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A proposito di un tentativo di 

indagine socio-economico-politica 
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La realta 
del partito 

Caro direttore, 

la lettura del carteggio, 
da qualche giorno in hbre-
ria, tra la compa'4na Mac-
ciocchi e il filosofo france-
se Louis Althusser mi ha in-
dotto a qualche nflessione, 
ehe sento il bisogno di ester-
nare, tanto piu che. stando 
alle recensioni gia apparse 
su alcuni quutidiani. il vo
lume ha fatto * t remare di 
ammirazione » giornali — 
per citarne solo qualcuno — 
come La Stampa di Torino, 
la Gazzetta del Mezzogtorno 
o il Corriere deila Sera (do
ve Indro Montanelli profes-
$a il suo • rispetto » per 
« questi casi di coscienza dei 
veri militanti ») 

Non desidero entrare nel 
merito dei pregi letterari 
dell 'opera. e tanto meno dei 
consigli. ehe. cautamente. il 
filosofo comunista francese 
ha inteso dare alia nostra 
compagna. Se Wmta crede-
ra di doverlo fare ha per 
questo altri critici e una ap-
posita pagina culturale. Mi 
spinge ad iniervemre la mia 
conoscenza della vita del 
partito a Napoli e dei lavo-
ratori della citta e della pro-
vincia Forse anche per il 
fatto che conos?o che cosa e 
una campagna elettorale e 
cuale sia il la \oro di un par-
lamentare comunista. essen-
do stato dieci anni deputa-
to e cinque senatore. posso 
tra l 'altro testimoniare per-
sonalmente che la elezionc 
al Parlamento non rappre-
senta il culmine di una car-
riera o tantomeno una sine-
eura. Ho partecipaio alle ul-
time elezioni non >iii da can-
didato, ma come membro 
della segreteria della federa-
zione, e la mia esperienza, e 
questo particolare j i . rolo vi-
suale, mi hanno permesso, 
credo, di intendere alcune 
cose che sono sfuijgite all'au-
trice. Una testimoninnTa ana-
loga potrebbero offrirla del 
resto ad Althusser — perche 
non creda che da noi Fubria-
catura elettorale sia d'obbli-
go — almeno cinque compa
gni che si sono succeduti al 
posto di segretari della fe-
derazionc comunista di Na-
poli e che sono membri del 
Comitato centrale e anche 
della Direzione del Parti to. 

Desidero dunque formula-
re qualche considerazione 
sui giudi7i doviziosamente 
espressi sulla realta napole-
tana, sui problemi dello sta
to e dello sviluppo del no
stra partito a Napoli, sulla 
formazione dei suoi quadri . 
sui suo rapporto con le mas
se. Dalla inchiesta condotta 
dalla nostra compagna. con 
1'aiuto dei preziosi cotiM"li 
di un filosofo, mi e sembrata 
emergere l ' immagine rli un 
parti to. almeno nei suoi 
gruppi dirigenti. se non pro-
p n o cieco. certo fortemente 
miope. notevolmente anehilo-
sato, ma soprattutto affetto 
da una insanabile tabe elet-
toralistica. Sarebbe il nostra 
tin partito quasi fermo a 
circa venti anni addietro. 
quando, come ricorda la com
pagna Macciocchi, (non sen-
ra alcune inesattezze e con-
fusioni) a Pozzuoli si teno-
va. in un clima di rovente 
passione pohtica. il congres-
so del fronte democratico 
del Mezzogiorno e a Napoli 
1 enntadmi. in lotta per 
I'nbolizione delle forme piu 
umilianti di servitii e per lc 
riforme contrattuali . in cor-
teo portavano agli ospedali 
o al comitato dei bambini i 
polli e le altre prestazioni 
imposte dai proprietari in
sieme con i pesanti canoni 
di affitto della terra. 

Anzi peggio, perche da 
quegli anni i problemi sa-
rebbero stati complicati dal
la burocrazia dei quadri, 
dalla sclerotizzazione del-
j 'apparato e dall'clettorali-
smo. I'n siffatto quadro me-
li ta ben qualche ritocco, 
non in risposta a quelli del 
Tempo o delta Stampa (del 
consenso dei quail la com 
pagna Macciocchi non andra 
certamente fiera), ma per 
una giusta impostaiionc del 
nostro discorso sui partito 
Non e vero che questi anni 
Mano trascorsi quasi inva-
no. anche se e vero che lun-
go il difficile cammino si 
registrano lentezze e ritardi. 
errori e insufficienzc (ine-
vitahlli) nella elaborazione, 
nelle scelte e nell'azione. So
no anni, ad esempio, che 
tanta parte della « origina-
1« . inchiesta condotta dalla 
nostra compagna sulla real
ta delle forme di super sfrut-
tamento, del lavoro a domi-
oilio. del sottosalario, della 
Condi2»one operaia e conta-
dina nelle campagne e acqui 
gtta al nostra patrimonio di 
Diperienza e, a parte la di-

mensione dei successi nella ] 
pratica. rappresenta uno dei i 
terreni della nostra ricerca ' 
e della nostra miziativa. So
no lunghi anni che con certi 
strati della popolazione — 
che la Macciocchi ha rivi-
sto solo dopo un lungo in-
ter\al lo — le nostre sezio-
ni. il comitato cittadino, i 
nostri parlamentari hanno 
aperto un colloquio di natu-
ra tutt 'al tro che clientelare, 
se e vero che esso ha inve-
stito i problemi della con-
dizione eoonomica e civile 
delta clause operaia e delle 
masse popolari, i problemi 
della casa. della sanita. del-
I'igiene, delle s t rut ture ci-
vili. 

La nostra presenza in que- j 
ste lotte, il sacrificio di tan- | 
ti compagni. la nostra, an
che se modesta. capacita di 
orientare — altro che i di-
scorsi modulati dal « cardil-
li » — ci hanno fatto conqui-
stare quel consenso popola-
re che ha sbalordito la no
stra compagna. Fin dai tem
pi delle assise per la rina-
scita del Mezzogiorno, un 
metodo di lavoro come l'in-
chiesLa collettiva e stato 
adottato nella citta e nelle 
campagne. spesso con gran-
de successo non solo per la 
conoscenza della realta o per 
la denuncia. ma per l'impe-
gno di massa nelle scelte, 
nella definizione degli obiet-
tivi e delle forme di lotta. 

Siamo presenti nelle fab-
briche nelle forme tradizio-
nali e in quelle nuove, di 
contatto con la classe ope
raia. che l'esperienza ci sug-
gerisce. Non sarebbe stato 
male informare il compagno 
Althusser di come il par
tito a Napoli promuove, e 
non solo in occasione delle 
campagne elettorali incontri 
importanti dinanzi alle fab 
briche sui temi della condi-
zione operaia. Cosl si sareb
be potuto chiarire che quel
le riunioni tradizionali, che 
noi da venti anni definiamo 
con la locuzione * lavoro di 
caseggiato*. altro non sono 
che quel tipo di manifesta-
zione che la nostra compa
gna forse per la prima vol-
ta. ma con entusiasmo, ha 
sperimentato durante la cam-
pagna elettorale del 1968 in-
sieme con i compagni di Tor
re del Greco, di Acerra e 
dei « quartieri » di Napoli. 

Abbiamo discusso con gli 
operai nelle cellule e fuori 
delle fabbriche non solo i 
problemi rivendicativi ma 
quelli di fondo, spesso colle-
gando iniziative e dibattiti 
parlamentari con le lotte e 
le manifesta7ioni nella citta 
e nelle fabbriche per la ri-
forma delle pensioni. per la 
« giusta causa » nei licenzia-
menti. contro lo sblocco de
gli affitti. Abbiamo elabo-
rato nelle campagne di Acer
ra o del Nolano insieme con 
i contadini piattafnrme di 
lotta che hanno investito la 
bonifica, la difesa del suo-
]o. i rapporti contrattuali e 
il regime fondiario vigenti 
nelle campagne. A quale ti-
tolo diversamente saremmo 
stati gratificati delle mi-
gliaia di voti che ci hanno 
profuso gli operai di Castel-
lammare o di Torre Annun-
ziata. i contadini di alcune 
zone Holla nostra provincia, 
i la\oratori del capoluogo? 

400 mila voti 
Anche sui piano organiz-

zativo non mancano succes
si significativi. 1̂ ) dimostra-
no i dati piu recenti del tes-
seramento nelle fabbriche 
grandi e piccole della citta 
e della provincia. La cellula 
della Navalmeccanica di Ca-
stellammare e forte di 360 
iscritti; anche le cellule piu 
modeste, come quel la dei 
CMI o della SAFOG o della 
Saint Gobain, dimostrano la 
capacita di crescita del no
stra partito. Qualche cosa 
dunque si muove. se e vera 
che il successo elettorale del 
1968. per una parte non irri-
levante. e dovuto all'impe-
gno del nostra partito, al 
suo coUegamento con le mas
se, al suo prrstigio ed anche 
a quel suo costume che pro-
fondamente lo differenzia 
dalle altre forze politiche 
Lc pagine che piu mi hanno 
colpito. sollecitando qualche 
amara riflessione. sono quel
le dedicate all 'elettoralismo 
attivo e passivo dei comu-
nisti napoletani Nessuno si 
nasiconde che un partito. che 
conta define di migliaia di 
iscritti, che ha sfiorato nella 
consulta7ione elettorale po
htica la cifra di circa 400 
mila voti, non puo essere 
immune da qualche conta-
minazione o da qualche fe-
nomeno degenerativo. Non e 
giusto pero — e non e giu-
stificabile in una militante 
di partito — generalizzare 
qualche fenomeno margina-

le per t rarre da esso il giu-
dizio essenziale, e tanto me
no desumere dalla risposta 
positiva a certe richieste 
pre*«anti che si manifestano 
da alcuni strati dell'eletto-
rato, quel giudizio che smt-
nuisce il parlamentare co
munista al livello di una 
sorta di sollecitatore di pra-
tiche. 

«Le pratiche»» 
Un partito legato a milioni 

di elettori che si dibattono 
in mille difficolta, che sono 
assillati da mille problemi, 
non puo negare attenzione e 
solidarieta. appoggio umano 
e civile, e non puo rifiutare 
quindi quegli interventi che 
la nostra compagna defini-
sce, quasi con disgusto, « le 
pratiche ». Sarebbe piu stra-
no se i parlamentari comu-
nisti si distaccassero, fra 
una elezione e l'altra. dagli 
elettori e non li consideras 
sera degni di attenzione, so
lo perche assillati anche da 
mille angustie personali. Cio 
che conta e lo stile di lealta 
e di disinteresse che carat-
terizza anche questo impe-
gno ed il fatto ehe esso non 
sottragga il parlamentare al 
suo ruolo essenziale. Ma un 
esame del curriculum di tut-
ti i parlamentari della circo-
scri7ione, per tenersi nel-
l'ambito della ricerca con
dotta dalla nostra compagna, 
sarebbe illuminante su que
sto punto e avrebbe fornito 
elementi utilissimi da offri-
re alle riflessioni del filoso
fo francese, perche avrebbe 
rappresentato deputati e se-
natori presenti sui banchi 
di Montecitorio e di Pa lauo 
Madama sui grandi temi del
le riforme delle s t rut ture so-
ciah e politiche del paese, 
della battaglia meridionali-
sta, collegati con le masse, 
e presenti dinanzi alle fab
briche, nelle campagne o al-
l'universita nelle giornate 
piii calde della lotta popola-
re, come negli organismi di 
elaborazione e direzione po-
litica. 

Sono convinto che se la no
stra compagna avesse avuto 
modo di par ted pare al lun
go dibattito che si e svolto 
nel parti to in preparazione 
delle elezioni politiche del 
'68, quando il partito — co
me aveva deciso — 1'ha elet-
ta deputata di Napoli, avreb
be fornito ben altre e piu 
utili informazioni al suo in-
terlocutore e avrebbe giudi-
cato diversamente, ricono-
scendo e collocando al loro 
posto gli episodi marginali. 
Avrebbe appreso come si 
opera il ricambio tra diri
genti politici e rappresen-
tanti parlamentari nel par
tito, senza dispersione di for-
ze, senza mortificazioni e con 
la consapevolezza piena, con-
quistata con il dibattito, del 
senso di una operazione po-
litica at tuata nel solo inte-
resse del partito e del mi-
gliore assolvimento del suo 
ruolo rivoluzionario. 

Comprendo che non era fa
cile per la nostra compa
gna — costretta dalla sua 
qualita di corrispondente 
deWUnita a Parigi a spen-
dere per tanti anni la mag-
gior parte del suo tempo nei 
contatti , pure tanto impor-
tanti, con ministri, leaders 
di partito, uomini di cultu-
ra, letterati e filosofi — pre-
munirsi contro il pericolo 
delle affrettate gcneralizza-
zioni e delle prime impres-
sioni, in una improvvisa ri-
presa di contatto con la real
ta del nostra paese. Una 
maggiore eautela, pero, nel-
l'ansia di giudicare, una 
maggiore riflessione sui fat-
ti e sugli uomini, l'avrebbe-
ro aiutata a comprendere 
meglio questa complessa 
realta napolctana c questo 
partito, che pure e riuscito 
ad eleggere. come aveva sta-
bilito. e quasi nell 'ordine 
che aveva predeterminato, i 
suoi deputati e i suoi sena-
tori, e anche ad uMli/?arc al 
cento per cento le forze li
berate dall 'impegno parla-
mentarp 

L'avrebbe infine aiutata 
ad essere menn ingenerosa 
verso quel * compagno A 
morto di mal di cuore » qual 
che anno addietro L 'a\reb 
be indotta a considerare che 
quel compagno. pure dura-
mente cr ' t ' e^ 'o nel !"*•". nr,f> 

raio licenziato a seguito del
le lotte di fabbrica a Na
poli, era stato un combatten-
te fino aU'ultimo giorno del
la sua vita tra i muratori 
napoletani, gli operai, della 
sezione Mercato, i contadini 
calabresi all'epoca deU'oecu-
pazione delle terre, e la cit-
tadinanza di S. Antimo, che 
ancora conservano di lui un 
ricordo vivo e profondamen 
te grato. 

M. Gomez D'Aytla 

SCANDALO DEI GENERALIt LA LUNGA MANO DEL S1FAR 

Anche Rocca, 9 cohmnello suicida 
tra gli imputati della SISPRE 

Mandoto di cattura per gli incriminoti? Le prime indagini della Finonza - I copi dei servizi segreti « control* 

lano» se stessi - II meccanismo delle comniesse militari - La prassi della trattativa privata 

AMORE A 40 GRADI 
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Sotto un sole accecanto, con una tomperatura dl 40 gradi, quattrocento hippies, giunti da Los Angeles e da Las Vegas, 
si amano su una collina di sabbia nella Valle della Morte, in California, in una suggestiva scena corale tratta dal 
I'ultimo film di Michelangelo Antonioni, < Zabriskie Point ». L'opera, che il regista italiano ha recentemente terminato di qirare 
in USA, e che e attualmente in fase di montaggio a Roma, affront* i problemi della gioventu nella soclefji americana. 

II ntHiie di Renzo Rocca. il 
colonnello del bIFAR cbe si e 
misterkvsamente tolto La \1U 
nel 1%K. nd >uo ufficio di \ ia 
Barbenn.. tigura tra l 32 lm-
puUti di cui il sostituto Pro-
curatort- dtlla Repubbhca. 
Brum) De Maio. ha thit'sto 
rincnmina/KMH' ptT l<> stan-
ddlo AA\A SISPRK. U- inda 
gini sulle illogalita della SI 
SPRK ebbero infatti mizio 
prima della morte del Rocca. 
Quest'ultimo, quando presta-
\ a ser\izio prfs^» il SIF'AR. 
dirigeva una delle piu pnten 
ti branche del txistro senizio 
segreto. il RKI (noerche eciv 
nomiche e industrials: in al
tre parole, era I'uomo che col 
lega\a la grande mdustna sia 
al SIFAR che all" stes«o mi 
nistero della Difesa. il tramite 
per ottenere le piu allettanti 
commesse militari. L'attivita 
di Rocva pnvsegui anche d»>p> 
la sua andata in congedo: ma 
sin dal 1953. con la SISPRK. 
il potente «coldnnello delle 
commesse* a\eva. a quanto 
pare, incanalato su un binario 
di comodo i lauti profitti den 
\anti dalla sua attixita di ser-
\i?io. Giova ricxirdare che at 
tualmente la SISPRE (societa 
italiaiva di studi sulla propul-
sione a rea/ionc) ha la sua 
sede in \ ia Salaria 913. ne e 
presidente il generale Mario 
I^ombardi e dirottore gene-
rale ling. Mario Corbo. i qua-
H figurano ambedue tra co
lon) che il magistrato ha 
chiesto di interrogare. 

Intanto il giudice istrut-
tore Antonio Alibrandi sta 
conducendo rinchiesta col rito 
formale. Si attende. in questo 
senso. un passo del magistra 
to che do\rebbc. per cosi 
dire. a\allare 1'indagine del 
siittitiito Proouratore De 
Maio- vale a dire lo spicco 
di alcuni mandati di cattura. 

Ottavo Comiliter 

Fogli di 
viaggio 
illegal. 

I na inlerrogB7ione molta al 
niiiustro della Difesa dai parla-
inentari del PSIUP l.attann c 
Pnjni. segnala un lllecito traffi-
eo di fogli di uaggio niilitare in 
alto noi diMretti compresi nel 
l'»tta\o Comiliter, quelli di Asco 
li Piceno. Chioti. Macerata. Pe 
rugia e Teramo. I fogli di viag 
Hio consentnno ad uffieiali e 
militari di fruire lllcgalmente 
di nmborsi e diane simulando 
sulla cartii MHRRI che essi non 
hanno effettuato. A \iag(/:arc 
sono soltanto 1 moduli, dalla 
Difesa r.i distrctti militari. 

Inchiesta sulla perif eria del PSI LOMBARDIA 

IL< » SOCIALISTA 
La situazione e fluida e mancano, talvolta, dei punti di riferimento rispetto al 
piano nazionale — Alleanze che mutano da un giorno alPaltro — Che cosa e il 
«Piu Avanti!» — C'e ancora spazio per una presenza politica degli operai ? 

Dal nostro tnvitto 
MILANO, giugno 

Si costituira la «nuova 
maggioranza?». Si fara la 
scissione? La penfena socia-
lista mterroga il centre, i fun-
zionan misurano le forze in 
campo. Le decisioni verranno 
(se verranno) dal Cf>mitato 
centrale Solo dal C C ? Inu
tile azzardare prevision! sui 
responso dei 121 dirigenti che 
il 23 Riugno si nuniranno a 
Roma. E' possibue soltanto 
un confronto delle tendenze 
quah si proiettano nei diver-
si rami della or(?anizzazione. 
Ma qui la dialettica interna 
si canca di dementi spun e 
la situa/ione si presents sem-
pre piu fluida Mancano. tat 
volta. dei punti di riferimen
to che sui piano nazionale 
sono arquisiti e ronsolidati in 
current i di partito Manr-ini 
per esempio, ha poche amiei 
zie in Lombardia. De Marti 
no, invece, ne ha narecchie 
ma non tutte nrondunbili 
coerentemente al proRramma 
della sua corrente. Sono de-
mart iniane, romunque. le mag-
Kiranze formatesi a BerRano. 
a Lecco e a Como (quest'ul
tima in accordo coi giolittia-
ni). Cosl a Cremona una mo-
zione locale e confluita sulle 
posizioni del vice-presidente 
del ConslRlio mentre a Vare-
se « Riscossa » e posta in mi-
noranza da vin bloeco che 
comprende tutte le altre cor-

renti 
In qiH'->te cnmbinazioni l'm-

cidenza dei fattori locali t 
spesso notcvohssima. Le al
leanze, percio, possono mu-
tare da un Riorno all'altro. 
Non esist*> un momento di 
unifica?ione, che si pu6 rica-
vare solo seRiiendo vma hnea 
politicamente univoca e sicu-
ra. A siirrogarla non ba.sta 
certo lVserei/io del potere 
cbe anzi, nelle rondmoni del 
centro simstta, alimenta una 
ressa di eontraddmoni. L'uni 
ficazione, d'altra parte, e sta-
ta una speran?a effimera. II 
li» magRio tu una betfa per 
rhi aveva esortato, sui ma-
nifesti della viRilia a «vota-
re per il vineente » In questa 
regione i socialisti persero 
quasi l'H per cento. 

E ora° Da qualunque par
te lo si osservi il PSI si mo 
etrn mini? un condomir.io d: 
due partiti. A Milano la RC 
stione e di destra. Nenniani 
e tanassiani controllano, nel 
direttivo della Federazione, 
39 post i su 61. Impossibile 
trovare una intesa per una 
direzione unitana. Un tenta
tivo e stato fatto ed e fallito. 
II seRretano si chiama Nata-
11, ma il capo effetiivo e Bet-
tino Craxi. Questi e I'uomo 
ehe nell'ultimo Comitato Cen
trale si stacc6 da Manclnl e 
racimolo qualche voto da of-
fnre a Nenni per sconRiura-
re la creazione della «nuova 
maggioranza». Insieme a lui 

si mosseio Aniast e Polotti, 
I«i loro eomiiiie preoccupa-
/lone era di evitare che un 
eamt>io della guardia e una 
rettifica di hnea pregiudicas-
sero le posi/ioni che essi han
no ragKiunto r;ui. Craxi, da 
sempre ICRHto a Nenni, conta 
su rii Hn per mantenere la 
leadership sui PSI milanesp 
Amasi e il sindaro della citta 
e ha il terrore di ojjni svolta 
ehe possa metterlo in que
st lone I,a sua devo/iune alia 
canca e cosi tenace e restia 
agli scrupoli che tutto puo 
aocaderc in ('omune senza che 
Amasi sia preso da dubbr un 
ministro di Salo ehe appoR-
Kia la (ininta. eonsiglien dl 
destra rhe conirattano di vol
ta in volta il Into voto favo-
revole in cambio di solide 
ncompense. tulanci consuntivi 
in arretrato di quattro anni. 
T 'amministra/ionp tripartita 
sopporta queste ed altre mi-
sene 

Quanto a Polotti eRh ha un 
curriculum di sindaealista par-
tieolarmente infelice da quan
do la UIL e stata denmata 
nelle elezioni alia Pirelli e 
alia Siemens. Questo terzetto 
si e affiatato in una attivita 
clientelare che ha prosperato 
e prospera all'ombra della am-
mmistra/ione. Assunzioni, rac-
comandarioni, concessioni di 
licenze e appalti sono state 
spregiudieaumente utilizzate 
come strumenti da far valere 
rispetto ftfli antagonist! poli

tici intern! ed esterni Mentre 
nei PSI diminuiva costantp 
menle il numero deuli operai 
cresceva quello dei dipendenti 
pubblici e dei professionisti 
direttamente eondi/ionati dal 
potere locale Si e saputu di 
alcuni sindaci della provincia 
mandati a presiedere I ron-
Rressi e a manipolaie i con-
sensi con offerte di lavoro. 
Le sezioni M spopolavano, l 
NAS spanvano dalle fabbri
che Inulilmente un rruppo 
di militanti hn preso 1'im/ia-
tiva dl pubbheare un Rior 
nale — « P»i q i i i f ' ' " che 
denuncia con tono sferzantp 
relettorahsmi) e I traffici del 
« vert ice » A questo punto —-
fanno osservaie alcuni espo 
nenti demartmiani — non c'e 
piu spazio per una piesen?a 
politica deRli operai nel par
tito. O se np vanno o si ti-
rano :n di.'.paric 

Esistono ancora forze di 
base che tentano di arRina-
re il processo dCRenerativo, 
ma queste spinte vpngono si-
stematieamente lr.briRhate nel
le maRlie del gioco di potere. 
Come liberarle e farle con-
tare? Si lmporreobe una n-
considerazione della politica 
generale del partito (e questo 
che vuole la corrente dl si
nistra), il dibattito sulla «nuo
va maggioranzan potrebbe es
se rne 1'occasione piu vicina, 
ma e forte il timore ehe ap-
prodl a un compromwso di 
corridoio, aecondo 1 'invito 

della « grande stampa » mo-
derata che punta .su Nenni. 
Fmira cosi? I demartmiani 
promettono dl resistere al n-
eatto socialdemocratico. Lo ha 
detto recentemente il loro 
leader locale, Mosca- « possia-
mo arnvare al limite del di-
seorso di garanzie, ma non al 
limite deU'impotenza». II prez 
7o dell'unita del partito, in-
somma, non puo essere tale 
da condannarlo alia disinte-
Krazione E' in RIOCO, prima 
di tutto, la sopravvivenza del 
PSI 

L'unifiC<t/.ioue, anche qui, e 
stata piu un accostamento di 
siRle che una reale mtepra 
7ione politica La socialdemo 
cra/ia piu forte, a Milano, e 
di affiliazione nenniana C>li 
amiei di Tanassi .si manten-
Rono abbastanza estranei. fuor-
che nelle campagne elettorali, 
a'.'.a Cwndu£ione del partito. 
Hanno un loro ufficio provin
ciate e conservano il controllo 
di alcune sezioni che portano 
voti al capocorrente, Massa-
ri. personaggio relativamente 
noto non per la statura poli
tica, che e debole, ma per i 
suoi trascorsi di assessore li-
cenzioso. Insomnia, se la scis
sione si facesse i tanassiani 
avrebbero gia pronto un appa-
rato da mettere in funiione. 
Per 11 momento tacciono, ma 
si preparano a scattare. Aspet-
tano un segnale da Roma. 

Roberto Romani 

I reati addossati ai 32 impu
tati dtllo scandalo dei gene-
rah (o megho. ai 30. poiche 
due sono nel frattwnpo dec* 
duti; uno e Rcnzo Rocca) 
sono grdUaSinu; e superan-
d<». m caso di condanna. il 
mmimii di tre anui di reclu 
sione. il mandato di cattura 
c obblifiatorio. 

Le prime indagini sulle per-
st>ne (civili t- militari. molti 
dei quail dipendenti dal mini-
stero della Difesa) interessate 
alia SISPRK furimo compiu-
te dalla Guardia di Finanza, 
agli ordini del colonnello Oli-
\a . Solo piu tardi si aggiun-
MTO uomini del SID (servizio 
informazioni difesa, ex - SI-
FAR). e cioe quando il mini 
stero di \ ia XX Settembre 
fu mformato. dalla Procura. 
dell'mchiesta in torso, sci me-
M fa. Appare a questo punto 
a^sai diSLutibile il cnteno ;n 
base al quale si e mcaricato 
il SID di portare avanti deli
cate indagini che nguardava-
no direttamente il SIP'AR. In-
ftttti propno il SIFAR era lo 
unico organismo della Difesa 
the aveva la p>ss-ibilita — e 
il dovere — di controllare le 
attivita della SISPRE. attivi 
ta in gran parte coperte dal 
segreto militare Se lllegalita 
v. furono. nella gestione della 
societa di via Salaria — e su 
questo. stando al dossier del
la magistratura. non possono 
esscrvi dubbi — non v'e chi 
non veda protilarsi una possi
b l e rcsp:>nsabilita del SI
F'AR che va comunque accer-
tata. 

Per quanto nguarda il mec
canismo col quale la SISPRE 
mtrnitava llleciti profitti (si 
pirla di una cifra che su 
nera il mezzo miliardo). I \a r i 
capi d'imputa/ione pennetto 
no di chianrlo. anche se non 
nei dettagli. Sembra che il 
personale della SISPRE. oltre 
a divulgare verbalmente — 
ad amiei e parenti interessati 
cilia cosa — noti/ie sulle qua 
li gravava il top secret mili 
tare, avrebbe anche con«en-
tito a doi civili nnn autonz 
zati. titolnri di societa pri 
vale, l'accesso a ?one e ap-
parecchiature vincolate anche 
esse dal segreto. In altre pa
role, alcuni depti imputati 
infnrmavann in anticipo i ti-
tolari di societa private dei 
programmi di lavoro della SI 
SPRK, al tine di permettere 
loro di approntare pmgetti e 
preventivi che avrebbero. di 
fatto. garantito I'attribuzione 
degli appalti e delle forniture. 
Questo non solt into per quan
to riguarda. nd esempio, la 
progetta/ione e la costruzio-
ne di mis^ili terra ana o ana 
ana : ma anche relativamente 
alia manutrn/ione di appa 
recchiature elettroniche dello 
Ksercito. della M.vma p del 
T \eronautica 

Alia rariue di questo enno 
simo scandiilo che invest? le 
strutture stessc delle nostre 
Forze Armate st i flunqur> la 
stretta conncssiono tra indu-
stna privata da un lato c mi 
nistero della Difesi dall'al-
tro (Tn complcsso militare-
industnale (lie si dimostra 
(caso Rocca prima caso SI
SPRK adesso) fontc di arW-
tno e di coi ru/ione Soprat
tutto perche il ri< orso alia 
trait i tna privata non si li-
mita al caso di apparecchia 
ture speciali che p)ssono es
sere fornite solo d,\ determi
nate a/iendc ,ilt unente s|)ecia-
li//.ite m.i d'vit'ne norma t 
icgol.i prevalent^ Delia pro 
vedura di (onliatt.i/ione se 
guita daH'Amministrazione mi 
Iitare 

Citiamo qui di seguito alcu 
ni dati ics] noli d ill'on. Ar-
ng«i Bi>ldnni in una sua re-
cente inchiesta ^ui comandi 
militari italiam v U NATO, 
dati rifenti al 1JK16 Per com-
messo ck'H'KscrcUo: 2 contrat 
ti ad a sta pubblica (per -4 
milioni 800 mila lire); 3t74 a 
licita/ione privata (84 miliar-
di): 24!) ad appalto concorso 
(5 miliardi); 1654 a trattativa 
privata (fit) mihardi). Per 
commesse della Marina mfM-
tare. r«3 contratti a licitazio-
ne privata (22 mihardi e me? 
/o), 171 ad appalto concorso 
(4 nuliardi circa), fiai; a trat
tativa priwita K\1 muiardi). 
Per commesse dell'AtTonau-
tica fi4"> ciintratti a licitazio-
ne privata (14 mihardi p m « -
/o) . 23 ad appalto concorso 
uin miliardo). !M1 a tratta
tiva privata (8,i mihardi). 
« In molti casi — comments 

servite a favonre ditte pri
vate a d.inno persino degli 
arsenali e degli stabihmenti 
dipendenti dal ministero della 
Difesa, che dovrebbero esse
re preferiti anche per assicu-
rare continuita di lavoro alle 
loro maestranze nperaie ». 

Quante altre SISPRE. e le-
cito dunque chiedersi alio 
stato attuale delle cose, sono 
agganciate al carrozzone del
le forniture militan? E' un* 
domanda alia quale il gov«r-
no non puo piu taeer* o n 
risposta. 
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