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Con una coraggiosa inchiesta il settimanale «Der Spiegel» ha 
rivelato il nome del responsabile di un orrendo crimine nazista 
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Marian* Morelli; scamp* alia straga fin 
gendosi morto (Foto Der Spiegel „> 

Capitano della 1141 divisione, promosso sul campo mag
giore per aver eseguito la terribile strage nel paesino de-
gli Abruzzi, si fece sacerdote nel 1949, venne nominato 
vicario generate della dioeesi di Monaco nel 1962 e f u ele-
vato da Paolo VI, il 14 settembre 1968, a vescovo 

In tutti questi anni ha partecipato a raduni di ex com-
battenti della Wehrmacht e ha continuato ad esaltare il 
Terzo Reich - La drammatica testimonianza di Mariano 
Morelli, uno dei due scampati alPeccidio di Filetto di 
Camarda 

BERLINO, 7 
Filetto di Camarda i un piccolo paese di montagna negli Abruzzi, a 1068 metri di altezza sul more. 

Qui, il 7 giugno 1944, tre giorni dopo la liberaxione di Roma, i nazisH compirono un matsacro di civili che, per 
la tragica ferocia con cui fu eseguito, ricorda da vicino i drammi di Marzabotto, di San t'An no e di Boves. Di-

ciassette uomini furono radunati in uno spiazzo. Da tre punti diversi i nazisti cominciarono a sparare su di loro con mitra e mitra-
gliatrici. I loro nomi sono ricordati su una stele: Mario Marcocci di 17 anni, Tino Marcocci di 20, Luigi Marcocd di 30, Dotnenico Mar-
cocci di 36, Carlo Marcocci di 49, Antonio Celestini di 24, Giovanni Gambacurta di 32, Clemente Ciampa di 39, Cesidio Altobelli di 40, 
Gradito Alloggia di 40. 
Raimondo Ciampa di 41, 
Agostino Spezza di 44, Pa-
squale Cialone di 45. Sabati-
no Riccidelli di 47. Loredo Cia
lone di 57. Ferdinando Mego 
di 64. Antonio Palumbo di 65. 
Chi li ha assassinati? Lo ri-
\ela Der Spiegel, ii noto set
timanale di Amburgo, in un 
articolo clamoroso e racca-
pncciante pubblicato nel nu-
mero posto in vendita oggi. 
Ad ordinare il massacro e 
stato un capitano. Matthias 
Defregger, che subito dopo 
fu nominato maggiore. Ma 
chi e Matthias Defregger? 
Dopo la guerra studio teolo-
gia. e si fece sacerdote nel ! 
1949. Divenne un collabora-
tore del cardinale Faulhaber. 
La sua notoneta fece rapida-
mente strada, e nel 1962 ven
ne nominato dal cardinale 
Doepfner vicario generale 
delta dioeesi di Monaco di 
Bav iera e di Freising. Fu una 
tappa importante nella sua 
carriera ecclesiastica, non 
per6 la tappa conclusiva. 
Monsignor Defregger sali an-
cora piu in alto, c il 14 set
tembre 1968 (* quando gia da 
tin anno — ricorda lo Spie
gel — la Praeura della Re-
ptibblica di Francoforte sul 
Meno aveva aperto nei suoi 
confronts un procedimento 
per partecipazione a questo 
massacro») fu nominato ve
scovo da Paolo VT. Nella let-
tera di nomina venivano esal-
tate le sue « doti del cuore e 
dell'intelleito ». 

Ed ecco ora. " sempre se-
condo il settimanale di Am
burgo. la cronaca di quel 
massacro. «II c&pitam Mat
thias Defregger, enmandante 
della se7ione informazioni 
della 114' Jacger-Dtrisinn. 
\enne considerato dal co-
mandante di divisione, colon. 
nello Boelsen. l'uomo adatto 
per un incarico specialc Do-
veva far fucilare " tutti gli 
uomini" di Filetto. Defreg
ger. che subito dopo fu no
minato maggiore. obbedi». 
II massacro doveva essere 
un'azione di rappresaglia per 
l'uccisione di un soldato na 
lista. La 114' divisione ave
va * per questi incarichi spe
cial! espenen/e particolari. 
Per due anni e m<>/70 ave 
\ a combattutto esclusnamen-
te contro l partigiam in Ser
bia, in Bosnia, in Dalmazia 
e lungo la costa adnatica». 
La versione nazista parlo al-
lora di quattro soldati tede-
srhi uccisi Ma a Filetto tut
ti ncordano the il morto era 
stato u:*o solo Ii vescovo De
fregger ricorda benissimo 
quel giorno. In un colloquio 
con un redattore dello Spie
gel ha rammentato che « era-
no stati riumti da 22 a 24 
uomini tra i 20 e i 50 anni di 
eta », c portati « in un bo-
schetto prima del paese per 
l'esecu7.ione. Le cifre non cor-
rispondono completamente- i 
morti .sono stall 17. il pin 
anzi.ino aveva 65 anni c il 
piu giovane 1" II (olloquio 
del vescovo ci,n lj redattore 
dello Spiegel e avvenuto ve-
ncrdi scor.so: «i quattro sol
dati uccisi dai partigiani — 
ha delto tra 1 altro — appar-
tenevano alia colonna del mio 
servi2io di informazioni. Per 
questo I'nrdine di csecu7ione 
e stato dato a me » Ha an-
che sostenuto di aver cer-
cato per due volte di far va-
lere «riserve di ordine mo
rale ». Poi. pero, € deleg6» 
a un tenente I'ordtne di ese-
guire il massacro. «nella 
convinzione che questa misu-
ra sarebbe stata appltcata in 
ogni caso ». A.ssistette perso 
nalmente al drammatico con-
centramento del dictas>ette 
uomini di Filetto destinati al-
l'uccisione. Poi, sostiene. si 
allontano per predisporre la 
marcia ulterore 

< La fucilazione — riv ela 
lo Spiegel — non ebbe per* 
nulla in comune con una ese
cuzione militare. Si trattd di 
M massacro. Gli abitanti del 

Antonlno Palumbo: fu testimone dell'auassinio dl suo padr* ordlnato, inslMM a quello di 
altri ««dici compacMni, da Matlhits Dafraggar, attualt vascono • Monaco (Foto Der Spiegel) 

luogo vennero abbattuti con 
un fuoco che veniva incro-
ciato da armi automatiche 
dislocate in tre posizioni di
verse >. Ma la sete dt san-
gue non hi arrestd qui. 

c II capo dei soldati stazio-
nati a Filetto. e che non 
apparteneva alia 114" divi
sione, era un sottufflciale 
della cui morte oggi si par-
la ancora. Ecco la dichiara-
zione rilasciata dal contadi-
no Antonino Palumbo: quan
do assassinarono mio padre. 
quel sottufflciale ando da co-
loro che avevano eseguito la 
esecuzione e disse: " avete 
fucjlato un uomo onesto". 
Allora l'ufficiale gli disse: 
" tu sei un collaborator ", e 
1'uccise. La salma di questo 
sottufflciale tedesco la porta-
rono via. Tutti gb altri mor
ti furono invece bruciati. Tre 
dei feriti nel massacro riu-
scirono pero a fuggire, e due 
di loro sono ancora vivi >. 

Lo Spiegel ri porta ancora 
un'intervista con U dottor At-
tilio Cerone. medico condotto 
di Paganica: «uno di quelli 
che erano stati fucilati lo 
potei salvare. Si chiama Ma
riano Morelli, ha 61 anni. e 
vive adesso a Roma. Allora 
dovetti nuscire a sistemarlo 
in un ospedale. perche altri-
menti non sarei nuscito a 
salvarln. Aveva gia perso 
troppo sangue ». II cornspon-
dente daU'Itaha dello Spiegel 
(il settimanale dedica a que
sto scrvuio tre intere pagi-
ne) e nuscito a raggiungere 
Mariano Morelli. II suo e un 
racconto drammatico. Molti 
abitanti, dopo lo scontro in 
cui era stato ucciso un sol
dato nazista, si allontanarono 
dal villaggio. Lui invece ri-
mase: «sono malato. ho mo-
glie e quattro figli - mi dis-
si — e non mi faranno nien-
te. Ma alle 19 arrivarono con 
mex7i meccanici. Bussarono 
anche alia mia porta. Mia mo-
ghe ando ad aprire avendo 
in braccio la bambina, che 
allora aveva due anni. La 
spinsero da parte, ed entra-
rono in casa. Io ero in letto. 
Mi gridarono: Du, rami Ri-
sposi di essere molto mala
to. Du, raus oder kaputt. 
fu la nsposta loro E sicco-
me non mi alzai immediata-
mente mi colpirono con il 
calcio del fucile, sulla testa. 
sui flanchi. suila schiena». 

«Sulla piazza — racconta 
ancora Mariano Morelli — 
e'erano gia nuniti 200 o 300 
abitanti. Due o tre erano gia 
stati UCCISI dai tedescht al-
l'interno delle case. Dopo un 
certo tempo scelsero tre uo 
mini, e fra questi e'ero an-
ch'io. Dovemmo metterci con
tro un muro. Le donne e i 
bambini erano a dieci o ven-
ti metri di distanza da noi. 
Quando i soldati cominciaro
no a fare i preparativi per 
fucilarci, le donne comincia
rono a gndare e si buttaro-

no per terra. Allora l'ufflcia-
le tedesco interruppe lazio-
ne. Le donne, i bambini e i 
vecchi vennero portati sulla 
strada per Camarda, in una 
valle distante circa un chilo-
metro. Dovettero restare li 
sin tardj nella notte. Noi 
trenta fummo portati un po' 
piu in la. cinquanta o cento 
metri, vicino al posto dove 
poi e stata eretta la stele >. 
A un certo punto il Morelli 
chiese a un soldato quando 
li avrebbero mandati a dor-
mire. c Presto andrete tutti 
a dormire per sempre >. fu 
la risposta. A mezzanotte — 
era una notte ehiara, di luna 
piena — venne 1'ordine, e i 
nazisti, erano almeno duecen-
to. si prepararono al mas
sacro. c In fila per tre dovem
mo andare al luogo delTese-
cuzione. Erano forse le una. 
A circa 80 metri dal posto 
dove ora e'e il monumento 
e'era un muro, e su questo 
avevano piazzato le mitra-
gliatrici. Queste le potevamo 
vedere. i soldati no. Adesso 
comincia. mi dissi. Mi but-
tai per terra. In quel mo
menta ci fu una gran confu-
sione — racconta ancora Ma
riano Morelli —. Molti si mise-
ro a gndare "Madonna, atu-
tact". e fuggirono per i campi. 
I tedeschi non poterono aprire 
subito il fuoco su di loro 
perche una parte di noi ci 
eravamo lanciati contro i sol
dati ». Ma poi cominri6 U 
fuoco. Morelli fu coJpito a 
una gamba, ma riuscl a non 
perdere i sensi. Poi ci fu un 
gran silenzio. Vennero in 
due, lo girarono mettendolo 
spalle a terra, e gli riusci 
di flngersi morto, 

Uno dei due. un italiano, 
gli diede un calcio in testa, 
II tedesco si appresto a dar-
gli il colpo di grazia, ma non 
mir6 giusto: € forse non mi 
voleva colpire». Poi passa-
rono dagli altri che giaceva-
no in terra in una pozza di 
sangue, e a tutti spararono 
un colpo dietro Torecchio. 

Ma i morti a terra erano 
solo dieci o undici. Allora i 
nazisti ritornarono nel villag
gio. e ne uccisero altri: < gli 
uomini che li avevano aiutati 
a far sgomberare le case, e ai 
quali avevano promesso che 
non avrebbero fatto del male. 
Incendiarono anche tutte le 
case. Prima che i tedeschi 
ntornassero per bruciare i 
cadaveri, riuscii a spostar-
mi in un posto dove non 
potevano piii vedermi. Ave-
vo le due gambe ferite. Do
po persi i sensi. Verso mat-
Una mi ritrovarono alcune 
donne e mi porta rono a Pa
ganica >. Piu tardi un solda
to tedesco che aveva cono-
sciuto. un certo August, lo 
trasporto all'AquiU, aUOspe-
dale San Salvatore. dove ri-
mase vari mesi degente. < Ora 
zoppico un po', ma posso 

1 camminart ancba tent* ba-

stone. A causa delle mie fe
rite ho avuto nei primi anni 
una pensione di 2000 lire al 
mese, da due anni, essendo 
invalido al lavoro, 15 mila 
lire. Per il negozio e le due 
case che sono stati incendia-
ti a Filetto ho rioevuto co
me indennizzo 70 mila lire. 
Anche gli altri abitanti di 
Filetto o non hanno ricevu-
to nessun indennizzo, o ne 
hanno rioevuto uno di nes
sun conto >. 

€ Non ho nessun odio per 
i tedeschi — termina Maria
no Morelli — poiche e stato 
un tedesco, in fin dei conti, 
che mi ha salvato la vita. 
Ma trovo che i tedeschi. che 
oggi sono cos! ricchi, avreb
bero potuto fare qualcosa per 
Filetto, che e ancor sempre 
uno dei piu poveri paesi di 
Italia >. 

Ma ritorniamo all' uomo 
che ha ordinate la strage, e 
al racconto che della sua vi
ta fa lo Spiepel. Sin dal mo
menta in cui fu nominato vi
cario generale della dioeesi 
di Monaco e di Freising dal 
cardinale Doepfner, la Sued-
deutsche Zeitung, il piu im
portante quotidiano della ca-
pitale bavarese. lo definl 
c I'altro io» del cardinale. D 
settimanale di Amburgo ha 
anche intervistato Robert 
M. W. Kempner, uno dei 
principali accusatori al pro-
cesso di Norimberga, L'avvo-
cato americano ha detto che 
Matthias Defregger fuggl al
ia giustizia americana, subi
to dopo la guerra. perche lo 
cpisodio tragico degli Abruz
zi non era conosciuto. «Con 
quasi assoluta certezza si 
pud pero dire — ha aggiun
to — che nel primo anno do
po la guerra i responsabili 
sarebbero stati condannati a 
morte ». 

Defregger 6 a Monaco una 
figura notissima. Anche la 
sua famigha ha un nome fa-
moso. suo nonno era un pit-
tore di fama, e suo padre un 
architetto che ottenne flffcr-
mazioni di riJieso. anche co
me scultore. Anche dopo aver 
preso gli ordiru Defregger e 
rimasto legato ai vecchi na
zisti. Cosi, ha potuto rico-
struire Der Spiegel, nel 1961 
ha celebrato una c messa al 
campo », a Bad Toelz, per i 
suoi vecchi camerati, e ha 
tenuto un discorso in cui ha 
esaltato, come esempio <di 
fronte al materialismo pra-
tico dei nostri giorni», le 
imprese compiute dai nazi
sti « nella steppa russa e nei 
campi caucasici ». Nello sles-
so anno, in occasione di un 
processo a dei criminali di 
guerra. dichiaro che < biao-
gna dare ai giovani degli 
esempi», e che questi posso-
no essere solo «gli uomini 
che anche nelle ore piu dif-
flcili sono rimasti fedeli alia 
loro coscienza >. Sei anni piu 
tardi, quando it govtrno ita

liano trasmise a Bonn una 
documentaxioae sul massacro 
di Filetto, Defregger riusci a 
salvarsi dimostrando di non 
aver eseguito personalmente 
1'ordine di esecuzione. 

D Procuratore della Repub 
blica di Francoforte ando a 
Monaco per interrogare De
fregger, e ne derivd la con 
vinzione che non si era trat-
tato di «uccisione». Questo 
Procuratore. Dietric Rahn. 
non si preoccupo pern di in-
terrogare dei testimoni ita-
liani. Dopo due anni di inda-
gini. il c caso > fu conside-
rato chiuso. perche — que
sta fu la giustifica/ione < giu-
ridica > — il massacro degli 
ostaggi non ebbe carattere di 
ferocia e non < venne opera
te per bassi motivit. 

Obvetta lo Spiegel: se aves-
sero interrogato 1 testimoni 
italiani, avrebbero potuto ap-
purare, tra I'altro, che i 17 
fucilati dovettero assistere 
per almeno sei ore ai pre
parativi del loro assassinio. 
Per delitti di questo gene-
re — rileva ancora il setti
manale di Amburgo dopo una 
disamina degii articoli del 
codice penale tedesco occi-
dentale — non e entrata in 
vigore nessuna prescrizione. 
I fatti nuovi rivelati dal set
timanale. rispetto a quelli 
che la Procura della Repub-
blica di Francoforte non ave
va appurato, sono tali da do-
ver condurre a una riaper-
tura dell'istruttoria. E que
sta sembra essere anche la 
opinione dello Spiegel, al qua
le deve essere riconosciuto il 
merito di avere indagato (e 
aver reso pubbliche le ag-
ghiaccianti conclusioni) su 
un « caso » che magistrati te
deschi occidental! avrebbero 
voluto considerare chiuso gia 
da molto tempo. 

La giustizia richiede che il 
maggiore Matthias Defreg
ger, responsabile principnle 
di questa strage. venga chia-
mato a rendere conto della 
sua barbara azione. Anche 
se oggi non e piu maggiore 
della Wehrmacht, ma vesco
vo a Monaco. 

Adolfo Scalpolli 

SEUL — Sempra piu accanlta la rtslitanza dagli studantl sud coraani al tentatlvo dal pratidanta Park Chung Haa di farsi 
rlalaggara par la tarza volla contro la costituzlono. Da piu tattimana i giovani unlvarsitari sono In agitation* dando vita ad 
Imponentl dimo*trazioni cha vangono ragolarmanta a brutalmcnte raprass* dalla polizia- Ancha iarl oltra duamilacinquacanto 
giovani hanno manlfostato nal canlro dl Saul raspingtndo gli assaltl dalla polizia che ha aggradito la folia con un nutrlto 
lancio di bomb* lacrlmogane. Nella telefoto". un momanlo dalla vara a propria battaglla ingagglata dagli studantl coa la 
polizia, nal canlro dalla capltale 

Indagine sull'aumento dei prezzi fra gli operai della zona di Empoli 

La busta paga al padrone di casa 
In sei mesi, aumenti del 20 per cento — Nel campo dell'alimentazione rincari a tappeto — Dalla «rivalutazione del 

profitto » air inflazione — Assemblea operaia indetta dal PCI per decidere una risposta politica 

Dal nostro iaviato 
EMPOLI, 7. 

Gli dai un liito, ti prendono 
un braccio; gh dai un braccio, 
ti prendono tuita la persona. II 
governo di c<'ntmsinistra ha vo
luto, nel 1968. la npresa del-
lappropriazione pnvata del pro-
fitti con la scusa che. altn-
menti, non cl sarebbe stata ri-
presa degli invertimentj, e quin-
di dell'occupazione. I padroni 
hanno preso i maggiori profitti 
e. ora. ci danno rinflazione, 1'au-
mento del prezzi a catena. La 
maggiore occupazione, I'aumento 
dei posti di lavoro. non e'e sta
ta: al suo posto viene la fal 
cidia del pot ere d'acquisto dei 
salari, il tentativo di vanifi-
care anche il significato econo-
mico delle scadenze contrattuaU 
a dei miglioramenti conquista-
ti in azienda. 

E' in questi termini squisita-
mente politic) che gli aumenti 
del prezzi si pnngono agli ope
rai. Solo cos) si chiarisce il si
gnifies to di alcune decision! del 
governo. in questi ultiml mesi, 
a cotninciare da quell'aumento 
della benzina cht — fatto pas-
tare insieme a una misura to-
ciale come I'aumento delle pen
sion! — in realt* « puniva » im-
mediatament* cW aveva lottato 
togliandbgli una parte dei ri- / appartamanUni tipo, a Monte 

sultati, Bvvalnrando lo sciocco 
slogan r^a/ionano « scioperate, 
S< lojMTatc a\rt-to I'HuriH'nto doi 
prezzi », ril.ini'idiiilo una rincor-
sa l cui effetti sono sul ta\oW>: 
gli aurr.rnti di pensione non Vh 
no stati ancora pagati mentre 
l pf>nsion,iti tfia da mrii pa
ga no <• non ^anno ancora se. 
quando rue\er.»nno il migliora-
mento. runarra ancora qualco
sa in salvo dall'ondiita dici rin-
can. 

IJI Irzione politica dl questa 
esperion/a 6 ehiara. Un'assem-
hloa oprraia, convocata per mar-
tedl e mercoledi di questa set-
timana. ne dovra tirare le som-
me Per dare alia discussione 
una base documentata il Conv-
tato di zona del PCI ha fatto 
un'inchie*t». rilevato I salari e 
i pret7i medi in quella fascia 
industnale del medio Valdamn 
che va da Montelupo a Fmpoli 
e Fucecchio 

A Montelupo, prendendo in 
esame i salari di sette catego
ric (reramica. vetro. calzntune 
ri. falegnami. riveititnci di fia-
•chi e braccianti) per 2.620 Is-
voratori. abbiamo una media di 
67.937 lire menslli. II ulario 
medio e qulndi (nferiore di 12 
mila Ure al mese rispetto alia 
media nazionale 

La media di un affitto. per 

lupo e pero di 24 mila lire. A Em
poli sale a 26 mila lire, con un 
salano medio, aceertatn su no-
\p categoric di oporai. di 72.420 
lire, cioe al disotto dl 8 mila 
lire rispetto alia media nazio-
nale di sei most prima: c a Fu-
tccchio la nu-dia HcH'affitlo o 
di 24 100 lire con un salano me
dio delle principali categone a 
73.681 lire. 

Se stiamo alia media, l'arfit-
to si prende a Kmpoli piu di un 
terzo di un salano, il 35 per 
cento. 

Guardando piu da vicino 11 
mercato degli affitti vediamo 
perd che in realta la media in
clude troppi appartamenti vec
chi. A 22 mila lire al mese si 
trovano solo abitazioni costruite 
nel 1990, ventl anni fa. spesso 
deflcitane dal lata lgiemco. 

Chi cerca un appartamento 
nuovo si sente chiedere dalle 
29 alle 3ft mila lire ed e piu 
della meta di un salano. 

1 rincari degli ultimi sei me
si, solo nel capitolo abitazione. 
sono attorno al ventl per cento. 
Un balzo in avanti forse senaa 
precedent!. Un quartiermo di 
quattro vani, che al 31 dicem-
bre 1968 veniva offerto a nova 
milioni. ha raggtunto in set mati 
10 milioni « ottocentomila lire. 

Nei risultad dell'InchlesU ri-
fuardanti il capitolo alimentare 

ritroviamo la stessa concomitan-
za di fattori che contribuistono 
all'aumento dei prezzi: profitto 
industnale. rcndita fondiana. ra-
refa/ione dell'offerta di prodot-
ti. (>li aumenti di prezzo si dt-
stribuiscono su tutti i prodntti. 
dalle mele prodotte nt?l 196« 
(in tali quantita che si dovetlv 
distruggerne milioni di quintali). 
mimagazzinate quando cotUva-
no 20 o 30 lire al chilo. offcrte 
ora a 200 lire, alle patate, alle 
a ranee che solo due mesi fa 
si distmggevano nelle strade di 
Komli e della Calabria 

La carne bovina e aumentata 
di 150-200 lire al chilo. nelle 
qualiti migLori. insensibilmente. 
un po' alia volts. Ora pero I 
rivenditon rivendicano un au-
mento di 100 lire al chilo a de-
correre dal 15 luglio, tutto in una 
volta. II comparto olio-vini re-
gistra aumenti dell'8%: quello 
dei formaggisalumi del 5%. 
L'aumento e generale, non na-
see da particolari carenze, e 
deriva da mutamenti alls pro-
duzione e sul mercato. Per la 
produzione basta guardarsi at
torno: un ettaro di terra a or-
taggi o frutteto costa anche die
ci milioni, la rendlta fondlaria 
e raddoppiata, triplicata. Le In
dustrie alimentari. negli ultimi 
due anni, si sono andaU rag-
gruppando aotto il oontrollo di 

grandi gruppi. come la Montedi
son. la SMK, la Unilever, Nestle 
e altri. II mercato dei prodottt 
freschi e mtidificato dalle tec-
niche di eonservazione — le pa
re vendute !«ei mesi dopo — 
o dalla dimension* europea. cha 
significa ad un tempo lunitamo-
ne dt'llofferta, manovra fra i 
mercati. dazi doganali-

L'a^semblen operaia si trova 
quivxli davnnti a un'indagine cha 
fa il punto. in sostanza, <h al-
cum aspetti fondamentah del 
rappurto capitate lavoro, in Ita
lia e in F.uropa. L'inchiesta ter-
mina ponendo agb operai nove 
domande, sugll argomenti piu 
s^anati, ma la terra li rium-
sL-e tutti: * Su quah obiettivi di 
nforma oggi il PCI deve pun-
tare? ». La risposta e implici-
ta: l'esproprio della rendlta. dei 
suoli urbani e agrari. ha il pri
mo posto: Is detassazione dei 
salari e dei beni esseniiali di 
consumo il secondo. Di qui ti 
puo part ire con roisure di tra-
sformazione economic* piu am
ple. Ma come i rincari sono 
partiti da un'offenaiva politica 
contro la classe openia, oaal 
solo un'affansiva cJia cansM la 
direzione politica del fajaat paa 
allonUnarna duiavohnaaja fH 
effetti dai bUaocd UmAiM 
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