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CONVERSAZIONI DOMENICAU 

Le perplessita 
di Paolo Rossi 

Come possono stare nella stessa lista Seal-
fari che ha accusato Tremelloni e Tremel-
loni che ha fatto condannare Scalfari? • Ma 
secondo il parlamentare il «caso» SIFAR 

h tutta una montatura 

Non vi e dubbio che al-
niono due motivi di noto
riety I'onorcvolc Paolo Ros-q 
li possiedc; la sua popula
rity si fonda, in egual mi-
sura, sulla sua aria di matu-
ro • charmcur » — di uomo 
pieno di fascino che al suo 
fascino ei tiene — e sul fat
to che e uno di quei pochi 
socialisti (pochi, per la ve-
ri ta. ma appunto per questo 
tanto piu interessanti) che 
puardano con sospetto Mala-
godi e Almirante che, se
condo loro, si stiilanriano un 
po" troppo a sinistra. 

Appunto Paolo Rossi, ri-
fcriscono le agenzie, ha ma-
nifestato forti perplessita — 
al direttivo socialista — 
quando si e trat tato di met-
t e re nelle liste del PSU i 
giornalisti Scalfari e Jannuz-
zi, quelli del « caso SIFAR »; 
perplessita che si conden-
sano in una domanda: come 
e possihile far encsistere in 
una stessa lista Scalfari che 
ha accusato Tremelloni e 
Tremelloni che ha — in 
pratica — fatto condannare 
Scalfari? II dubhio che an-
goscia l ' impnnente parla
menta re e tutt 'al tro che fan-
tasioso; anzi, e un dubbio 
che affascina — magari me-
no drammaticamente — un 
po ' tut t i ; perche non ci so
no santi : o Scalfari ha rac-
contato delle storie o Tre
melloni si e comportato in 
modo — per cosl dire — 
Btrano. Un elettore che votl 
la lista non sa bene se poi 
viene fuori tin'inchiesta par
lamentare o un'al t ra con-
danna . 

Le perplessita dcll 'onore-
volc Rossi sarebbero quindi 
le perplessita di chiunque 
se fossero perplessita; ma 
non lo sono. I /onorevole 
professore non ha dubbi; il 
mot to « bisogna dubitare di 
tu t to », che piaceva tanto a 
Marx, a lui non piace (for
se, appunto, perche con 
Marx non ci parla piu, da 
molto tempo) e quindi sul
la faccenda del SIFAR, del 
colpo di Stato, delle liste 
e via dicendo. ha idee chia-
r e : sono frottole. i giorna-
listi dell ' Espresso sono dei 
diffamatori il cui unico pre-
gio sta nell 'aver avuto tan-
ta fantasia da inventare una 
faccenda cosl complicata. 
Metterli in lista. dopo che 
la magistratura li aveva con-
dannat i , e un mancare di 
r ispet to alia magistratura. 

A questo punto il discor-
«o potrebhe tornare al pun-
to di pr ima: come schiera-
mento , questa linea che pas-
sa da Jannu77i e Scalfari 
pe r arr ivare a Rossi e Tre
melloni, rivela — diciamo 
cosl — una certa confusio-
ue di linguaggi e di obiet-
t ivi: un comizio elettorale 
delle due coppie insieme do-
vrebbe essere uno dei mo-

menti piu appassionanti di 
qucsti mesi, se avesse per 
oggetto concetti come il sen-
so dello Stato o la liberta 
di stampa. Appassionante 
senza dubbio, anche se forse 
imbarazzante per un even-
tuale potenziale elettore. 

Pero questo ipotetico co
mizio a voci discordanti non 
si realizza, almeno per quan-
to riguarda la partecipazio-
ne dell 'onorevole Rossi, che 
c stato designato quale ca-
polista per la Liguria. Ed 
e sommamente bello che la 
sua presa di posizione stre-
nuamente conservatrice — 
un pochino piu di quella 
di Moro, che almeno qual-
che dubbio fa finta di aver-
lo quando, dicendo che in-
daghera vedra cerchera di 
sapere, ammette che ma-
gari e'e qualche cosa da 
indagare, vedere, cereare — 
l'onorevole l'abbia manife-
stata mentre il suo collegio 
elettorale veniva paralizzato 
dallo sciopero di tut te le ca-
tegorie di lavoratori, i quali 
lianno qualche cosa da ri-
dire su come stanno andan-
do avanti i problemi della 
Liguria ormai da alcuui 
anni. 

Fortunatamente i lavora
tori liguri — e hanno avuto 
varie occasioni per dimo-
strarlo con una certa concre-
tczza — se la sbrigano ab-
bastanza felicemente da soli, 
nelle lotte; perche e diffi
cile supporre che potreb-
bero sperare di ricevere un 
energico contributo alia so-
luzione dei loro problemi 
dalla forza vigorosamente 
innovatrice che si sprigiona 
dagli atteggiamenti dell'ono-
rcvole candidato. 

Che ad una certa par te 
di un elettorato di una re-
gione in crisi gravissima sul 
piano economico, ma nello 
stesso tempo abitata da 
gente part icolarmente com-
battiva, venga indicata co
me prospettiva numero uno 
il scrafico professore che 
ha per ideale un centro-si-
nistra imperniato su lui, Co-
velli, Angelo Costa, un co-
lonnello dei carabinieri e 
un vescovo spagnolo e inte-
ressante: apre il cuore alia 
speranza. Specialmente co
me garanzia contro le « li
s te » che in Liguria — visti 
i precedenti del '48 e del '60 
— devono essere piuttosto 
lunghe. Un tipo cosl, quan-
to meno, impedirebbe che 
se ne parli, diffondendo al-
larme e indignazione e ma-
gari anche rendendole scar-
samente utili. Alia difesa 
della democrazia, beninteso, 
che e in cima ad ogni suo 
pensiero, come hanno sco-
pcrto i suoi due compagni 
di lista che se le cose non 
si aggiustano passano un an
no e mezzo in galera. 

Kino Marzullo 

Singolare biografia apologetica del Presidente del Consiglio visto da un conterraneo 

ALDO MORO STORY: u n a z i n g a r a l o 
designo capo del gbverno 

Accadde tanto tempo fa, in un paese del Salento... — Le stimmate delle grandi responsabilita — Un tempe-
ramento «sovrumano» — Dai circoli dell'Azione Cattolica alia vita d'armi — Come divenne un politico 

MANIFESTA A LONDRA PER IL VIETNAM 
LONDRA, 16. — Si fanno sempre piu numerose le adesioni degli arfisti e degll uomini dl culfura alia manifestazione indetta per 
domanl a Londra, davanti alia ambasciala americana. Organizzata dal comitato di solidarieta con il Vietnam, alia manifestazione 
hanno aderito fra gli altri Vanessa Redgrave (che ha interrotto la lavorazione di un film a Roma) il protagonisfa maschile di 
« Blow up », David Hemmings e Diane Cilento, moglie di Sean Connery. Sara presente anche Michelangelo Antonioni. Nella foto: 
Vanessa Redgrave 

19 anni fa il compagno Luigi Trastulli fu falciato dai poliziotti davanti alia Terni 

« Uccisero mio padre perche gridava pace » 

La lotfa degli operai deH'Acciaieria contro il Potto atlantico e il sacrificio rievocati dal figlio - Aveva otto mesi 
quando resto orfano - « E' la stessa lotto di oggi contro I'imperialismo americano e per I'indipendenza del Vietnam » 

c Le sirene deH'Acciaieria 
hanno suonato alle 10.30. Al
tera miglta:a di operai e di 
impiegati che si erano gia 
raccoltt nei cortdi della fab 
bnca sono usciti in massa. 
avviandosi rerso il centra del
la citta: andarano a manife-
jf are per la pace, contro il 
patto di guerra. il Patto atlan
tico. Acerano percorso ap-
pena trecento metri quando e 
arrivata la Celere: una deci-
na di jeep, lo solita sarabart-
da. La jeep di testa, del com-
tnissario. fa un salto avanti. 
pen un salto indtetro: pnmo 
ferito. Voperaio Ettore Scato-
lim. e a terra. Gli operai pro-
testano, gridano il loro sde-
gno e altera la pohzia spara 
loro addosso. Scoppiano le 
bombe. la sparatoria dura mi
nuti e minuti. Quando tutto e 
finito ci sono tre uomini a 
terra. Luigi Trastulli. operate 
fresatore, ha in corpo tre 
pallottole: una gli ha forato 
il polmone e la reainne car 
diaca. "Questa volta me 
Yhanno fatta " dice Trastul
li. e dopo otto minuti muore. 
Era sposato e tescia un bam
bino in fasce ». 

Cost to prima pagina del 
TUnitA. che il IS mano 1949 
t i apriva con un grande titolo: 
« L'opposiriont si batte da 4S 
« « . 71 popolo manij9*ta ntU* 

piazze dItalia >. JI bimbo rf-
masto orfano in quel lontano 
marzo, il figlio di Luigi Tra
stulli. arera altera soltanto 
otto mesi Oggi abbiamo rtlet-
to insieme a lui con commo-
zione quella pagina. non di 
cronaca, ma di storia, una 
storia che il grande sacrificio 
di suo padre ha saputo scri-
rere. Luigi Trastulli avera 
solo rentuno anni quando mo-
ri sull'asfalto di viale Brin. 
davanti alia mensa operaia. 
a pochi passi dai cancelli del
la fabbrica, tra migliaia di 
operai che. come lui, sentiro-
no il pericote che la firma del 
Patto atlantico rappresenta-
va per il nostro paese. legan-
dolo alle sorti dell'imperia-
lismo americano. alia politico 
degli Stati Uniti che pure, al
tera. non avera ancora comin-
ciato a costruire Vorrenda 
realta del Vietnam. 

II primo 
sciopero 

Alfredo Trastulli, il figlio di 
quell'operate, ha oggi venti 
anni. Pensa alle grandi ma-
nifestazteni. alle lotte che m 
tutto U mondo i giovani cow 

ducono contro I'imperialismo 
americano e la sua sporca 
guerra. Suo padre non ha 
avuto tempo di invecchiare; 
ma oggi sarebbe accanto ai 
giovani perche la battaglia 
non e cambiata: e la stessa di 
venti anni fa. 

€ Eppure — osserva Alfre
do Trastulli, guardando la pa
gina del IS marzo 1949 — 
mold dei miei amici non san-
no che questa battaglia e 
stata iniziata, condotta e gui-
data dal partita comunista e 
dai suoi operai da venti an
ni. fin dai primi giorni che 
aprirono Vepoca del Patto 
atlantico. Pensano che quel 
patto sia cosa del passato, 
una vecchia cosa morta e su-
perata. Non avvertono. insom-
ma. la continued della lotta. 
Invece propria quel patto i 
oggi piu che mai attuale; e 
ancora il nemico piu diretto 
del popolo Ualiano. Jo, pur-
troppo. sarei forse come loro. 
come certi miei amici. se non 
aressi avuto il modo di riflet-
terci. di pensare appunto al 
significato. alia portata di 
quella battaglia Percht fin da 
piccolo chiedevo di mio pa
dre: avevo dodici anni quan
do mia madre. i compagni di 
lui mi spiegarono per quale 
dovere egh era morto*. 

ha mono di Alfredo Trastul

li & ferma sulla pagina del 
giornale, sfiora la folografia 
del corpo senza vita di quel 
giovane che era suo padre. 
Poi volta la pagina. torna in
dtetro a cereare le ragioni d\ 
quel giorno. il senso di quella 
lotta. chi la guidara e chi la 
animava. chi la contrastava e 
chi la sosteneva. Alfredo Tra
stulli commemora cosl suo pa
dre. leggendo titoli, ediloriali, 
cronache deU'Unita, il giorna
le che anche suo padre leg-
geva, portata in fabbrica, dif-
fondeva. 

A marzo 1949 — c 72 governo 
ha chiesto di entrare nel Pat
to atlantico...». 

10 mar70 1949 ~ Pr>fro In-
g~ao afferma nell'articolo di 
fondo: < ... Yimpegno del go
verno non potra mai impegna-
re i lavoratori italiani-.. >. 

13 m a n o 1949 — 11 movi-
mento di protesta e aia cre-
schtto a ondate nel paese. « ... 
fl popolo manifesto nei luo-
qhi di lavoro e nelle piazze. 
Pajetta e Senni aitaccano fl 
patto di querra... » (Qui Alfre
do Trastulli interrompe con 
u i po' di amarezza: • Sem-
meno questo i giorani forse 
sanno: della grande unita che 
che un tempo leaava i partrti 
di sinistra, contro i grandi 
periciHi del mondo... >). Pajet
ta tfiiede un referendum. Per 

primi gli rispondono gli ope
rai deH'Acciaieria: anche gli 
operai vogliono un referen
dum sul Patto atlantico. Sono 
sicuri che tutti i lavoratori 
diranno no. 11 12 marzo e'e 
stato gia un primo sciopero 
alia Terni. 

Battaglia 
di popolo 

15 marzo 1949 — c Togliatti 
grida al popolo italiano di 
salvare oggi la pace >. 

16 marzo 1949 — Le Acciaie-
rie di Terni proclamano lo 
sciopero contro Q Patto atlan
tico. L'indomani le siviere dei 
forni Martin restano col c bee-
co aschitto*. U treno delle 
lamiere sottili e dei profilati 
non cammina. Q maglio non 
batte. il sUenzio ha preso il 
posto del rumore assordante 
dei cento e cento mecccnismi-

Luigi Trastulli aveva crea-
to, insieme a migliaia e mi
gliaia di lavoratori italiani, 
la protesta di popolo. aveva 
contrapposto la sua voce, in
sieme a milioni di voci. al-
Vottusa soiditA di pochi uomi
ni di governo. La risposta del 
governo fu affldata aUa poM-

zia. al manganelln. ai mitra 
scaricati lungo viale Brin. 

Ma oggi. a Terni. non e'e 
bisogno di parlare tanto se si 
vuol for capire che cos'e la 
lotta per la pace, che cos'e 
la lotta contro Virnper'alismo 
americano. Bnsta dire un no-
me: Luiai Trastulli. Questo 
nome e scritto sulla piazza 
del Popolo. dove e anche ri-
petuta la storia di quei gior
ni II volto di Trastulli ha 
campeggialo nei cartelli di 
tutte le manifestazioni per la 
pace Con lui ali umhri hnnno 
percorso la m\ma lunoa mar-
da della nare. Ja Peruana ad 
Assisi, sino alia rocca frnn-
cescana. quella hnlrnvn'a che 
s'affaccia sulla pianura 

€ 1 giorani sanno che cos'i 
il Vietnam — conclude Al
fredo Trastulli —. Del Viet
nam giustamente parliamo 
tutti i giorni. Ma U Vietnam 
e anche in Italia, ed e la sto
ria del Patto atlantico. La 
lotta per uscirne dev'essere il 
nostro Vietnam Mio vadre. 
non wpfrn ancora di Saiaon. 
non connscera nnrorn Johnson 
e Westmoreland Ma gia com-
battera contro il aorerno di 
Saigon, contro Johnson e con
tro Westmoreland. Gia mori-
va per Hanoi •». 

•I. p. 

Si osserva che le campagne 
elettorali vanno dirozzandosi 
rispetto a certo furore quaran-
tottesco: la politica e piu sofl-
sticata, gli argomenti piu sot
tili. i leaders meno carismati-
ci. i bersagli della polemiea 
meno truci. La spiegazione 
ufllciale e ehe la democrazia 
diventando adulta s'e smali-
ziata e ingrassata e ha preso 
gusto a contemplarsi I'adipe e 
a specchiarsi nello scetticismo. 
Alcuni hanno visto che la de
mocrazia occidenta l respinge 
le ideologic come sostanze non 
proteiche: di qui la floritura di 
nuove scuole pragmatistiche e 
anche di nuove tecniche di 
persuasione. E* cosi? Noi ab
biamo per le mani un libric-
cino che non sappiamo bene 
se classificare tra i «meda-
glioni » di parrocchia o tra le 
piu recenti invenzioni pubbli-
citarie. FT la storia di Aldo 
Moro e certo deve servire alia 
campagna elettorale del presi
dent e del Consiglio. 

Come fattura 6 un po' do7?i-
nale perche il biografo che 
I'ha scritta per la « Magna 
Grecia » di Taranto. tale Clio 
vanni Acquaviva. si e fatto 
prendere la mann da un boz-
/etto troppo risaputo (« un 
italiano diverso ») mentre il 
personaggio avrebbe richiesto 
piu che altro un piofilo anti-

eroico. E questo e gia uno sba-
glio se — come sembra — lo 
scopo e di familiarizzare gli 
italiani con le tribolazioni del
lo statista. In America, per 
esempio. lo sforzo della pro
paganda e di presentare il 
candidato alia stessa altezza 
dell'uomo della strada aHinche 
la identificazione dellelettore 
col « capo z sia il piu possihile 
spontanea. L'Acquaviva. inve 
ce. per quanti sforzi faccia 
non riesce a darci di Moro un 
ritratto confidcnziale. 

Ci ofTre comtinque una trac-
cia per decifrare l"« enigma » 
del protagonists al di la dello 
stile e dei tratti esteriori. Que-
st'uomo passa nella storia po
litica italiana come sottosegre-
tario. capo gruppo parlamen
tare. ministro di Grazia e Giu-
stizia e della Pubblica Istru-
zione. segretario della DC e 
presidente del Consiglio. Ep 
pure noi non possiamo dire di 
conoscerlo abbastanza. Egli fa 
di tutto per non incuriosire. 
Ha self-control e un*aria di 
irrimediabile mestizia che sco-
raggia il pettegolezzo Si capi-
sce che se I 'Acquavha e riu-
scito a sorprendere certi lati 
inediti. < quotidiani ». dell'at-
tuale primo ministro ha potuto 
farlo soltanto su autorizza-
zione. 

Prima di tutto — dice il bio
grafo — si trattava di scru-
tare € un temperamento sovru
mano e forse anche innmano >. 
II che non presenta difflcolta 
insormontabili perche la car-
riera di Moro e tutta una 
predestinazione. In origine sto
ria e leggenda si confondono. 
Si narra che fu una zingara a 
vaticinare al fanciullo di Ma-
glie — tanto tempo fa — I'av-
ventura ministeriale. Vedendo-
sela awicinare il ragazzo si 
impauri e quella. risentita. 
e.sclamd: t Diavolo. quanto ri-
tegno! E va bene che sarai 
capo del co\erno >. Fu quella 
la prima de«ienaz:one Ma 
Moro — acciunge I'Acquavi 
va — sarebbe dncnta to co
rn unque un personaggio impor-
tante: « Se durava il fascismo 
sarebbe diventato. mettiamo. 
presidente dellAccademia di 
Italia: se avesse abbracciato 
la vita ecclesiastica. a questa 
ora sarebbe cardinale e figu 
rerebbe tra i papabili ad ocni 
conclave. In democrazia. che 
e mdtibbiamente il regime piu 
difficile per emergere. e di-
\enta:o il pnmo ». 

Giovanissimo. egli porta gia 
le stimmate delle responsabi 
lita future E' casto e pensoso. 
c Le donne impazzjvano per 
lui. ma i flirt e gli amorucoJi 
non lo interessavano. Egli era 
di estrema austerita. inac-
cessibile alle normali seduzio-
ni della vita comune >. 

Viene da una famiglia di 
gente sobna . il padre e ispet 
tore scolastico. la madre e 
e una delle mamme di allora ». 
che « noil sapevano di canasta. 
di dubs e di cocktails >. A Ta 
ranto divide U suo tempo tra 
il ginnasio (brillantissimo U 
suo curriculum scolastico) e 
le organizzazioni della Azio-
n* Ctttolka, < v n paktfre 

di dottrinn e di apostolato» 
dove * Jervolino e Gedda 
facevano effettivamente scuo 
la ». Sembra che cio non gli 
abbia impedito di portare sul
la giacca anche il distintivo 
fasc^ta, ma su questo punto 
il biografo resta nel vago. Si 
sa comunque che per Moro 
anche l'esperienza ^a.seî t<^ 
« fu valida ai tini di una for-
ma^ione completa uinana ». 

II giovane — pare di capi
re — ha aderito a I regime di 
allora. ma con pigri/ia An 
che il suo antifdieismo degli 
anni di guerra deve essere 
stato ahbastan/a aecidioso. 
L'Acquaviva lo vede impegna 
to soprattutto a prepararsi al 
« post fascismo ». cioe a ri 
mandare per le lunghe le 
decisioni del momento Fac-
ciamo creflito a questa ver 
sione perehe e >a. pernietten 
doci di fissare gli albori del 
i moroteismo » in un quadro 
storico ri->pettabilmente Ion 
tano ci aiuta anche a peree 
pire -suhito una costante del 
fenomeno. il rinvio come nor
ma di comportamento e pia-
cere filosofico. II de->tino ha 
voluto che questo aspetto del 
carattere morotco tiranneg 
giasse troppo a lungo gli af 
fari dello Stato. E cosi la po 
lemica correntc ha un p° ' svi-
lito la vena piu nobile della 
mollez7a che si addebita al 
t premier». E' stato un er 
rore. perche in Moro 1'indu-
gto non e un dato fisico o un 
artificio tattico. ma la proie-
zione di un sistema ideale. 
* Cio che in lui e assoluto — 
sta scritto — e la concezione 
essenziale e ieratica dellr vi
ta Egli e un mistico Machia-
velli. Di lui si puo dire che 
ha il senso dell'eternita e lo 
persegue senza impazienza > 
E' per questo che i nelle ma
ni di quest'uomo ci si sente 
sicuri *. 

Altrettanto si deve dire del
la parola e degli scnt t i : sem 
pre la stessa continuita di ispi-
razione. Ai profani i suoi Ji 
scorsi paiono tortuosi. erme 
tici. Gli osservatori politic; si 
accanisc*»no a sezionare quel 
le parti dei resoconti dove il 
concetto fondamentale risulta 
da uno studiato dosaggio di 
contrappesi. Anche qui non si 
deve cereare l'astuzia dove e 
invece la perenne indecisione 
del pensiero. E' noto che Mo
ro usa affiancare ai sostantivi 
gli attributi di segno contra-
rio. Per lui il coraggio e sem
pre « prudente » e la pruden-
za « audace ». E' solo per cal-

colo politico? II biografo por
ta la testimonianza di un suo 
compagno di liceo: * II suo ra-
gionamento era gia allora. co
me adesso. fervido della stes
sa matura/ione che nasce dal
le idee contrapposte: ma so
lo chi non ahhia il ecrvello 
esercitato alia dialettiea delle 
antitesi e al trionfo delle sin-
tesi puo preiulerlo per equi-
\oco». E tuttavia « una cosa 
e certa: quasi nessuno lo ha 
veramentc ctipito » 

La lauroa e <lel "<H Due an 
ni dopo Moro e nnlitaie. dap 
prima cttme alliewi utliciale in 
fantena. poi sergente. final-
mente capitano cominis^ario 
deH'Aeronautica. Non c dam 
sapere in quale teatro di ope 
razioni egli abb :" agito ne a 
quali fatti d 'arme abhia pre
so parte. d<i fante o da spar-
\iei-o. II biografo. comunque, 
andando a rovistare tra le me 
morie di truppa di qualche 
commilitone ci da un'idea di 
Moro in guerra abbas 'an/a 
vicina al Socrate della spedi 
zione di Pot idea, imnvrtala 
to dall'Alcibiade platonico. II 

sergente Moro e « fantastico. 
retto e mi.surato. cristiano e 
lungimirante». Ai suoi supe-
riori che vorrebbero esimerlo 
dai lavori piu faticosi ribatte 
con citazioni e •liche. Ac 
cetta le piu umili icor\ee-s>; 
quando viene il suo turno. du 
rante le marce. trascina il 
pesante mitrngliatore a spal-
la. Ma soprattutto e un sol 
dato meditabondo. scrive e 
studia sino a tarda nntte. di 
spensa culturn ai plotoni v li 
infiamma di fede: « La no 
stra tenda era come un con-
fessionale: molti sentivano il 
bisogno di conntlargh i phi 
intirni - fTe t i e -h' chiedergli 
pareri e consigli ». 

Gia presidente nazionnle del
la FLCI dal '30 al '42 Moro 
deve decidere. dopo la Libe-
ra^ione. se continuare la car-
riera universitaria o buttarsi 
nella misehia. Sceglie di es 
sere eletto deputato alia Co 
stituente per la circo^crizione 
Bari Foggia. ma non per de 
termina/ione propria. E' l'ar-
civescovo di Bari che lo bat-
tezza dirigente politico II pre-
sule e molto preoccupato: 
i Datti da fare — gli dice —; 
il comunismo e alle porte». 

Roberto Romani 
I — (continua) 
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