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Le conclusioni di Ingrao 
al Convegno del PCI 

STRINGERE 
I TEMPI 

NELLA LOTTA 
PER LA CASA 

L'inprtMza politica delta conquista di obiettivi 
iaautfiati - Rapporto del movimento con lo as 
se«Mee oletthre • Necessaria un'ampia discus
sion nel partito sul ruolo delta sezione territoriale 

A conclusion* del Conve
gno nazionale indetto dal 
PCI sul tema < II dintto al
ia casa e ad una citta per 
gli uominj», che si e svol-
to a Roma il 3031 ottobre, 
il compagno Pietro Ingrao ha 
pronunciato un discorso di 
cuj riassumiamo qui i punti 
essenziali. 

Due sono i fatli nuovi — 
egli ha detto — che caratte-
rizzano oggi. rispetto a) pas-
sato, la situazione nella quale 
ti sviluppa la battaglia intor-
no ai problemi delta casa e 
deU'uso del territorio. Da una 
parte 1B crescita della lotta 
operaia contro lo sfruttamen-
to e l'organizzazione capitali-
stica del lavoro dentro la fab-

brica e fuori della fabbrica. 
Dall'altra, la nozkrne dei costi 
drammatici a cui portano il 
ruolo e la collocazione che 
il grand? capitate immobiliare 
ha avuto nel processo di ac-
cumulazione. la sua funzione 
di surroga nelle zone di sotto-
sviluppo c di rapina colonia-
le, di cui Napnli e il sim-
bolo piu eloquente. Vi e la co-
scienza piu chiara che la fon-
te del processo che ha portato 
alia congestione delle citta. al-
l'aggravamento della condi-
zione operate, e la posizione 
dominante del grande capita
te industriale, la politica an-
timeridionalista e anticonta-
dina che ha provoeato una mi-
grazinne di massa, lo spopo-
lamento del Mczzogiorno. 

Una contrattazione collettiva 
Emerge qui il valore dei 

soggetti nuovi della lotta. nel 
movimento che e esploso con 
tanta imponenza. Aboiamo vi-
ito scendere in campo grandi 
masse operate e di lavora-
tori dipendenti. che di fronte 
a situazioni intollerabili rea-
giscono prima di tutto con ri-
chieste di difesa immediata, 
anche con rivendicazioni par-
ziali ed elementari. il cui pe
so e le cui ragioni non devo-
no essere sottovalutati: si 
chiede una casa da parte di 
chi non oe l'ha: la riduzione 
del eosto per difendere la 
quantita del salario; la con 
quista si a pure parziale di al 
cuni servizi sociali, come la 
scuola, 1'asilo; un intervento 
pubblico nella regolamentazio-
ne del mercato. 

II problema e di capire che 
questo e il primo punto con
crete da cui partire, che la 
preoccupazione deve essere 
non tanto che alcune di que
ste rivendicazioni siano assor-
bibili dal sistema — non sa-
ranno in ogni caso indolori — 
quanto che. anche su di esse, 
rischiamo di condurre una lot
ta inefficacc. che non faccia 
passare questi elementi di di
fesa immediata. Anziche uno 
sviluppo verso i problemi di 
riforma che essi in germe 
contengono. avremmo un loro 
sfrangiamento. un arretra-
mento. 

Si tratta dunque di verifi-
care nel concreto anche que
sto primo momento. cercando 
di elaborare un'ideaforza che 
sia in grado di dare un coor-
dinamento a queste rivendi
cazioni iniziali: per escmpio 
l'idca di una contrattazione 
non piu privata ma colletti
va e di lotta sui canoni. sul I a 
qualita etiilizia. sul rapporto 
industria-insediamenti. 

Un altro tema per il quale 
Ingrao ha indicato la necessi-
ta di una riflession<? e quello 
delle forme wove di organiz 
zazione della lotta a hvelln 
territoriale. che sono indispen-
sabili sia per articolare gli 
obbiettivi democraticamonU\ 
dal basso, sia per realizzare 
una convergent di forze so 
ciali colpite dall'uso capitali 
stico del territorio. 

Qui siamo di fronte ad espo-
rienze molto diverse tra loro-
si va dai consigli di ijuartie-

re che sono espressione dei 
Comuni. organi di decentra-
mento. a comitati sorti sul la 
base di singole rivendicazio
ni. a forme associative tra in-
quilini. Bisogna quindi anzi 
tutto condurre una ricerca 
realistica, suU'entita, sul tipo, 
sulla composizione dj questi 
organismi. avendo present j 
che essi incontrano ancora li-
miti seri. difflcolta connesse 
alia situazione di estrema mo-
bilita e a l carattere composi-
to dell'aggregazione territo
riale, ai condizionamenti del 
sistema sull'organizzazione 
della vita urbana. 

Per non correre il rischio 
di ragionare su delle formu-
le, occorre dunque una cono-
scenza piu precisa di queste 
espcrienze, che richiedono 
una risposta non univoca. Ad 
esempio. sarebbe sbagliato 
considerare gli organi di de-
centramento comunale in con-
trapposizione ai comitati che 
si formano dal basso; al 
contrario, essi possono pro 
muovere forme nuove di or-
ganizzazione che siano qual-
che cosa di piu, che lottino 
per la riforma urbanistica e 
un nuovo assetto del territo
rio, Pensiamo a organismi 
che permettano un rapporto 
con altre forze sociali, un 
collegamento tra classe ope-
raia. contadini. associazioni 
cultural); ipotesi che apri-
rebbe la via ad un attacco 
al potere decisionale priva-
to in materia di insediamen-
ti, alia rendita, all'attuale 
rapporto citta-campagna. 

Tuttavia il momento di ba
se non basta per realizzare 
alleanze politiche e incidere 
a livedo statale: di qui la ne
cessity di giungere alia di-
mensione politica. di pnrsi il 
problema del collegamento 
con le aisemblee elettive. 
della trasformazione del po
tere statale attraverso un 
processo di lotta. Dope aver 
sottolineato con forza i! pro
blema del rapporto con Ic for
ze politiche, che il dibattito 
nel convegno aveva lasciato 
un no" in ombra. Ingrao ha 
messo in rilievo il ruolo nuovo 
che i Comuni possono essere 
chiamati ad assolvere e Tim-
portanza delle Regioni. cnti-
rando l'impegno non suffi-

ciente dispiegnto dal partito 
in questa direzione. 

Rothira del blocco di potere 
E seria e stata anche la 

critics per il modo con cui il 
partito ha risposto alia con-
vocazione del convegno sul 
diritto alia casa. le grosse as 
senze che vi sono state. Sia
mo di fronte. ha detto Ingrao, 
non solo ad una verifica del
ta capacita del partito di ade-
rire a questa strategia. ma 
anche all'esigenza di un 
nostra personate elevamento. 
La strategia delle rifor-
me non si costruisce sol 
attraverso i comizi. la pre-
parazione elettorale e i di 
scorsi. ma sulla capaciti di 
costruire movimenti real). E 
da questo punto di vista pa-
recchie cose devono cambiare 
nel partito. 

Una questkme e emersa dal 
dibattito che si e avuto nel 
convegno: quells dell'attivita. 
del funxionamento, di cio che 
deve essere le sesione terri
toriale. Discende da qui l'esi 
gensa di condurre proprio 
nelle sexioiu una campagna 
su qoeetl temi. A) ComHato 
fBAtveJe che si terra in di-
eemtore dobbiamo portare an
che queete esigenta di ripen-
eemento sulk nostra strutture 
m bMt 

Otepondenrto a Tortore. del-

Fascist! e spie dei colonnelli greci nella trama della provocazione 

La settimana calda di Pisa 
La testimonianza di Brttno Pacckiai che ha vitto bastonare a sangne il figlio: la deanncia in questura, dove si e recato in-
sieme al sindaco e al Wee siiidaco, e il rifinto di arrestare i colpevoli — 11 legame con gli indnstriali dello squadrista Mario 
Gnidi — Una circolare del governo di Atene — L'uccisiooe di Cesare Pardini — La discuuione mi metodi di lotta 

India: si scinde il Partito del Congresso? 

NUOVA DELHI - II Partite del 
Congresso, che governs I'I mils, stareb-
be per spaccarsi in seguito alia senv 
pre piu aspra lotta per II potere fra 
I'ala riformista del primo mlnistro 
signora Gandhi e I'ala conservatrice 
del pretidonte del partito slesso, 

Nijialingeppe. Oggl Indira Gandhi ha 
rlunito nella sua residenza II comitato 
di lavoro del partito, sfidando in tal 
modo la destra, che confemporanea-
mente teneva un'altra riunione nelle 
sede centrale del partito. La lotta e 

cominciata quaMro mesi fa, quando 
la Gandhi, grazia all'appoggio popo-
lare, nazionalizz6 le 14 principal! ban-
che Indian*. Nella foto: poliziotti Ira 
scinano via sostenitori della Gandhi 
che tentavano di impedire la riunione 
del dirigenti della destra. 

Dibattito a Firenze con la partecipazione dei cattolici 

ISO LOTTO: LA BASE DISCUTE 
SUL LA V0R0 DEI COMUNISTI 

Nuovi strumenti per realizzare forme piu avanzate di aggregazione politica- Dal comitato di quartiere 
a quello dei genitori • Corsi di recupero per i rimandati m alternativa ai metodi didattici tradizionali 

le ACLI. che ave\a chiesto 
sc la nostra mipostazione sia 
«compatibile» col sistema. 
Ingrao ha affermato che la 
azione del PCI c diretta a 
mutare 1'attuale tipo di svi
luppo in punti sostanziali: col-
pendo il modo capitali3tico di 
essere delle citta e cambian-
do il tipo di rapporti sociali 
che in esse si affermano. Per-
seguiamo insieme una precisa 
opera?ione politica. concen-
trando I'attacco su un partito 
come la DC che ha vissuto 
sullo stretto intreccio tra po
tere politico e gruppi econo 
mici dominant!. Vogliamo la 
crisi e la rottura dell'attuale 
blocco di potere attraverso 
continui spostementi in avan-
ti del fronte di lotta. attra
verso 1 "aperture di sempre 
nuovi squilibri. Cos) vogliamo 
arrivare al socialismo con la 
creazkme di un nuovo blocco 
storico che sviluppi tutta una 
aerie di valori non in modo 
astratto. ma nella vita con
crete Aelle classi. Ingrao ha 
concluso avsnzando la pro-
posta di un nuovo appunta-
mtn to a breve scadenze per 
verificare i risultati ragfiunti 
nella battaglia per la casa. 

m. gh. 

Dalla nostra redaztone 
FIRENZE. I. 

L'Isolotto, un quartiere della 
penferia a sud-ovest della cit
ta. lungo l'Arno, dirimpetto al-
le Cascine. Sorto quindici anni 
fa in maniera abbsstanza di-
sordinata, come quartiere INA-
Casa, venne. con gli anni, ac-
quistando la caratteristica di 
quartiere prevalentemente o-
peraio. OpRi. per6. il quartie
re va mutando rapidamente ft-
sionomia e attornu al vecchio 
nucleo di case GESCAL, e nata 
una fungaia di cemento che si 
estende, quasi senza soluzione 
di continvnta. fino alle trazio-
ni piii lontane di Montignano, 
Ugnano e S. Bartolo. Nuovi 
nuclei familiari (piceola bor-
Khesia, artigiani, operai) si 
insediano nella zona nuova. 
che nasce tuttavia nel deserto: 
vi mancano infattl tutti i ser-
vizi piu important i. dalla far
maria, airambulatorio, all'asi-
lo, al cinema, alle biblioteche, 
afUi impanti sportivi. al ver-
de. 

Questa crescita «sponta
nea » del quartiere. che ri-
schia di trastormarlo in un 
quart lerednrmitorio e che 
awiene sot to la spinta della 
piu sfrenata speculazione edi 
llzia, pone problemi nuovi, 
di iniziativa politica, di in
tervento. di mobilitazlone di 
« apertura », all'esterno della 
sezione del PCI, sort a tanti 
anni addietro In una strada 
un tempo di campagna, dal 
nome curioso: via Palazzo dei 
Diavoli. 

Per due sere, i compagnl 
vecchi e nuovi della sezione, 
i giovani della FOCI, un 
gruppo di cattolici, hanno dl-
scusso animatamente, dei 
problemi che si pongono al
ia sezione territoriale e a tut
to le tone di sinistra, dentro 
e fuori gli schieramentl poll-
tici tradizionali. 

Era present*, ed ha portato 
il suo contribute al ricco di
battito che ha visto gli inter-
venti dei compagni Simonet-
ti, Cerretelll, Caclolll, CardJ-
nali, Bellosi, Lensi, Maioli, 
Taurlnl ed altri e la presenaa 
di circa 100 compagni e sinv 
pettaaantt, Alberto Cecchi, ea-

gretario della federazione fio-
rentina del PCI. 

Impossible riferire detta-
gliatamente dell'ampia di-
scussione che vi si e svol-
ta e che ha toccato numerosi 
problemi. Si pu6 dire tutta
via che il dibattito ha ruo-
tato prevalentemente attorno 
ad un tema — posto chiara-
mente sul tappeto dal compa-
gno Mauro Bagni, un giovane 
insegnante segretario della se
zione da poco piii di un an
no —: quello di adeguare la 
« sezione » al movimento che 
si va sviluppando nel quartie
re. con la diretta partecipa
zione comunisU, sui proble
mi della scuola. delle lotte 
operate, dei fitti, per realiz
zare nuove e piii avanzate 
forme rii aggregazione poli
tica. 

Partendo da queste esigen-
ze, dal limit I che si sono re
gistrar in passato nell'inizia-
tiva tradizionale. spesso bu-
rocrafica e propagandistica 
della sezione (ridottasi tal-
volta a ripetitrice di parole 
d'ordine) dalle esperiense in 
at to, la maggioranza degli in-
tervenuti ha posto I'accento 
sulla necessity di dare mag-
gior respiro e potenziare la 
azione di taluni strumenti 
nuovi, di base, sorti nel quar
tiere — che sono il crogiuo-
lo di tante e diverse esperien-
ae sociali e politiche — rl-
vitalizzando l'azione stessa 
della sezione, chiamata ad 
aprirsi al « nuovo », a mobili-
tare le sue energie, a riian-
ciare la funzione del partito, 
ttrumento indispensabile per 
la trasformazione della socie-
ta in sento socialwta. 

Quail sono questi strumenti 
dl base? 

In primo luogo, 11 comita
to dl quartiere, che rappre-
senta un momento di aggre
gazione nuova di for** poli
tiche e sociali diverse (co
munisU, cattolici, peiuppini, 
socialism e che sta cercan
do di operare un intervento 
e un coordinamento delle ini-
sietive di base del quartie
re. II comitato, -he non ha 
vest* ufficiale ne ancora pre-
cisi strumenti lstitusionali, 
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base (comitato genitori della 
scuola dell'obbligo, comitato 
GESCAL) alia lotta su preci-
se piattaforme rivendlcative 
sui problemi piu esplosivi del 
quartiere (casa, scuola, servi-
zi sociali, ecc.) che sono pot 
quelli che si collegano a 
scelte ed indirizzi politici 
piii general!. 

II comitato del genitori ha 
realizzato unimportante ini-
ziativa, riuscendo a mobilita-
re le famiglie e gli alunni 
della scuola media ed ele-
mentare dell'Isolotto: si trat
ta della organizzazione di cor
si di recupero estivi per I ra-
gazzi « rimandati », alternate 
vi nel metodi didattici e ne-
gll indirizzi culturali, alia 
scuola di classe, selettiva e 
autoritana. Qui, cinquanta 
insegnanti hanno prestato 
gratuitamente la loro opera 
(il volume «Scuola e Quar
tiere » illustra ampiamente 
questa ed analoghe esperien-
ze complute a Firenze), tro-
vando una crescent* adeslon* 
da parte della popolazione, 

Non sono mancati neanche 
1 risultati immediati: il piii 
recente e dato dalla comple
te astensione per un'ora, dei 
ragazzi della scuola elemen
t a l e media, i quali, insie
me con i genitori e gli in
segnanti hanno dato vita ad 
unassembles all'interno del
la scuola. per affrontare il 
problema (drammatico in tut
ta la fascia a sud dell'Amo) 
della mancanza di aule. 

Sul problema della scuo
la, per iniziativa del comi
tato di quartiere, si tengono 
ogni domentca assemble* vo
lenti di caseggiato, con let-
tura di giornali parlati e 
diffuslone dl volantinl. 

II comitato GESCAL (10 
mila circa sono gli lnquilint 
delle case popolari) dal can
to suo, si e andato ponendo, 
sia pure con ritardo e fatico-
samente, 1'obbiettivo di una 
parteclpaaione effettiva degli 
inquilinl alia «gestione» del-
I'istituto: ci6, owiamente, 
rlchiedera una dura batta
glia che si riallaccia al pro
blema piu general* della ca
sa, intesa come « serviaio ao-
cialea e al problema dalla 

democratizzazione degli isti-
tuti per l'edilizia economica 
e popolare. 

Nel corso delle due assem-
blee, si e discusso e a lungo, 
dei rapporti con le altie for
ze sociali. AU'Isolotto esiste, 
e stato osservato. una gran
de tensione sociale e un for
te movimento di contestazio-
ne delle strutture autontane 
della Chiesa, che travalica 
l'ambito del quartiere, della 
« chiesa locale » e la cui por-
tata ha tuttora risonanze na-
zionali ed internazionali. 

Si tratta di un movimento 
sul quale il giudizio non puo 
che essere positive, per la sua 
natura di classe, E' un mo
vimento che non nasce da 
zero («vi e una storta die-
troa — e stato detto in ri-
sposta a quanti tendevano a 
farlo discendere meccanica-
mente dalla presenza dei co-
munisti nella societa Italia-
na —: * vi sono le lotte ope
rate a Fireme del '59 e degli 
anni successivi »I, la cui pre
senza apr* problemi e pro-
spettive nuove. 

Nei confronti di questo mo
vimento, il compito dell'or-
ganizzazione politica comuni-
sta, non pu6 essere ne quello 
della «identificazione». nfe 
quello della «conoorrenza» 
(it problema e reciproco), 
bensl quello di una «eom-
presenza » — come ha osser-
vato Cecchi — che. mentre 
lascia piena autonomia alia 
comunlta sul piano « rehgio-
so», aiuti e porti avanti un 
processo unitario dl lotta sul 
terreno dei rapporti di pro-
duzione, della condizione so
ciale e « urbana » del quar
tiere e della citta. Nuove ag-
gregasionl politiche e sociali 
sono possibili — ha detto 
concludendo Bagni —: si trat
ta di operare dentro gli or
ganismi unitari e fuori, di-
spiegando tutt* le possibility 
« creative » che un partito co
me il nostro, aderente al mo
vimento ed ai bisogni dei la-
voratori, * capace di espri-
mere per dare una risposta 
adeguata, «politico», e uno 
sbocco alia lotta. 

Marcttllo Uzzarini 

Dai awttro ianate 
PISA, notembre 

A partire dalle granate la-
crimogene sparate ad alzo ze
ro sulla folia, nulla e casua-
le, nei tfatti di Pua». Tutto 
sembra coniapondere ad un 
canovaccio gia m gran parte 
abbozzato, anche se non tutto 
— e chiaro — era fatale che 
accadesse. Chi passeggiava 
lungo corso Italia nel tardo 
pomeriggio di sabato 25 otto
bre, non ha visto che una del
le ultime scene: sei o sette 
energumeru armati di basto-
ni che si fanno avanti per ag-
gredire un gruppo di ragazzi, 
ne colpiscono uno alia testa e 
fuggono quuvii precipitosa-
mente nntanandosi nella sede 
del MSI, nella vicina via San 
Martino. In pochi attimi, ec-
co concentrate tutta la teenj-
ca delle aggressioni squadri-
stiche della nostra tradizione. 
Da questo episodio nasce la 
protesta della citta. Migliaia di 
person* accorrono sotto le fi-
nestre del partito neo-fascista 
chiedendo la punizione dei re-
sponsabili. Dopo qualche in-
certezza, la polizia carica in-
vece con violenza inaudita la 
folia che protesta e gli scontri 
durano fino alle quattro del
la notte. Ci6 che accade nelle 
successive 48 ore e conse-
gnato a una cronaca dramma-
tica, che ha riempito le pri
me pagine di questi giorni. 

Dell'aggressione di corso 
Italia ci parla Bruno Pacchi-
ni, padre di Alessandro, il ra-
gazzo quindicenne che e ri-
masto ferito. Bruno Pacchini 
e ora uno dei dirigenti tecm-
ci del consorzio di trasporti 
Pisa-Livorno; ma lo ricordia-
mo ancora militante delle 
squadre di azione patriottica 
nel 1944 (in una mattinata di 
primavera, nascosti in mezzo 
agli ulivi dei Monti Pisani, 
mettemmo a punto insieme ad 
alcuni compagni il piano del-
1'attacco alia sede dei sinda-
cati fascisti — centrale di 
smistamento dei lavoratori ita-
liani in Germania — e ci la-
sciatnmo, se ricordiamo bene, 
cantando la « Guardia rossa »). 

Per puro caso, egli e stato 
testimone dell'episodio, senza 
sapere che il figlio vi era coin-
volto. « Uscivo dal cinema — 
dice — e mi dirigevo verso 
Ponte di Mezzo, quando al-
laltezza delle logge di Banchi 
la mia curiosita veniva attrat-
ta da una piceola folia di gio-
vani che discutevano animata
mente. Erano tutti ragazzi di 
quindici o sedici anni e ad un 
certo punto hanno commciato 
ad alzare la voce ed a pren-
dersi a spintoni. Non ho fat-
to in tempo ad osservare me-
glio la scena che da via San 
Martino sono arrtvate sei o 
sette persone, tutte adulte ad 
eccezione di una, che brandi-
vano mazze di legno ben aqua-
drate e sbarre di ferro. Da-
vanti ai nuovi venuti, la fol
ia si i improvvisamente dira-
data. J negozianti sono corsi 
a calare le saracinesche. Ma 
alcuni ragazzi sono rimasti 
nella strada a fronteggiare la 
aggressione. Uno di essi, anzi, 
e saltato addosso ad uno squa
drista, cercando di strappar-
gli il bastone di mano, e tut
ti e due sono rotolati a ter
ra. A questo punto ho ricono-
sciuto mio figlio e mi sono 
precipitato avanti per aiutar-
lo, ma un fascista mi ha pre-
ceduto e l'ha colpito con una 
bastonata alia testa. L'ho ri-
conosciuto: si trattava di Ma
rio Guidi, il capo gruppo del 
MSI in Consiglio comunale. 
Poi i fascisti sono scappati 
ed io mi sono preoccupato di 
controllare le ferite di mio fi
glio. Died minuti dopo insie
me a una piceola folia che si 
andava perb a mano a mano 
ingrossando. eravamo a pren-
dere a ealct la porta della se
de del MSI». 

iaggressione 
in corso Italia 

Qualche ora dopo la protesta 
traboccava nelle strade vicine. 
II traffico era bloccato. Alle 
delegazioni che chiedevano lo 
arresto del Guidi, il questo-
re Ferris faceva sapere di non 
poter agire. in mancanza di 
una denuncia. Bruno Pacchini 
si recava allora in questura, 
accompagnato dal sindaco 
Faust* Cecchini e dal vice sin
daco Moschini, per stendere un 
verbale particolareggiato sullo 
accaduto; due testimoni con-
fermavano punto per punto. 
Ci6 nonostante, l'arresto del 
responsabile dell'episodio di 
violenza, veniva ugualmente 
negato, perche all'ospedale il 
referto per Alessandro Pacchi
ni era solo di sette giorni. La 
aggressione squadristica, a 
quanto pare, non viene consi-
derata un elemento aggra
vant e. 

La mattjna seguente, Mario 
Guidi non solo e in liberta, 
ma si fa vedere sorridente die-
tro il robusto schieramento di 
polizia che e stato lasciato a 
protezione della sede missi-
na. La collera aumenta. E ci 
si pongono intanto i primi 
interrogativi. Innanzltutto, e 
evident* il carattere preme-
ditato ed organissato dell'ag
gressione di corso Italia. Qual
che tempo prima, un grup-
petto di fascisti aveva aggre-
dito un giovane, Mario Ma-
si. Ed e in seguito a que
sto fatto che era nata l'anlma-
ta discussion* tra i due grup
pi di studenti presao le log
ge di Banchi. Tutto potrebbe 
rientrare nella normal* dina-
mica delle azionl e reazioni, 
aenonche a breve distanza, 
nella sede del MSI, la « aqua-
dra» e gia pronta ad inter-
venire e si precipita in stra
da. Ed antra In scena — ecco 

un altro elemento che viene 
subito valutato — a ventiquat-
tr'ore di «1ifft»'*M da un gran
de sciopero unitario cittadino 
conclusoei con una manifesta-
zione ferma e ordinata nel 
corso delta quale ha parlato 
il segretario della CISL Sea-
lia. E' con la coscienza preci
sa di questo quadro della si
tuazione che per iniziativa del 
Comune viene mdetu la pro
testa di lunedi, alia quale ade-
riscono i tre sindacati e tutti 
i partiti antifascisti ad ecce
zione della DC (che si ritira 
dopo aver detto in un primo 
tempo di « si»). 

Ma chi e Mario Guidi? E 
come si spiega che dopo tan
te sconce bravate fascist* pos-
sa ancora circolare in tutta 
tranquillita? Ex lottatore. 
esperto di karate, egli, oltre 
che squadrista, e anche un co-

struttore edile. E come tale e 
collegato allTJnione industria-
li, e soprattutto alle sue com-
ponenti oltranziste (un altro 
cordon* ombelicale tra il MSI 
e la borghesia pisana e assi-
curato dall'on. Niccolai, diret-
tore per parecchio tempo del
ta societa dell'acqua di Uli-
veto, e collegato a sua volta 
con ambienti della farmaceuti-
ca e dell'edilizia). Guidi orga-
nizzA qualche mese fa una 
grottesca parata nella chiesa 
di San Frediano per la mes-
sa in suflragio di Mussolini: 
vi presero parte un centinaio 
di persone annate di pugni di 
ferro, spranghe e pistole-razzo. 

Alia protesta degli antifasci
sti, che si raccolsero sulla 
piazza antistante, i fascisti n-
sposero anche con il lancio di 
pietre e di tegole strappate 
dal tetto della chiesa. Venne-
ro poi raccolti amorevolmen-
te e portati in salvo sui « gip-
poni» della polizia. 

Per un altro episodio, biso-
gna nsalire a due anni fa. 
Nella Casa dello Studente era 
stata indetta una conferenza 
in favore dei colonnelli greci 
da poco al potere: avrebbe-
ro dovuto parlare il giornali-
sta del Tempo Pino Rauti, au-
tore sotto lo pseudonimo di 
Fabio Messalla del libel-
lo «Mani rosse sull'Eserci-
to » che e stato una delle pri
me scintille dello scandalo del 
SIFAR (l'opuscolo, ben presto 
introvabile, venne pubblicato 
da un centro di documents-
zione della guerra psicologica 
intorno al quale e impossib
le non awertire l'odore delta 
CIA). La Giunta deii'organi-
smo universitario neg6 la sa-
la per la conferenza, ed il Gui
di ed il Rauti aggredirono, al
ia testa di una squadraccia, 
gli studenti che si trovavano 
nella sala. Ne nacque uno 
scontro furibondo, perch^ an
che in questa occasione i fa
scisti trovarono pane per i lo
ro denti. Eppure, nonostante 
questo curriculum nessuna de
nuncia e andata veramente in 
porto; Guidi gode di una im
munity a tutta prova. A sua 
difesa, in questura e presso le 
sedi giudiziarie, sembra che si 
ergano invisibili barriere pro-
tettive. 

Ma lo scontro alia Norma-
le introduce un elemento che 
richiama un altro filone del
le violenze e delle provocazio-
ni a Pisa: quello dell'attivita 
degli uomini dei colonnel
li greci. Anche in questo ca
so, e'e un fatto recente, 1'ag-
gressione del 21 ottobre alia 
facolta di lingue agli studen
ti che protestavano contro la 
« ufficializzazione» dei corsi 
del FUAN — organismo uni
versitario fascista — per gli 
studenti ed i giovani greci se-
gnalati dal governo di Atene. 
Ai fascisti si era concessa an
che la sede universitaria. Eb-
bene, anche questa e una sto-
ria abbastanza lunga. Anche 
in questo caso vi e tutta una 
catena di violenze e di piti 
o meno aperte intimidaziom. 

Pisa ha sempre avuto nella 
sua Universita un gruppo piii 
o meno grande di greci, ge-
neralmente di ispirazione de
mocrat ica. 

I colonnelli non sono cer-
tamente riusciti a cambiare 
la situazione, ed anche ora 
molti degli studenti provenien-
ti dalla Grecia aderiscono al
le organizzazioni antifasciste. 
Gli agenti governativi so
no pero riusciti a costitui-
re una loro organizzazio
ne: qualche decina di perso
ne che cercano soprattutto di 
far leva sulle matricole. Le 
armi per questo tipo di pree-
sione non mancano a chi ha 
dietro le spalle una organiz
zazione statale. Cosl, si e co-
minciato a ritardare 11 rinno-
vo dei passaporti. le rimesse 
mensilt delle famiglie arrivano 
talvolta con ritardo inspiega-
bile (e qualche studente ha 
dovuto cercarsi a Pisa un im-
piego per poter continuare a 
studiare). La minaccia ricor-
rente e quella del rimpatrio. 
E a formularla in prima per
sona e spesso la Questura 

Gli emissan del governo gre-
co. mascherati o no da stu
denti. si muovono in base ad 
una circolare segreta de1 servi-
zio centrale di spionaggio el-
lenico, firmata nel marzo scor-
so dal colonello Rufogahs. Al
le rappresentanze dip'iomati-
che dl Roma e di altre citta 
europee viene ordinato, tra l'al-
tro, di prowedere affinche 
« siano applicate le disposizio-
ni del ministero degli Affari 
Estert alle autorita consolari 
per il ritiro dei patsaporti agli 
elementi anti-nazionali piu at-
ttvi», di sorvegliare anche le 
agenzie dl viaggio e dj assi-
curare la penetrazione degli 
agenti dello spionaggio nel
le organizzazioni antifasciste, 
Hallo scopo di determinant la 
decomposizione» e lnoltre lo 
addeatramento «di elemen
ti nazionalmente soni. recluta-
ii dalle nottre organizzazioni, 
per eseguire quanto Indicato 
dallordme n. 2 *. 

i II quadro sarebbe compla-
to se non valesse la pena dl 
raccogliere anche una vooa 
che e circolata a Pisa nei gior
ni scorsi. Nelle ore piu « cal-
de», quando le ragioni della 
morte di Cesare Pardini era-
no gia chiare anche se le au
torita di PS stavano facendo 
di tutto per awalorare ipote
si diverse da quella della gra-
nata sparata da un agent* 
(ipotesi del resto cadute tutte 
nel giro di un paio di giorni) 
a Pisa si e diffusa la vooa 
che nella caserma « Gamerra » 
di Porta a Lucca, sede della 
scuola nazionale di paracadu-
tismo, si era svolta una riit-
mone di militari, i quali ave-
vano chiesto di poter inter-
venire in piazza «per rista-
bilire lordine*. E' probabila 
che anche questa voce sia f rut-
to di una ennesima provoca
zione. Non si puo escludere, 
tuttavia, dati i precedenti, che 
qualcuno dei dirigenti della 
scuola abbia preso realmente 
una iniziativa del genere. Non 
e un mistero per nessuno cib 
che alcuni ufficiali hanno fat
to alia « Gamerra », dove non 
e'e piii il famoso colonnello 
Palumbo, ora ispectore gene-
rale per il Corpo al ministero. 
ma dove vigono tuttora i suoi 
metodi. La scuola, intanto 
esercita un'attivita anche fuo
ri dal raggio strettamente mi-
litare, coprendo col pretesto 
delle esercitazioni sportive dei 
civili un contatto organico con 
gruppi che sono ben selezio-
nati dal punto ai vista politi
co prima che fisico. Nella 
scuola, inoltre, non vengono 
ammessi tutti coloro che ne 
fanno domanda; alcuni vengo
no esclusi anche dopo che 
hanno effettuato diversi lari-
ci sempre, secondo quanto Pi 
pu6 capire, in base i mi'or-
mazioni politiche. Tra I nfm-
tati non si trovano soltanto 
comunisti e social isti, ma an
che liberali o dc 

la tine 
di un cliche 

Ecco, e in questa Pisa cne 
il governo ed il prefetto Tir 
rito hanno voluto lo scontro, 
mantenendo fino all'ultimo un 
atteggiamento di protezione, 
che in alcuni momenti 3 .ip-
parso di complicita, nei con
fronti dei fascisti. La mort« 
di Cesare Pardini, e una tnm-
tina di arresti sono il biian-
cio di questa scelta. Ma il ri
schio grave e che le somrn? 
non siano state tratte dcfi 
nitivamente. I centri della pro
vocazione rimangono in oioli 
infatti. E ci si rifiuta di fnrs 
un solo passo nel senso d«-i 
l'accertamento e della puni
zione delle responsabiIit<i. 

Lo scontro e aperto in tur-
ta la sua ampiezza. I suoi 
termini fanno giustizia cu>. 
vecchio cliche di Pisa (o d*. 
centri simili) come di « ;itka 
del silenzio». Nel panonm.i 
delle lotte di questi ultimi an
ni non e'e nulla che assomi-
gli al torpore e alia stan :hc-z-
za: valga per tuue la qmiiae 
battaglia intorno alia Msir/cj-
to, fabbrica ora ridotta a cir
ca centocinquanta operai e 
sulla quale pende, anzitutto 
per responsabilita governativi 
i] rischio di una chiusura com-
pleta. Cib spiega il grande v:-
gore del movimento rivendi<:a-
tivo, e spiega anche il ricor-
so alle provocazione, 

In questa situazione, la 
risposta non pud essere quel
la del restringimento del fron
te e dell'irrigidimento setta-
rio. II gruppo di « Potere ops-
raio» con i suoi metodi « 
con la sua propaganda contro 
il PCI e contro la « brodaglia 
dell'unttt antifascista» (cosi 
era scritto su un volantino) 
ha gia provoeato dei danni. 
aprendo spazi all'azione dei 
fascisti e della polizia e alia 
propaganda dei giornali bor-
ghesi. La Federazione comu-
nista pisana ha ribadito in 
questi giorni il proprio giu
dizio, che e. come affeima un 
volantino diffusa e discusso 
davanti alle fabbriche e alle 
scuole, « fermo preciso e chia
ro nel respingere forme e me
todi di lotta che sono estra-
nei alia tradizione e alle ca-
ratteristiche del movimento 
operaio e popolare». 

Candiano Falatchl 

Nuovo governo 

di sinistra 

nel Kerala 
NUOVA DELHI. 1. 

(TASS). - Oggi, davanti al 
#rn ernatore dello Stato indiano 
del Kerala, hanno prestato giu-
r.imwrto i metubn del nuovo 
fjoverno di coalizione dtretto dal 
rappreseotante del Partito co-
munista dell'India Aciutkan Me 
non. 

In conseguenza deU'acutazzar-
si dei contrasti tra i partiti che 
avevano formato il governo del 
Fronte unito delle sinistre. che 
era andato al potere dopo le ele 
zoni del 1967, il primo ministro 
del Kerala aveva dato il 24 ot
tobre le dimissioru 

In tale situazione il Partito 
comunista dell'India si era fat
to promotore di una iniziativa 
diretta a superare le divergenze 
tra i partiti del Fronte unito. 
Grazie alle consultazioni svolte 
dal presidente del Comitato na
zionale del Partito comunista 
dell'lndia. Danghe. con i rap-
preaentanti ded partiti di sini
stra del Kerala, e state peaal-
bile formare un nuove governo 
di coalizione guidtte da Menon. 


