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La visita a Roma 
di Mwami Kigeli 
*— * 

Chi e il re 
dei Watussi 

L*Africa ha un curioso, 
ma non troppo, destino nel-
la stampa borghese ltalia-
na. Desta commozione a 
tratti, per le ragiom piu 
impensate e owiamente 
meno valide. A Roma in 
questi giorni e di passag-
gio Mwami Kigeh. re spo-
destato dei Watussi, ed ec-
co un bel titolo in grande 
de 11 Popolo- « Nel dram-
ma dei Watussi in Ruanda 
si riflette il travaglio del-
1'Africa ». 

II personaggio reale e 
presto definito, o megho 
autodefinito. C a Roma per 
essere ncevuto da Paolo VI. 
e la ' piattaforma" con cui 
si presenta e la seguente: 
«Mio fratello sovrano del 
Ruanda nomino Cnsto so
vrano, e si disse suo sud-
dito. Cnsto continua a es
sere il sovrano del Ruan
da ». E aggiunge: « In Afri. 
ea ct sono tradiziont cnstta-
ne e cattohche ancbe dt 
centtnaia di anni. II Papa 
tnene a mcoraggiarci e nn-
vigonrci nella nostra fcde 
in un momento difficile: la 
penetraxione ateistica di ti-
po russo e cmese oggi in 
Africa si fa sempre piu 
massiccia e cerca dt fomen-
tare gh odh verso i catto-
Itc?». Normale per un re. 
Per giunta un re messo giu-
stamente in fuga, e che co
me ogni re in esilio vive 
con una sua corte di 280 
cortigiani in un buon palaz-
20 di Nairobi. Meno norma
le che vi siano giornali e 
giornalisti che accreditino 
la panzana di una guerra 
"religiosa" che si starebbe 
scatenando in Ainca. Han 
no tentato di contrahban-
dare come tali la tragedia 
del Biafra, la drammatica 
vicenda del Sudan meridio-
nale, e adesso ci mettono 
di mezzo anche i Watussi. 

Popolo nomade i Watussi 
approdarono circa quattro
cento anni fa nell'attuale 
Ruanda. Alti e forti. civi-
lizzati, conquistarono il pae-
se schiavizzando i bahuti e 
i batwas, due gruppi etnici 
che si prolungano fin nelle 
foreste dell'Ituri. La socie-
ta cui dettero vita fu a 
struttura feudale e razzia-
le: al vertice, in una posi-
zione parassitaria i Watussi 
(un vertice non metafon-
co: abitarono le splendide 
colline del Ruanda, mentre 
a valle vivevano gli schia-
vi) , in basso gli altri. II co-
lonialismo belga trovd cosi 
soddisfacente questa solu-
zione che non modified nien-
te, anzi consolido i privilc-
gi dei Watussi, dando loro 
alcune scuole, e varie "pre-
bende" del potere coloniale. 

Stimolo l'odio razziale — 
trovando fervidi alleati nei 
sovrani nonni e padri di 
Mwami Kigeli — sulla ba
se del noto principio che 
dove vi sono division! triba-
li e razziali e piii facile re-
gnare. Tutto funziono a 
meraviglia fino a che an
che 1'Africa non scopri che 
H colonialismo andava liqui
date E se ne accorsero an
che i bahuti e i batwas, ca-

pendo che non erano solo l 
belgi a sfruttarli, ma anche 
i Watussi. Sicche decisero 
con lindipendenza di cac-
ciare \ ia anche un re e dei 
feudatari. I Watus&i reagi-
rono con le armi. arman-
do fino a 26 chilometn dal-
la capitale. 

Vi fu allora qualcosa di 
profondo e di tragico. I tre 
mihoni di "schiau"' scese-
ro per le strade, dilagaro-
no nella foresta e sui colli, 
e fu un atroce massacro 
Ai bahuti e ai batuas ave-
vano insegnato — I re Wa
tussi, i colomahsti belgi, e 
le stesse misaioni cattohche 
dei peres blancs — che la 
discnminante razziale. la 
division*? tnbale e etnica e 
un cardme della stona e 
della lotta. La loro coscien-
za era stata forgiata con 
quel connotati, e loro agi-
rono su quella base: ueci-
sero tutti i Watussi che tro-
varono, identificando in quel 
gruppo etnico il nemieo da 
distruggere fisicamente. Gli 
altri, i sopravvissuti furono 
costretti a emigrare. 

Certo fu un dramma, e 
lo e tuttora. Un dramma, 
pero, dove la religione non 
e'entra perche anche i ba
huti sono cattolici. E' un 
dramma, invece, che affon-
da le radici nell'orrore del 
colonialismo in generate, e 
in particolare nella struttu
ra politica. sociale, "ideale" 
che I Watussi avevano da-
to alia loro presenza nel 
Ruanda. Certo: 1'Africa sta 
pagando ancora, in termini 
di duro travaglio, una ter-
nbile eredita e tutta la vio-
lenza di cui si e carica-
ta la sua storia in un se 
colo di colonialismo. Sta pa
gando, sulla sua pelle, le 
distorsioni, le interruzioni 
introdotte nella sua stona 
da una presenza barbara 
come quella coloniale. Sta 
pagando anche una rinno-
vata presenza neocoloniale 
che sfrutta le sue debolez-
ze per meglio proseguire 
nell'opera di dominazione 
Ma Mwami Kigeli, re dei 
Watussi. non riflette que-
sto travaglio. Egli semmai 
ne e uno dei responsabiji, 
con le sue chimere di feu-
datario espropriato. 

Romano Ledda 

l a Repubblko f•doralo todosca si prepqra cHie olerioni di settembre | 

<UNA PORZIONE DI CAMBIO DI POTERE> 
I' elezkme di Heinemann a presidente 

I socialdemocratici puntano alia direzione del governo con Brandt alia Cancelleria, ma lasciano impregiudicala la questione delle loro alleanze posf-elef-

torali: di nuovo con i democrisliani, per una «grande coalizione »r o con i liberal! della FDP ? - 1 nennarkti confano di enirsre a! Bundestag con 30-40 
deputati - II neocostHuito Partrto comunista tedesco (DKP) si presented nel quadro di un'alleanza delle forze di sinistra 

Mini dietro la cattedra 

PERTH — Fino a poeo tern-
po fa erano le alunne, ora 
anche le insegnanti comin-
ciano a passare i primi 
guai per I* minigonne, ri-
tenute cap! d'abbigiiamento 
^convenient) dai genitori 
degli scolari. E' il caso di 
questa graziosa maestrina 
di Perth conttstata dai 
« barchettoni • del quart!*-
r*. Naturalmente tutti I 
suoi scolaretti non ci tro-
vano nulla da ridirc e for
se non si sarebbero nem-
meno post! il problema se 
i genitori non avessero 
tanto insistito *ul partico
lare. 

Dal nostra iiuriato 
BONN, muggia 

«Nel prossimo autunno, 
per la prima volta dai la fi 
ne della guerra, noi social
democratici avremo la possi 
bilita di diventare i> partito 
Kuida della Repubblica fede-
rale tedesca e di mandare la 
CDU in una meritata opposi-
zione»: la frase pronunciata 
da un delegate di Amburgo, 
al recente congresso della SPD 
(Partito sofialdemocratlco di 
Germania) a Bad Godesbarg 
non ha suscitato nella sala 
alcuna particolare emozione 
E stata accolta come un'af-
fermazione scontata. Tutto il 
congresso si svolgeva all'inse 
gna di questo obiettivo Poeo 
meno di due mesi prima, il 
presidente dell'NPD (Partito 
nazionaldemocratico di Ger
mania, di tendenze neo-nazi-
ste) Adolf von Thadden. ave 
va lanciato in faccia ai gior
nalisti la sfida: «Nel prossi
mo Bundestag la NPD sara 
rappresentata da 30 a 40 de
putati » La sfida fec^ appena 
notizid il fatto che nel pros
simo parlamento della RFT 
siederanno anche 1 neo-nazisti 
e ormai virtualmente acqutsi 
to, e qui a Bonn quasi pin 
nessuno ne dubita 

A cinque HIPSI dalle eiezio 
ni — si votera il 28 set tern 
bre — le forze politiche tede 
sco occidental) si trovano cm 
in pieno clima elettorale La ra 
Kione e comprensibile se si 
considera la posta in gioco \? 
composizione del nuovo Bun 
de&tag potrebbe port.ire ad 
una svolta di fondo nella sto 
na tedesca del dopoguorra ed 
avere un peso decisivo per il 
futuro dell'intera Europa. 

Quail effetti potrebbe ave 
re una vittona, vale a dire 
la conquista della m(tggioran 
?A relativa da parte della 
SPD. lo si e mtravisto. in una 
certa misura, a Berlino ovest 
il 5 mar/o scorso Si tratta 
va di eleggere il nuovo Presi 
dente della Repubblica e per 
la prima volta. non snltanro 
nel secondo dopoguerra ma 
in cento anni di stona del i 
berahsmo tedesco la FDP 
(Partito liberal-democratico. il 
terzo partito che insieme ai >o 

i cialdemocratin ed ai democri 
stiani della CDU CSti ->terie 

nell'attuale Bundestag) riversa 
va pressoohe compatta l suoi 
votl sul candidatn della SPD 
Gustav Heinemann 

Non si tratuiva di una con 
vergenza casuale ed cstenipo 
raneq ma del frutfo di un 
lungo proresso di rev is.one al 
l'mtemo della FDP < he aveva 
portato 1 liberali di Bonn, 
almeno sui term della poUtica 
estera e pantedesca trapp(jrti 
eon la RDT, confine dell'Oder 
Neisse. armaniento atomicoi 
su po.sizioni vicine a quelle 
socialdemocratiche e mol-
to lontane da quelle di altri 
partiti liberali, come quel'.o 
italiano. per esempio La FDP 
sta pagando il prezzo di que-
sto travaglio e gia qualche 
esponente, sia pure di secon
do piano, ha cercato rifugio 
nelle accogjienti braccia della 
CDU. A gmsta ragione, quin-

LE CARCERI Un mondo dove i reclusi sono dei mor t i c iv i l ! 

LA SPIRALE DELLA VIOLENZA 
Non esiste in Italia alcuna forma reale di prevenzione della delinquenza — II dramma del disadattamento sociale mino-

rile — II discorso del Procuratore generate Ugo Guarnera — Quando la pena distrugge I'uomo — Uno scriffo di Gramsci 

Al primo piano di un palaz- j una forma di prevenzione del 
wo di via Trinita dei Pellegrl- crtmine I'applica la polizia. 
tti a Roma — propno dietro I Per il resto cosa possiamo 
•J miivatero di Grazia e Gm- { farct? Ci vorrebbero nuove 
•tdzia — e'e una porta sulla 
quale una targhetta meUilhca 
tndica « Cenrro studj peniten-
Hari sulla prevenzione della 
delinquenza degli aduiti ». Den-
tro, una fiJa di stanze vuote 
ai insegue lungo un corndoio 
piccolo c m.Ve illuminato * 
dflll'impjegato che alia fine 
acovate quasi per caso vi sen 
tite nspondpre che documen 
tazioni e statistiehe non ve ne 
sono, lnformazioni liu non 
jwb darne e comunque il cen 
tro dipende dai consiRliere Di 
Gennaro, lo si pu6 trovare al 
mirustero. 

II consigliere Di Gennaro, 
al minifitero lo si trova inve
ce sense dif!:co!ta. E' Uii ajr^ 
magistrato che da anni si oc
cupy dei problemi della pre
venzione della delinquenza. 

« Vede — mi dice — noi in 
Italia abbiamo una grande 
tradizione, m questo senso 
La tradizione poutivista, vo-
alio dire, il Ferri, ii Becca-
na. S'tamo stati i primi a con-
futare le teone del delmquen-
te per nascita, si, tnsomma 
il Lombroio ha fatto il suo 

tempo » Ma nella pratica, chie-
do, in cosa consist* il concet
to di prevenzione? 

* Ecco, non e facile 11 pro-
« MOdale. Comunque 

leggt, lei captsce7 » L'unica co
sa, da capire, e a questo pun-
to che il problema della pre-
vonzione della delinquenza m 
I;alia, nemmeno si pone No-
nostante il Ferri e il Becca-
na, un terna cosi delicato e 
scottante t> affidato imiftrpfrn. 
te alle questure Ancora una 
volta ci troviamo di fronte ad 
una eonfusione di concetn 
nvelatrice della profonda di-
storsione che anuria t nostrt 
cixlici perche prevenire t rea 
ti e un conio prevenire la de
linquenza e un altro D'ac-
cordo, e bene che i poliziot 
ti si prec.pjtmo ad impedire 
Ui\ fmio, puniamo, '.n una 
gioielleria, ma queli possibi 
nta es>stornj iier lmpeaire c.e 
'. ladrt divpngano ladn' 

La prevenzione del cnmine 
si colloca a monte del fatto 
delittuoso, questo e U punto, 
E' un grande impegno civile 
che dovrebbe investjre la so-
cieta e le sue wtituzioni. In
vece troviamo che la deno-
minazione ufficiale delle car
een nei lmguaggio della burc-
crasi* minteteriale, e: «istl-
tuti di prevenzione e dd pe
na >. Si^uficm che, oltre alia 
polizia, proprio il carcere vle-
ne conBidftrato l'unica terapia 

adatta a prevenire il crimine-
una concezione che dimostra 
nei fatti tutta la sua assur-
dita 

Oltretutto, e proprio nel car-
cere cosi concepito e funzio-
nante che la delinquenza tro
va nuove radici Esiste in 

— considerate cioe i minor! 
delmquenti invece che, come 
in realta sono. disarfattati so-
ciali — per chrarire il pano
rama repressivo che si spa-
lanoa tutt'mtorno ai nforma-
tori itaiiani. 

Anche qui parlano le c i fw 
proposito, una cifra impres- ; s u cer.to ragazzi passati at 
- ni r\u I. ,0 lie, detenuti 
nmessi in liberta dopo avere 
*.• i •! >• i ma mndanna torna 
in carcere per nuovi reati 

Ma .-i . c i prova df. nove a 
proposito della inefficacia di 
tale prevenzione e dara dai 
modo con cui viene affronta-
TA sia sul piano giundlco che 
su quello repressivo, La cosid-
detta delinquenza muionle. Dt-
ciamo rosiddefta perche anche 
qui In prima polcmico c JJIU-
prio sulle parole « La delin
quenza minortle non eiiste — 
dice ad esempio I) professor 
Antonio Bollea, uno dei piu 
notl psichiatn dell'eta infanti 
I"* Italian: — eittte invece un 
problema dt disadattamento 
sociale del mmore ». 

Quest* sottigliene di termi
ni sono del tutto sconosciute 
all'ex ministro della Giustizia 
Gonella, che il 28 ottobre 1968 
ha prebentato it suo disegno 
di legge numero 824 chiama-
to «prevenzione e trattamen-
to della delinquenza mino-
nle ». Basta questa premeasa 

t.raverso i.formatori e case di 
| neducazione per minori dai 
I fi.> HI la Lumtzmrmo ad aver 
t « grane » con la legge. Quando 

nel dioembre 1950, la commis-
, sione parlamentare presledu-

»i dai senatore Persico preseri 
I ro alia Camera la sua relatio

ne sulle condizioni dei de-
i tenuti negli stabilunenti car-
j ce.ari, tra i tanti dati vi era 
I anche questo: 1'82% dei con-
' dannat.i a nerw» rt/tt^r^tfua s u . 
, penon agn otto anni di re-

rlusione aveva trascorso par
te della sua giovinezza in un 

I nformatono. 
Nel suo discorso per l'inau. 

gurazione dell'anno giudlzia-
no 1969, H dot tor Ugo Guar
nera, Procurators generate del
la Repubblica presao la Cor
te d'appello di Roma, ha ac 
cennato al problema caroera-
rio. 

t Devo premettere — ha det-
to — che in questa materia 
dnbbiamo amitutto dolorosa-
mente constatare te non la 
inertia la lentetea, la lungag-

glne leglslatwa ». II magistra
to ha soti'olineato gli aspetu 
piu drammaticr quelli dell'edi-
lizia (arcerana. del difettoso 
organico del personale di ser-
vizio, del dettato costituziona-
le sulla neducazione del con-
dannato che rimane lette 
ra rnorta Un mese dopo, nel 
febbraio, saranno l diretton 
di can ere a denunciare ancor 
piu drammaticorncnte all'opi-
nione pubbhea e al governo, 
le spavento.se condizioni di 
vifla del detenuto negli stabi 
limenti penali In/me, le nvol-
te di meta aprile in molte 
carceri itahane confennavano 
nei fatU quel duplice gndo 
d'allarme. 

Adesso le rivolte sono sta 
te domate. i detenuti «turbo-

nitenzian, si nparano l dan-
ni alle Nuove, a Marassi, a 
San Vittore. Ma cosa resta, 
al di la dello sbigottimento di 
chi pei la prima volta ha 
geuato un'occhiata nell'inferno 
in terra del mondo careers-
no? Ci6 che rimane in piedi 
e tutta 1'impaleatura peniten-
ziaria identica da un secolo 
e maazo nella sua sostanza pu-
nitiva. La degradazione car-
ceraria, la spirale della violen-
za che afferra I'uomo detenu-
to abbruriendolo a livelli and 
maieachi fanno parte della pe
na, sono la pena. Scriveva 
dai carcere Antonio Grama*: 

«Quando vedo agire e sento 
parlare uomtm che sono da 
cinque, otto, dieci annt in car
cere, e os seno le de/orma 
zioni pitchtche che ein han-
tin subtto, flat t era raltbrwidi 

sco, e wno dubbtovo sulla 
prewstoiie su inn sfesso Pen-
so che anche gli altri hannn 
pentato (non tutti ma alme
no qualcuno) di non lasctar-
si aui'erchiure e tin eve, sen-
za, accorgersene neppure tan 
to, tl proi aw c lento e mole 
(olare sj troiano tambiati e 
non lo nannn, non possono 
gtudtcarlo, perche etsi sono 
completamente cambtatt » 

Ed e proprio questo tre-
mendo mutamento dell'uomo 
detenufo. cosi finemente osser-
vafo da Gramsci, l'obiettivo 
J n l l « t<-< n i l u m n <->« n*..*.^^, „ , „ V%I 

turte le madempienze costi-
tuzionali che 1 governi demo-
crLStiani si portar.o sulle spal-
le da oltre vent'anm. l'artico. 
lo 27 (la pena deve tender© 
unicamente al recupero socia
le del detenu to) e forae una 
delle piii disumane; e certo 
la piu indioativa di un totale 
diaprezzo verao la miseria, 
la sofferenxa, la disperazione 
degli umih e del diseredati. 

C«Mre D« Simona 
(Fine - Le precedenti pun-

late sono apparse sui numeri 
del 15, 17. 19 « 30 aprile), 

di. Hemerrann poteva affer-
mare in una delle interviste 
che tanta et-o e speran/a han 
no suscitato neH'opmione 
pubbhea democratica. che la 
sua elezione a Presidente fe
derate sigmficava « una por-
zione di cambio di potere »• 

Non e detto, owiamente che 
la conquista della maggioran-
za relativa da parte della SPD 
debba sigmficare automatica-
mente una coalizione di gover
no con la FDP. II congresso 
di Bad Gode^berg, ha lascia-
to alia presidenza del partito 
mano libera, e la composizio
ne del nuovo Bundestag po
trebbe costringere o consiglie
re nuovamente un governo di 
« grande coalizione » tra SPD e 
CDU CSU. In questo caso, am 
messo che la CDU CSU sia di-
s post a ad accettare, in base al 
la costituzione di Bonn, la so-
cialdemocrazia avrebbe il di-
ritto di designare il Caneellie-
re (Willy Brandt) e verreb-
be a trovarsi da «partner» 
minontario m « partner » mag-
giontano Sarebbe una coali
zione difficile, forse piu dif
ficile di quella attuale, ma e'e 
da sperare che sarebbe meno 
soggetta al ncatto della de-
stra nazionahsta e revansci-
sta. 

Uguaimente a Berlino ovest 
il 5 marzo. si e intravisto 
quali con>eguenze potrebbero 
avere una nuova vittona della 
CDU CSU (maggioranza relati
va) e la presenza nel Bunde
stag di un forte gruppo parla
mentare neonazista. All'elezio
ne del nuovo Presidente, I rap-
presentanti della NPD parte-
cipavano non in quanto parla-
mentan, ma in quanto elet-
ti nelle diete dei « Laender» 
La sostanza non cambia, e 
la sostanza e che il Candida-
to della CDU CSU. Gerhard 
Schroeder ha accettato senza 
battere cigho l voti, che per 
la sua elezione sarebbero stati 
determinanti dei neo-nazisti. 
Qualche giudice pessimista del
la realta tedesco oeoi den tale, 
ha visto propno in questa 
confluenza il vero fatto nuo 

vo dell'assemblea berhnese. an
che essa appunto preannun-
ciatnre di quella che potreb
be essere domani una nuova 
maggiorunza parlamentare nel 
prossimo Bundestag In altre 
parole avremo dopo le ele-
zioni del 2H settembre ana 
RFT, con un governo s< -tenu 
to dai neo nazistf' I 'loote.si, 
aberrante e fosca non ippa 
re del tutto cam pat a in ana 

Ma ntorniamo alia SPD, e 
cerchiamo di vedere in quale 
misura l'ottimismo e l'entusia 
smo espressi dai coimresso a 
Bad Godesberg siano giustifi 
cati L'opinione degh osser 
vatori tedeschi e stranien 
appare divisa 

A differenza di tutte le ele-
zioni dai 194ft :n poi questa 
volta la SPD si present a al 
gludizio del corpo elettoia!e 
non come partito di opposi-
zione, ma come partito di 
governo. Se si guar da alle pre-
messe con le quali alia 
fine del 196<i la socialdemocra 
zia entr6 nella « grande co.i 
lizione» e alia situazione at 
tuale, il bilancio, da un pun-
to di vista strettamente social-
democratico, appare tutt'altro 
che soddisfacente, come qual
che singolo oratore isolato ha 
denunciato alio stes^o con 
gresso di Bad Godesberg Al
lora si disse, o si Iascib in-
tendere, che solo un gover
no con la presenza dei due 
grandi partiti che raccoglie-
vano una maggioran/a parla 
mentale di oltre H 4() per cen 
to, dei deputati avrebbe po-
tuto nsolvere l problemi di 
fondo della na/ione roPoca-
zione Internationale della RPT 
rapporti con 1'altra Germa-
n a accetta/ione dei confini 
scaturiti dalla seconda guer
ra mondiale, « rappacificazio-
ne » con la Polonia e la Ce-
coslovacchia, trattativa con 
l'URSS. funzione della Bun-
deswehr, armamento atomico 
riforme economiche, norganiz-
zazione delle strutture stata-
li, trasformazione del sistema 
scolastico. 

Nella pratica, nessuno di 
questi problemi fc stato risol-
to Tra l'altro il trattato con-
tro la proliferazione delle ar
mi nucleari non e stato firma-
to ed appare ormai pressoche 
escluso che lo sark prima 
delle elezionl. In compenso, 
il governo di « grande coalizio 
ne » ha varato, dopo anni di 
attesa forzata. Id legislazione 
di emergenza e la SPD si e 
fatta promotnee di misure 
repressive con un contestato 
progetto di « arresto preven
tive ». Il neo nazismo si e raf-
forzato, punta alia presenza in 
parlamento e tutte le propo 
ste di mettere fuori legge la 
NPD sono state abbandona 
te Per quanto riguarda inli
ne la realta economica. e sta
to DrODno un deleijnrn \yrf"t 
tamrnte allineato" alle po-
sizioni del gruppo dirigente 
del oartito ad esdamare a 
Bad Godesberg: «In effetti 
e quasi un ironia che la espan-
sione provocata da una poli
tica economica socialdemocra-
tica e possiblle soltanto attra-
verso l'mcremento del profit-
ti degli industrial! e trascu-
rando i miglioramenti salaria-
li dei lavoratori». 

Di qui l'accusa che In fon
do la SPD entrb nella « gran
de coalizione » non per realiz-
zare o dare l'awio ad una 

ma e della stessa CDU-CSU 
lacerata da una grave ensi. 

A questa requisitona. gh os-
servatori piu benevoli rispon-
dono richiamandosi alle difti-
colta di svolgere un'opera »n-
cisiva m un governo in cui 
si e oubordinati — colui che 
decide le direttive politiche, 
in base alia costituzione di 
Bonn * il Cancelhere. in que
sto caso Kurt Georg Kiesm-
ger — e sostenendo che gra-
zie alia sua politica nel go 
verno. la SPD ha potuto ac-
centuare le sue earattenstiche 
di «partito della pace e del 
permanente rinnovamento » e 
pub oggi presentarsi « come il 
partito della ripresa econo
mica e come il partito che di
spone di uommi cosi eminen 
ti come il prossimo Presiden
te federale Gustav Heinemann 
ed i ministn Willy Brandt. 

poi; 
Ton forme, ma per compiere una 
ooera di salvataggio del sista-

E' morto l#ex 

ministro 

nazista 

Von Papen 
OBERSABACH, 2. 

Franz Von Papen, il diplo-
matico cattolico che aveva a-
perto la strada verso il po
tere a Hitler, e morto oggi 
all'eta di B9 anni. Processato 
e vergognosamente assolto al 
processo di Nonmberga di-
nanzt al quale era comparso 
come criminate di guerra, 
Von Papen viveva in un pae-
sino del Baden, conducendo 
da anni una specie di guerra 
burocratica con il governo di 
Bonn, dai quale pretendeva 
addintura una pensione 
« per l suoi servizi alio stato 
tedesco ». 

I suoi « servizi » sono quel
li di aver contribuito all'affus-
samento della Repubblica di 
Weimar e consegnato il po
tere ad Hitler, del quale fu, 
per un certo periodo, il vice 
alia cancelleria. Von Papen 
fu quindi a Vienna fino al 
1938, dove preparo l'annessio-
ne dell'Austna al Reich na
zista. L'ultimo suo mcarico 
fu quelio di ambasciatore na
zista in Turchia. 

Karl Sch;l>- ed Herbert Weh-
ner ». 

In term.ni pu cin-:>'. a 
SPD affrnnta la lotta eletto
rale orgoglicKa o'.tre che dei 
« successi economic. » di Schil
ler e di aver fatto eleggere 
alia presidenza della Repubbli
ca un suo espenente, anche 
del fatto di aver aperto la por
ta ai paesi soc al.«ti dell'Est 
europeo. di aver superato od 
evitato 1'isolamento mtemazio-
nale della RFT e d: aver get-
tato le basi per un futuro pos
sible sviluppo dei rapporti 
con la RDT. 

In quale misura ! elettorato 
valutera positivamente tale bi
lancio. lo diranno le urne la 
sera del 38 settembre Le ale-
zioni regionali svoltesi nei pri
mi due anni di « srande "oa-
hzione » rappresentarono per I 
socialdemocratici una ser.e di 
gravi insuccessi, anche se og
gi il gruppo dirigente tende a 
mmimizzarli affermando che 
la tendenza si e rovesciata. 
D'altra parte la SPD non pub 
trascurare il fatto che. dalle 
elezioni del 1953. si trova a dl-
fendersi. nello scontro eletto 
rale, per la prima volta con-
tro una forza autenticamen 
te operaia collocata ilia sua 
sinistra. 

Sei mesi fa si e ncostituito 
nella RFT un Partito comuni
sta (DKP) che partec.p^ra 
alle elezioni nel quadro di una 
alleanza delle forze di •sini
stra (ADF « Azione per u pro-
gresso democratico »). Le sus 
possibilita di entrare nel pros-
simo Bundestag, superando io 
sbarramento dei cinque per 
cento dei voti. sono considera
te minime e forse nulle, 
sia per l'esasperato anticomu-
nismo che awelena ancora la 
atmosfera tedesco-occidentale, 
sia per lo scarso tempo a di-
sposizione per dare vita o rt-
prendere le file di una larga 
rete organizzativa. sia infine 
per la sua collocazione su po 
sizioni ancora chiuse e difen-
sive per quanto riguarda il di 
battito ideale e politico in 
corso nel movimento operaio 
mternazionale, 

La DKP, tuttavia. rappresen-
tera un punto di cnstallizza-
zione delle forze di sinistra 
nil omogeneo di quanto non 

nel 1965 la DFU (Unione 
cedesca per la pace) La aua 
presenza nell'arena elettorale 
in ogni caso. contribuira a 
politicizzare ultenormente e 
ad approfondire i contenuti 
del dibattito elettorale, po-
nendo al sue centro quci te 
mi che la SPD prefenrebbe 
lasciare in ombra nel nome 
di una genenca esaltazione 
dell'opera svolta nel governo 
dai suoi membn e, in modo 
particolare. dai ministro della 
Economia Karl Schiller. 

Romolo Caccavtle 

piu 
fu 

II mito del calcio e del motore 

Ubriaco di «tif o» 
con l'auto f alcia 
i suoi avversari 
Grave un griovane - Prima Tener-
gumeno aveva tirato fuori il col-
tello, poi ha impugrnato il volante 

Dalla nostra redazione 
PALKRMO. 2 

Vittima dcll'assurda violerua 
di un «tifoso ». un giovane lot
ta in queste ore contro la mor-
te all ospedale di Caltajjirone 
(Catania) dove i medici stanno 
disperatamente tentando di sal 
\arlo La sua «culpa». avere 
partrggiato per la squadra di 
calcio Libertas Caltagirone du 
rante una partita amidievole di 
oiirsla rnn la sninrlra Hi Scor 
dia Tanto e hastate- icn pome 
nggio a scatenare la furia di 
un fedelissimo della squadra 
ospite che ha attaccato lite pri 
ma « pugni e poi col coltello. 
mentre la partita era ancora 
in corso. rd infine — a conclu 
sione dell'incontro che aveva 
sancito la sconfitta della sua 
Scordia — si e lanciato con l'au
to, « follP VelnntA wntrn >_jr. 
gruppo di awfiMu investen-
done uno che e nmasto ferito 
in modo molto grave. E' stato 
arrestato e dovra risponderc, 
nel migliore dei cast, di tentato 
onucidio. 

Protagonista della sconvolgen 
te vicenda (che da una elo-
quente misura del livello di de-
gradazione cui puo portare un 
costume che di sportivo non ha 
neanche it nome) e il trentu 
nenne Orazio Bonvissuti. in que-
st'uomo sono esplose insieme. 
in un pomeriggio di festa, tutte 
le assurditi e le inconfruenie 
di una vita condizionata da miti 
sbagliati: quello del « tifo > sui 
campi di calc;o, quello dell'esa-

sperato desulcno di suprema 
7ia e di rivaNa. quollo inflne 
ihe. al \oLuttc di on auto lo 
fatto sentire come un killer con 
un'arma canca in mano 

Orazio KotiMssuti aveva at 
taccato bn^a una prima volta 
a mcta partita ma per 1'inter-
vento di due carabmien era sta 
to costretto (solo apparentemen 
te) a piu miti consiuli lj\ sua 
violenza. ad agmuncere as<nir 
dita ad assurdita e esplixa per 
' osi dire « a rate » sen/a one 
nessuno trovasse il w> compor 
tamento tanto strano da prende
re piu serie misure l/uomo ci 
ha nprovato infatti al hschio 
finale dell arhitru avventatidi«i 
con un coltello contro un grup 
po di tifosi o<pitanti che I'ave 
va pero messo in futfa Una spe
cie, insomma. di faida private 
che £ sembrata quasi normale, 

\ 1 , t i . . I tm»vn'T>i fi, » . ^ . * n r t t t i n . n l 

partita 
Ma d Bonvissuti non si e da to 

per vmto ed e balzato allora 
sulla sua t 600 » Ragguinto un 
gruppo dt < avversari », £ piom 
bato loro addosso I'no degli m-
v»»stiti e nmasto esanime sul 
I'asfalto: piu tardi. all'ospedale. 
gli sono stati mcontrati un gros 
so trauma cranico. lesioni e frat 
ture in tutto il corpo: immmen-
te pericolo di vita L'energume-
no veniva acciuffato nella noi-
te, mentre dormiva. ormai se-
reno. « scaricato » della tc 
ne che aveva sfofato per 
H pomenggio. 

g. I. p. 
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