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Risposta a due lettori 

Gli ultimi sviluppi 
in Cecoslovacchia 

e la nostra posizione 
Cara «Vnitd». vorrei cono^cere il parere del giornale al 

riguardo di certi provvedimenti, piuUosto frequenti nei partiti 
comunisti. specie in quelli al potere. che a me sembra debbano 
dejinirsi come vtolazioni della legalttd socialista. Mi rifertsco alls 
espulsioni dagli organismi rappresentativi del partite (Comitate 
centrale e eomitati penfenci) d\ compagni che in quegli organismi 
erano sUiti regolarmente eletti in sede di Congress*, e (die 
successive cooptaziom con le quali si sostituiscono gli espulsi. Cio 
che praticamente signified toghere dirtfto di rappretentanza alle 
ovposizwni, a chi esercita il dirtfto di critica. oppure larle rappre-
tentare da cht non ha titoli per jarlo. 

I'ffrrei sapere anche se, pur nel mantenimento di rapporti fra-
terni con tutti i partiti comunisti (o meglio con tutti quei partiti 
di lavoratari che rimangono aderenti a certi princtpt basdari). a 
prescindere dal tipo di direzione che si sono dati (o che e stata 
loro imposta). in base al prxncipm dt « un\ta nella diversitd ». non 
sia utile criticare questi atti subito e senza attendere che siano 
gli stessi autori delle vieiaziom a farlo (come e successo in 
alcuni clamorosi ed autorevoli casi). 

Aldo Fabiani - Empoh 
• • • 

Cart compagni. permettetemi di dirri che considero un errore 
Vavarizia di notirie sugli ultimi sviluppi in Cecoslovacchia. Vorrei. 
come certamente molti altri comttagm che TUnita nportasse 
testualmente le argomentazioni di Husak e i materiali dell'ultimo 
Comitato centrale del Parttto cecoslovacco. E cio anche se la 
conseguenza dovesse essere quella di ehmmare molta della critica 
negativa che si e fatta a proposito del temporaneo spostamento 
in Cecoslovacchia di truppe det cinque Paesi del Patto di Varsavta. 
in primo luogo l'Armata Rosso. Pcrche dovrebbe essere negativo 
il fatto che si sapesse che i Paesi del Patto di Varsavta non ebbero 
tutti i torti a comportarsi come si comportarono? 11 comportamento 
del nostro giornale in questa circostanza dd mvece Vimpressione 
che si consideri negativa questa eventuahtd. to. invece, lo riterrei 
positive. Per questo vi chiedo che si pubblichi integralmente il 
rapporto di Husak, e. anche, che si dia maggior rilievo allinter-
vento fatto al Comitato Centrale da Dubcek 

Fraternamente. Ferdmando Marchetti - Viareggio 

E' inevitable che di fron-
te ad avvenimenti cost com
plicate c complessi come 
quelli cecoslovacchi, sui qua
il le informazioni sovente 
mancano e tante sono le vo-
ci interessate, vi siano opi-
nioni diverse tra compagni 
e amici. Una eco se ne e 
avuta nel nostro ultimo Co
mitato centrale, che ha tut-
tavia confermato quella li-
nea internazionalista del no
stro partito a cui si e ispi> 
rata anche la risoluzione del-
J'Ufficio politico del 30 set-
tembre. 

La nostra stampa ha eer-
cato di informare i nostri 
lettori nel modo piu ehiaro 
possibile sugli ultimi i w e -
nimenti politici in Cecoslo
vacchia, ma il suo compito 
non e stato e non e facile. 
Non abbiamo infatti avuto 
in CecoJovacchia un dibat-
tito nel senso che noi dia-
mo a questa parola, ma piut-
tosto una campagna di criti-
che piu o meno severe, piu 
o meno argomentate contro 
determinati compagni e per-
sonalita del * nuovo corso », 
critiche accompagnate da 
una serie di provvedimenti 
organizzativi, anche molto 
gravi, prima, durante e rlo-
po la recente riunionc del 
Comitato centrale del PC ce
coslovacco. Le personality ed 
i compagni criticati non han
no parlato o scritto nel cor
so di quella campagna, ne 
conosciamo il testo degli 
interventi di quelli di loro 
che hanno parlato nell'ultl-
ma riunione del CC del PC 
cecoslovacco. Tutto cid, men-
tre da un lato ci obbliga ad 
essere molto riservati nei 
giudizi e purtroppo generici 
nelle informazioni, fa appa-
rire una situazione interna di 
partito difficile, e per gli 
argomenti portati per dimo-
strare la necessita dell'inter-
vento dei cinque paesi non 
porta elementi nuovi. 

Se veniamo al merito di 
questi argomenti, non tro-
viamo in essi — per quel 
che concerne la sostanza de-
gli awenimenti — nulla di 
nuovo in eonfronto a quanta 
era stato detto o scritto non 
piii di un anno fa. La gran-
de differenza sta cvidente-
mente nel fatto che ora an
che alcuni dei maggiori esno-
nenti del «nuovo corso» 
(Husak, Cernik e in una ccr-
ta misura Cisar) insistono 
wi pericoli che si erann ve-
nuti creando per il sociali-
tmo, e sugli sbandamentj di 
una direzione che non avreb-
be piu controllato ne il par
tito ne il paese. Nessuno di 
questi discorsi ha perd por-
t«to dei fatti nuovi. I fatti 
sono aneora quelli che gia 
conoscevamo. Quel che e in
vece mutato e stato il giudi-
cio su quei fatti. E questo 
tia nelle relazioni agli or
ganism! dirigenti del partito 
sia nelle dichiarazioni au-
tocritiche. secondo cui tutte 
le dedsioni prese lo scorso 
anno dal partito comunista, 
dalle organizzazioni di mas-
sa, dai sindacati, dal parla-
mento, dal governo lo furo-
no sotto Tinfluenza di non 
precisate » forte di destTa », 
di un'atmosfera nazionalista, 
ecc. Questa mancanza di 
prove nuove e un fatto che 
non possiamo ignorare, an
che a voter preacindere fco-
aa non facile) dalle nuove 
circoatanze in cui queste va-
lutazioni nuove vengono ora 
espreaae. La stessa espres-
aione di «forze di destra > 
riaulta infine molto generi-
Ca, e M e vtro che un pas-
•ato eroico non e una aicu-
f i caramia non si pu6 non 

essere perplessi nelludire 
rivolgere accuse di questo 
tipo a uomini come Smrkov-
sky che diresse rinsurrezjo-
ne del '45 a Praga o a Pa
vel, ex combattente di Spa-
gna, e capo delle milizie ope-
raie del febbraio '48. Inter-
venire nelle vicende interne 
del PC cecoslovacco non e 
ne nel nostro diritto, ne nel
la nostra vol on t a, ma di cer-
te circostanze dobbiamo te-
ner conto nei nostri giudizi 
politici. 

Gli attuali dirigenti del 
Partito cecoslovacco dichia-
rano che l'intervento milita-
re venne operato perche i 
paesi socialisti alleati teme-
vano per l'esistenza del so-
cialismo. Ma di questo non 
abbiamo mai dubitato, e sia-
mo precisamente con il cam-
Po del socialismo e contro 
ogni forma di antisovieti-
smo perche sappiamo l'URSS 
e i paesi socialisti, per la 
natura stessa del loro Stato 
e per la loro politica gene-
rale di pace e antimperiali-
sta, estranei a ogni volonta 
di aggressione e conquista. 

Una determinata azione 
politica, non si giudica pero 
dalle intenzioni o ragioni 
soggettive di chi la compie, 
bensi per i problemi di prin-
cipio e pratici che essa in-
veste, per le sue motivazioni 
obiettive e le sue conseguen-
ze. Se la natura socialista di 
uno Stato e I'ispirazione an-
timperialista dei suoi diri 
genti bastassero a garantire 
automaticamente la giustez-
za e validita di ogni azione 
di politica interna o estera 
che essi compiono, dawero 
non potremmo spiegare l'esi
stenza di posizioni diverse e 
talvolta anche di aspro con-
trasto (vedi Cina) esistenti 
tra paesi socialisti. Anche 
quando abbiamo rivolto a 
Stalin le critiche piu aspre, 
non abbiamo mai negato che 
egli commise i suoi errori e 
anche i suoi crimini convin-
to di lavorare cosl per il :-»>-
cialismo. per il quale tanto 
fece in momenti cruciali del
la storia. 

Ci sembra in sostanza che 
I'esperienza eecoslovaeca dal-
l'agosto '68 ad oggi confer-
mi che 1'intervento militare 
ha non risolto ma aggravate 
difficolta e lacerazioni, nel 
partito e nel paese. e crea-
to condizioni piu favorevoli 
alle forze di destra, interne 
ed esterne. Non siamo certo 
in era do di esprimere un 
giudizio sulla direzione di 
Dubcek anche se, con il 
«sennn del poi », appare 
evidente che essa ha pecca-
to di debolezza e di incer-
tezza. Sappiamo pero che 
critiche di questo genere so
no da un anno molto diffu
se in Cecoslovacchia per ra
gioni diametralmente oppo-
ste a quelle oggi esposte: 
molti sostenitori del < nuo
vo corso » considerano, cioe, 
che Dubcek non abbia avu
to il polso ahhastanza fermo 
e preso misure adeguate con
tro gli elementi «conserva-
tori » del Partito comunista 
e decisioni piu conseguenti 
sui piano politico, diploma-
tico e militare per la tutela 
de41a sovranita eecoslovae
ca. La storia e crudele ver
so gli sconfitti. Crediamo sia 
nostro dovere capire le le-
zionj della storia, senza ca-
dere anche noi in momenti 
di erudelta. Piu in generate 
crediamo che il nostro atteg-
giamento debba ispirarsi al
ia preoccupatione di non fa
re nulla che renda aneora 
piu complcssa e piu difficile 
la situazione in Cecoslovac
chia. 

Giuli«no Pa|«tta 

UNA STRAGE CHE AVREBBE DOVUTO SBARAGLIARE IL MOVIMENTO CONTADINO 

MELISSA, ottobr* 1949 — I funeral! 4ei caduti ntlla lotta per la torra: Franctsco Nigra, Giovanni Zilo e Angelina Mauro 

L'addesiramento degli ufficiali a Bad Ems, nella Repubblica Federate Tedesca 

Nostri ufficiali al corso NATO 
sulla < lotta al nemico interno >? 

Una smentita del minfstero della Difesa contraddetta da un rapporto mili
tare fedesco occidental - Dal 9 al 14 giugno le lezioni speciali per ele
menti scelti di varie nazionalita - Lo scandalo e scoppiafo anche in Norvegia 

UN MOSAICO 
DI BOTTIGLIE 

Lo stll* tfti fatagrafl glappaoaal al rlctmaca da lantana ad 
• ermai affarmate In hiM* II mende. Ecca una Immaglna dl 
tutto affatto tcattata a Osaka da un fotaraportar, Sambra un 
allucinanta maaako fatto di blanchl « di norl, tvl quale vaga 
qualcha fantasma bianco. Invoco, si tratta aamplkomaitta di 
un dopotlto di ca*a« dl bottloll* par binlta. I • f antaaml • «ono 
oporai In tuta oianca, addattl alio aporationl di scarico. Con 
molta fantasia a un po* dl abillta 11 fotoraaortor giappomM 
ha ottomit* una Immaglna da manuato. 

E' vero o no che in Germania Occidentale ufficiali dei 
sorvizi segreti iUiIiani e degli altri paesi NATO vengono 
addestrati alia «difesa nazionale contro i nomici interni »? 
In Parlamento t stata presentata un'interrogazione. alia quale 
dovrebbe rispondere il ministro Gui, dopo le rivelazioni con-
tenute in un articolo del settimanale « Vie Nuove >. II mini-
stero della Difesa ha diffuso un comunicato che definisce le 
notizie come « completamente false » nonostante le indicazioni 
precise di nomi, date, luoghi portate a suffragare l'esistenza 
del corso speciale. 

La smentita. data in fretta e in tono categorico, sembra 
pero essere contraddetta dai fatti, se si prendono in esame 
tutti gli elementi della denuncia e la fotocopia di un docu
ments pubblicalo successivamente dal settimanale. Si tratta 
del rapporto del « Commander Roy Ring », ufflciale portavoce 
della terza commissione della «National Defense >, che ha 
preso parte all'addestramento e ne precisa gli scopi. I punti 
di rilievo sono tre. II primo conferma che a Bad Ems, nella 
scuola del servizio di controspionaggio militare della Bundes-
wehr. ha avuto luogo dal !) al 14 giugno 1965) un corso di 
ciddestriimento per ufficiali della «riscrva » dei paesi della 
NATO. II secondo afferma che vi hanno partecipato, tra gli 
altri. ufficiali di cittadinanza italiana. II trrzo rivela che 
l'addestramento era centrato soprattutto sui < controllo di 
situazioni locali e regionali di tensione viste nel quadro di 
una specifrca politica e C''< direzione military nel caso di 
insurrezione armata » 

Corsi di controspionaggio 
La relazione — nubblicata dalla rivista ufficiosa della 

Bundeswohr in un nunvero limitato di copie - aggiungc: « Che 
in questo contesto i metodi psicologiti di lotta abbuino rap 
presentato parte integrante dell'intero esame strategico e tat-
tico operativo della situazione, e cosa ovvia, di fronte ai 
movimenti sui piano delle forze esternr. Sono stati natural-
mente anche gli elementi di fondo della psicologia di massa 
e i principi delle sue forme di combattimento in caso di 
dimostrazioni di massa ». In pratica. quell'insegnamento spe-
cializzato nella « lotta contro il nemico interno » ehe sarebbc 
un atto inammissibile di intervento nella vita interna di un 
Parse. 

Gli ufficiali present) a B.id Kms. inoltre. non orano della 
* riserva ». come appare dal rapporto Roy Ring Lo prova 
un comunicato del ministero della Difesa della KFT, dove e 
detto che ufficiali di molti paesi della NATO hanno soguito a 
Bad Kms corsi di controspionaggio e sicurc/za militare e 
non di * controllo di insurrezioni di massa » (qucst'ultima pre-
risazione e smentita dal rapporto del generate todesco). Iy) 
prova anche I'ammissione del portavoce delle for/e inglcsi 
in Gormfinia, secondo la quale la prcsen/a di ufficiali bri-
tannici all'addestrarr.ento « corrisponde a verita ». 

Dichiarazioni di militari 
Ix> scandalo ha quindi basi tali da aver reso neeessarie 

dichiarazioni da parte delle alte sfere militari di molti paesi 
della NATO. 

Oltre a quelle citatt, a Oslo il portavoce del ministero della 
difesa norvegese ha dovuto rispondere alle rivelazioni del set
timanale Frtheteii sullo stesso argomento. Egli ha dichiarato: 
< Dopo un attento esame e una accurata ricerca, non siamo 
in grado di smentire ne di confermare le notizie concernenti 
la partecipazione di nostri ufficiali ai corsi della scuola di 
controspionaggio di Bad Ems >. Un modo involute per dire, 
probabilmente, che I'iniziativa e stata presa senza che il 
govemo e il ministero della Difesa ne fossero al corrente. 
L'iniziativa partirebb* quindi dagli ambienti militari ? Tutti 
questi interrogativi, sia sui fatti che sulle contraddizioni 
espresse dai comunicati dei vari paesi, esigono comunque una 
convincente risposta che non e contenuta nella secca e non 
documentata smentita del ministero della Difesa italiano. 

Operazione 
Melissa 

Quell'alba del 30 ottobre 1949 — II barone drsse al prefetto « Sulle 
mie terre, quei pezzenti non ce li voglio* — II forte corteo di 
braccianti, uomini, donne e bambini, marciava pacifico verso le 
terre incolte: aU'improvviso le raffiche di mitra dei poliziotti — « Sui 

bossoli lo stemma crociato della DC » 

L'alba di Melissa, quella do-
menica 30 ottobre 1949, ebbe 
inizio con un folto corteo di 
braccianti e contadini poven 
che oltrepassd 1'antica porta 
medioevale del paese e si di
resse, bandiere rosse in testa. 
verso le terre del feudo Fra-
gala. Uomini. donne e bambi
ni che camminavano in silen-
zio. sui sentieri di terra bat-
tuta, nelle ultime ombre del
la notte. Altri si aggiungeva-
no a quella fiumana, lungo il 
percorso, scendendo dalle lo-
to tane scure e affumicate in 
bilico sui ciglione della valla-
ta a strapiombo. L'alba dei 
braccianti, a Melissa, inizid 
segnando il primo atto di una 
rivolta democratica contro la 
schiavitu millenaria del lati-
fondo, da cui nascevano mi-
serie e ingiusrizie. E proprio 
il feudo Fragala, del mar-
chese Berlingieri, era di quel
la schiavitu il simbolo piu di-
sperante: 21.000 ettari di ter
ra tenuta a «incolto cespu-
glioso », sterpaglia e roveti a 
perdita d'occhio. 

Su questo terreno, appena 
vi giungono — dopo tre ore 
di cammino — i braccianti di 
Melissa e le loro donne si 
mettono al lavoro; vogliono 
coltivarlo a grano, a olive, a 
mandorli, a uva. Eliminano i 
roveti non bruciandoli — co
sa che potrebbe far loro ri-
sparmiare del tempo — ma 
tagliandoli uno ad uno col fal-
cetto, estirpandone una ad 
una le radici per poter con-
servare la legna in vista del-
1'inverno che s'awicina. Quel 
lavoro massacrante dlventa 
una festa, 6 il loro lavoro, 
sulla loro terra. A mezzogior-
no una breve sosta, per man-
giare un boccone dl pane. Poi 
dl nuovo al lavoro: in alcuni 
tratti il terreno e pia pronto, 
lo arano con 1'aiuto degli asi-
ni, pu6 accogliere la semina. 
Ma sono ormai la 14, un ra-
gazzo scende di corsa dalla 
collina urlando: « Arriva la Ce-
lere! ». 

Melissa era allora un gros-
so borgo calabrese con 3.500 
abitanti, quasi al centro del 
triangolo formato dalle citta 
di Crotone, Cosenza e Catan-
zaro. Un borgo medioevale, 
Iasciatn da secoli in comple-
to abbandono. Non una stra-
da che si potesse percorrere 
non diciamo con 1'automobi
le, ma col carretto. Le strade 
di Melissa erano praticabili 
soltanto a piedi. o a dorso 
d'asino. Le due torri del vec-
chio castello medioevale in 
rovina si levano su una mas
sa caotica di povere case. Ma 
gia case e un termine ambi-
zioso: una camera a pianter-
reno col pavimento di nuda 
terra, le mura prive d'into-
naco all'interno e aU'esterno, 
i soffitti di legno grezzo, nes-
suna finestra e niente luce 
se non quella che filtra dal 
vicolo. E dentro, ammassate 
nella sporcizia, famiglie spes-
so di otto, nove persone. 

Melissa e al centro dell'im-
pero di Iatifondi appartenen-
ti ai piii grandi propnetarl 
assenteisti del Mezzogiorno o 
la storia dei suoi abitanti e 
quella di un'eterna miseria, 
di una allueinante condizione 
umana. Ha notato uno scrit-
tore liberale, G.B. Angiolet-
ti: «Qui si capjsce che cosa 
voglia dire non possedere nul
la, assolutamente nulla ». Nel 
1919 gli abitanti di Melissa fe-
cero la «rivoluzione sociali
sta » (come scrissero i gior-
nali borghesi dell'epoca) per 
trovare un ricovero alle be
st ie, che fino ad allora allog-
giavano nelle case insieme al
le famiglie. Si impossessaro-
no delle ripide pareti semi-
rocciose della collina su cui 
si erge il paese e vi scava-
rono delle stalle. 

Soltanto le terre del lati-
fondo, sottratte al lavoro de
gli uomini, potevano lenire la 
fame endemica di questa gen-
te. Cosl i contadini e i brac
cianti calabresi, dopo la Li-
berazione, cominciano a pren-
der coscienza della loro real-
ta. Non sono piii soli, ora 
possiedono gli strumenti per 
la loro emancipazione: il sin-
dacato unitario, le leghe, il 
partito comunista. Nel 1946, 
con un vasto movimento di 
invasione dei feud), le coope
rative contadine del crotone-
se riescono a farsi assegnare 
circa 20.000 ettari incolti, sui 
quali iniziano immediatamen-
te le lavorazioni. La struttu-
ra del latifondo per6 rimane, 
rimangono gli oltre 40.000 et
tari dei baroni Berlingieri, 
Barraco, Gaetani, Galluccio, 
Zurlo, Mottola, Rizxuto. 

Coal, dopo la formaalono 
— nel 1948 — del governo 
democristiano, i grandi pro-
prtetari di terre iniziano la 
loro riacoaaa, coo una vaata 
atione tegala ed extra-legal* 
tea*, a togliere ai contadini 
lo torre cooooaaa. Prooantano 
« plant dl traaformatione » che 
reatano poi auJla carta; wen-
dono terreni a terse person*. 
che aono doi purl preatano-
mo; aumontano i canoni d'af-

fitto richiesti alle cooperati
ve; usano i campieri per ter-
rorizzare e intimidire i con
tadini. Adesso, con l'awici-
narsi dell'inverno del 1949, i 
contadini del crotonese sen-
tono piii che mai incombere 
la fame. Non la fame per 
modo dj dire, ma quella as-
soluta, quando non si ha un 
tozzo di pane da dare ai bam
bini. I salan medi dei brac
cianti calabresi si aggirano, 
in quell'anno, sulle 7.000 lire 
al mese, ma le giornate la-
vorative sono ridotte a 150 
l'anno. Ecco dunque perche. 
a Melissa, in quell'ultima oo-
menica d'ottobre era stato de-
ciso di occupare il feudo Fra-
Eala. II feudo di quel baro
ne che, appena una settima-
na prima, era stato a trova
re il prefetto di Catanzaro, 
accolto con tutti gli onon; «, 
davanti a un bicchiere di co
gnac gentilmente offertogli, 
Berlingieri aveva espresso i 
suoi desideri: «Sulle mie ter
re, quei pezzenti non ce li 
voglio ». 

II reparto della Celere che 
si affaccia, alle due del po-
meriggio, su una delle colii-
ne sovrastanti la zona del feu
do lavorata dai braccianti di 
Melissa, fe formato da un cen-
tinaio di agenti agli ordini di 
un tenente e del maresciallo 
dei carabinieri di Cir6. L'uffi-
ciale studia la situazione per 
qualche minuto, poi i camion 
verde-scuro scompaiono die-
tro 1'altura per rispuntare po-
co dopo alle spalle dei conta
dini. Gli agenti scendono da
gli automezzi; elmetto in te
sta ed armi alia mano ven
gono avanti allineati fino a 
fermarsi a una diecina di me-
tri dai primi braccianti. Que
sti ultimi non si muovono; 
molti seguitano a lavorare, al
tri battono le mani e grida-
no: «Viva la polizia del po-
polo! ». II bracciante Domeni-
co Bevilacqua (33 anni, reste-
ra poi ferito da una scheggia 
di bomba a mano) dira piii 
tardi: « Quando ho visto i po-
liztotti mi sono sentito tran-
quillo. Temevamo solo lag-
gresstone di qualche campie-
re del barone, qualche provo-
cazione. Ora la polizia ci di-
fendera. mi sono detto*. 

Invece, dalle file dei cele-
lini parte un ordine: «Get-
tate a terra le armi! ». I con
tadini non comprendono, non 
hanno armi. Poi, subito dopo, 
gli agenti iniziano a lancia-
re bombe a mano e cande-
lotti lacrimogeni, a sparare 
coi mitra. Nei primi tre o 
quattro minuti della spara-
toria cadono a terra quindi-
ci persone, tutte le altre fug-
gono terrorizzate. Gli agenti si 
lanciano in una caccia all'uo-
mo feroce; sono eccitati an
che dal vino bevuto all'oste-
ria Filosa, che si trova sulla 
strada percorsa dagli auto
mezzi per giungere al feudo, 
dove il tenente li ha fatti 
scendere a « ristorarsi» gra-
tuitamente. Vecchi, donne e 
bambini vengono picchiati sel-
vaggiamente. La contadina 

Per I'anniversario 

della Rivoluzione 

d'Ottobre 

Diffusi lone 

straordinaria 

il 9 novembre 
La force prograttlva a rt-

voluzlonarla dl tutto II man-
do tl apprattano a calabraro 
Il cantanarl* dalla nasclta di 
Lantn, ch# cao* nal 1*7*. 

Par I'Unlta t l'anno dl La-
nln > comlncla con I' anni-
vanario dalla Rlvaluilon* 
d'OHobr*. A quaito avvanl-
manto ch* ha cambiat* U 
volte dal mendo «d a Lenin 
tare dadlcala I'Unlta dl de
monic* 9 novambr*, can wne 
speclala Inaarla ch* eantar-
ra artkoll dl dirioanll del 
partito, una rlavecailena 
•tarica, decwmanll a malt-
rial* fotoeraftc*-

TuMI I dHltrterl, M H I* 
taxlonl, hittt I c*mp*an| tl 
lmpe«nlne In una orand* * f -
futkn* deM'Unlle. aortamj* 
II nostra | l * rn* l * In egnl 
case, ad * fn l l*«*ratora, nei 
vll lofi l • nel ouertterl elf-
todlnl. 

Marina Rosina e colpita aj 
capo col calcio di un mo-
schetto roentre sta sollevando 
da terra, per metterlo in sal
vo, il figholetto di 14 men; 
un'altra, Lucia Cannata, di 31 
anni. mentre si trascina per 
terra perdendo sangue per 
un colpo di mitra alia regio-
ne lombare, viene raggiunta 
da due celerini e tramortita 
a calci e manganellate. Una 
bambina di l l anni, Carmeli-
na Barletta, resta ferita alle 
gambe da una raffica. 

Soltanto dopo un'ora, quan
do • 1'operazione di polizia » 
e terminata e il reparto Ce
lere, risalito sui camion, a* 
ne e andato, i braccianti tor-
nano alia spicciolata sui feu
do a raccogliere morti e fe-
riti. Dei quindici caduti due 
sono gia spirati: un ragazzo 
di 15 anni, Giovanni Zito, e 
un bracciante di 29, France
sco Nigro. Tra i feriti. le piii 
gravi sono due donne, Ange
lina Mauro, di IS anni, che 
cessera di vivere dopo nove 
giorni d'agonia all'ospedale ci
vile di Crotone, e Lucia Can
nata. Tutti i feriti — oltro 
ai tre uccisi — erano stati 
colpiti alle spalle e al lato 
posteriore delle gambe, vale 
a dire mentre teotavano di 
fuggire dopo il lancio di bom
be a mano e lacrimogeni. 

La sera stessa il ministro 
dell'Interno Scelba emette un 
comunicato ufficiale sulla 
strage di Melissa, ribadito U 
giorno dopo al termine del 
consiglio dei ministri. Vi si 
accredita la versione del que-
store di Crotone. il quale ha 
dichiarato: « / contadini ci 
hanno aggredito col lancio di 
bombe a mano che ha provo
cate feriti tra gli stessi di-
mostranti*. Secondo il gover* 
no, poi, «f'occupo2ione vio-
lenta delle terre non aveva al-
cuna Qiustificazione » e * il ca-
rattere preordinato dell'occu-
pazione rivela le finalita di 
partito ». Tutta la stampa pa-
dronale fa eco a queste di
chiarazioni, accreditando la 
versione di Scelba prima an
eora di avere una versione 
propria dei fatti: soltanto 
I'Unita manda lmmediatamen-
te a Melissa un proprio in-
viato speciale. 

Ma la verita diviene diffi
cile da nascondere, e cosl si 
tenta di forzarla. Per soste-
nere che i contadini hanno 
sparato ci vuole qualche pi-
liziotto ferito; allora la sera 
del 31 ottobre il maresciallo 
dei carabinieri di Ciro si re-
ca dal medico del paese, il 
dottor Cataldi, che il giorno 
prima aveva medicato un 
agente contuso rilasciando il 
relativo refer to. Oietro la proa-
sione del maresciallo — e die-
tro l'intervento diretto dello 
stesso tenente della Celere — 
il medico e costretto a mu-
tare il referto da «ferita pro
vocate da corpo contunden-
te» in «ferita provocata da 
arma da fuoco». Pero dopo 
due giorni il dottor Cataldi, 
un vecchto medico che ave
va sempre scrupolosamente 
osservato i principi eticl del
la sua professione, non reg-
ge a quella menzogna e nla-
scla a un suo collega una di-
chiarazione scritta che rista-
bilisce la verita dei fatti. Con 
quella dichiarazione in mano 
il comunista onorevole Mes-
sinetti. sindaco di Crotone. 
sporge denuncia contro la po
lizia dinanzi alia Proeura del
la Repubblica di Catanzaro. 

II 2 novembre Pietro In-
grao, allora direttore de'-
l'Unita, propone alia Federa-
zione nazionale della stampa 
un'inchiesta di giornalisti sul
la tragedia di Melissa. Gli si 
sollevano astruse «difficolta 
tecniche », ma a meta dicem-
bre un folto gruppo di invia-
ti speciali di ogni tendenza 
giunge a Melissa. Coal la ve
rita dei fatti — ben piii for
te della montatura govemati-
va — viene alia luce; persino 
il Messaggero, diretto da Ma
no Missiroli, e costretto a 
scrivere che nelle occupado-
ni di terre da parte del con
tadini poveri * le manovre pa-
litiche sono assenti». E scri-
vera Ruggero Grieco, un an
no dopo la strage: «Ma chi 
dimentica che t movimenti 
contadini dt questi anni, mo
vimenti unitart, di tutti i con
tadini, si trovarono di fron
te il governo democrietiano? 
Noi conotciamo gli ordtni 
del giorno vatati dalle orga-
nizzazioni democrithem di 
Calabria contro U governo. 
Non ai pud dimenticare che 
le paUottole di Meliam aveva-
no uno tttmma incieo *** 
bossoli' ana lo stemma cro
ciato della DC*. 

II 4 novembre, quattro gior
ni dopo U strain, altri quat-
tromila ettari dJ tarra Incol
te Tengooo atraMmtL daila 
lotta dot braxx^anti cekbreai, 
ai feudo. a / hnaccaauM aV No. 
li*$a hanno t>feMo» Akm II «*• 
tnk> auU'Vutta. 


