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SARDEGNA: 

una scandalosa prevaricazione 

Le fantasie 
elettorali 
di Piccoli 

II sagretario dc si presenta nell'isola ad 
annunciara I'impianto di un'industria pa-
trokhimica - Forlani lo tmantisca - La 
guarra del I a SIR all'intervento pubblico 

II viaggio di Piccoli in 
gpartibus m fide hum ». cioe 
nelle zone interne della Sar
degna, alia vigiha delle ele-
rioni regionah, e un saggio 
quanto mai eloquent e e 
seoncertante della concezio-
ne dello Stato, dei suoi rap-
porti con le autonomie re-
gionali e dei rapporti della 
Democrazia cristiana con 
l'uno e con l'altro, oggi do-
minante nel gruppo di po-
tere doroteo. E' noto che, 
la scorsa settimaiia, il mi-
nistro delle Partecipazioni 
Statall era stato chiamato 
ad esporre davanti alia 
eommissione c o m p e t e n-
te del Senato il program' 
ma nazionale di interventi 
delle partecipazioni: 1' on. 
Forlani non si presento e 
la. riunione ando a monte. 

In coincidenza singolare 
con questo episodio, ed e 
legittimo il dubbio che For
lani si sia prestato ad una 
manovra elettoralistica di 
bassissima lega, il segreta-
rio politico della Democra
zia cristiana si presentava. 
invere, in Sardegna ed an-
nunciava la decisione delle 
Partecipazioni Statali e del 
governo di creare, nell'area 
indus t r ia l fantasma di Ot-
tana (una delle plaghe piu 
ferocemente arret rate e ab-
bandonate deila Sardegna 
«interna«) una industria 
petrolchimica con un inve-
stimento di 200 miliardi e 
l'occupazione prevista di 7 
mila unita lavorative. A 
parte la clamorosa smenti-
ta del ministro Forlani alle 
fantasie elettorali di Picso-
li. in sede di eommissione 
Bilancio della Camera, quel 
che appare certo e che il 
segretario della DC si e so-
stituito, con metodo inam-
missibile di prevaricazione, 
a funzioni e poteri che sono 
esclusivamente degli organi 
parlamentari di governo 
dello Stato e della Regione. 

Sono, esattamente, sette 
anni, cioe dal 1962 in cut 
venne approvata dal Parla-
mento la legge istitutiva 
del piano di rinascita eco< 
nomica e sociale deU'isola, 
che la Sardegna rivendica 
l'elaborazione e l'attuazio-
ne, attraverso il concorso 
tra Stato e Regione, del 
programma organico di in
terventi industriali delle 
Partecipazioni Statali, pre-
visto da un preciso artico-
lo di quella legge. Questa 
richiesta era uno dei due 
punti caratterizzanti dei-
l'ordine del giorno — voto 
approvato dalla maggio-
r a n z a autonomistica del 
Consiglio regionale — invia-
to al Parlamento e respinto 
dalla maggioranza parla-
mentare di centro-sinistra 
nel 1967. 

II conflitto politico e 1-
•tituzionale a p e r t o s i in 
quella circostanza non si e 
piii chiuso: anzi rest a alia 
base di una crisi profon-
dissima dei rapporti Regio-
ne-Stato e della concezione 
stessa deH'autonomia sar-
da. 

Dal 1962 ad oggi le Par
tecipazioni Statali non han-
no creato in Sardegna un 
solo posto aggiuntivo di la-
voro industriale. Le poche, 
disorganiche, iniziative an
nunciate falluminio, metal-
lurgia dello zinco) sono an-
cora alio stato di impost a-
gione e minate da sene dif-
flcolta. Inoltre, nel varco 
aperto dalla larga inadem-
pienza dell'ENI e delle Par
tecipazioni Statali si e de
terminate e sviluppato, me-
diante una abnorme utiliz-
zazione del credito indu
s t r i a l privilegiato e dei 
contributi a fondo perduto 
della Cassa e della Regio
ne, un ciclo di penetrazio-
ne e di espansione di po
tent! gruppi petrolchimici 
privati italiani ed esteri (la 
SIR che utihzza prodotti 
dall' industria petrolchimi
ca americana, la SARAS ap-
poggiata alia ESSO, la Ru-
tfiianca SIR, la SNIA-Visco-
sa> che hanno fatto della 
Bardegna un campo di con
fuse e spericolate specula
t ions La SIR ui Porto Tor
res, in particolare, dopo a-
•er annunciato anch'essa la 
costruzione di un grande 
lmpianto petrolchimico nel-
la favolosa « zona industria
le » di Ottana, sta condu-
oendo una campagna sfre-
pata ed insidiosa per sbar-

il passo all'intervento 

pubblico, e introducendo, 
sul piano dei rapporti tra 
capital*? pnvato e poteri 
pubblici, forme, metodi e 
strumenti da repubblica 
sudamericana. 

Se pero. queste forme, 
metodi e strumenti si com-
prendono quando vengono 
posti in essere dalla SIR e 
da Rovelli o Moratti, inam-
missibile e che vengano 
fatti propri dal governo, 
dalle Partecipazioni Stata
ll e dal segretario politico 
della Democrazia cristiana. 
II governo e le Partecipa
zioni Statali hanno l'obbli-
go e il dovere di present a-
re le proposte in materia 
di iniziative industriali at-
tinenti alia Sardegna agli 
organi di governo della Re
gione. Della congruita e op-
portunita dei nuovi inve
st lmenti si deve, in Sarde
gna, discutere in tutti gli 
organismi connessi alia ela-
borazione ed attuazione del 
piano di rinascita, si che 
si possa ftnalmente gmnge-
re a quell'intervento orga
nico previsto dalla legge sul 
piano ed a creare quell'« as-
se pubblico della industria-
lizzazione » rivendicato nel-
l'ordine del giorno votato 
al Parlamento. 

L'on. Piccoli non la pen-
sa, evidentemente, cosi. E-
gli crede, probabilmente, 
che gli impianti industria
li o gli aeroporti o sem-
plicemente la loro promes-
sa elargizione siano gli 
strumenti di un piu mo-
derno ed efficace trasfor-
mismo che aiuta a prende-
re voti o a perdere, come 
nel caso della Sardegna 
«interna», meno voti. E 
ci6 gli e, per il momento, 
sufficiente. Che egli si il-
luda e non conosca bene la 
nuova realta politica e so
ciale deU'isola, lo sviluppo 
di coscienza che vi e in 
corso, la volonta diffusa di 
farla finita con ogni tipo 
di trasformismo e di de-
magogia sociale, glielo han
no insegnato, prima di o-
gni altro, i giovani di Isi-
li, di quella stessa Sarde
gna « interna » che egli vuo-
le menare per il naso, fl-
schiandolo al suo passag-
gio e costringendolo ad ab-
bandonare, in tutta fret-
ta, il «dialogo» che gli 
era stato predisposto dai 
democristiani nuoresi. I 
quali, pur professandosi 
« Forze nuove» e collega-
ti, come sono, con Ton. Do-
nat Cat tin, non fanno evi
dentemente, quando si e in 
tempo di elezioni, grandi 
distinzioni tra doroteismo 
e fedelta al loro conclama-
to spirito di rinnovamen-
to. No, la Sardegna sta 
cambiando, non e piu quel
la d'una volta, chiusa nel-
la sua protesta elementare 
o nella ribellione indivi-
duale dei suoi «re della 
strada e della foresta». 
Una vast a presa di coscien
za collet tiva dei suoi di
nt H, del mec-canismo capi
talist ico e monopolistico 
che sfrutta ed opprime la 
maggioran/a del suo popo-
lo, delle potenzialita posi
tive e delle immense ener-
gie di rinnovamento che es-
sa rera in se ste.s.sa e in 
corso, con particolare efTi-
cacia negli ultinu anni. In-
cessantemente sorgono e 
si sviluppano grandi movi-
menti di lavoratori e di 
popolo e da essi si espri-
mono rivendicazioni di pro-
fonde riforme della societa, 
di nuovi istituti e forme 
di democrazia e di auto-
governo. 

L'esperienza piii che de-
cennale di una lotta, di va-
ste dimensioni, per far a-
vanzare dal basso e con 
la lotta, sia la program-
mazione di uno sviluppo e-
conomico democratico, an-
timonopohstico, sia la crea-
zione di uno schieramen-
to articolato di forze poli-
tiche capaci di assumere. 
in un domani prossimo, il 
governo deH'autonomia per 
rinnnvarla e fame leva po-
tentf di emancipazione e-
conomica e sociale, ha la-
sciato un solco profondo, 
apre nuove prospettive. 
Che Piccoli e la DC o il 

dano con grande nervosi-
smo, moltiplicando gli e-
spedienti della ronfusione 
e del trasformismo, e una 
altra prova che la lotta in 
Sardegna procede sulla 
strada giusta e che vin-
cerla non e solo necessa-
rio ma anche possibile. 

Umbarto Cardia 

Top Secret: ciffre e documenti ufffidoli sulle cinque polizie 

Tv privata per i carabinieri 
Sotto controllo tutte le principali manifetteutioni, eorfei, comizi - Quando acatta Voperazione O.P. ci ai dimentiea anche degli omicidi, delle 
rapine e dei furti - La brigata meccanizsata: il «gioiello» di De Lorenzo - Testimonianse *i* un <<reparto ftpecialpy> che non ha uguali in 
tutto Vesercito <- La tradizionale stazione dei C.C., fonte inesauribile di notizie e di informazioni sulla vita quotidiana di ogni cittadino 

Serenata tzigana per Vanessa 
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II problema degli invalidi civili aggravate dalle inique strutture sociali 

Le cause di invalsdita aumentano 
di pari passo col progresso medico 

Quattro milioni di italiani oppressi dallo Htesso assillo: non v<»iiire emarginati 
come essere inutili al profitto capitalistic - II caso del eentro delTErta Canina 

Alle volte un problema — 
che pure e di per $e dram-
matico — assume un volto 
preciso, solo quando st rie-
sce ad esprimerlo attraverso 
delle cifre. Elenchiamo, alio-
ra, qualche cifra sul prtjble-
ma degli invalidi rivih in Ita
lia per cercare di renderne 
chiare le dimension!. Secon-
do i dati di un'indagine del-
TISES, il 15 u delta popola-
zione italiana sod re di qual
che forma di invalidita: vale 
a dire otto rmhoni di italia
ni. Di questi otto milioni gli 
invalidi civili sono poco me
no della meta: una massa di 
quasi quattro milioni di per-
sone, una massa rompos'ta 
nella quale si ritrovano sub-
normali, spastici, tubercoloti-
cl, paraplegici, larmgectomlz-
zati, ciechi, psicopatin erce-
tera per i quali i problemi si 
presentano in modi e dimen
sioni diverse, ma tuttavia con 
un elemento comune: non es
sere messi in disparte da 
quella societa fondata sulla 
legge del profitto che e in-
dotta ad emarginarli perche, 
at ftni del profitto, il loro ren-
dimento e inferiore alia nor
ma. 

Tre bimbi 
spastici 
al giorno 

MA continuiamo con le < i-
fre in Italia njzn otto ore 
navce un bambino spastico-

vale a due tre al giorno. piu 
di mille all'anno I subnor
mal! sono oltre un milione 
- . - - v - . ^ . . . - - . * - J . . 
aiiLiitr ACT n u n ~u i t a i K i uii u n a 
eifra omoa,enca, parche natu-
ralmente si hanno diversi li-
velli di intelhgenza. quelli 
rhe hanno un quozienie d! 
intelligen/a attorno alio 0,75 
sono cirra 7D0 000, quelli ron 
un quoziente attomo alio 0,55 
sono circa 400 000 (per com-
prendere cosa signifies occor-
re tener presente che aneor* 
ad un quozienie di lntelligen-
a dello Q&0 o'e un minuno 

di attitudine lavorativa; al di 
sotto di questo quoziente ces-
sa la capacita di applicarsi 
ad un lavoro, ma in queste 
rondizioni e'e solo il 5-6° o di 
subnormali). 

Se, in lpotesi, gli invalidi 
civili venissero riuniti in una 
stessa regione non bastereb-
be l'intera Liguria: occorre-
rebbe mezza Lombardia E 
non e un mondo che tenda a 
restnngersi grazie al progres
so della medinna e della ehi-
rurgia: al contrano — in que
sta fa.se e in assenza di un 
sistema sanitario nazionale — 
e un mondo in espansione 
proprio a causa del progres
so scientiflco. Sem bra un as-
surdo ed e invece abbastanza 
logico: il progresso scienti^-
co salva piii di prima la vita 
di malati (tubercolosi, ad 
esempio), di vittime di inci-
denti, degli stessi mongoloi-
di che in pa&sato — essendo 
M»ai gpesso 11 mongolism© 
accompagnato da iruufficien-
ze cardiache o polmonari — 
rar&mente raggiungevano l'eta 
adulta; ma poiche, contempo-
raneamente, non sono elimi
nate le malattie in se e le cau
se degfi incident! — che, al 
contrario, aumentano — dimi-
nuisce il numero dei morti, 
ma si accresce quello degli 
4r>*folir»H 
aaa * ^ i i M t i 

La speranza che il proble
ma sia destinato ad essere 
nsolto dal tempo e dal pro-
gredire della srienza e quin-
di una speranza del tutto fal
sa. o me^lio, destinata a rea-
lizzarsi quando questo pro-
predire sara totalmentc al 
servi/io di una soeieta diver-
sa. Perche non ha senso. ad 
esempio, rhe la rhinlrgia fac-
na prodigi per salvare la vi
ta di vittime di incidenti del
la strada se insieme si per-
sefrue una politics della stra
da e della motorizzazione che 
obiettivamente ere* le cause 
per un maggior numero di 
incidenti. Alio itesso modo 
serve a poco che la mediein* 
abbla trorato 1 meni par 

combattere la tubercolosi 
quando non vengono rimosse 
le cause ambientah, igieniche, 
di lavoro e di fatica che cau-
sano la tubercolosi: sara piii 
difficile monre. certo, ma 
turn sara eliminata l'invah-
dita 

II legame tra la malattia — 
e qtiindi J'lnvalidlta — e le 
strutture -.(Kiali e strettissi-
mo e n<>n e una scoperta at-
tuale lo affermava Ippocra-
te oltre duemila anni fa: « Sa
ra eertarnente diverso un pa-
ziente sr-hiavo da uno libe-
TO, un p.iziente che vive in 
una SIK leta demoeratira da 
uno rhe vive in una societa 
monarchies »• Duemila anni fa. 
Oggi quello che diceva Ippo-
crate lo dicono le statistiche: 
1 natimorti in Europa sono 
meno del 13 per mille, in I-
talia piu del 18, in Basilica-
ta quasi 11 33; la mortalitA in
fantile nel pnmo anno di vi
ta e del 12 per mille in Sve-
zia, quasi del 33 in Italia, ol
tre il .Vt in Campania e in Ba-
silicata. 

Mortalita: 
ma la razza 
non e'entra 

tTn problema sia ehiaro, rhe 
non e solo italiano- negli stes
si Stati Uniti la mortalita in
fantile tra l negn e doppia 
nspetto a quella dei bianchi e 
!a durata della vita media e 
di 71 anni per l bianrhl e rii 
fA per i negn I A distinzio-
ne tra bianchi e neri non e 
una distinzione razziale, ma 
una distinzione eeonomlca: 
nelle ptx3he comunita bianche 
in cui si hanno le stesse con-
dizionl di vita di quell* ne-
gre anche la mortalita • Tin-
cidaraa delle malattie aooo •-
guall a quell* nefre. 

Un Mnrlalo aanitaiio aMto-

nale, quindi, ed un diverso 
assetto sociale perche la sa
lute — o almeno la possibili-
ta dl combattere piii effica-
cemente per conservarla o per 
narquistarla — non sia un 
pnvilegio stabilito dalle con-
dizioni economiche, siano es
se di individui o di popola-
zioni. Perche naturalmente, 
nel quadro delle invalidita n-
vili, si mserisce anehe que-
sto, anche il costante squili-
brio tra nord e sud d'ltalia. 
Per gli invalid! civili non si 
fa quasi nulla e il poco che 
si fa e quasi tutto concentra-
to nel eentro-nord; e poirhe 
se di una quantita che c war-
sa se ne concentra la matr-
g;f)r parte in una localita, e 
evidente che nelle alt re loca 
litk il poco scende a rasen-
tare 11 nulla. 

Prendiamo aneora 11 caso rie 
gli spastici su oltre jno ono 
che avrebbero biso^no di as-
sistenza, sia pure in diversa 
misura. quelli che la ricevono 
sono circa fiOOO; ma l centri 
di riedueaz.'one motoria nei 
quali si dovrebbe sviluppare 
la parte forse piii imme'diata-
mente importante di questa 
assistenza e che romplessiva-
mente sono in Italia poco 
piu di cinquanta. quasi turn 
si trovano nel reritro nord in 
Sardegna ce n'e. uno solo, in 
Sicilia due. npll'Abru/zo an 
cora uno e via riirendo. 

Ma anche la dove esisrono, 
questi centn di neciucazione 
sono insufficKnti. Citiamo il 
easo di Firenze <e lo citiamo 
perche a Firen/e e una delle 
piu attive tra le associa/ioni 
che si bat tono per il ricono-
seimento dei dintti degli spa
stici, quella che neH'ottobre 
senrso oriraniz70 una marcia a 
Roma di circa 500 gemtori che 
arrivarono nellft capitate spin-
gendo le carrozzelle del loro 
fifth impossibilitati a muover-
sn; a Firenze, si diceva, esi-
ste uno di questi centri dl 
rieducaeione infantile, quello 
dell'Erta Canina; quando aor-
s* prevedeva di dover aasiate-
r* cinquanta o ••ManU ra-

ROti paVODB non 

ce ne fossero di piu, ma per-
ch6 per lun^o tempo — come 
si e avuto orcasione di dire 
— le famiglie prefenvano te-
nere nascosto questo tipo di 
malattia come vi> fo^se qual
che cosa di indetoroso Ma a-
desso questa condizione psico-
logica, di ntegno, e stata su-
perata dalla ronsajievolezza 
rhe non esistono malattie. mu-
tilazioni, limita/ioni •< txllc » 
o « brutte », esistono solo 'e 
malattie e il hello o il brutto 
non £ tin fatto oggefuvo ma 
soggettivo- e una questione 
<-he nguarda solo chi e colpi-
to. 

Assistenza 
del tutto 
insufficiente 

In consejiuenza di questo il 
centro dell'Erta Canina, nato 
per sessanta rajjazzt, oggi ne 
deve assistere 3tx) e nfiutare 
altri; e per assisterne trecento 
dispone di sei flsioterapisti, 
due a&sistenti social! e una 
maestra del hnKuaiwo ('he — 
dicono concordemente quelli 
rhe hanno dovuto rn'orrere 
al centro — sono bravissinu, 
molto capaci e molto attivi 
Ma bravura, capacita, attivita 
non mutano i nuni( n . ma pmt-
tosto li sottolmeano nrnango-
no sempre sei hsioterapisti, 
due assistenti social!, una mae
stra del linguagKio, cioe un 
numero assolntamente insufn-
ciente. Tan to piu insufficiente 
in quanto proprio l nsultatt 
che si ottengono fanno intra-
vedere quali altri si potrebbe-
ro ottenere allargando e po-
tenziando queste attivita. In 
questo senso dtcevamo che la 
bravura, la capacity, llmpa-
gno anziche modiflcar* 1 nu-
meri 11 sottolineano. 

Kino Manullo 

«Una immensa macchina 
mtlitare con diramaziom 
capillan: i carabinieri sono 
80 mila. l'equivalente di ot
to divisioni del tipo attual-
mente impiegato dagli ame-
ricani nel Vietnam, an^he 
se suddivise in 23 legioni, 
262 compagnie, 438 tenenze 
e 3237 sta2ioni. Una parte 
e inquadrata nella brigata 
meccanizzata, costituita da 
tre reggimenti meccanizza-
ti comprendenti 13 batta-
glioni mobili. e da un reg-
gimento di carabinieri a 
cavallo. Ogni battaglione 
mobile e costituito da cin
que (o dieci > earn medio 
pesanti M47, una decina di 
autoblindo e una quindici-
na di trasporti truppe M 
113. L'Arma possiede inol
tre un battaglione paraca-
dutisti. Ogni capoluogo di 
regione ha praticamente un 
battaglione mobile ». Que
sti dati sull'Arma dei ca
rabinieri. tratti dalla rivi-
sta mensile « Maquis ». get-
tano un primo squarcio di 
luce sull'organizzazione e la 
struttura del corpo mili-
tare. Vale la pena soprat-
tutto di soffermarsi sulla 
a ristrutturazione » dell'Ar-
ma conrMuta da De Loren
zo e sul suo, chiamiamolo 
cosi, giciello: la brigata 
meccanizzata. 

Sulla « ristrutturazione » 
bast a citare un passo della 
relazione Lombardi, dopo 
l'inchiesta sul mancato col-
po di Stato del '64: « La ri
strutturazione dell'Arma at-
tuata negli anni immediata-
mente precedenti il '64 dal 
generale De Lorenzo, in 
essa compresa la creazio-
ne della brigata meccaniz
zata, fu un fatto antide-
mocratico, come tale av-
vertito da vari comandan-
ti. Essa si basava su 
un accentramento di forze, 
soprattutto nelle citta, e 
un conseguente depaupera-
mento ,n uomini e mezzi 
delle stazioni dell'Arma, 
cellule antiche e vitali del
la sua struttura tradiziona
le ». 

E vediamo da vicino que
sta brigata meccanizzata. I 
dati si riferiscono alle de-
posizioni rese dai generali 
Piero Loretelli e Franco 
Picchiotti, durante il pro-
cesso De Lorenzo-/- 'Espres
so. e alia stessa relazione 
Lombardi. 

Franco Picchiotti: « Fra i 
mezzi meccanizzati e coraz-
zati (che parteciparono al
ia manifestazione del 14-6-
'64 - n.d.r.) sfilarono venti 
M 113 cingolati, 50 auto
blindo, 32 carri armati M 
47 ». Piero Loretelli: « Quin
di la brigata che sfil6 era 
formata da circa 800 o 900 
uomini, di cui un reggimen-
to R cavallo, piii completo, 
e uno meccanizzato, con 
maggior numero di elemen-
ti e mezzi. I mezzi coraz-
zati erano circa 32. quelli 
cingolati "jo, gli autoblindo 
50», Relazione Lombardi: 
« Per la verita le unita che 
affluirono m tale occasione 
r.ella capitale non rappre-
sentavano che un quarto 
dei reparti costituenti la 
bngata ». Sicche, un calco-
lo approssimativo tper di-
fetto se si considcrano al
tro depo.si/ionu da il sc-
guente quadro della briga
ta meccanizzata: 3H00 uo
mini. 80 cingolati, 200 au
toblindo c HO c..rn armati. 

E si tratta di un cor
po .scelto, addestratissimo, 
una vera e propria forza 
d'urto, .in « reparto specia
ls » che probabtlmcntc non 
ha uguale in tutto l'escrri-
to. Inoltre e'e da consicle-
rare che la bnu'ufa mecca
nizzata ha an» he il compi-
to di inquadrare e adde-
strare l «carabinieri ausi-
hari » ossia militan di le
va. E, a que.sto punto, il 
discorso si sposta su alcu-
ne conclusioni della eom
missione d'mchiesta Lom
bardi, che ha escluso che 
nell'estate '64 il piano « So
lo » avesse possibility di 
realizzazione «perche le 
sole forze dell'Arma erano 
insufficienti per assolvere 
l compi'.i nrevisti, sia per
che le unita di secondo 
tempo non erano aneora 
costituibili per mancanza 
aena regolamentazione re-
lativa ai richiami della fur-
za in congedo ». Fra la for-
za in congedo sono com-
presi appunto i « carabinie
ri ausiliari». 

Ma cio che piu conta (ed 
e scritto nella stessa rela
zione Lombardi) e che « fu 
soltanto il 3 luglio 1965 che 
il comando generale (dei 
carabinieri - n.d.r.) trasmi-
se alio Stato maggiore 
Esercito una proposta di 
norma intesa a regolare il 
richiamo alle artni del per-
sooala dell'Arma in conge
do, per esigenze eccezion* 
11. II suo accoglimento av-
•«u» dopo quasi un anno, 

ossia ' ' 12 febbraio 1965, 
e solam?nte il 20 marzo 
successivo il comando ge
nerale pote diramare la cir-
colare .». Quindi le « uni
ta di secondo tempo » che 
non erano «disponibili » 
nel '64, sono divenute tali 
nel '65 e lo sono tuttora 
Cosi come aneora il piano 
« Solo » e custodito nell'ui-
ficio op°razioni del coman
do generale dei carabinieri 
(anche qui fa testo la rela
zione Lombardi). 

Un'altra difficolta del pia
no « Solo » era costituita 
da> fatto che l'Arma dei 
carabinu-n non disponeva 
di serv.zi logistici sufficien-
ti per una rapida coneen-
trazione delle forze. Infatti 
!l generale De Lorenzo «i 
nvolse allammiragho Giu-
riati e al generale di squa-
dra aerca Remondino. Tut
tavia. anche da questo pun-
to di vista, il potenziamen-
to dei carabinieri ha fatto 
passi notevoli. Infatti citia
mo da «Brevi note infor
mative sulle FF.AA.». anno 
'67: « L'Aima dei CC ha da 
to vita nel 1965 a una ap-
posita organizzazione, il 
servizio aereo dell'Arma, 
con speciali compiti tecni 
ci. logistici e operativi. Ta
le servizio comprende: un 
"Centro elicotteri". con se
de a Pratica di Mare, e 5 
"nuclei" dislocati a Bolza
no. Torino, Milano, Caglia-
ri e Palermo. Altri nuclei 
saranno costituiti entro 
breve tempo a Foggia, Vi 
bo Valentia. Napoli, Pisa. 
Bolognn e Padova, in mo
do da rendere possibile il 
tempestivo intervento dei 
mezzi aerei in ogni locali 
ta del territorio nazionale 
II "Centro elicotteri" assol 
ve compiti operativi (coo-
perazione con i repartl 
operanti a terra per send-
zi di battuta. rastrellamen-
to. ordine pubblico, soccor-
so). Attualmente gli elicot
teri in servizio sono 14 e 
tutti di tipo leggero, ma e 
in corso l'approvvigiona-
mento, assieme ad altri 14 
leggeri, di elicotteri medio 
tipo AB. 205. II personale 
addestrato presso la scuo-
la militare di Frosinone e 
tutto intcramente dei qua-
dri dell'Arma dei CC ». Dal
la stessa fonte si appren 
de inoltre che « la flottigha 
dei CC e oggi forte di nove 
motovedette, 20 motoscafi, 
19 motobarche, 12 canotti 
e 2 barche appoggio som-
mozzatori...». 

II « cuore » di tutta Tor 
ganizzazione e negli uffici 
del comando generale di 
viale Romania, a Roma, do
ve e installata una «sala 
operativa » che, chi l'ha vi
sta, definisce « unica e ve-
ramente impressionante» 
La parte principale e costi
tuita da un « settore situa 
zione» con vari pannelli 
luminosi elettronici con 
"ta rappresentazione dellp 
principali attivita. Vi e poi 
un «settore operazioni» 
comprendente un comples-
so di mezzi di collegamen-
to (telefonici, radiotelefo-
nici, televisivi e in telescri-
vente) in apposite cabine. 
Soprattutto la TV e stata 
sfrutta*a al massimo: ci so
no dozzine di monitor, che 
ricevono immagini da tut
ta Italia, e telecamere mo
bili sono state anche mon-
ta 'e su elicotteri Analoghe 
« sale operative ». sia pure 
su scala ndotta, provincia-
le, sono nei comandi delle 
piu importanti legioni, co
si come nelle maggion que-
sture 

Lo scopo e evident?: te-
nere « sotto controllo » la 
situazione seguire passo 
per passo gli spostament: 
di cortei, s 'udiare ogni mo-
vimento. Un esempio: a Ro
ma, sopra il quadro gene
rale della « sala operativa » 
e'e una lampadina e una 
scritta, O P Quando scat-
ta « 1'emergenza ». per 1'or-
dine pubblico, cosa che 
avviene in pratica per ogni 
manifes*Hzione, si accende 
la luce rossa che blocca 
automaticamente il canale 
radio: si ricevono e si tra-
smettono soltanto comum-
cazioni riguardanti 1'ordine 
pubblico, tutte le altre, sia
no dl Omif'lrtii Hi ran;yi9i j»« 
furti « saltano » completa-
mente. 

Ma nonostantt? questo 
boom di mezzi tecnici, in 
cui sono ptati profusi mi
liardi, la carattenstica 
principale dei carabinieri e 
costituita aneora, soprat
tutto in provincia, dalla 
tradizionale «stazione». fon-
te inesauribile di « notizie » 
e di i informazioni » Nel 
senso ..lassico della paro-
la, cosi come e scritto nei 
moduli del ministero del 
l 'lnterno: « Pregasi fornire 
dettagliate e riservate in
formazioni sulla condotta 
morale e politica del ai-
gnor...». 

Marcallo Dal 
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