una battaglia, ormai, piu 
che tecnica. finanziaria e in-
dustriale. Quanti aerei sapra 
produrre Vuna o VaUra parte 
ogni anno? A che livetto di pre 
stazione? Con quali prezzipas-
seggero ? In questo senso il 
piu temibile concorrente non 
& il 2707, che si affaccera sui 
campi di atterragaio con un 

sensibile ritardo. ma un altro 
Boeing, tl 747. che sara ulti 
mato anch'esso entro U "71. 

II 747 non 4 un supersonico. 
& un reattore da grandi distan 
ze. Perd pud trasportare 490 
passeggeri. Se riuscira a risol 
vere Q problema della veto 
cita (e quindi delV'autonomia 
di volo) e a compiere senza 
scalo il percorso Roma-New 
York, allora per U Concorde 
saranno guai seri. Perchi. e 
evidente, un passaggio sul su
personico sard carissimo, 
mentre sul gigantesco Boeing 
747 risulterd piu contenuto. 

Ma Vindustria Jrancese (cosl 
come la controparte inglese) 

sa quel che mette in cantiere 
Nel '59 (febbraio, se non an 
diamo errati) lancid sul mer 
cato il Caravelle. Era 3 pri
mo reattore di linea su medie 
distanze. La Lockeed propone 
va. quattro mesi piu tardi. 
{'Electra, wno splendido qua 
drielica. Vn grande aereo, ma 
era Vultimo di un'epoca. 11 Ca
ravelle invece era il primo 
della successive. E I'Electra 
non trovd mercato. Potrebbe 
accadere lo stesso con tl 
Boeing 747. 

Una riflessione: Vepoca dei 
reattori 4 durata meno di die-
ci anni. Quanto durerd quella 
dei supersonici? Gid gli Sta

ti Uniti. nel loro progetto (che 
Johnson ha fatto finanziare 
per 180% dal governo, perche 
fosse finito U meno possibile 
dopo il Concorde) adottano un 
materiale finora inusitato. il 
titanio, che permetterd velo-
citd di 3X100 chilometri orari 
(contro i 2300 del supersonico 
franco britarniico); e montano 
ali a geometria variabile. 

Quesfultimo elemento perd 
non sembra decisivo. 1 tecnici 
della Sud Aviation, che hanno 
messo a punto il Concorde, 
gid progettano un commercia
le con decollo verticale. Secon
do loro k questa la via del fu-
turo. Lo battaglia, comunque. 

sard accanita. E Vuna e lal-
tra parte dovranno sempre fa
re i conli con lo sviluppo della 
aeronautica civile sovietica. in 
questi anni impetuoso. 

Resta U fatto che il Concor
de ormai esiste, che tl 28 feb
braio volerd per il coUaudo. 
€Con U nostro supersonico — 
annunciano i tecnici — sard 
possibile partire da Orly alle 
9 di mattina, sostare a New 
York per mezza giornata di 
affari e rientrare a Parigi in 
tempo per ascoltare il concerto 
jazz di mezzanotte in rue de 
la Hachette*. 

Albert Bonnet 

re con due paure: la paura. 
che sempre esprime nel modo 
piit aperto. della cosiddetta 
destra; e un'altra paura. di 
cui forse non parla. cost aper-
tamente, ma che forse e piit 
forte anche della prima, la 
paura di un confronto del suo 
partito con il corpo elettora 
le ». 11 PCI. dunque. indice in 
tutto il pae<;e migliaia di co-
mizi. Kntrano in sciopero na
zionale grandi e forti catego 
ne di lavoratori: i braccianti 
pugliesi. i ferrovieri e i poste-
legrafonici. i tessili e i poli-
grafici: a Bologna. 30 mila 
lavoratori manifestano in piaz
za Miggiore. dove parla il 
segretario della CGrL Luciano 
Lama. 

L'ltalia reale. l'llalia della 
gente che lavora. raccoglie 
1'appello del Partito comu
nista per dare uno sbocco 
unitario e democratico alia 
crisi aperta • dal prepotere 
politico della Dc e del gran
de capitale finanz.iario. Ma 
ecco che un'altra trama. ncl-
l'ombra, comincia a tessersi 
ed a sovrapporsi alia dialet-
tica politica dei partiti. II 27 
giugno. a neppure ventiquat-
tr'ore di distanza dalla caduta 
del governo Moro. il genera
le Adamo Markert convoca 
nel suo comando della prima 
divisione dei carabinieri Pa-
strengo. a Milano. alcuni alti 
ufficiali (I'cpisodio e narrato. 
nei dcttagli. dal generale Co 
simo Zinza nella sua deposi 
zione al processo Espresso De 
Lorenzo). Em no presenti il 
generale Remo Aurigo. il co 
lonnello Dino Mengarelli. il 
colonnello Luigi Pasqualino. 
il ten. col. Giuseppe Palumbo. 
il col. Tommaso Ciravegna. 

.il ten. col. Sante Mantarro. il 
col. Sabino Menichetti, e lo 
stesso Zinza. «Ct fit conse-
gnato un fascicolo — testimo-
nia Zinza — del quale ancora 
ricordo la copertina azzurra. 
Conteneva un elenco di per-
sone. Per curiositd le contai. 
erano 44, con name, cognome 
e indirizzo... Dovevano essere 
prelevate di notte dalle abita-
zioni, avviate all'aeroporto di 
Linate, custodite in un appo-
sito ambiente e poi trasferite 
in aereo in una localitd che 
non era comunicata ». Quelle 
localita. lo ha rivelato il no
stro giomale ieri. erano 
in Sardegna: 1'isola Asi-
nara e Castiadas. Era sta
to il Sifar. ammette il gene
rale Zinza. a preparare quel
le liste e a trasmetterle al-
I'Arma dei Carabinieri. vale 
a dire a De Lorenzo. In quel
lo stesso giorno (la testimo 
nianza c questa volta del set
timanale l'Europeo) nell'uffi-
cio del capo di stato maggio-
re dell'Arma della divisione 
Ogaden a Napoli. un ufficiale 
del Sifar recapito le «liste 
nere > che riguardavano il 
sud. Furono convocati i colon-
nelli Evelio Camerini (legione 
di Salerno). Italo Giovannitti 
(Messina). Fazio (Palermo). 
Vendola (Ban); furono orga-
nizzati rapidissimi controlli de
gli indirizzi degli « elencati ». 
segnalando al centro le varia-
zioni di domicilio; ci si muni 
di passe-partout per aprire, 
di notte. taluni portoni. 

Un milione di operai del-
lindustria sono intanto in lot
ta: in Puglia interminabili co
lonne di braccianti manifesta
no per il rinnovo del contratto 
della categoria; centinaia di 
migliaia di persone. in tutta 
Italia, partecipano ai comizj 
ed alle manifestazioni indette 
dai comunisti. La segreteria 
del Pci. in un suo comunicato 
datato 29 giugno. ammonisce: 
«La Segreteria del Pci de-
nuncia il fatto che gruppi 
apertamente reazionari appro-
fittino delle attuali difficoltd 
per ritolgere un attacco con
tro le istituzioni democratiche 
e repubblicane. e in questo 
modo preparare I'avvento di 
un regime autoritario. Tutte 
le forze democratiche, le mas
se popolari e in prima linea 
le organizzazioni della classe 
operaia sono tenute alia piu 
grande vigilanza. Ogni tenta-
tiro aperto e minaccioso di 
riolare la legalitd repubbli 
cana dere trorare e trovera 
nella vnitd del popolo sul ter 
reno della democrazia la ri
sposta che lo stronchi sul na-
scere v Soltanto oggi. che le 
ignobili trame cgolpisto stan
no venendo alia luce tassello 
dopo tassello. completando il 
mosaico d'uno dei momenti 
piu pericolosi per resistenza 
stessa della Repubblica. si 
puo constatare quanto quel 
coraggioso. nobile appello del 
Partito comunista a salva-
guardia della democrazia cot 
pisse nel segno, radiografas-
se la situazione in tutta la sua 
gravita. 

Intanto i giorni della crisi 
si trascinano nelle gore sem 
pre piu disperate della quoti 
diana capitotazione dei tre 
partiti «laid > del centro sini
stra. Merzagora fa balenare 
3 fantasma minaccioso del go-

Moro 

\erno d'omergenza: il Corrie-
re della Sera commenta: « Oc
corre un realistico program-
ma di governo. Se cost sara U 
centro-sinistra potra ricosti-
tuirsi. Diversamente sara op-
portuno cercare altre soluzio
ni e. occorrendo, ricorrere al-
I'appello estremo alia nazio-
ne >. II H luglio il fascista 
II Tempo scrive: « Al di so-
pro della Dc c di tutti gli al
tri partiti e'e un uomo. e'e 
una carica. il presidente del 
la Repubblica. II gtuoco dei 
partiti in questa crisi e diven 
tato troppo torbido: I'inter-
vento del capo dello Stato si 
impone». II giorno prima. 13 
luglio, un laconico comunica 
to del Telegiornale della sera 
aveva annunciato: « 11 presi
dente della Repubblica Segni 
ha ricevuto questa mattina il 
comandante generale dell'Ar
ma dei carabinieri. generale 
Giovanni De Lorenzo ». Nella 
mattina del 14. secondo le or
mai celebri rivelazioni del-
VEspresso. De Lorenzo predi
spose coi piu alti gradi del
l'Arma i momenti logistici del 
colpo di stato. Tutto era pron
to a scattare; gli ordini, le li
ste degli oppositori da arre-
stare. le brigate corazzate dei 
carabinieri. i c piani d'emer-
genza speciale > che coinvol-
gevano anche particolari re-
parti della Pubblica sicurezza 
(come a Firenze e Bologna). 

Andreotti 

Era pronta persino. si e det
to. una saletta negli studi te 
levisivi di via Teulada dove 
un rum meglio identificato 
« personaggio » avrebbe dovu-
to parlare alia na zione a 
« golpe» avvenuto. Chi era 
quel « personaggio >? U pre
sidente del Consiglio Aldo 
Moro? O il ministro dell'Inter-
no Taviani? O lo stesso mini
stro della Difesa Andreotti? 
Certo e che ognuno di questi 
tre personaggi doveva sapere. 
« lo accuso Von. Andreotti — 
ha detto Giancarlo Pajetta — 
di essere reo. se sapeva; col-
pevole, venendo meno a quel 
dor ere di controllo e di vigi
lanza che pure compete ad un 
ministro, se non ha saputo 
o non ha votulo sapere». E" 
un'accusa che si puo tranquil-
lamente trasferire anche a 
Moro ed a Taviani: ed 6 una 
accusa alia quale, prima o 
poi. non si potra non rispon-
dere. Anche perche. e bene 
ricordarlo. lo zampino della 
Nato non mancava oertamen-
te. nel « piano d'emergenza > 
che doveva soffocare Ia Re
pubblica sotto il pastrano di 
generali e colonnelh. Meno di 
tre anni dopo. Ia Grecia *j 
testimoniera tragicamente. 

Cesare De Simone 

« Rinascita » 
sulla Conferenza 

operaia 
Tutti g l i interventi 

operai alia IV Confe
renza operaia del PCI 
nel n. 49 di Rinascita 
(nelle edicole vener

d i 15) 

ORGANIZZATE 
LA DIFFUSIONE! 
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