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OPINION! 

A chi serve 
il fanatismo 
degli stadi 

Caro direttore, 
non so davvero se siano 

piu ipocriti o piii sospetti 
il piagnucoloso stupore, la 
spocchiosa indignazione. la 
vibraU condanna che i gior-
nali padronali e la radio e 
la televisione vanno *\spri-
mendo in quest! giorni per 
la tragica rivolta «sporti-
va > di Caserta. II morali-
smo borghese dilaga, si par-
la di «immaturita civica » e 
di < tradizioni dimenticate »; 
qualcuno scopre perfino che 
il calcio, nella nostra socie
ty, equivale ai « circenses » 
dei romani e si lamenta del 
fatto che il « fanatismo de
gli stadi» finisca per tra-
sferirsi nelle strade e nelle 
piazze. E. naturalmente (tut-
ti i salmi finiscono in glo
ria), e'e chi gia insinua 1'ipo-
tesi dell'esistenza di « agen-
ti esterni » e stigmatizza la 
«strumentalizzazione del 
pallone >. 

Guarda, guarda! Come se 
fino ad ogyi questo pallone 
fosse rimasto una pura sfe-
ra di cristallo, specchio di 
nobili ideali e simbolo di 
cavalleresco agonismo. Sap-
piamo tatti che attorno ai 
pallone e sorta un'industria 
calcistica, che batte mone-
ta a suon di miliardi e af-
fonda le sue radici in un 
groviglio di interessi, pub-
blieitari c no, molto con-
creti e per nulla nobili. Lo 
agonismo della compraven-
dita dei calciatori e pari a 
quello che si puo trovare 
in un mercato delle vacche. 
La « strumentalizzazione del 
pallone >, in realta, data da 
parecchio tempo: e i censo-
ri di questi giorni non ne 
hanno certo fatto una ma-
lattia, nel passato, a parte 
le rituali quanto innocue ti-
ratine moralistiche. 

E sappiamo anche perche. 
La < strumentalizzazione del 
pallone» non e soltanto 
un'operazione finanziaria, ma 
e anche un'operazione poli-
tica. II « tifo > conviene al 
sistema, e una delle sue 
sovrastrutture piu utili: puo 
essere una forma di evasio* 
ne per chi e oppresso e 
sfruttato; crea idoli sui qua-
li chi e costretto a lottare 
quotidianamente per la vita 
e si sente deluso e alienato 
pud proiettare il suo desi-
derio di rivineita (al punto 
da considerare un goal co
me una vittoria personale); 
distorce e scarica, almeno 
in parte, quella permanen-
te tensione di classe che le 
contraddizioni sociali gene-
rano e che costituisce un 
pericolo mortale per l'or-
dine capitalistico-borghese. 
II calcio, dunque, puo esse
re adoperato, e viene ado-
perato nei fatti, anche co
me strumento di potere e 
di governo: citare l'abusato 
esempio del comandante 
Lauro e perfino banale, 
perche in realta l'operazio-
ne e di ben piii vaste pro-

f>orzioni e si estende a tutto 
1 Paese. 

Per questo il « tifo », for-
malmente deprecato, e sem-
pre stato coscienziosamente 
alimentato dal potere pa-
dronale e dai suoi mezzi di 
eomunicazione: si diceva di 
< andare incontro alle mas-
l e » e, nei fatti, si «stru-
mentalizzava il pallone > nel 
tentative di « tenerle buo-
ne ». I « circenses », appun-
to. Quest'estate, in un pae-
»e d'Abruzzo, Castel San-
t'Angelo, alcuno centinaia 
di giovani, venuti anche da 
Torino e da Firenze, spese-
ro parecchie giornate di va-
canza per costruire gratuita-
mente un campo sportivo 
di misura regolamentare si 
da permettere alia squadra 
locale di partecipare al 
eampionato di serie D: e 
nessuno se ne stupi; anzi, 
l'impresa collettiva fu ac-
colta da lodi compiaciute 
(anche dalla rubrica televi-
§iva Controfatica). Eppure, 
• ben pensarci, era anche 
quello un fatto abnorme, 
che scaturiva dal « t i f o» : 
ma, evidentemente, i mora
list! di oggi ritennero allo-
ra che fosse molto « oppor* 
tuno» fors'anche segno di 
« maturita civica», che i 
giovani impiegassero le lo-
ro forze e « scaricassero » il 
loro impegno in un'impre-
•a del gencre, al riparo dal
la tanto deprecata « conte-
itazione ». 

Adesso che a Caserta (co
me gia a Taranto e nello 
ttesso Castel Sant'Angelo 
qualche mese fa) il «t i fo > 
si scarica in modi ben di-
versi, ecco che si scoprono 
i « circenses », la «immatu
rita civica » e ci si indigna. 
Qualcuno, forse, apre gli 
ocehi davvero sinceramente: 
come Rivera, che l'altra se
ra sul video ha manifestato 
la paura sua e dei suoi col
leghi — «idoli delle fol
i a * che cominciano ad ac-
#aWg*rti di essere »nch'essi 

< stmmentalizzati » come il 
pallone e temono il rove-
scio della loro attuale con-
dizione di privilegio. soste-
nuta a colpi di milioni. Ma 
il moralismo e rin.dignaz.io-
ne degli altri sono di ben 
diversa leua. 

L'autentica scoperta dei 
censori borghesi e che lo 
« scarico», semplicemente, 
non funziona come sera 
sperato. Nonostante il « ti
fo », anzi perfino attraver-
so il « tifo » esplodono le 
tensioni e la rabbia del 
popolo meridionale esaspe-
rato dai soprusi. dallo sfrut-
tamento, dalla violenza quo-
tidiana della classe domi-
nante e dei suoi governi di 
Roma: il pallone, improvvi-
samente, ritorna come un 
boomerang sulla testa di 
chi lo ha «strumentalizza-
to ». I censori si strappano 
i cupelli, si ergono nel loro 
sus.siego e parlano di * gu
sto • e di • prassi » della 
violenza, urlano -— come fa 
II Messaggero, inventando, 
tra l'altro, fatti mai avve-
nuti — che « non sono sta
te risparmiate ne le ban-
che (orrore: i templi del 
capitalismo profanati!) ne 
gli edifici pubblici cittadini 
piii importanti », lamenta-
no la « debolezza dcllo Sta
to ». II « tifo » ha rotto gli 
argini e si riversa fuori de
gli stadi dov'era stahilito 
che restasse, invece, ad ali-
mentare cerimonie domeni-
cali oculatamente inscenate 
dal sistema: la classe domi-
nante si rende conto di aver 
scatenato una passione che 
essa stessa non riesce piu 
a controllare, ne, tanto me-
no, ad utilizzare. 

Ma non basta. Dietro la 
rivolta «sport iva» di Ca
serta, a denti stretti, essi 
sono costretti ad ammette-
re l'esistenza di vecchie in-
giustizie e di ingiustizie 
nuove, che continuano ogni 
giorno a pesare sul Mezzo-
giorno. E allora ecco che, 
dalla loro prosa, traspare 
qualcosa di piii dell'indigna-
zione per l'« immaturita ci
vica »: traspare il terrore 
che la rivolta «sportiva» 
si trasformi in attacco al 
sistema. In fondo, nel mo
menta stesso in cui si strap
pano i capelli, essi sanno 
che, pur nei suoi effetti 
« degenerati », la « strumen
talizzazione del pallone > a 
Caserta, purtroppo, ha fun-
zionato ancora: la lotta po-
polarc s'e indirizzata contro 
falsi obiettivi, la carica di 
ribellione e distorta e il 
« tifo » annebbia la coscien-
za di classe. 

Ma cosa puo accadere do-
mani? II lampo annuncia la 
tempesta: cd essi sanno che 
nel nostro Paese, oggi, la 
tempesta brontola sorda-
mente da tempo. Per que
sto parlano di «guerriglia 
urbana»: stigmatizzando il 
« tifo », ma in realta temo
no che il popolo si scrolli 
di dosso il loro « ordine ». 

Giovanni Cesareo 

VARSAVIA: DIBATTITO FRA GIORNALISTI AL CASTELLO DI JABLONNA 

Possibile in Europa 
la fine dei blocchi? 

Un'iniziativa della stampa polacca a trent'anni dalla seconda guerra mondiale 
Proposte socialiste e obiezioni occidental! - La lezione della Cecoslovacchia 

Brucia Finsegna nazista 

AQUISGRANA — Gli student! dell'unlvvrsita dl qu**ta antica cltti tedesca hanno manife
stato la loro opposiiiono alia rinascita del nazismo in Germania occidentaie dando alia flamme, 
davanti all'ateneo, una insegna elettorale del partito neonazitta di von Thadden, la NPD 

II Congresso nazionale degli avvocati a Torino 

L'APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE 
VIENE IMPEDITA DAL POTERE POLITICO 
Le gravi responsabilita delle classi dominanti e dei governi succedutisi alia direzione del 
Paese denunciate nel corso del dibattito — L'attivita giudiziaria rischia di precipitare nel 

caos — Oggi il «controcongresso » indetto dalla Federazione Sindacati Awocati e Procuration 

Dal nostro inv'uto 
TORINO. 11 

f L'inerzia del potere politico. 
compromettenrio la funzione rii»! 
la Corte Costituzionalo, lmiw-
disce 1'appliL'azione della Co 
stitu^ionc c minaccia di precipi
tare nel caos tutta l'attivita Kiu-
diziana »: questa frasc do! prof. 
Giovanni Conso al Congro.sso 
nazionalo dogli awocati ci sem 
bra scolpire, in tutta la sua 
gravita, la situazione in cui, or-
mai, si trova la nostra giu-
stizia. 

he relazioni del prof. Conso 
e dei suoi colleghi prof. Giu
seppe Franchi e aw. France
sco Berti e Arnaldo Veh sul se-
coodo tema: Certezza del di-
ritto e leaittimttas coiUtuzionale 
sono state in realta la stona 
della lunga, tenace, talvolta 
subdola resistenza opposta dalla 
nostra classe dominant* all'ap. 
plicazione della Costituzione. La 
Corte Costituzionale. prevista 
appunto come narante e promo-
trice di quesla apphcazionc. 
venne istituita con ben otto an-
ni di ritardo; poi. quando essa 
cominciA a prenderc coraggiose 
decisioni, si scontrd col ne«a-
tivo atteRKiamento dei governi 
(che facevano. e fanno. difen-
dere dalTAwocatura di Stato 
1« leggi esistenti, anche faaci-
ate) • deli* Caseaxione che. 

sotto I'viihergo rieH'art. 65 del-
l'ordmamento gnidiziano («La 
C'orto di Cassazione, quale or-
fiano supremo di Kiustizia. assi-
cura l'esatta osscrvanza e la 
umforme interpretazione della 
lccgc. I'unita del dintto ogget-
ti\o nazionale»), cercava di 
rnTiloiipre in piedi U vecchio 
ord nc 

H.i-'iT.i ncordare la dutinzio-
ne fatta a suo tempo fra nor-
me prof»rammatiche c norme 
precrtti\e (lelia Costituzione. 
per cu; le prime, nguardanti i 
\aion fonriamrntali del nuovo 
stato democrat.co. avrebbero 
rappresentato un semplice «o-
rientamento». La Corte Costi-
tuzionalp cercft allora di evitare 
un aperto conflitto, affermando 
che certe vecchie norme (co
me, ad esempio. quelle relati
ve al diritto di difesa nell'istrut-
toria sommaria) non erano in-
cost ltuzionali se applicate pero 
nello spinto della Costituzione. 
Ma Ia Cassazione insists nel suo 
ostruzionismo, per cui la Corte 
dovctte. nel caso citato, dichia-
rare senz'altro l'incostituziona-
lita delle norme. 

Ma l'ostacolo piii grave, come 
ha appunto sottolineato il prof. 
Conso. viene dall'incapaciti del 
governo. Quando. infatti. l'abro-
gazione di una legge da parte 
della Corte Costituzionale crea 
un vuoto lecislttivo, 1* majgio-

ranza parlamentare trascura di 
colmarlo. dando cosi luogo a 
complica?ioni di ogni genere ed 
all*incerte/za del dintto. Basti 
pensare al marasma seguito 
alia docisione della Corte per 
cui il PM non puo piu scegliere 
a sua discrezione e insmdaca-
bilmentc la forma dell'istrutto-
na. RiMjJtato: gran parte delle 
lstruttorie. flno allora in mano 
alle Procure, sono precipitate 
sugli Uffici Istruzione. i cui or-
ganici non erano stati nel frat-
tempo aumentati, con conse-
guente rallentamento dei proce-
riimenti piii gravi. prolungamen-
to delle deternioni preventive e 
blocco quasi completo delle cau
se meno importanti. 

Di front? a questo stato di 
fatto, la Corte. in qualche caso, 
ha perfino ritardato la pubbli-
cazione delle sentence di inco-
stituzionalita per dar tempo agli 
organi legislativi di prendere i 
necessari provvedimenti. Non e 
servito a nulla! Cosi, tanto per 
fare un esempio. I'lntendente di 
Finanza essendo stato escluso 
come giudice penale di molte 
contrawenzioni. queste sono 
passate in blocco ai gia one 
ratiwimi Tnbunali, i quali do-
vrebbero aprire altrettante 
iitruttorie magaxi formali! 

Ri*ultato: la Corte Costltu-
ilonale. che doveva e poteva 

una garanzia di oertn-

za del (Lntto e soprattutto di 
fedelta alia Costituzione. e sta-
ta accu^ata, e proprio dai rc-
sponsabili della situazione che 
abbiamo dt^eritto. di essere 
una fonto di disordine. Cosi. 
ora. M pone una pericolosa al-
ternatna: la Corte. rimasta iso-
lata dault a'.tn organi dello 
Stato. tira dir.tto per la sua 
strada, e allora i vuoti non col-
mafi e le incortezze non chia-
nte si molt'plirheranno; oppu-
re, la Corte. temendo di ag-
gravare que«to stato di cose, si 
fa pn'j cauta e verrA cos! ritar
dato il passaggin da un'appli-
cazione formale ad un'applica-
?ione sostanziale della Costitu
zione. 

E", chiaramente. un'altema-
tiva inaccettabile per i demo 
cratiei italiani. che dovranno 
imnorre ai govemanti una so-
luzione positiva della erisi. 

Dal dibattito, intanto, sono 
emerse \oci di disagio e di in-
sofferenza per gii aspetti «d: 
simpegnati » e « turî Lici * del 
Congresso in rorso. voci che, 
certamente, risioneranno piii 
forti domani al cmiroconarettio 
indetto dalla FecVazione Sin
dacati Avvocati e Procurator! 
alia Camera di Commercio to-
rinese. 

P. Luigi Gandini 

Dal MStro iirimto 
VARSAVIA. setfetnbre. 

Al castello di Jablonna. un 
settecentesco palazzo costrui-
to da architetti italiani nel 
cuore di un vasto parco di 
trenta ettari, che appartenne 
alia famiglia dei pnncipi Po-
niatowski. si e appena svolto 
un convegno di ginrnalisti 
europei, organizzato dall'As-
sociazione polacca. sul tema, 
piu che mai attuale. della si-
curezza collettiva per i popoli 
del nostro continente. Jablon
na. che e a una ventina di 
chilometri da Varsavia. fu di-
strutta durante la seconda 
guerra mondiale: ricostruita 
e nazionalizzata. appartiene 
all'Accademia delle Scienze 
polacca. II eonvegno si e te-
nuto nei giorni immediatamen-
te successivi al trentesimo an-
niversario dell'inizio della se
conda guerra mondiale. Vi era 
quindi. nella ricorrenza e nel-
l'ambiente, ampia materia di 
meditazione per i convenuti. 

Erano presenti all'incontrn. 
durato tre giorni, un ccnti 
naio di giomalisti, di cui una 
sessantina venuti da altri pae-
si europei. dell'est e dell'ovest, 
rappresentanti organi di stam 
pa di tendenze molto diverse. 
Sono stati i colleghi polacchi 
ad offiire a tutti l'argomento 
di discussinne con tre rappor-
ti, preceduti da un intervento 
del ministro degli esteri. Jen 
drichowsky. che ha assistito 
sia all'apertura. che alia chiu-
sura del convegno, Al tema 
centrale — che era appunto 
quello della sicurezza europea 
— si sono aggiunti due motivi 
complementarj: le lezioni da 
trarre dall'esperienza che pre-
cedette la seconda guerra mon
diale e la funzione che spet-
ta oggi ai giornalisti di fron-
te a tali problemi. 

Le idee suggerite dai po
lacchi sono quelle sfesse che 
il loro paese difende npll'are-
na lnternazionale, insieme agli 
altri paesi socialisti. Sono le 
idee contenute negli appelli 
di Bucarest e di Budapest. 
lanciati dai paesi del patto di 
Varsavia, poi approvati da 
tutti i part iti comunisti sia 
a Karlovy Vary che a Mosca. 
Si tratta di sostituire la pre-
sente divisione del continente 
in blocchi contrapposti con un 
accordo di sicurezza collet
tiva. cui partecinerebbero tut
ti gli Stati europei. Una con-
ferenza di queiti Stati e il 
primo passo da compiere. 

L'avvio di tale nuovo siste
ma presuppone la soluzione 
di un certo nutnero di proble
mi: convalida delle presenti 
frontiere europeo e quindi ri-
nuncia ad una loro modifica: 
riconoscimento dell'esistenza 
di due stati tedeschi; rinun-
cia della Repubblica federa-
le di Bonn alle armi atomi-
che. quindi sua piena adesio-
ne al trattato di non proli-
ferazione. Se a questa impo-
stazione nota qualcosa si e 
aggiunto, essa e stata un ac-
cento — nuovo, ma non del 
tutto convincente — sulla ne-
cessita di mantenere lo sta-
tux quo non solo territonale 
(il che e pienamente legitti-
mo) ma anche politico del-
1'Europa di n f̂,'i. 

La discussione ha avuto di-
versi aspetti interessanti. Es
sa ha confermato che non 
vi sono argomenti validi per 
respingere le proposte dei pae
si socialisti. Si trattasse della 
progettata conferenza euro-
pe, del riconoscimento delle 
frontiere polacche sull'Oder-
Neisse e perfino dell'esisten
za della Repubblica democra-
tica tedesca. del suo posto 
in Europa. obiezioni di fondo 
non sono state fatte neppti 
re da parte dei giornalisti 
della Germania di lionn (an
che se, soprattutto suH'ultimo 
punto, non vi e stata neppure 
una loro adesione). 

La contestazione si c piut-
tosto concentrata su aspetti 
particolari. Per le responsa
bilita che tant'anni fa facili-
tarono l'aggressione hitlena-
na, si e ad esempio cercato 
di dire che esse non erano 
solo delle potenze occidentali. 
Lo stesso argomento e stato 
piu ampiamente ripetuto per 
spiegare la situazione odierna. 
Oppure si e discusso di aspet
ti particolari dei progetti avan-
zati dai paesi socialisti: la sor-
te di Berlino occidentaie. la 
partecipazione o meno del-
l'America alia eventuale con
ferenza paneuropea, il conte-
nuto concreto di un eventua
te patto di sicurezza colletti
va. Tutti motivi, come si e poi 
visto. che possono essere chia-
riti proprio nel corso dell'in-
dispensabUe attivita diploma-
tica, una volta che ci si metta 
a*ri«m«nt« al lavoro. 

L'obiezione di fondo era 
piutto-»to un'altra ed e stata 
presentata da diversi giorna
listi occidentali. Essi affer-
mavano sostanzialmente che. 
piuttosto di andare verso qual
cosa che non si sa bene cosa 
sia. prefenscono l'attuale 
equilibrio dei blocchi. il qua
le — a loro parere — non e 
necessariamente negativo, co
me dimostrerebbe il fatto 
che i'n Europa da parecehi 
anni non ci sono guerre, men 
tre ve ne sono altrove. Essi 
preferiscono insomma conge-
lare la situazione cosi come 
e. L'argomento ha un suo 
fondo particolarmente perico-
loso. Lo si e visto in modo 
paradossale proprio a propo-
sito della Cecoslovacchia, te
ma inevitabilmente evocato 
molto spesso nella discus
sione. 

Anche su questo punto il di
battito non e stato inutile. II 
solo giornalista ceco che ha 
parlato ha detto con molta 
dignita che i suoi concittadini 
erano i primi a non volere 

che i dolorosi avvenimenti del 
loro paese fossero pretesto 
per un aggravamento della 
tensione in Europa. Giornalisti 
sovietici e polacchi hanno so-
stenuto che, ove esistesse in 
Europa un sistema di sicu
rezza collettiva. azioni come 
1'intervento dei cinque paesi 
di un anno fa non sarebbero 
neee^sarte. K' un argomento 
ciie ha una sua validit.i. pur 
troppo contraddetta dilla af 
fermnzione dt-gli ste*si gior 
nalisti. secondo cm si era in 
Cecoslovacchia in presenza di 
un'azione tedesca per cambia-
re la carta dell'Europa (se 
le cose avessero realmente 
avuto queste proporzioni, una 
azione internazionale sarebbe 
stata infatti comunque neces-
sana). 

II fatto e che la contrappo-
sizione dei blocchi ha una 
sua logica pericolosa. Si e 
portati infatti a vedere un 
rischio di alterazione dell'equi-
librio anche nell'evoluzione 
possibile. o addinttura neces-
saria. della sola politica in

terna od estera di un deter-
mmato paese. Forse che an
che m Italia non ci si serv« 
di un argomento simile per 
respingere cambiamenti e ini-
ziative. che sarebbero raaturi 
e indispensabili? Ebbene. ia 
Cecoslovacchia si e assistito 
ad un'altra manifestazione ne-
gitiva dello stesso fenomeno. 
Per questo e contraddittorio 
condannare 1'imervento e so-
stenere nello stesso tempo la 
necessita dei hlocchi 

La sicurezza collettiva in 
Europa per essere tale dev» 
porta re al superamento e alia 
graduate liquidazione dei 
blocchi. originati dalla costi
tuzione della NATO vend 
anni fa. Questo e il tema di 
fondo della politica europea: 
quello su cui occorre dibat-
tcre cosi come si e fatto a 
Jablonna. Ma non solo dibat-
tere. Cio che ormai occorro-
no sono i fatti. le miziative po-
litiche. le realizzazioni diplo-
matiche. 

Giuseppe Boffa 

Per iniziativa del Procuratore di Kiel 

RIAPERTO IN GERMANIA 
IL <• CASO DEFREGGER » 

II magistrate della citta anseatica ha deciso di convocare nuovi testi 
e di rivedere f'istruttoria suite strage di Filetto — La rappresaglia 
sarebbe stata «illegale» — Altre sintomaticbe prese di posizione 

BONN, 11. 
L'ex cfMsigliere del tnbuna-

le di guerra nazista. Halm, 
oggi procurators di Krancofor-
te sul Meno, non e riuscito, 
nonostante tutto. a fare archi-
viare )I « caso Defregger ». 

II resfx>n.sabile della strage 
di Filetto di Camarda del giu-
gno liM4, ex capitano della 
divisione tedesca dei Caccia-
tori delle Alpi ed attualmente 
vescovo ausiliare del cardina-
le Doepfner a Monaco di Ba 
viera. dovra rispondere anche 
di fnnte alia magistratura 
del suo Paese per quell'epi-
sodio atroce. 

II pnx:uratore di Kiel, 
Bauer, cui Rahn aveva ri-
me-iso gli atti relativi al te-
nente Ehlert. il quale, appun
to per ordme di Defregger. co-
mando il plr>tone di esecuzione 
die falcio le vite rli diciasset-
te italiani. ha, infatti. deciso 
di nesaminare il caso. ha con-
vocato nuovi testimoni, ha 
chiesto di sentire anche la 
versione degli abitanti di Fi
letto sopravvissuti. 

Co di piu: il magustrato del
la citta anseatica ha criticato 
Rahn per avergh mandato sol
tanto una parte dell'istruttoria 
origmaria ed ha dichiarato di 
voler prendere visione di tut
ta la documentazione concer-
nente la strage del '44. Sono 
emerse nuove circostanze — 
ha detto inoltre il Procurato
re di Kiel — sulle quali e ne-
cessario indagare: le truppe 
tedesche non avrebbero com-
piuto un t rastrellamento re-
golare >. ma avrebbero fatto 
irruzione nelle case di Filetto 
sparando all' impazzata su 
chiunque capitasse sotto tiro. 

.Anche il procurati>re di 
Hamm. Heimeshoff, da parte 
sua. e intervenuto nella vi-
cenda. negando che. nel caso 
di Filetto, i fucilati potessero 
essere consideraii come «o-

staggi >. Heimeshoff, come si 
vede, considera. al pari di 
Bauer, la * rappresaglia > le-
gittima in base al diritto co-
mune — il che e certamente 
una tesi da respingere con 
forza — ma e sintomatico iJ 
fatto che anche ponendosi da 
questo grave punto di vista 
l'azione diretta da Defregger 
venga giudicata < illegale >. 

II ministro della Giustizia 
deH'Assia. Trelitz, a sua vol
ta, ha espresso l'opinione che 
«1'inchiesta condotta a Kiel 
condurra anche alia riapertu-
ra deH'istruttoria di Franco-
forte >. 

II f caso Defregger» ha 
scosso dunque profondamente 
1'opnione pubblica tedesco 
occidentaie. Per quanto ri-

guarda i suoi riflessi nel mon-
do cattolico, e stato un pre-
lato italiano. l'arcivescovo di 
Ravenna Baldassarri, a ren-
dersi inferprete nel modo piu 
incisivo del disagio e della 
sof ferenza che il < caso > ha 
provocato nelle coscienze di 
innumerevoli credent!: U dato 
piii grave — ha detto in ao-
stanza mons. Baldassarri — i 
che il Defregger vescovo di 
oggi abbia dimostrato con tut
ti i suoi atteggiamenti dj es
sere uguale al capitano nazi
sta Defregger del "44. Come 
mai. allora. egli e potuto as-
surgere ad un posto di cosi 
alta responsabilita nella Chie-
sa? Questo interrogativo & in-
quietante e non pud non tur-
bare. 

Altri arresti 

di resistenti 

ad Atene 
ATE.VE. II. 

Si apprende ad Atene da buo-
na fonte che il proprietary di 
un'importante casa editnee ate-
niese, A. Papazissis. ed il gior
nalista e scrittore Alexandre 
Kotzias sono stati arrestati nei 
giorni scorsi e sono attualmen
te interrogate al quartier gene-
rale della polizia. 

Secondo la stessa fonte. i due 
farebbero parte del gruppo dei 
professori Karayorgas e Man 
gakis. 

Una bomba e esplosa questa 
mattina alle 9,15 (ora locale) 
nel quartier* residenzlale di 
Kolonaki, nel centro di Atene. 
Secondo le prime informaiioni 
non vi aono vittima. 

Una rivoluzione nel campo delle lingue 

SCOPERTO DAGLI INGLESI 

UN DISCO SIMULTANEO 

CHE V I FA PARLARE SUBITO 

ING1ESE, FRANCESE E TEDESCO 

E per di piu ve io regalano! - Sfanziate 50.000 
sleriine a fondo perduto per la d'iffusione mon
diale del Mefodo simulfaneo • Un contingent di 

dischi graluiti assegnato anche all'Halia 

Una volta, aU'epoca della DaJtronde. « naturale che 
carrozza a cavalli, unparare siano stati gli ingleai a far-
le bngue straniere era una cela. io questo oompleaao sat-
impresa faticosa, difficile e tore, vital* per tutti colore 
soprattutto lunga, molto lun- che vogliono progredire nella 
ga . Oggi. trance che oci- camera, increfmnaara gli al
ia scuole dove, nonostante la fan e la propria cultura. Era 
pressante contestazione. tutto logico che a riaolvere D «tc-
continua polverosamente come chio e difficile problema di 
prima, ogni metodo e stato fax presto a bene neU'inie-
nvoluzionato soprattutto per gnare le ungue atraniere fot*t 
mento degli tnglesi che han ,j popolo che ha una delle lm 
no inventato un disco stmul g ^ p i u cufficili da pronun 
taneo che vi fa parlare e ca- Z l a r e t (ja capire. forte deue 
pire SIJBITO Inglese, France s , ie proverb.au doU di C*p»r 
se e Tedesco. Voi Vi sedete b i a tenacia e di flemmaUca 
comodamente In poltrona. a tmpenurbabiliU di fronu i lk 
casa Vostra fate funnonare p | 0 d u r e ^fflcoita. quello sta* 
il disco, e il Metodo simulta. „ ^^^ che ci ha dato. fra 
neo opera automaticamente in 1'aJtro. U radar, la macchina 
Voi- a vapore • la pemcilUna. 

Come far* p*r «v«r« fraus 
il chaco aunultanao? E' ttm-

muruca che llstituto Interna- f^^Sm^JSVSi 
zionale Linguaphone. ornuu da f " * ~ "' ^"" .' •*•»" • • " 
decenni famoao m tutto U >»• B*$* 1 ! c n r * , • ' U J - 1 

mondo par la #eri*ta • U po- N » v » FavelU Ltrumaphon* • 
derosita della sua organina- »*«on« U 2 - via Borgoapes-
none. ha ded«o di »Unii«re *o 11 - 20121 Mdaao *. «1W> 
SO mil* sterline a fondo per- gando quatuo francatooUi da 
duto. Per diffondera in delta cinquanta lire luoo par ap*-
gbo la conoscenu di questo »e U material* Vi arrtvara 
nuovo Matodo simultaneo che subito a casa. gratia • ttati 
distrugge i proeadentt A ta)« aicun unpe*no di acquuto 
tcopo, vengooo regalati - natu Ma biaogna aenvor* ogf) 
raiment* senza il minimo lm- stesao. perch* U coottngantf 
pegno — dischi aimultanei di a ovvlam*fa* Umttato • ehi 
prova a 45 gin e Opuacoli con amwara tardi runa/T* aajaia 
tutte le sptegazioni dettagliata diachi: n«l mmdo d'OMt 0**i 
per 1'effeUuazioo* d*lla prova combattivo • frMMboo, 
* per il Corso tucceasivo. a ttaro a quart* privUagto 
toelu in 36 lingue divara*. r*fab* v 

E' difficile spiegar* qui tut
ti i dettagli, tna U nostro cor* 
nspondente da Londra d co-

a m i 
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