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Lo ha ammesso un colonnello dei carabinieri al processo De Lorenzo-Espresso 
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Roma fu divisa in tre settori 
in vista degli arresti del 1964 

La capitale sotto il controllo delle legioni « Roma », « Lazio » e « Allievi » - La deposizione di 

Schiano - Seppe tutto sul « colpo di Stato » da ufficiali preoccupati di dover pagare di persona 

per gli ordini ricevuti - Gli arresti di parlamentari e sindacalisti - Gli ordini dell'onorevole Segni 

Mor0 e Andreotti (allora minislro della Difesa) insieme a una cerimonia militare. A sinistra, il gen. Remondino, capo di 
stato maggiore dell'Aeronautica, del quale si e parlato anche in relazione aj fatti dell'estate '64. Tre anni fa, si e detto, 
•gli avrebbe concesso i frasporti aerei per il trasferimento in Sardegna degli arrestati. Tremelloni mercoledl ha detto alia 
Camera che il gen. Remondino ha smentito I'informazione, ma non ha precisato i termini di questa smentita. 

Lavoro e lotta sono le strenne natalizie nei paesi dell'alluvione 

CAPODANNO SOTTO PROCESSO 
PER LA GENTE DEL POLESINE 

Piovono i decretj di citazione per le manifestazioni di protesta di un anno fa - Migliaia di cit-
tadini ancora sfollati - Lavoratori e studenti hanno offerto giorni e giorni di vacanze per aiu-

tare Porto Tolle - «Non possiamo accettarli tutti: non sappiamo come ospitarli» 

Dal nostro inviato 
PORTO TOLLE, 22. 

Un anno fa. innece che sul
la piazza. Valbero di Natale 
venne allestito sulla torre del 
Municipio. In piazza c'era il 
mare (due meiri e venti di 
acqua) e la popolazione avreb
be dovuto essere dappertul-
to meno che nel proprio pae-
se. C'era stato Vordine di eva-
cuazione. « Perche — doman-
darono al sindaco alcuni fun-
zionari di Prejellura — avete 
fatto quell'albero? Cosa si 
gnifica? Per chi lo avete fatto 
se qui non ci deve stare piii 
nessuno? >. 

« Vuol dire che voglmmo 
tornare >. rispose il sindaco 
Campion: Valbero sulla torre 
significava proprio che il pae-
xe non era abbandonato e che 
la sua genie roleva tornare. 

Ora sono tornati, Non tutti. 
perchi da 1000 a 1500 abitanti 
sono ancora via, sfollati. chi 
nei paesi cicim. chi in Lom-
bardia o in Piemonte. L'albe-
TO e comunque tomato in 
piazza davanti al monumento 
a Ciceruacchio che. finalmen-
te. ha i piedi alVasciulto. Ma 
non basta. per chi questo non 
significa il ritorno alia nor-
malita. neppure per i ctUa-
dini che hanno avuto la for-
tuna di ritrovare la propria 
casa. 

Tredici mesi dopo la mareg-
giala che portd I'Adnatico fin 
sotto Vufficio del sindaco, una 
gran quanlitd di citladmi (3 o 
4 mila persone) vivono ancora 
in condizioni d'emergenza. Chi 
non ha piu la casa deve con 
tinuare a fare lo sfollalo; chi 
ce Vha deve vivere con le 
pareti scrostate fino al soffit-
to. neU'umiditd, spesso nell'in-
digenza (i contadini non han
no ancora potuto seminare e 
Taccogliere). Su 750 famiglie 
che hanno chiesto Vanticipo 
dei danni riconosciuti per po-
ter riparare le loro case, solo 
JO o 12 hanno ricevuto t qual-
trim 

Sui muri delle case sono ap 
parsi in questi giorni i mani-
festi fatti stampare dal Muni
cipio col saluto del sindaco 
per VAnno nuovo. Dino Cam
pion invito la popolazione a 
continuare uniti la lotta per 
Htolvere i problemi del pae

se, primi fra tutti quelli della 
sicurezza. Non e detto, infat-
ti, che il mare e il Po si siano 
definitivamente placati. Da un 
momento all'altro. sia in au-
tunno che in primavera, pos-
sono tornare a far danni esat-
tamente come il 4 novembre 
del 1966: questo perche i prin-
cipali problemi per rendere si-
cure le terre del Delta non 
sono stati affrontati. 

K nel prossimo futuro? C'e 
almeno la prosnettiva di ve-
dere se non altro varare le 
leggi e i piani che permette 
ranno I'inizio dei lavori di ar-
ginamento e di bonifica? « La 
unica cosa certa — dice il sin
daco — d che il 1968 si aprira 
per i cittadini di Porto Tolle 
con i processi. Abbiamo gia 
ricevuto il decreto di citazione 
per il primo della serie, che 
si svolgera appena pas>ate le 
feste. il 9 gennaio. E siamo 
gia stati interrogati per U se
condo. in preparazione, che 
non sara neppure 1'ultiiT.o... >. 

Santificate le feste. com'e 
doreroso. i cittadini di Porto 
Tolle dorranno qumdi finire 
davanti ai magistrati. Dopo 
tredici mesi non si i fatto in 
tempo neppure a dare un an-
ticipo per permettere di rico-
struirsi la casa a chi si e 
trorato nella necessita di chie-
derlo; perd si e escogitato fl 
sistema di far funzionare la 
macchina poliziesca. «...Per 
non aver, in concorso fra loro. 
osservato un prowedimento 
legalmente dato dalla Questu-
ra di Rovigo. e preei>amente 
il divieto di necarsi sugli ar-
gini demaniali durante una 
manifestazione autorizzata in 
localita Ca" Mello>. cosi e 
scritto nel decreto di citazione 
che e stato recapitato al sin
daco. al vice sindaco Danilo 
Stoppa. al segretario della Ca
mera del lavoro Luigi Covini. 
al presidente del comitato cit-
tadino maestro Italo Sponton 
e ad altri 14 cittadini (per il 
secondo processo si parla di 
74 imputati!). Insomma, invece 
di cacciare per indegnitd il 
questore che ha avuto la fac-
cia tosta di inoltrare la de-
nuncia (i cittadini manifesto-
vano per la sicurezza del loro 
paese e agivano quindi in sta
to di legittima difesa), si i 

come al solito intrapresa la 
strada della repressione. 

Sulla scrivania del sindaco, 
insieme ai decreti di citazione 
sono arricate in questi giorni 
anche numerose lettere di cit
tadini provenienli da diverse 
localita italiane. Alcuni degli 
scriventi dopo aver letto il re
portage pubblicato da un set-
timanale milanese, hanno of
ferto il loro tempo libero du
rante il periodo delle vacanze 
natalizie (si tratta per lo piu 
di studenti) per far qualcota 
in favore dei sinistrati. « Vor-
remmo nualche informazione 
su cosa e'e da fare... >. han
no chiesto dei giovani di Ca-
sale Monferrato. « Vorremmo 
sapere da lei se ritiene utile 
la presenza attiva di giovani 
non specializzati professiooai-
mente che perd vorrebbero im-
pegnarsi in qualsiasi forma di 
lavoro manuale... >. hanno 
scritto degli studenti fioren-
tini Suppergiu di questo te-
nore le lettere anche deali stu
denti dell'istituto tecnico com
mercial € Lanari > di Bologna 
e di molti giovani che hanno 
scritto individualmente. Altri 
scrirenti, dirigenti di fabbrica 
o di enti locali. hanno prean-
nunciato Vinvio di attrezzature 
igieniche. di materiale vario, 

di pacchi natalizi per i bam
bini (dal comune di Borgo 
San Lorenzo ,in provincia di 
Firenze e dalla commissione 
interna dell'azienda elettrica 
municipale di Milano). Altri 
ancora. soprattutto rappresen-
tanti di organizzazioni giova-
nili. hanno chiesto di poter 
inviare sul posto squadre di 
specializzati. attrezzati con-
venientemente per compiere 
svariati lavori sia a favore 
del Comune che dei prirati. 
Fra Natale e Capndanno (ed 
anche oltre in alcuni casi) 
gruppi di giovani verranno 
quindi a Porto Tolle da Bre
scia. da Roma, da Milano. da 
Bologna e da Rovigo e trascor-
reranno le loro vacanze, lavo-
rando. L'amministrazione co-
munale non ha potuto accet-
tare tutte le generose offerte 
di collaborazione soprattutto 
perche' non avrebbe potuto ga-
rantire a tutti Vospitalitd. 

« Ma tutte — dice il sinda
co Campion — d hanno fatto 
moltn p;acere. Anche se e per 
noi motto triste essere co-
stretti a soUecitare e a rice 
vere ancora l'attiva solidarie-
ta degli italiani. piu di un 
anno dopo il disastro >. 

Piero Campisi 
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Perche 
non si sentono 
uguali a noi? 

= DOMANI IL TERZO SERVIZIO DI ALDO 
Z DE JACO SULLA EMIGRAZIONE ITA- Z 
2 LIANA IN SVIZZERA ; 
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Altri importantl elementi di 
giudizio sono entrati ieri nel 
processo per la quereln che il 
generale De Lorenzo e il co
lonnello Pilippi hanno presen-
tato contro Scalfari e Jannuz-
zi, direttore e redattore del-
VEspresso. Hanno deposto co
me testi il colonnello Ezio 
Taddei e l'onorevole Pasquale 
Schiano. 

Taddei ha rivelato un solo 
particolare: la citta di Roma 
nelle calde giornate del lu-
glio l!)f>4 venne divisa in tre 
zone, affidate ai comandanti 
delle legioni Allievi, Roma e 
Lazio. Nel contesto di quanto 
si e appreso gin nel corso 
del processo, questo particola
re assume un signifieato di 
notevole rilievo: era davvero 
in preparazione qualche cosa 
di grave. 

Ma che cosa? Lo ha spiega-
to Schiano. L'ex parlamentare 
del PSI era mformato gia nel 
luglio del 1964, perche, come 
ex partigiano e come ex sot-
tosegretario alia D.cesa, non 
aveva mai p-?r>o i contatti 
con gli ambienti militari. Sep
pe cosi delle liste pm pli ar
resti di parlamentari anche del 
governo e di sindacalisti, del
la occupazione di sedi di par-
tito. delle riunioni di alti uf
ficiali. Gli confidarono tutto 
alcuni ufficiali preoccupati nel 
mettere in esecuzione gli or
dini chiaramente fuori legge 
che venivano impartiti. 

Schiano parl6 anche con 
Giovanni De Lorenzo. II co-
mandante generale dell'Arma 
voleva diventare (e ci riusci) 
capo di Stato Maggiore del-
l'Esercito, quindi cercava ap-
poggi. anche con metodi non 
del tutto signorili, secondo 
quanto il teste ha riferito. De 
Lorenzo fu messo da Schia
no davanti a una data: 14 
luglio 1964. Allargo le braccia 
e disse: « Capisco, ma ho ese-
guito gli ordini del Capo del-
lo Stato ». 

Questa, nella sintesi, l'udien-
za. Eccola ora attraverso il 
resoconto. 

PRESIDENTE — l e i si in-
contro con uno degli imputa
ti, il giornalista Jannuzzi? 

TADDEI — Ero a cena, nel 
maggio scorso, con il colle-
ga colonnello De Crescenzo, 
quando si awieino Jannuzzi, 
che non conoscevo. Entrb su-
bito in argomemo, d:cendo: 
<t Voi carabinieri volevate far-
ci un bello scherzo ». Poi par-
16 di liste di persone da ar-
restare e di colpo di stato. 
Rispondemmo che KArma non 
si era mai sognata e mat si 
sarebbe prestata a cose del 
genere. Jannuzzi, perd, conti-
nub, affermando, fra l'altro, 
che dei carabinieri e del ge
nerale De Lorenzo si era par
lato anche in Parlamento. Io 
non sapevo nulla di queste 
cose, invece De ('restu*nzo, pur 
con riluttanza, si sbottonb, 
ammettendo che ie liste e'era-
no state e che le avpva pre-
parate il Sifar. 

PRESIDENTE — Nel giu-
gno-luglio 1964 era di stanza 
a Torino. Le giunsero liste? 
Sa, inoltre, se il generale Ci-
ravegna, comandante della pri
ma brigata di Torino, fu con-
vocato a Milano per la riu-
nione del 27 giugno indetta 
dal generale Markert? 

TADDEI — Delle liste non 
so nulla. Ero comandante di 
battagHone e non avrei po
tuto comunque riceverle. E 
anche del viaggio del genera
le Ciravegna nulla so. D'altro 
canto, io non dipendevo da 
lui. 

Aw. REAUi (difensore del-
VEspresso) — E' stato mai 
interrogato su questi fatti dal 
generale Beolchini? 

PRESIDENTE — Colonnel
lo. se vuole puft appellarsi al 
segreto militare. 

TADDEI — E' quello che 
lntendo fare, iwalendomi del
le norme del codice di proce-
dura penale e del regolamen-
to militare. Posso solo dire 
che sono stato interrogato su 
fatti che riguardano solo di 
nflesso questa causa. 

Aw. REALE — Pud dircl 
se nell'estate del 1964 Roma 
fu suddivisa in zone? 

TADDEI — Effettivamente, 
ho saputo che ia Capitale. 
venne suddivisa in tre zone, 
affidate al comando dVila le-
gione Allievi. al comando del
la legione Roma, e al coman
do della legione Lazio. 

PRESIDENTE — Ricorda 1 
nomi dei comandanti delle 
tre legioni? 

TADDEI — Credo fossero 1 
general! Sottiletti, Lepore e 
Ferrara. Per me, la divisione 
della citta in zone e un fat
to di ordinaria amministra-
zione, che nulla ha a cne ve-
dere con presunti colpi di 
Stato. Sono disposizioni atti-
nenti a ipotesi di grave per-
turbamento deH'ordine pub-
blico. 

Aw. REALE — n Sifar ha 
mai inviato ai carabinieri li
ste per raggiomamento? 

TADDEI — Per regolamento 
e per vecchla prassi del tem
po di guerra, ogni comando 
del carabinieri ha un regi-
stro con i nomi delle perso
ne sospette di splonaggio. Ma 
di liste trasmesse dal Sifar 
non so proprio nulla. 

Taddei ha cosi terminato la 
propria deposizione. Prima di 
allontanarsi dall'aula si e ri-
voito verso De Lorenzo ed e 
scattato sull'attenti. E' il pri
mo ufficiale dei carabinieri 
che salJta l'ex comandante 
generate. 

E* stata la volta dell'awo-
cato Pasquale Schiano, ex par
lamentare del PSI, sottose-
gretario alia Difesa nel pri

mo gabinetto De Gasperi. 
PRESIDENTE — Anche lei 

si incontrO con Jannuzzi? 
SCHIANO — SI. e gli fornii 

delle informazioni. Ero al cor-
rente fin dal luglio 1064 di 
quanto stava accadendo. Per 
questo, nel mio partito, fui 
con colon* che. nell'interesse 
supenore del Paese, si batte-
rono per la soluzione rapida 
della crisi di governo, nono-
stante le I'ondizioni inaccetta-
bili che venivano proposte. 
(in tal moclo Schiano espri-
me una tcsi vtcina a quella 
che fu, nel '64, la posizione 
di Nenni. NdR). Quanto avevo 
saputo, lo riferii, gia a suo 
tempo, a chi di dovere... 

PRESIDENTE — A chi? 
Forse al presidente del Con-
siglio? 

SCHIANO — All'on. France
sco De Mamno, segretario del 
PSI, il quale ne parld di cer-
to in sede p\ii alta. Non ho 
piii parlato di quei fatti fi
no al maggio di quest'anno. 
dopo 1'intervento in Parla
mento del Sbnatore Messeri, 
il quale ittacc6 violentemen-
te il ministro Tremelloni, 
estraneo ai fatti del '64, e 
dopo un altro intervento, sem-
pre in Parlamento. Mi riferi-
sco al discorso dell'on. Ander-
lini, le cui rivelazioni desta-
rono esasperazione nell'opinio-
ne pubblica. 

PRESIDENTE — Che cosa 
riferl a" Jannuzzi? 

SCHIANO — Che vi erano 
state riunioni al Comando del
l'Arma e anche fuori. La piii 
importante era stata tenuta il 
14 luglio, lo stesso giorno in 
cui Moro era deciso a rinun-
ciare all'incarico di formare il 
governo. Le riunioni, in gene-
re, avvenivano nell'ufficio del 
generale Picchiotti. capo di 
Stato Maggiore presso il co
mando generale dell'Arma. A 
nunione finita, i partecipanti 
andavano a salutare il gene
rale De Lorenzo, il quale, nel 
confermare la pesantezza del
la situazione, aggiungeva che 
il Presidente della Repubbli-
ca confidava nell'Arma dei ca
rabinieri. 

PRESIDENTE — Alia riu-
nione del 14 luglio partecipa-
rono due general! di divisio
ne e undici generali di bri
gata? 

SCHIANO — Non posso 
specificare. E' certo, perb che 
alia riunione, parteciparono 
alti ufficiali. 

PRESIDENTE — Da qua
il font! ha appreso questi fat
ti? 

SCHIANO — Sono awoca-
to e alcuni ufficiali, preoc
cupati per gli ordini ricevu
ti, si rivolsero a me per con-
siglio. 

PRESIDENTE — Pub fare! 
i nomi di questi ufficiali? 

SCHIANO — No, sono vin-
colato al segreto professiona-
le. Posso solo dire che essi, 
gia prima del luglio 1964, ave-
vano delle perplessita sulla 
legittimita degli ordini ricevu
ti. Temevano di essere rite-
nuti responsabili, fra l'altro, 
per i controlli telefonici ed 
epistolari eseguiti per ordine 
dei superiori. Nel luglio del 
1964 uno di questi ufficiali, 
vivamente preoccupato, mi 
chiese se poteva essere penal-
mente perseguito nel caso di 
esecuzione di ordini di arre-
sto di esponenti polUicl, fra 
i quail — mi parve di capi-
re — erano anche uomini di 
governo. Risposi che. in caso 
di ordini dubbi, 1'inferiore ha 
il diritto di chiedere sptega-
ziom al supericre che glieli 
impartisce e che, nel caso spe-
cifico, questa spiegazione non 
era venuta. in quanto vi era 

stato solo un generico rife-
rimento al fatto che il Pre
sidente della Repubblica face-
va affidamento suU'Arma dei 
carabinieri. 

PRESIDENTE — Sempre 
in quel periodo ricevetta al-
tre notizie? 

SCHIANO — Un altro uf
ficiale mi parl6 di arresti e 
di occupazione di sedi di par-
titi anche al governo. Ricor-
do che la preorcupazione mag
giore di questo ufficiale era 
proprio nel fatto che l'ordi-
ne riguardava proprio i par-
titi di governo. 

PRESIDENTE — Successi-
vamente trovb alt re fonti di 
informazione? 

SCHIANO — Parlai con il 
senatore Parri e o n il sena-
tore Albarello. Uno de^li uf
ficiali mi disse inoltre che 
le liste contenevano nomi di 
politici e di sindacalis'i. Gli 
elenchi si riferivano princi-
palmente alle citta di Roma, 
Milano e Napoli. 

PRESIDENTE — Sa chi par-
tecipb alle riunioni al coman
do generale? 

SCHIANO — A Roma avreb 
bero partecipato i tre coman
danti di divisione, i loro capi 
di stato maggiore e qualche 
ufficiale del Sifar, fra l qua-
li Allavena e Bianchi. Mi fu 
fatto anche il nome del colon
nello Gentili e del comandan
te della legione Lazio, colon
nello Bittoni. 

PRESIDENTE — Le fu fat-
to il nome del colonnello Fi-
lippi? 

SCHIANO — Non come par-
tecipante alia riunione del 14 
luglio. In altre riunioni, ml 
fu detto, era il piu solerte, 
il piii devoto, il piii preso dal 
fascino di De Lorenzo, il qua
le aveva indiscutibili qualita 
di capo.... 

PRESIDENTE — II fascino 
lasciamolo stare.... 

SCHIANO — Durante una 
delle riunioni, il colonnello 
Filippi aveva auspicato che. 
nel caso della fonnazione di 
un governo di emergenza, il 
generale De Lorenzo fosse no-
minato ministro della Difesa. 

PRESIDENTE — Ha parla
to delle preoccupazioni di al
cuni ufficiali. Vuol specificare 
meglio da quali considerazio-
ni denvava questa preoccu-
pazione? 

SCHIANO — Gli ordini era-
no stati impartiti al di fuori 
della PS e del ministero del-
l'lnterno. Fra gli ufficiali miei 
clienti vi era anche il gene
rale Dessi, il quale desensse 
il temperamento minaccioso 
del generale De Lorenzo. Des-, 
si e morto recentemente. ma 
la moglie e le figlie posso-
no testunoniare sulle nnnac-
ce che De Ixirenzo fece tra-
mite il Sifar. 

P.M. — Chi le ha detto che 
De Lorenzo si vantava di es
sere stato investito dal Capo 
dello Stato di poteri eccezio-
nali? 

SCHIANO — Dagli ufficiali 
che parlarono con me e dallo 
stesso De Lorenzo. 

A questo punto 1'uclienza ha 

II generale De Lorenzo all'ingresso del Palazzo di Glustizia. 

sublto una battuta d'arresto, 
perchfe l'avvocato Crisafulll, 
patrono di De Lorenzo, ha 
chiesto che al teste fosse im-
posto di rivelare le propria 
fonti di informazione. II Tri-
bunale ha respinto la richie-
sta, dopo una riunione in 
camera di consiglio. autonz-
zando Schiano a proseguire, 
ma notando che resta « salva 
ogni valutazione sul contenuto 
della sua deposizione e della 
sua attendibilita». L'mterro-
gatorio ^ ripreso. 

PRESIDENTE — Lei si in-
contro anche con il generals 
De Lorenzo? 

SCHIANO — II generale Da 
Lorenzo mi mando vari men-
si per convincermi ad aderl-
re ad un colloquio. Rifiutal 
piii volte, ma alia fine nccet-
tai, dopo aver chiesto il pars-
re del senatore Parri, dell'ono
revole De Martino. Ci incon-
trammo il 2 dicembre del 
1965 nella sede del comando 
dell'Arma dei carabinieri, a 
Roma. De Lorenzo cominrio 
chiedendnmi il motivo dello 
atteggiamento, mio e del Par
tito. ostile nei suoi confron-
ti. Avrei potuto rispondergli 
in van modi, facendo riferl-
mento alia sua attivith al Si
far e anche a rib che stava 
facendo nell'Arma. ma mi H-
mitai a una data: « 14 lu
glio 1964 ». De Lorenzo allar-
go le braccia con un gesto 
elegante e ribatte: «Capisco. 
ma ho eseauito qli ordini del 
Capo dello Stato». Replicai 
che il Capo dello Stato non 
poteva dare simili ordini, ma 
e«li insistette. direndo che 11 
Presidente della Repubblica e 
anche caDO delle Forze Ar-
mate. Osservai ancora che so
lo il potere esecutivo poteva 
dare simili ordini. 

PRESIDENTE — Parlaste dl 
altro? 

SCHIANO — De Ix»renzo mi 
chiese se avevo uffiriali al 
quali tenevo in particolar mo-
do, che fossero in attesa di 
promozione o che ritenesse-
ro di non avere avuto ingiu-
stamente la promozione Ri
sposi che non avevo ufficiali 
amlci in queste condizioni e 
quindi non feci alcun nome. 

Aw. CRISAFULLI — Dis
se a Jannuzzi che gli Infor-
matori le avevano confidato 
che nel giugno-luglio 1964 era 
stato ordinato lo stato di al-
larme? 

SCHIANO — Dissl che era 
stata disposta una situazione 
di preallarme. Gli ufficiali mi 
avevano parlato di un piano 
di emergenza denominato 
o ES i> (emeraenza speciale). 

PRESroENTE — Se non el 
sono altre domande, il teste 
pub andare... 

SCHIANO — Mi lasci rc-
spingere una insinuazione. II 
generale De Lorenzo ha detto 
che organizzai una specie di 
servizio di informazione sul
le forze annate. Non e \ero. 
Delle forze armate mi sono 
interessato. prima come pt»rte-
cipante alia Resistenza. poi 
come parlamentare. infine co
me vicepresidente della Fede-
razione dei partigiani. T] non 
e neppure vero che De Loren
zo ml chiese il coUoquio 
perche perseguitavo l'Arma. 
De Lorenzo fu gentilissimo 
con me. Mi consegnb una 
medaglia d'oro con la scrit-
ta mAgli amid dell'Arma* e 
il giorno seguente mi invib 
un volume sui carabinieri. Ec-
co, presidente, medaglia e li-
b r o . . . 

II processo riprendera que
sta mattina. 

Andrea Barberi 
Nella foto nel titolo: Pasqual* 
Schiano 

Articoli su II'Astro la bio e su Rinascita 

Parri e Pajetta suH#unita a sinistra 
Sottolineato il valore dell'accordo PCI PSIUP • La forza del PCI 6 nel «popolo che gli sta die-
tro» - «Un nuovo movimento di massa per una controffensiva democratica e popolare» 

II dibattito unxario delle si-
nistre. che si e concretato nel-
l'accordo electorate PCI-PSIUP, 
nell'appello di Parn e nel do-
cumento dei sociahsti autonomi 
(fra 1 qoah Ton. Michel Panta-
leooe. deputato re^xmale sici-
iiano) continua ad essere al 
ctiKro dei comnx-fiti fx>..tict. 
Tra gli altn se ne occupano it 
5<nat»>re Ferruccw Parn sul-
YAsirolabio e il compagno Gian-
carlo Pajetta su Rinascita. 

Pam nota che < sono usciti n 
questi gKKTii document! politici 
di alto interesse, poiche harm 
per oobiettivo mviU ed accor-
di per rallargamento di una 
politica di sinistra >. Questi do-
cumenti sono: tl rapporto di 
Napobtano e il documento fina
le del nostro recent* Comitato 
centrale: coon sono discorsi 
convenzionali e stereotipi. ma 
la meditata conclus<one di una 
espenenta di legislatura di pro 
spettive mtematonab. del dise-
gno generale dell'azione giudi-
cata possibile a non breve ter-
mne. ET questa la forza mag
giore a ssustra: senza di essa 
non si fa niente di decisivo. non 
perche e un partito grosso. ma 
perche la sua forza e il popok) 
che gli sta dietro ». 

Quale terzo documento Parri 
esamina l'accordo PCI-PSIUP: 
c mi si permetta di compiacer-
mi dell'accordo firmato dal 
PSIUP: lo cons:dero. personai-
mente. un atto di saggezza po.i 
t.ca > In tutti e tre 1 documen 
ti. conclude Parn. «vn e ixia 
nota comjne: unita. Qiesta e 
la prima regola di o^ni iotta 
che associ forze diverse. Puo 
nuscire penco^sa se e \e:co.o 
di compromesso e di nrunce 
ideologiche o programmatiche. 
Pud essere luufficierite a dar 
effettiva unita se troppo gene-
nca. D programma comunista. 
assai prudente. si riduce a: 
grandissuni obbiettivi: pace, b-
berta. democrazia. Ce tutto, e 
ci pud essere abbastanza se una 
chiara coscienza democratica 
comanda le battaglie partico-
Lan >. 

NelTeditonaie di Rinascita. 
dal t.to!o < Una piu Larga uni
ta >. Pajetta rammenta U valo
re della decisione assunta da 
Parn alia vigilta delle etezioni 
del '53 e aggiunge: < Anche og-
gi I'appello di Ferrucoo Parri 
e di cotoro che si sono schie> 
rati con lui ha un sigrrincato 

chiaro di ailarme e di fiducia >. 
Come allora la DC tenia di po-
tersi permettere c una politica 
che si contrapponga all'xisoffe-
renza delle masse, ai fermenti 
rTinovaton. al moto unitario che 
si man:festa nel Paese >: qt>e-
Ma vo.ta p'.nteliandosi « sul cen-
tro s-ni.stra >. 

Come a.lora Ia nostra forza 
rafvresenta una solxia nsposta 
a questo disegno e, come al
lora. si pongono i prt>b!emi del-
l'urata delle forze di snLstra. 
Dal '53 il processo unitano e 
andato avanti assumendo anche 
as petti nuovi e di questo cda 
una testimoruanza esemplare 
ancora una vo'.ta proprio Fer
ruccw Parri >. 

Nel documento da lui firmato 
e'e «il nconoscimento di quel 
che rappresentano per la de
mocrazia italiana e per l'avan-
zata al sooalismo la forza e la 
poiitica dei comuntsti ». D do 
cumento coon e fatto di recn-
mxiazxxn». ma vi e c un'ana-
bsi realistica. che non teme le 
espressioni piO drasticbe e. al 
tempo stesso. espnme un senso 
di fiducia che s'oppone al qua-
hmquismo e alia rassegnazio-
ne>. 

«Quanti si sono domandati — 

scrive Pajetta — se l'accordo 
fra a P Q e il PSIUP potesse 
apparire restnttivo, tenere at 
maxgini altre forze. quasi isoAa-
re i due partiti nel momento 
m cui essi vogliono porsi come 
il nerbo di una p-.u Larga oppo-
s-.zione, hanno g.a avuto una 
prima nsposta >. 

Pajetta cosi conclude: «Nel
la decuMne presa dai comuni-
sti. nella see'Aa compiuta dai 
sociausu umtari e. poi. net-
rappello di Parri possiamo ri
trovare cosi, al di la dei punti 
politici che condannano la poli
tica del centro sinistra come 
politica di sottomissione alia 
DC di accettazione del neo-cap:-
tabsmo, di subordmazione alia 
strategia dell'America, un ele-
mento comune che deve essere 
sottolineato. Si nfiuta un puro 
e semplice carteUo elettorale. 
non si guarda alle eJezwni co
me a un mcontro di candidati: 
si pensa *»vece. e lo si dice 
chiaramente. a un nuovo movi
mento di massa. al quale I'arti-
coLazione dei partiti e dei grup
pi non toiga. ma anzi rafforn. 
quella spinta e quel vigore che 
possono permettere una controf
fensiva democrabca • papa» 
kuea. 


