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Dopo si Convegno di studi 

dei giovani a Assist 

erico 

Scriveva con aperta snd-
disfazione il 1'opolo, a pro
positi) deH'appena concluso 
Convegno di studi di Assisi 
dei giovani delle ACLI: « E' 
certamente intoressante no-
tare come, fra le cause delle 
incerteize delle lotte sinda-
cali e fortomenle sottolinea-
to (dai giovani aclisti -
n.d.r.) l'attogguimento nega-
tivo del PCI >. Sul Giorno 
la constatazione — anchc 
se pnva di qualunque ac-
cento di soddisfa/ione — e 
'Puntualmente ripctuta: « La 
diffidenza per le ideologic, 
1/ ri/itito ™<" slato cosi net-
to da parte di im onippo rii 
giovani opcvai net co>i/ronti 
del comumsmo, hanno la-
sciato I'lmpressione die an
che questi giovani siano un 
po' conic i "profeti clisar-
mali" ai quali Machiavelli 
dirigeva i suoi monili '. 
Due commenti molto rivcla-
tori, e pai'ticolarmente gra
ve qucllo del Popolo, Mil 

quale 1 giovani aclisti tanto 
iinpegnali nel'a globale con-
testazione del sistema, do-
vrebbero accuralamente n-
f'otterc. Quando il Popolo, 
eie e giornale di governo, 
e^prime tanta soddisfazione 
per un tipo, nuovo ina non 
nieno insidioso di quelli 
passati, di anticomunismo, 
e'e almeno da rizzare le 
orecchie 

In effetti i rischi di certe 
fughe in avanti dei giovani 
aolisti delusi dagli sbocchi 
deli'autunno caldo, sono sta-
ti individuati assai bene a 
Assisi nella relazione di 
Ruggero Orfei. Per eseinpio 
la dove afferma: « I catto-
lici, seguendo sul terreno 
politico le direttive della 
Chiesa, per piii di un secolo, 
hanno acquisito la coscienza 
dclla loro estraneita a un 
certo Stato liberale, ma nel
la polemica veniva trasci-
nato tutto il contenulo del-
la civilta moderna e l'ulti-
ma sua sembianza, cioe la 
civilta industriale. Non per 
nulla la dottrma sociale cri-
stiana slittera sulla rivolu-
zione industriale e, a difte-
renza di quanto riesce a 
fare il marxismo, non riu-
scira a influenzarla. Questa 
consapevolezza di estranei
ta portava implicito un ri-
fiuto del "sistema" e quan-
tunque nell'ultimo ventennio 
i cattolici abbiano riguada-
gnato in gran parte il senso 
storico delle trasformazioni 
economiche e soeiali, qual-
cosa e rimasto del vecchio 
modo di pensare». 

Orfei ha successivamente 
esemplificato questa analisi 
rifacendosi al pensiero mar-
xista, citando gli strumenti 
rivoluzionari che pure so
no stall individuati dal mar
xismo e ha detto: «Io non 
difendo 1 partiti esistenti, 
ma a me pare che siano 
stati poco esannnati, poco 
valutali nella loro portata 
storica e politica immodia-
ta, e non si sia preso atto 
che la loro evoluzione e me-
no irrazionale e meno irre-
sponsabile di quello che si 

orede». Accenti simili di 
preoccupazione per il «di-
struttivismo» catastrofico, 
per quello che e stato defi-
nito un • nuovo luddismo 
superficiale» si sono ritro-
vati oltre che nella citata 
relazione di Orfei, nelle con
clusion! del presidente del
le ACLI Gabaglio che ha ri-
cordato come l'errore, forse, 
di tutto il movimento net 
confronti delle lotte di au-
tunno sia stato di credere 
che le lotte soeiali possano 
incidere immediatamente e 
drretbamente sul sistema, 
senza la necessaria media-
zione politica che e quella, 
come ha detto Orfei, « che 
orca veramente la olasse». 

In effetti questo tipo di 
errore ha radici lontane nel 
movimento cattolico, e que
sti cenni che in proposito 
sono emersi a Assisi in con-
trapposizione al generale 
disfattismo, come richiamo 
a valutazioni realistiche (e 
non riformiste) del momen-
to storico e politico, fanno 
sperare che si cominci a 
rendersene conto. Non va 
dimenticato che le radici 
dell'anticomunismo, in Ita
lia, hanno affondato lungo 
tutti gli anni '50 proprio nel 
nfiuto cattolico del concet
to marxista — e percio mo-
derno — di olasse, della 
concezione leninista — e 
percid moderna — di par-
tito, I giovani aolisti dovreb-
bero essere messi in gra-
do dl sapere che molto scei-
bismo nel nostra paesc si 
fondava sulla contrapposi-
zione del « sociale » al « po
litico » e che su questo ter
reno si ebbe in ultima anali
si lo scontro finale fra dos-
settismo e degasperismo: la 
dove Do Gaspori e i nota-
bili dc concepivaao il mo-
monto politico solo come 
passiva mediazione degli in-
teressi della olasse domi-
nante, e non come arma o-
perante di rivoluzione o an-
ehe soJe £. *S^5»Mnazione 

ridicale dclla sociela 
In sostanza si corro il n-

si'hio che il pasticcio social-
giustizialistii nel quale tan-
to a lungo e rimasto invi-
schialo il movimento catto
lico anche nella fase « libe
rale . dell'Italia, quando era 
forza di opposu'ione, rientri 
dalla finestra dopo essere 
stato cacciato — per quan
to riguarda alcune lorze co
me appunto le ACLI — dal
la porta. Dietro a parvenze 
• cinesi • o estremiste che 
in realta nulla hanno a che 
vedere con il pensiero di 
Mao-tse-dun, e di cm an/i 
rappresentano aperla nega-
zione, che nulla hanno a che 
spartire con le basi e le ela
boration! della > rivoluzio
ne culturale » cineso, torna 
a galla solo il vecchio rifiu-
to della classe che va inte-
sa non come una sorta di 
investitiira battesimalc con-
ecssa ai poveri dalla mano 
di Dio, ma come forza po
litica rivoluzionaria organiz-
zata, forte dei suoi partiti, 
capace di alleanze e di scon-
t n strategieamente imposta-
ti. E' intoressante comun-
que che cerli equivoci, 
per effetto della inevitable 
delusione che ha colto quan-
ti pensavano che una serie 
di agitazioni sindacali (sia 
pure di portata eccezionale, 
di massa) portassero al qua
si automatico sbriciolamento 
del • sistema », comincino a 
essere individuati nelle A-
CLI stesse. Le premesse di 
quella delusione che e emer-
sa a Assisi, erano gia del re-
sto nei passati eonvegni e 
congressi non solo dei gio
vani aclisti ma di tutte le 
ACLI: erano nel richiamo 
ambiguo e insistito al mo
menta della « formazione •, 
nell'approssimazione socio-
logica e per nulla scientifi-
ca di certe analisi soeiali, 
nella ostinata e persistente 
contrapposizione fra • mo
vimento » e « partito • (con
trapposizione che ritroviamo 
puntualmcnte anche in cer
te fumosita dell'ACPOL di 
Livio Labor). 

Ma la delusione non paga, 
non serve alia lotta ne alia 
livoluzione, non e utile alia 
classe: soprattutto se si e-
sauriscc — come e stato per 
lo piu a Assisi e come han
no rilevato sia Orfei che 
Gabaglio — o in fughe di-
sordinate in avanti o in ab-
bandoni di frustrazione. La 
via giusta — e va detto in 
risposta alia precipitosa sod
disfazione espressa dalla 
stampa boi'ghese e demoeri-
stiana un tempo tanto al-
larmata per gli atteggiamen-
ti aclisti — sta In un ripen-
samento profondo, nella 
maturazione finalmente di 
una costruttiva oritica sia al 
ritormismo che alio sponta-
neismo. Lo diciamo pensan-
do soprattutto al prossimo 
appuntamento che attende 
le ACLI: il convegno di fine 
estate a Vallombrosa. 

la ridiiesta di archiviazione per una morte tragica definita «accidental » 

Parlamentari , uomini di cultura, lavoratori le hanno scritto per esprimerle la loro solidariela - Un appassionato ri tratto del marito 
« La vita e bella » - Una risposta del commissario Calabresi - Una serie di punti sui quali il comportamento della magistratura la-

scia sconcertati - Le gravi responsabilita de l governo - La proposta di inchiesta parlarnentare avanzata dai comunisti 
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Ugo Baduel 

AMMAN — Un partigiano palestinese vigiia in armi accanto a un suo compagno rlmtisto ferito nei glorni tragici degli scontri 
fra fedayn e truppe giordone. E' una foto che da sola parla eloquentemente daH'atinosfera dl tragedia e dl sospetto re-
gnante in quei giorni: e stata scattata nell'ospdale di Amman mentre nelle vie erano in corso gl i aspri comhattimenti f ra 
arabi che sono costati, secondo dati uf f ic ia l i , piu morti e fer t t i della guerra del '67 contro Israeie. 

Da! nostro inviato 
MII.ANO, umgiw 

«I)r\p essere hu che scri-
\ c . . sta stendendo la senten-
/.i di archiviazione. . aurora 
quak'he giorno c ha llnito, 
magari a cavallo tra le I'oric, 
il week-end di line settimana 
e qualche sciopero dei gior-
nali .. ». L'av\ocato alza le 
spalle, mormora ironicamente 
qualcosa, continua a llssaro la 
targhetta « giudice Amali »: 
attraverso la porta continua a 
liltrarc il ticchettio della mac-
china per senvere. II giudice 
Amali, si sa, quello che po-
clu minuti dopo la strage di 
pia/za Fontana ripeteva sen
za esitazioni: « Cercale fra gli 
anarcluci »• ed e anche quel
lo che ha tenuto per 7 mesi 
in galera i comugi Corradim, 
poi scarcerali per assoluta 
mancanza di mdizi. In base 
alia sua « convmzione » CIK 
fossero invischiati negli atten-
tati del 23 aprilp. D'altra par
te. dopo la riehiesta di archi
viazione del P.M Caizzi, una 
conseguentc. analoga, decisio
ns del giudice sembrava. ed 
e pu'i che scontata. Tra qual
che giorno. dunqiie, la pietra 
tombale della archiviazione 
dovrebbe chiudere, una volta 
per tutte, il caso Pinelli. 
« Morte accidentale ». ovvero 
nulla. Non e suicidio, non e 
omicidio, non o neanclie di-
sgrazia, ma qualcosa di asso-
lutamenle lndelinito e. ovvia-
mente, meluttabile. Infatti al 
principio rigoroso che non ci 
sono responsabili si accompa-
gna sempre l'accorato richia
mo alia faUhta: Avola, Bal-
tipaglia, il Vajont, flno alia 
morte di Mcciani o all'ultimo 
caso del ladruncolo freddato 
a rcNolvcrale. non sono stati 
forse '< fatahla »? E dunque, 
perche stupirsi o, al limite. 
aspettarsi qualcosa di diver
se? Lc regole sono ben chia-
re: le conoscono quelli che 
invocano il silenzio. le sanno 
quelli che si battono per far 
lemre alia luce la venta. 

E dalla parte di questi ul-
tinii e'e 1'intera opimone pub-
blica, forse mai tanto difli-
dento e sceltica dinanzi a una 
« vehna ». forse mai tanto co-
sciente dcH'assoluto disprezzo 
che ministri. uomini di gover
no hanno manifestato nei suoi 
confronti. «E* la cosa che 
sento maggiormente .. la soli
dariela verso di me, le bam-
bine, ma soprattutto per Pi
no . questo e la nostra forza, 
e qualunque sia la senlenza, 
non ci fermeranno...». Licia 
Pinelli sfoglia un grosso al
bum zeppo di lettere, ccnti-
naia e ccntinaia: parole di 
conforto, di incoraggiamenlo, 
di dolore. di stimolo per an-
dare avanti. Parlamentari, 
unmini di cultura, scrittori, 
tanti nomi famosi. Ma soprat
tutto fogli con due righe di 
scritto e decine di flrme. ope-
rai della Pirelli, della Breda, 
dclla Siemens, non c'6 fab-
bnca che non figuri in questo 
elenco 

E tra I messaggi, gli opu-
scoli ciclostilati dei imippi 
anarchici, ha ricevuto anche 
un giornaletto che si starnpa 

Una dichiarazione di Pistillo dopo la visita a Tripoli di parlamentari di PCI, PSI e PS9UP 

I rapport! tra 1' Italia e la Libia 
possono essere avviati su basi nuove 

Le manifesfazioni indette per I'evacuazione della base ameri cana ~ I problemi della comunita italiana e della sua colloca-

zione nel quadro politico, sociale ed economico determinato dalla rivoluzione — Prospettive di grande sviluppo 

Commissione P.I. della Camera 

Modifiche ai decreti 
per la scuola: 25 
alimni per classe 

Uno del decreti go\ernatiM 
sulla scuola (quello che tra 
l'altro prevede la istitu/ione 
delle cattedre) stato mocli-
dcato alia Camera a seguito 
di un emendamento comuni-
sta, o nonostante l'opposizio-
ne del governo 

II governo. si ncordera, ri-
guardo a questo punto. a vena 
sostenulo etie le riclueste del 
smdacati degli msegnanti, i 
quali rivcndicaiano un nu-
mcro mmimo di alunni per 
classe non supenore a 25 uni-
ta, costituivano un impegno 
del ccntro-sinistra, ma da jf-
frontarsi nel quadro del pia
no di programmazione. lien, 

m\ece. la commissione P I . 
delta Camera ha aeeollo un 
emendamento della compagna 
Giorgma Anan Levi, che re-
cependo una proposta PCI-
PSIUP. fissa in 25 allievi il 
numero massimo per ciasse 
nelle scuolc. dalla materna 
alle mcflie superior! e arti 
stiche ed in numero ridotto 
per le sruole serah. ditto 
renziah, speciah c di ricdu 
cazione speeiale Unanime 
inoltre e stala la commissio
ne nell'atfcrmare che le scuo
lc serah pubbhehc dcbtiono 
a\eie organi/za/.iono e di-
gmta pari al corsi delle scuo-
le normal!, 

Una delcgazionc dl paila-
mentun del PCI, PSI, PSIUP, 
at P lecata in Libia, su mil-
Lo del (joveino libico, per pai-
tccipare alle mamlctazioni 
indeltc per I'ebaeuazione della 
base aeiea ameneana, silua-
ta nelle lieinanze di Tllpoli. 
I! compagno Plsldlo, compo 
nenle la delcgazionc, in tap-
pie^entanza del giuppo paila 
mcnlaie del PCI, ci ha rila-
sciato la sequenle dichlaia 
miotic 

« E' la prima volta che una 
delegazione di parlamenlan 
itahani si reca m Libia cd e 
stata, la nostra, la prima de
lcgazionc dell'Europa occiden-
tale che si sia recata in quo 
sto Pae.se dopo la rivoluzione, 
la quale, nove mesi fa, ha li
quidate il vecchio regime mo-
narchico, corrotto ed nnpopo-
lare, ed ha aperto una pagi-
na nuova nella storla del i)o-
polo libico. Delia delegazione 
avrebbe dovuto tar parte an
che un rappiesentante della 
DC, perche 1 imito era slato 
luollo anche a parlamentari 
di questo partito Ci displace 
di que ,ta asscn?,!. m quanto 
la sHua/.ione nuova che si e 
ciea'a m Labia, che raffor/a 
e consolula lo sclueramcnlo 
del popolt aribi che lottano 
per la liberta, I'lnrlipcndcn/a e 
la loio unita ronlro le aggres-
sionl e le mgcienze dcH'iinpe-
nalisnio. non puo non lnteies-
sare un sempre piu vasto 

schieramento politico dol no
stro Paesc, lo stesso gover
no i non solo la sinistra comu-
nista e sociahsta italiana. 
Questa con la sua presenz.i 
alle manitestazioni di Tripoli, 
ove come si sa, si sono dati 
convegno quasi tutu l capi 
arabi rappresentanti di mol 
ti I'aesi. ha sottohneato 1'ini 
pegno con cm le masse popo 
Ian m Italia seguono la lot
ta dei popoli aiabi e la silua-
zione gcneiale nel Medio 
Oricnte, oltre alia parleoipa 
/.lope ductta delle lorze pio 
gie sisle italiane nella lotla 
con io rimperialismo amen 
can), pei (are dc! Mediten.i 
uen un mare di pace Lim 
por anza di quesla paitecipa 
zione e stata giustanienLe \a 
luti La ed appiozzala dalla 
stampa hbica e dalle anion 
ta del Governo nvolu/.ionano 
con cm abbiamo avuto la pos
sibility di averc contatti ed m 
contrl. Da parte libica c sUaLa 
sot'ohneata con foiza la ne-
cesata di rappoiti nuo\i e di 
vei a nspctlo al passalo col 
nosi ro pacse An/.ltulto perche 
In L.bia vive una numciosa 
comuntla italiana (oltre 25 mi-
la ilaliam) fatta in prevalen-
za. di manodopeia qualiticata, 
til lei'iuci. di iniprenditoii. di 
ptofessionisli, moltl del quail 
viMino in questo paesc da de-
ccnni 

«E qui si pone, In primo 

luogo, il problema che deve 
mteressare al massimo giado 
il nostro governo, il nostro 
Paesc, quello cioe della collo-
ca/ione di questa numciosa 
collettivita nel nuovo quadro 
politico, sociale. economico 
detoinunato oalla n\olu?ione 
clie ha. a noslio. avuso pro 
spetti\e di grande sviluppo I 
libici non hanno, certo, clnnen 
ticato il colomalismo e it ta-
scusmo itahano Ma voghono 
guardare avanti. recuperaie il 
tempo perduto ed il uiande n 
taido che hanno nello svilup 
|)0 economico e soci.Ue e di 
\enlarc sempie piu un lattoie 
,itti\o della causa piogiesasta 
ar.ilia e dclla lotto, antimpena 
hsla Voghono avcic lappoiti 
nuovi con il nostio Paese. m 
cui sanno che aaisce e loLta 
attivamcntc un lorte scluera-
memo antimpeinhsta cd ami 
co della causa araba, ma do 
ve sanno, ad un tempo, che 
operano grossl e pesanit con 
duion inienti dell unpon.ilismo 
amcrh-ano A loro pnncipale 
neniKo a.-.sionie al sionismo 

« Ln Libia — lia aegninto il 
comi)igno Pistil o - si pon 
gono ?ia oggi m porl.inti pto-
spetti e di svilu ipo economi
co d utibz/a/.H ne in nuove 
duezi ml di lmroitanti rlsor-
se. puma mal.iu ^nle utili/?a-
te o t isperse ne1 p.uassitismo 
e nc la rorru/ )ne L'tlaha 
non ceve a in \a e per ultima. 

II nostro Paese deve saper 
stabilire rapport! nuovi con la 
nuova Libia, perche questo 6 
nell'interesse dell'Italia, del
la nostra comunita In Libia, 
e piu in generale della causa 
dclla pace e dclla amicizia tra 
i popoli del bacino mediler-
raneo II nuovo gruppo din-
gentc nvoluzionano m Libia si 
nuiove diohiaratamenle nella 
direzione dclla mcbilitazione 
popolarc, di massa per una 
radicale svolta nel paese che 
e gia mcommciata. Liberia, 
soeialismo. inula aiaba, lolta 
all'nnperialismo, sono lc pa
role d'ordme che piu abbiamo 
senlito npetere durante il no
stro soggiorno m questo 
Paese. 

«Cerlamcnte grand) e cliffi-
cili — ha concluso Pistillo — 
sono 1 problemi che i capi ri
voluzionari libici, per lo piii 
molto giovani, hanno di Iron-
tc Ad essi e al popolo libico 
espiim.amo non solo la no
stra solidariela ai comunisti, 
delta lorzii principale dello 
sc hieramento antimpcriahsta 
e progressist,") in Italia, ma, 
nel un tempo, l'lmpcgno no
slio che portcrcmo nel Pae
sc e in Parlamenlo perche 
clall'Italia venga un conlribu-
to sempre piu loite alia liber
ty, al progresso, alio svilup
po economico c sociale dei po
poli aiabi e a rapportl nuovi 
in pruno luogo Ira il nostro 
Paese e la Libia ». 

a New York in lingua italia
na, c che pubbhea una delle 
ultimo lettere di Pinelli. scril-
l.i il 20 maggio del '03, a un 
amico americano. «Caro Jo
seph,.. negli ullimi tempi la 
polizia ci ha accusati di vari 
attcntati dinamiUardi, scate-
nando la caccia all'anarchico, 
arrestando dnersi compagni 
en escguendo centinaia di per-
quisizioni. Tanto per darti un 
esempio di come opera basta 
il seguente falto: verso le due 
d: notto mi squilla il telefono, 
na al?o e chiedo clii parla: 
mi risponde una voce (penso 
il dottor Allcgra capo della 
polizia politica di Milano): 
polizia, questura centrale, 
hanno bultato una bomba in 
sede e bisogna const alare i 
d inni Capirai il mio orga-
smo Telefono immediatamen
te a clue compagni e con essi 
ci rcchiamo in socio, immagi-
nancioci la folia, le donne e i 
bambini fuon dal caseggiato 
inipauriti clallo scoppiok in\c-
cc vi regnawi un silenzio se 
poicralc, da\anti al portane 
due macchine della polizia 
che ci mostrano un mandate) 
di pcrquisizione, cosa che fa 
cemmo fare non avendo nulla 
da nascondere -. La domenica 
precedente un fatto quasi 
analogir mentre era in corso 
una nunione, all'esterno vi 
erano cannonette di [yilizia e 
carabinicri che perquisivano 
o fermavano tutti i giovani 
che entravano nel palazzo . 
Sianx. usciti a chiedere spie-
gazioni e la risposta fu che 
erano di servizio per " difen-
derci dai fascisti " ». Nella 
lettera. quindi, Pinelli parla 
della sua famigha: «lacia 
purtroppo lia sempre troppo 
lowiro. Le bambine a scuola 
vanno bene, il 2 maggio Sil
via ha fatio un tenia sulle 
ongini che mi lia commosso 
Tulle e due mi datinn lante 
soclchsfazioiu. Sono felice del
la una condi/.ione e di come 
prosegue la mm famigha... -
Pino r 

«Kcco chi era Pinelli; lo 
stesso one, m un aitimo che 
t:ii distraeio, scnve\a in fret-
ta sin legli. magari sul muro, 
" la vita bclla... ", eccn chi 
era ?• Solo per qualche secon
do Licia Pinelli scatla. gli oc
elli dun. i pugni serrati. 

« Rppure hanno clnesto in gi
ro come erano i rapportl tra 
me e Pino, forse, clnssii, vole-
vano far credere a un "sui
cidio" per disaccord! familia-
ri...». Da una cartella tira 
fuori un disegno, l'ha fatto la 
bambina piii piccolt, i tratti 
sono infantili, i colon vivaci: 
«La morte di papa». Una 
bambina che porta fiori su 
una tomba col numero 4500 su 
cui e disegnato un volto sor-
ridente, quello del padre. 

«Cosa sanno lc mie bambi
ne? Silvia, quando gli abbia-
IITO detto che papa stava male 
perche era caduto dalla fine
stra, si e messa a gridare: 
"Dimmi chi e stato, dice vado 
ad ammazzarlo...". Poi gli zii 
mi hanno nascosto I quader-
ni delle bambine, perche di-
cevano che erano troppo cru-
deh, era meglio che non lcg-
gessi cosa avevano scrttto su 
quella notte... ». 

Gia, quella notte in queslu 
ra do\e, per chrla con lc pa
role di uno del present!, aleg-
giava «atmosfera di norma-
hta », o meglio di sottilc eufo-
ria, mentre alia donna che 
cluedeva perche nessuno la 
avesse avverlita che il marito 
era morente il dottor Calabre
si rispondeva che « avevano 
altro da fare ». Ma quanti so
no, ora, quelli che chiedono 
conto di eft che e avvenuto in 
quella stanza? E quanti sono 
a chiedei'si il perche dei si-
lenzi della magistratura? 

Nel primo numero del bol-
lettino del comitate di difesa 
e di lotta contro la repressio-
ne, un collettivo composto da 
avvocati, si usano parole mol
to dure: « Ripercorrere il ca
so Valpreda-Pinelli signihea 
constatare ogni giorno clie il 
n.-agistrato agisce per convali-
darc una ipotesi gia prefab-
bncala e gli a preelusa la pos-
sibihta di andare emlro un 
altro potere dello Stato (1'ese-
cutivo — la polizia) e di se-
guire nella ncerca dclla vcrila 
le strade che potrrbbero por-
tare ai \ en mandanti della 
strage, ai responsabili della 
morte di Pinelli ». 

E vi sono. senza dubbio, una 
serie di punti « giudizian » sui 
quali il comportamento della 
magistratura lascia sconcerta
ti: 1) Pinelli era stato fermato 
in quanto anarcliico e non per
che fosse minimamente indi-
ziato; 2) del fermo la magi
stratura non era stata infor-
mata; 3) I'anarcbico 6 stato 
trattenuto oltre le <1R ore con-
senlito dalla legge, mentre do-
veva o venire rilasciato o es
sere messo a disposizionc del 
giudice; 4) Pinelli era comun-
que trattentuo, sia pure die-
galmente, e la polizia era quin
di responsabile della sua sor-
veghanza. Ma a 7 mesi dalla 
tragedia nessuii provvedimeii-
to o stato preso, nonostante le 
sistomatiche violazioni alia 
legge. E quando si tratta di 

portarc avanti l'mcliiesta so 
no i questurini che raccolgo-
no le « prove », senza clie la 
n.'agistratura si preoccupi del 
possibilc « mquinamenlo » 

E' vero, qui i giudici e'en-
trano ben poco. La decisione 
di lasciare ai loro posti i fun-
zionari, senza neanclie una so-
spensionc cautelaliva, risale 
dircttamente al governo, a Ru
mor, a Reslivo. Una decisione 
cosi arrogantc -- si polrcbbe 
dire mal'iosa — da scuotcre 
perfino i piu apatici, e che co-
munque di fatto condiziona till-
ta l'inchiesta. E' la prima, 
decisiva, pennellala al quadro 
della «fatahta v. 

« II primo giorno un magi
strate avova detto che si a 
vrebbe fatto leggere i verba-
li, mi avrebbe falto sentire 
cosa dicei'ano i poliziotti... 
Invece non so neanclie per-
che e morlo Pino, quando ho 
chicsto la perizia medica il 
giudice non ha vnlulo clarme-
la, ha letto qualche frase, ha 
detto dice la moite eyi\ stata 
provocata da una caduta dal 
I'allo...». continua Licia Pi
nelli. « Ma la vciila dovra ve
nire fuon ugualmi'iile, clnssii, 
forso uno di quelli che erano 
.lella stanza prima o poi par-
lera... ». Non e una novita che 
una delle voci piu ricorrenti a 
Milano vuole che uno dei quat 
tro (o cinque?) presenti in 
quell'iifficio del l^alebenefra 
telh, abbia fornito a un supe
nore una versione dei falti di-
versa da quella ufficiale 

Ma, al di la delle voci. e 
certo che anche una sentenza 
di archiviazione non « eluude-
ra » affatto la vicenda: e'e la 
proposta d'inchiesta parlarnen
tare del PCI, ci sara il pro-
cesso contro « Lotta continua v 
che ha accusato Calabresi di 
omicidio, e'e il proccchmenlo 
intentalo dalla vodowi del-
1'anarchieo al mmistcro clel-
l'lnterno. E, come npete Li
cia Pinelli, « ogni parola, ogni 
riga, tutto cib che serve a non 
far din".>?nlicare, c un jiasso 
avanti per quella vonla, che 
tutti intuiscono...». 

Marcello Del Bosco 

I settimanale querelato 

dal dott. Calabresi 

In setfembre 
i! process© 

a « 
» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1. 

11 proccsso pubblico sul caso 
Pinolh dovrohbo a\cr luogo fr.i 
il lo c il .10 soUembre prossimi 
Quesla la noliv-ia cii huona fon'o 
'rapcl.ila oqgi a Pala/.zo cii g.;i 
st;7ia 

Como si ncordora si IralU 
dol prococlinioulo iinlo dalle duo 
qiiiM-clo pci (lilT,iiiia7ione pro 
sontdto dal famoso commissar-o 
Calabresi contro il «eliiniaiia:o 
'•• Î ol I a continua s> Queslo, in 
una seno ill nrlicoh. ave\ i 
osphoilamonlo accusato il fun-
zionano di essere il rosponsa 
bilo tlirotto o mdirclto d^lh 
morte doU'anareliico. 

E" cbiaro cho. essendo Malo 
il Calabresi costvetto a conce 
doro la facoMî  di prova, il pro 
cesso dovrebbe investire tutto il 
caso e consentire all'opinione 
pubbhea e anche alln famiRha 
dol Pinelli di sapere flnalmcnlc 
qualcosa. In un primo tempo 
era sembrato clie il procosso 
dovesse colebrarsi a luglio; o n 
si parla della fissaziono a set-
tembrc al fine di consentire una 
maggiore ampiczza del dibatli-
mento. 

Speriamo che sia cosi, ancho 
se non si puo non nlevare co
me linora il dirclLore responsa
bile di «Iyolla continua s> non 
sia Mato nnviato a guuhzio e 
nianchi qumdi il prosupposlo 
sles^o del liibattsmenio Comun-
que da in.i -ni'le o diH'altra, 
la voruA dovra saliai f\ion. In
fatti il conMQhero istruttorc- dot-
tor \mali deve pronuneiam sul
la nchicsta di arehivia/ione pre 
sentata dal P.M. dottor C<v.??„ 
rolativanKnto all'mchiosla pro-
mossa rl'iitfieio: e pochi itiorni 
or =ono, I t'amihari del Pinelli, 
ô eluM da quoll'inchiosla. hanno 
intonuto una causa civile al 
Ministoro degli Intcrm sempre 
per arm ire nll'aci'ortnmenlo 
delle resronsabilita. Ma o pur 
sempvo ne-es^ano ch\̂  I'opimono 
pubbboa 'nanton^a ed acerova 
la sua p ossione onde evitnro 
"'tre manovre ritavdalnci. 

A Lukacs 
iS premio 

•'BUDAPEST. 1 
V Coonty Lukacs e stato as-

sepnato il premio Goethe CittA 
di Kraneolorle. II us(>«iu> ^ "*** 
to confento al Rrande fOosOiO 
mnixihta uiwherese per la sua 
attivita di cnt'oa lotterana n-
HuardaiUc la ula ti l'iH)er* di 
(.ioellie, 
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