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Risorge l'IRA, Pesercito clandestine dei repubblicani irlandesi 

NEL GHETTO CATTOLICO 
PARLO COIGUERRIGLIERI 

Un immenso accampamento di casupole e tuguri dove serpeggiano I'orrore, I'abbandono e la di-
sperazione • Brutale etficienza della geometria carcsraria di un gigantesco domicilio coatto - Sulla 
«zona liberata» sventola il tricolor© dell'Eire - Attraverso un itimrario segreto, incontro gii ar-
matj del popolo • « Gli accordi Wilson-Chichester-Clark sono un bluff. II fascismo stadavanti a noi. 
Le barricate sono i'unica protezione fra la vita e la morte » 

Dal not tro inviato 

B E L F A S T , 23 
Anche a Be l fa s t , I'orrore, l 'dbbandono, la d i speraz ione dei ghetti cattol ic i sono ev ident ! a pr ima v i s t a . 

E ' un i m m e n s o a c c a m p a m e n t o di casupole e tuguri in tersecato da quattro grandi nastr i di s corr imento s t ra -
da le . All ' interno di c i a s c u n r iquadro, la miser ia e s ta ta i m p d g i o n a t a c o m e una condiz ione sabaJterna, inal

t e r a b l e , a l serv iz io di una soc i e ta fondata sul pr iv i l eg io e la forza bruta. Le c a s e t t e sono a t t a c c a t e l e u n e 
al le a l tre , in Iunghe file e g u a l i : quattro metri di larghezza , una porta e una f inestra a p ianterreno , se i metri 
di a l tezza e due f inestre al p iano super iore ; una c u c i n a , un salott ino, una o due c a m e r e da let to , i serv iz i ne l 
cortile. In totaie non piU di 30 

Un memento del violentl scontrl dei glorni scorsl a Londonderry 

Edilizia di classe e fame di case 

« II mal del cemento » 

Ci scrive un lettore da Torre Annunziata - Una stanza e cinque figli: non e un caso limite - Come 
e stata sabotata la legge 167 - Nei cassetti ministerial! le proposte di modifica 

Lo hanno chiamato « mal 
del cemento »: ne e afletta 
tutta l'ltalia. Boschi, verde, 
spazi destinati a scuole, asi-
li, piscine vengono invasi 
dalle case: dai « casermo-
ni» dei quartieri dormito-
rio e dalle ville di lusso. 
L'ultima notizia in propo-
sito e che due ispettori dei 
Lavori Pubblici stanno svol-
gendo un indagine in Li-
guria per controllare la 
« legalita » di almeno quat-
tromila vani molti dei qua* 
}j sarebbero abusivi. Ne 
vale la pena di citare altri 
casi, tanto la situazione e 
nota. La conclusione, appa-
rentemente, dovrebbe esse-
re questa: niente vcrdc, po-
chi servizi, ma almeno a 
case stiamo bene. Nient'af-
fatto. 

Abbiamo sotto gli occhi 
una lettcra. Ci scrive, alle-
gando una foto della pro
pria abitazione, il signor 
Andrea Torzillo (Torre An
nunziata, traversa Maz/im 
13). Vive, con cinque tigli 
e la moglie m un'unica 
stanza. Da venticinque an-
ni versa contrihuti al fon-
do case per i iavoiatori, 
ma pur avendo fatto do-
manda non e mai riuscito 
ad ottenere una casa. Pu
re — scrive — persino lo 
ufficiale sanitario del Co-
mune ha diehiarato antigie-
nica la stanza dove abito-
« Purtroppo — conclude il 
•ignor Torzillo — io e co-
loro chc si trovano nelle 
mie stesse condizioni siamo 
destinati a soccombere in 
una societa che si preoc-
cupa di inserire nella Co-
stituzione tante belle cose 
evitandone poi la pratica 
attuazione. 

II signor Torzillo non de-
nuncia dawero un « caso-
l imite». II « mal del ce
mento », infatti, ha per-
messo enormi guadagni agli 
specula tori dell'edilizia, ma 
non ha nsolto il problema 
della casa. Anzi, per certi 
aspetti, lo ha reso piu in-
tricato e drammatico. A Ro
ma quindicimila famiglie 
vivono ancora nelle cento 
borgate fatte di baraccbe e 
delle cosl dette «abitazio-
ni improprie >; a Palermo 
cinquemila famiglie abita-
no case senza acqua, luce 
e gabinetti; a Messina e 
ad Avezzano e'e gente che 
abita ancora nei baracca-
menti costruiti dope i ter. 
romoti dell'inizio del seco-
Jo; a Torino, la citta della 
FIAT — e forse proprio 

Ser questo —~ vecchie sof-
tte, manaarde, scantinatl, 

mao stati divisi con fogli 
di cartone in tre o quattre 
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fctte e ceduti a ventimila 
lire al mese per ogni fetta. 

Ecco dunque gli effetti 
del « mal del cemento ». 

Ha ragione il signor Tor
zillo: nella Costituzione ci 
sono tante belle cose che 
poi restano lettcra morta. 
Come e accaduto per molti 
di quei provvedimenti che, 
in teona, avrebbero do\uto 
tagliare le unghie alia spe-
culazione edilizia ma che 
sono rimasti sulla carta. 
Come e accaduto, ad esem-
piu, alia lamosa legge 167, 
adottata nel 1962, la quale 
avrebbe dovuto rappresen-
tare per i comuni uno stru-
mento capace di intervenire 
sul mercato delle aree, age-
volare le initiative dell'edi
lizia popolare, permettere 
agli enti locali di costituir-
si un patrimonio di terreni 
e consentire un'armonica 
pianificazione delle citta. II 
che avrebbe significato non 
solo case accessibili at ia-
voratori, ma verde, servizi, 
scuole, lotta alia specula-
zione edilizia. 

Che cosa e accaduto, in-
vece? Molti Comuni M I>O-
no dati da fare, decine di 
migliaia di ettari di aree 
sono stati vincolati, ma ne 
sono stati utilizzati poco 
piu di tremila. Per l'espro-
prio dei terreni occorrereb-
bero 422 mihardi; altri 548 
miliardi dovrebbero cssere 
impegnati per le opere di 
urbanizzazione: in tutto 970 
miliardi. In che condizioni 
finanziarie siano i Comuni 
e noto: migliaia di miliardi 
di deficit. Necessita un in-
tervento del governo. C'e 
stato, ma e assolutamente 
esiguo. Ecco quindi un pri-
mo nodo. Ma non e il solo. 

Anche laddove il proble
ma flnanziario e stato ini-
zialmente risolto, come a 
Roma, non si e cavato un 
ragno dal buco. Nel 1964 
furono vincolati nella capi
tals circa 5.000 ettari di 
area ediflcabili. Secondo gli 
impegni entro 11 biennlo 

'65-'66 avrebbero dovuto es-
sere utilizzati piu di mi lk 
ettari (in pratica quartieri 
moderni per 200.000 abitan-
ti). Finora si e agito solo 
su terreni gia di proprieta 
comunale, conducendo a 
termine, su terreno priva-
to, solo 1'esproprio di una 
trentina di ettari nella zo
na Casilina. 

I ntardi, certamente, so
no riconducibili anche al
le contraddizioni esistenti 
aH'interno della Giunta di 
centro-sinistra e al preva-
lere, airinterno di essa, 
delle forze moderate. Ma 
dal groviglio dei problemi 
romani ^ venuto chiara-
mente alia luce che l'insie-
me delle norme che riguar-
dano le procedure d'espro-
prio lascia varchi enormi 
agli interessi della specu-
lazione. E' stato calcolato 
che a Roma, la rapida at-
tuazione dei piani della 
167 avrebbe comportato per 
la rendita fondiaria una 
perdita secca di 1.500 mi
liardi. Questo solo dato, ti 
sembra, d i l'idea delle 
pressioni esercitate sul 
Campidoglio e sulla buro-
crazia da cui dipende, nei 
Comuni e nello Staio (pre-
fetture, ministeri), la rea-
lizzazione dei piani. 

In questo quadro snelli-
re le procedure significa 
aver piu armi per contra-
stare, se non battere, il sa-
botaggio attuato dalia de-
stra. Sono state infatti pro
poste delle modifiche che 
miravano a ridurre i ricor-
si, a sveltire 1'iter dello 
esproprio e i tempi di va-
lutazione dei prezzi. Fra 
1'altro e stato chiesto di fis-
sare un termine di tempo 
preciso agli uffici erariali 
per le stime dei terreni, e 
di dare ai comuni poteri 
piu am pi con la potsibilita 
di eapropriare interamente 
tutti i terreni vincolati. Ma 
queate proposte sono rima-
ste nei caatetti ministe
ri aU. 

Ecco perche il « mal d-.-l 
cemento » (che significa 

j speculazionc edilixia) non 
tro\a limiti, mentre I'erlili-
zia popolare e la pianifica
zione comunale vanno a ri-
lento. II varco attraverso il 
quale passa la speculazionc 
e la mancanza di una le^i-
slazione urbanistica efficacc. 
La « legge-ponte » non ha 
fornito alcun argine. Ecco 
il dato: 458 comuni con po-
polazione complessiva di 
circa 10 milioni di abitanti 
sono sprowisti di piano 
regolatore generale. Le li-
cenze edilizie rilasciate in 
questi Comuni dal 1 settem-
bre del 1967 al 31 agosto 
1968 sono quasi due milio
ni e rappresentano il 280 
ed il 240 per cento dei va
ni autorizzati nei due anni 
precedenti. In alcuni casi — 
lo ha m e l a t o il nnnistro 
Natali — e stata autonz7a-
ta la costruzione di un nu-
inero dei vani superiore a I 
nuniero degli abitanti dei 
Comuni stessi. Contempora-
neamente la gente vive an
cora nelle baraccne. La con-
traddizione piu stndente 
non potrebbe essere. Ma 6 
la legge della rendita e del 
profitto che prevale. Oc-
corre pertanto uscire da 
questa spirale. Non con le 
parole ma con i fatti. E i 
fatti possono essere, intan-
to: finanziamenti alia 167, 
snellimento e miglioramen-
to della legge, nu&va legi-
slazione urbanistica che ta-
gli le unghie alia rendita. 
Su tutte queste questioni, 
la presenza e la lotta dello 
masse, gia manifesiatesi in 
larghe forme unitane nelle 
manifestazioni contro qli 
aumenti dei fitli, sono la 
prima garanzia di successo. 

Gianfranco Berardi 

Esplode una 

bomba nella 

sede della 

Esso ad Atene 
ATENE, 23. 

Una bomba i esplona oggi 
n*gh uffici della < tlsso-Papas 
Oil Co. » nel centro di Atene, 
provocando notcvoli danni ma 
ne^sun ferito. La pohzia ritie-
ne che si sia trattato di una 
bomba al plastico. E' stata <iue-
st« la quarU e^plosione d< un 
certo riUtvo ch# ai • ftvuta 

1 oalla ultima M a » . 

metri quadrati di superficie 
vitale. Una bottiglia di petro-
lio basta ad appiccare il fuo-
co e distruggerla nel giro di 
pochl minuti. 500 case sono 
undate bruciate in questo mo-
do; la plebe protestante estre-
mista le ha attaccate al npa-
ro dei cordoni di polizia che 
avanzavano sparando all'im-
pazzata. 

In ognuna di queste umi-
li dnnore abita una fanuglia 
intera; raraniente meno di 
quattro persone, spesso sei, 
talora otto. II superuifolla-
mento e tantastico. L'insieme 
e spettrale. E" una casbah 
senza colon, senza voci, ta-
gliata ad angolo ret to, con la 
Drutale efficienza di una geo-
mema caroeraria. I vicoh si 
allineano gli uni accanto agli 
altri, come le sbarre di tan
te celle che tengono chiusa 
una furza lavoro a baiso prez-
zo: manovah, aiuti doniesu-
ci, faccluni. Le quahfiche pro-
fessionali sono rare, m que
sto mercato di braccia che 
deve ioddiifare entru una gab-
bi<t .socmle nin^la maltera-
ta dall' 'WJO I bisnym piu imv 
si di una a van/at a struttuni 
mdiibtriale. E' un grande gi
gantesco domiL-iliu coatto. 50 
numen civici da un lato e 
30 dall'altro p»?r ogni strada. 
Si b\olta 1'angolo e bi rico-
miiiim. E' una t nitre di <a-
tapecohie e di poveita che 
si estende a perdita di oc-
chio. 

La Falls Road e una delle 
artene pnncipah che l'attra-
veisano K' qui che vi e .sta
to i'assalto piu duio, le distru-
zioni piu atroci. Adesso, tutti 
i vieoli che vi sfociano sono 
sharrati; autobus rovesciati, 
lamiere, lastre di pietra, im-
palcature di ferro: tutto quel-
lo che un popolo disperato 
ha potuto trovare per frappor-
re un muro di fortuna (ra se 
e il terrore. Uno degli sbar-
ramenti e piu alto degli al
tri, costruito con mano esper-
ta. ru(o d\ slogans che an-
nunciano hi u zona hberata », 
chiedono il diritto di auto-
deterniinitrione per il popolo 
lrlandcse, denunciano la tep-
paglia fascista e RII « Specials 
B » « ussa.ssini come le SS ». 

Entro nel varco strettissi* 
mo fra la barrnata e il fran
co di una casa II vicolo e 
mgomhro di rehtti, e stato 
in parte disselciato; le altre 
viu/7f- che vi si immettono 
lateralmente sono anche es
se barricate. Ad ogni sbarra-
mento vi sono uomini del 
servizio di sorveghanza. I piu 
anziam uttendono in silenzio 
e fanno il turno di sentinel-
le, a cut partecipano tutti gli 
uomini disponibih del quar-
tiere. I bambini servono da 
staffette, dingono il traffico 
che lncrcdibilmente nesce a 
circolare ancora negli intnchi 
dei budflli chiusi e serrati. 
In uno di quest i budelli e la 
sede della stazinne radio « Bel
fast hbeia », trusmette tutto 
il giorno su 2;J0 metri. 

Alt rove sv« nfola il tricolore 
Jrlandese Parlo con la gen-
tP. Raccontano tutti la stps-
sa storia. « Sono venutf all'im-
provviso di notte, sparando a 
casarno. Hanno aminazzato 
pers<me che stavano chiuse 
nelle loro case. La polizia si 
e tirata dietro le squadracre 
de^Ii estremistl». Tutti met-
tono in seconds lines la que-
Btione rehgiosa: «c Hanno attac-
cato la povera gente per ter-
roriZ7arla e farla stare zit-
ta ». All'inizio, i cattolici non 
erano preparatl; In questi dle-
ci giorni si sono datj da fa
re, senza risparmio. Adesso 
aspettano. e sanno di poter 
contare solo su se stessi, sul
la loro forra di resistenza. 
L"orRani7:7a/ione e notevole, 
diretta con seneta, con stile e 
autodisciphna popolare. E' un 
govprno autonomo nel ventre 
dl una grande citta indu
strials 

Da uno di questi vtcoll .con 
un percorso segreto e con un 
elaborato sistema di precau-
zioni e controlli, sono stato 
condotto altrove, fuorl citta, 
a incontrare due dirigenti lo
cali dell'IRA, rorganiczazione 
che si autodefinisce « Eserci-
to repubbheano irlandese». 
L'IRA si e messo a disposl-
zione della lotta popolare, sor-
retto dalla stima e gr&titudi-
ne della povera genete. Le 
squadre di dlfesa dell'IRA, 
sono comport*1 da rieercati, 
e operano nella piu stretta 
clandestinita. 

Per l'intervista con 1 due 
esponentl dell'organizzazione 

clandestine, ci accordiamo sul-
l*uso di due pseudonomi: 11 
piii anziano e James Slmes; 
11 suo piu giovane e altante 
collaborators e John Steven*. 
L'IRA e l'organizzaxlone pa-
ramilltare del parti to repub-
bllcano Irlandese. II pertito 
ha una base popolare molto 
forte a Beliaat. Non liconoac* 
1'atto deua apartlslon* lmpo-

sto dagU inglesi nel 1920. Non 
si presents alle elezioni e 
non ha ancun seggio al parla-
mento locale: ma il sostegno 
che raccoglie nei quartieri 

cattolici e vastissimo. 
James dice: «L'IRA non 

opera solo sui piano della 
guerriglia; negli ultimi anni 
ci siamo impegnati sul terre
no sociale. Siamo per 1 uni-
ta dei lavoratori cattolici e 
protestanti. Abbiamo dato tut
to il nostro appoggio alia cam-
pagna per i diritti civili; U 
successo di questa. dal '63 in 
poi, spiega la reazione spaven-
tosa di oggi. L'aggressione e 
intesa a spezzare il signi/i-
cativo pro^resso politico del 
movimento per i diritti civili. 

« Le class! dominant! hanno 
potuto sferrare il loro attac-
co perche ci hanno colti di 
sorpresa. Non ci aspettava-
mo l'aggressione degli estre-
misti. Non eravamo ancora 
prontl a nspondere all'onda-
ta di violenze scatenata con
tro di noi. I morti e le ca
se distmtte sono tutti dalla 
parte cattolica. Noi non ab
biamo mai usato le armi per 
attarcare; e stata la gente stes-
s.i. disper.ita. a venircele a 
chiedere all'ultimo momento, 
quando e'era il timore che 
tutto il quartiere venisse da
to alle fiamnie. Abbiamo si»m-
plicemente risposto ad una 
richiesta popolare. Abbiamo 
quindi scambiato II tuoco so
lo e unicamente per autodife-
sa con le poche armi a di-
sposizione Non avevamo piu 
di una ventina di armi legge-
re tra pistoje e fticili; e po
che muniziom. Ancora oggi 
il nostro obbiettivo e quello 
della autodifesa. Non voglia-
mo attaccare nessuno. Sappia-
mo, dall'altro lato, quello che 
succedera. .Siamo in una con
dizione disperata, tale da non 
poterci porre il problema del 
futuro. II regime umonista e 
pngioniero dei suo! estremi
stl I/ondra e dehole. L'lnghil-
terra non ha mai saputo con-
cedere niente, in 50 anni. ai 
diritti e alle richieste della 
popolazione irlandese. La po
litics di nforme, attualmen-
te in atto, e la piu debole 
possibile. Tutti gli accordi fra 
Wilson e Chichester Clark so
no un gigantesco bluff. Per 
consprvare U potere il regi
me locale ha favorito e spin-
to la reazione, riuscendo a 
tencre il popolino protestan
te entro lo steccato del tana-
tismo e cercando poi di lntl-
midire 1 cattolici. Dopo che 
la polizia e gli « Specials B » 

erano stati sconfitti dalla gen
te di Bogside e Londonder
ry essi hanno voluto prendere 
una rivincita e cosl hanno 1 

scatenato la bestiale reprea-
sione della polizia a Befast. 
E' una rmnovata offensiva per 
dividere il popolo. II fasci
smo sta davanti a noi arma-
to deH'arma piii ternbile: il 
fanatisnio religioso, che ser
ve s dividere i lavoratori pro
testanti da quelli cattolici». 

John aggiunge: «Non pos-
siamo rallentare la vigilanza. 
I« barricate sono, per la no
stra gente, l'unico parapet-
to tra Is vita e la morte; 
sono la nostra solenne prote
zione. Quello che ci sta di 
fronte e lo spaventoso svi-
luppo, sotto veste di legalita, 
di un movimento /ascista ali-
mentato dalla teppaglia fa-

natica degli estremisti prote
stanti. La politics di repres-
sione su larga scala fu gia 
messa in atto nellUlster nel 
1920 al tempo della «spar-
tizione». nel 1933 durante la 
ensi economics e ora si ri-
presenta lngigantita. Ci sono 
troppe armi in giro perche 
possiamo accettare la promes-
sa di controllo sugli «Spe
cials B »: il disarmo non puO 
essere effettivo fino a che 
non viene liquidata questa for
za sntipopolare che ha armi 
in quantita e ampio modo di 
usarle quando gli fa comodo ». 

Antonio Bronda 

Secondo il cardinale Danielou 

Dentro la Chiesa 
non pud esserci 
lotta di classe 

II menslle cattohco Famiglia met* pubbbchera, net suo 
prossimo nuwero, una intorvista al cardinale franccse Jt.in 
Danielou. il quale, prendencio le mosse dal prossimo Sinodo 
d« iMin i , afferma die. dt>[w il Conci!:o, la iiitu.i/.ione di'lla 
ch'esa * si o fatta assai confusa ». « Alfimi — senve il por-
porato — temlotio a sosU-nere che il CorKaho ha costituito 
una vera e propria nvoluzione nella concezione stessa dell.i 
Chiesa, tale cioe da minarne alia base la struttura gerar-
cruca... U Vaticano II non e stato affatto una nvoluzione. 
bensi il pro)ungamento e lo sviluppo del Vaticano I... forse, 
qualcurio si attendeva dal Concilio una sovversione totilc 
dell'istituzione ecclesiale quale era esistita in passato Ma 
tale sovversione non e affatto nello spirito del Concilio». 

Parlando dei fermenti che animano i fenomeni di conte 
sta7ione all'interno della chiesa. Danielou si e detto convinto 
«dell'esiMenza di una massiccia offensiva in atto per stru-
menlaii/z-ire il fatto rehgioso e screditare in maniera diso-
nesta lautonta del Papa e dei Vescovi », Egli ha poi affer-
mato che e c disdioevole vedere certi vescovi prestare la 
loro voce alia contestazione e alia stamps contestatrice >, 
con chiara allusion* al cardinale Suenens e ad altri espo-
nenti delle corrcnti progresjiste. Secondo il cardinale ge^uita, 
si assiste ad una < preoccupante politicizezionc dei movimenti 
contestatori, ad una degradazione degli attributi spiritual! 
della Chiesa (culto divino, vita interiore e sacramentale) e 
ad una accentuazione presaoche esclusiva di alcuni aspetu 
politico sociali che non sono essennali al Cnstianesimo ». 

Accennando all'lsolotto fiorentino, egli afferma che <at 
e approdati ad un umanesimo socialists che non pud inte-
ressare minimamente chi pensa al fatto religioso come ad 
un rapporto tra la propria coscienza e il Dio che salva >. 
< Oggi — aggiunge il porporato — se si va veramente al 
fondo di ogni contestazione, vi troviamo rambuiooe <h por
t-are la lotta di classe nelln Chiesa, oapovolgendo il valore 
dei rapporti gerarchici e mettendo raccento sulla base an-
zich6 sul vertice deH'organizzazione eoclesiale: ebbene, que
sta e una specie di morxismo applicato alia religione>. 

Gravissimo episodio in una caserma di Bari 

Gli ufficiali impongono: 
«Qui non farete politica» 

Prima avevano « arrestato» tre giovani comunisti che distribuivano vo-
lantini ai soldati in libera uscita, poi hanno tenuto «rapporto » - Un'in-

terrogazione de! PCI al Ministero della Dtfesa 

Dal nostro cornspondente 
BARI, 23 

Un grave episodio, e awe-
nuto a Ban nesli scorsi gior-
m. Dinanzi alia caserma do
ve ha sede il CAR (centro 
addestramento reclute), un 
gruppo di giovani comunisti 
— noi quadro di alcune mi-
ziative politiche dolla FGCl — 
stava distnbuendo ded vol&n-
rini ai soldati in libera usci
ta,. II volantino assolutamen
te legale, sottolineava 1 pro
blemi della democrazla all'in
terno delle forse annate, del
la applicazione del dettato co-
sHtuzlonale anche nelle caser-
me, del ruolo che reseroito 
repubbheano dovrebbe §voi-
gere — ma non svolge — di 
formaxione civica dei giovani 
richiamati. 

Improwisamente, ai awioi-
n* al giovsnd un rapitano che 
dopo aver letto il volantino 
pur non nscont randovi nul
la di proibito, invitava peren-
tonamente sia i giovani a non 
ddstribuirlo, si* 1 soldati a non 
aocettsvrlo. Per evitare ti ml-
nimo appiglio ad ogni provo-
eazione 11 gruppo dei giovani 
oomunlstt al sdlontavm: aoto 
•n* dl loro jvatavano a diaou-
t s n OOD l'uffloisia anoocm par 

qualche minuto, poi se nc an-
davano anch'easi. A poca di-
stanza dalla caserma, pero, i 
tre venlvano raggiunti da una 
auto militare dalla quale bal-
zavano 1'ufficlale di picchetto 
della caserma e alcuni solda
ti armatl di mitra: sotto la, 
minaccia delle armi spianftte, 
i giovani sono stati trascina-
ti in caserma, dove in un uf-
fioio del comando. sono sta. 
ti interrog&tl dal tenente co-
lormello Mario Capriati che 
chiedeva po4 l'tntervento del 
carabinieri. 

Sparsaai la notiEia 11 parla-
mentara comunlsta Oianndnl 
telefonava subito al comando 
chledendo tl rilaacio dei far-
mat!. 

Intanto arrlvavano un capi-
tano e un mareeoiAUo del ca
rabinieri i quail, dopo due ora 
e mezzo, r^stituivano ai tre 
giovani 1 volantlni sequestrati 
e li rimettevano in Idbertfc, 
non senza aver prima fatto 
premier loro le genenllta. 

Mat per certi verai, la par
te pin grave dl questa atoria 
lnjfo* 11 gtomo dopo l'tncideo-
te, quando — au irtakattva del 
comando det CAR — tutti 
fit ufflosacl • i aottufHeiaal 
aono atatt oonTooaW m oaaar> 

ma. Le reclute sono s'.i'o di-
vise in plotoni e i van eo-
mandunti hanno tenuto dei 
veri e propn comlzl di « ui-
dottrinamento». Hanno defi
nite i giovani distnbuton del 
volantino « teppiati e provoca-
tori che girano con la pistols 
in taaca», «gente che vuole 
assaltare le caserme », a sov-
versivi perche non hanno vo-
glia di far niente ». Gli ufficia
li al sono dilungatl in una se> 
rie di awertimenti e mlnacoe, 
alfermaodo che H militare 
non deve far politica e Lnvitan-
do i aoidati a prendere il nu-
mero dl targa delle macchi-
ne soapetta, a aeguire per la 
strada a i aowenlvi t a de* 
nunciani alia poUsta e ai c*v 
raWmert Ola ft giorno prima 
alcune reclute erano state 
mandate a prendere il nume-
ro dj targa delle auto parcneg-
fiate net preasi della caaerm*. 
Sono state addlrtttura protnea-
se lleenee-premio (alcune gia 
sarebbero state eoooeaae) a 
obi svotga ecficacemente que
ste opera di provocation* * 
di daiaaiooa. 

n oompa#no on. CUanrtm 
presenterk uninterrogaaione 
al maniatro della Difcam an 
Quarto InoredihOa • 

Cronaca nora 

Un vero 
dott, Jekill 

in azione 
a Grenoble 

Ma era soio un foto 
grafo che nella not
te faceva il bandrto 

GRENOBLE. B 
La drammatica conclusione 

di un tentativo di furto ha la-
sciato ieri scossi e interdetti 
gfa abitanti della tranquilla 
Grenoble. Durante la notte in
fatti in uno scontro a fuoco 
con la polizia, e stato ucci-
so uno strano tipo di ladro 
dalla doppia vita, una specie 
di dottor Jekill che contrap-
poneva all'irreprensibile vita 
alia luce del sole un'atQvnta 
banditesca nottuma quanto 
mai arganizzata ed esteea. 

Quesu' ntr-sonaggio dalla 
doppda vita si chiamava Adoi-
phe Bauer, di origine austria-
ca, giunto a Grenoble al mo
mento dell'Anschluss. Di pro
fession* fotografo si era fatto 
da solo, diventando pot il tito-
lare di un awiatissimo stu
dio conquisrtandosi una vasta 
clienteia f vari riconoscimen-
ti della sm\ abUita Fra 1'al
tro era il fotografo uffic:a!e 
del comune di Grenoble, ed 
era stato lui a realizzare U 
manifesto pubbMcitsno per le 
Olimpiadi distnbuito in tut
to il mondo. Anche nella vi
ta privata era conosciuto co
me un uomo tranquillo. feM-
cemente spossto e padre di 
un figlio ormai ventottenne, 
commesso in una sslumens 
di Grenoble. Ma ogni notte 
egli abbandonava i pannl di 
buon borghese per indossare 
quelli preferiti di abile e de-
oiso bancHto e dare cosl sfo-
go al suo discutibile hobby. 
Ma 11 fotografo non agiva da 
solo nei suoi particolari « re
portages » nottumi; egli ave-
va accuratamente addestrato il 
figlio all'arte del furto con 
scasso, insegnandogli ad ama-
re il suo particolare passa-
tempo. 

Cosl ormal da dieci anni 
padre e figlio compivano raz-
zie nei negozi e negli appar-
tamenti della citta. non rifug-
gendo neppure, talvolta, dalla 
violenza. come nel caso del-
ruccisione da un gendarme, 
ammessa dal figlio del foto
grafo, Walter, rimasto) anche 
egli ferito nello scontro con 
la polizia. L'attivtta clandesti-
na del duetto Bauer e ter-
minata nella ndtte del 22. al-
lorehe sorpresi mentre tenta-
vano di penetrare in una sa-
lumeria da un cittadino che 
ha awertito la polizia, si so
no dati alia fuga raggiungen-
do i tetti di un palazzo, dopo 
aver ferito gravemente un ln-
quilino che aveva cercato di 
sbarrane loro la strada E" co-
minciata allora una fithi spa-
ratona fra ladri e gendarmi, 
durata fino a che una voce 
non ha gridato: « Non spara-
te piu Mio padre e morto. 
Mi arrendo ». Era la voce dd 
Walter Bauer che subito do
po e sceso consegnando le ar
mi: tre pistole e una sbarra 
di sferro. Altre numerose ar
mi, insieme a centinaia dl 
chiavi, sono state trovate nel-
I'ailoggio del padre, rivelatri-
ci della sua mania. 

Resta perO incomprensibile 
il movente delle sue azioni 
banditesche; infatW la sua pro-
fessione di fotografo gli per-
metteva di vivere agiatamen-
te e non e stato trovsto nul
la di particolare nella sua 
vita privats. Probabilmente la 
spiegaaone e da ricercarsi so
lo in qualche sua stortura psi-
cologica che lo spingeva a vi
vere questa seconds rischio-
,sa vita. Fra 1'altro egli 
aveva trasportato nella sus at-
tivita ladresca quella preci-
sione e quella meticolosita che 
lo avevano fatto tanto apprea-
zare come artigiano, e che 
probabilmente gli hanno per-
messo di proseguire indistur-
bato per taut: anni 1* sua ae-
conda professione. 

Ora, con la sua morte, 1 cit-
tatUna di Grenoble dorrmran-
no forse piu tranquilli ma il 
comune dovra darsi parecchio 
da fare per cercare un nuovo 
fotografo. altrettanto abile, che 
SIR in grado dl rimpiaxzarlo, 
naturalmente soio nell'attivita 
diuma. 

Sequestrati 
in un anno 

433.000 Kg. 
di tobacchi 

L'anno scorso i sequestn di 
tabacchi lavorati ester: hanno 
raggiunto i 433.300 kg. con un 
incremento del 29.7 per cento 
rupetto al 1907. 

Lo sottohnea la relazione sul-
l'attivita della guardia di finan-
za relativa a) 19C8 nella quale 
si precis* che anche il nuraero 
delle denunce nel settor* spe-
ciflco dei monopoli e aumen-
tato del 7,8 per cento raggiun-
gendo le 18.307 uruti. II raf 
fronto con le medie dell ultimo 
quinquenmo indica inoltre in-
crementi dell '83.2 per cento nei 
sequestn e del 16,3 per cento 
nel numero delle deounce. 

Le operaxioni di contrasto del 
coatrabbaodo dal mtm baaoo 
regiatrato U seqoastro di If 
meui oarali di ogni tipo. oam 
U cattur* di II saatoaavi oaa> 
pletamsnt* oarkha di 


