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dell'alleanza atlantica 

Che cosa emerge di nuovo dal «documento 
Kastl» ? • Le inquietudini dei governi dell'Eu-
ropa dell'ovest per la dottrina di Nixon - Vo-

gliono che restino le truppe americane 

K^ 

Ma cho cosa sostiene, clun-
que, questo < clocumcnlo 
Kastl . che il govcrno dinus-
sionario dell'on. Rumor e la 
NATO prcterdono • falso >'' 
Esso si muove su una linea 
che trova appoggio in nume-
rosi documenti ufficiali c, 
mentH ribadisce il ruolo 
dell'alleanza e la necessita 
di mantenere la sua potenza 
mdlitare atl vin livello ade-
guato e di acerescerne il ruo
lo politico come faltore di 
sfcabilizzazione in Europa, di-
chiara indispensabile die i 
mombri europej ottengano il 
dintto di eo-decisionc sin 
problemi fondamentali che 
eoncernono la NATO, e che 
cio avvonga in proporzione 
al loro potenziale economico. 

Vi si osserva, anche, che 
gta scambi di opmione nel 
quadro doll'alleanza sono 
trrppo spesso posti, per 
quinto eoncerne la politica 
mondiale, davanti al fatto 
compiuto e che, nel corso 
de je dniziative prese dagli 
SUti Unite nei confront! del-
1'1'idocina, della Cina e del 
Medio Oriente, vi e stala 
una manoanza pressoche to-
tale di dnformazione e di 
consultazione da parte degli 
Stali Uniti. Tale situazione 
provoeherebbe, in alcuni 
paesi dell'alleanza, inquietu-
dine cd amarezza, data la 
difficolta di isolare l'area 
nord-atlantica dal resto del 
mondo e le minaece che alia 
sieurezza di tale area posso-
no derivare da eonflitti in-
sorti fuori dell'aroa medesi-
ma (ma -non fu Moro in 
Parlamcnto ad affermare che 
il governo italiano non era 
stato in alcun modo infor-
malo dagli Stati Uniti della 
loro decisions di invadere il 
territorio della Cambogia?). 

Le inquietudini dei mum-
bri europei dell'alleanza sa-
rebbero divenute piu gravi 
in relazione alia nuova dot
trina di Nixon secondo cui 
gli USA dovrebbero imper-
niare la loro strategia mon-
diale sopra cinque regioni 
del mondo, ritenute indi-
spensabili per la loro sieu
rezza, ma tenute ad organiz-
zare da se la loro difesa, 
restando gli Stati Uniti ga-
ranti solamente della loro 
indipendenza, attraverso la 
protezione dell'ombreUo ato-
mico e della marina da guer-
ra amerieana. In tale dottri-
na i paesi europei scorge-
rebbero la conferma dell'in-
teresse decrescente degli 
USA per i problemi del vec-
chio continente; un'ulteriore 
conferma sarebbe la decisio-
ne degli Stati Uniti di ri-
durre prossimamonte i loro 
effettivi in Europa. 

Le truppe USA 
Secondo gli autori del "do

cumento Kastl> - m a e noto 
che questo e l'atteggiamento 
prevalente dei membri euro
pei dell'alleanza — una piu 
equa ripartizione delle spese 
di mantenimento degli effet-
tivl americani in Europa, 
come richiesto dal governo 
Nixon, non dovrebbe costi-
tuire una valida ragione per 
il ritiro, sia per la grande 
disparity tra paesi europei e 
Stati Uniti sul piano econo
mico e tecnologico, sia per
che le truppe americane in 
Europa rappresentano una 
misura di sieurezza degli 
Rtessi Stati Uniti, sia perche, 
infiue, il roveseiare sugli al-
tri paesi i costi di manteni
mento delle truppe america
ne in Europa sarebbe cosa 
estremamente impopolare. 

Vi si riafferma, inoltre, il 
ruolo de te rmina te degli Sta
ti Uniti per la ricerca di 
migliori relazloni con l'URSS 
e i paesi dell'est, ma si sot-
tolinea l'esigenza che la di-
stensione non conduea all'in-
debolimento degli alleati eu
ropei o addiriltura alia di-
struzione dell'alleanza atlan
tica, ieit motiv, questo ulti
mo. del • rapporto Harmel • 
e di tutti gli elaborate suc-
ccssivi che ad esso in qual-
che modo si riferiscono. Si 
insiste, infine, ed anche que
sto e motdvo che ricorre m 
numerosi dooumenti, sulla 
necessita che gli alleati euro
pei, ed in particolare i paesi 
non nueleari, siano tenuti al 
corrente, diversamente da 
come oggi avviene, sugli svi-
luppi dei negoziati USA-
URSS, sulla questione tede-
sca e sulla limitazione degli 
armamenti strategici. 

E' in questo contesto, che 
riflette problemi reali attual-
mente in discussione nella 
NATO e, in particolare, tra 
i membri europei, che il rife-
rimento all'Italia e alia Gre-
cia e cioe al rafforzamento 
del tianco sud dell'alleanza 
della NATO trov.i colloca-
rione, e in modo che non do

vrebbe risullare strano o 
stravagante almono a colore 
che abbiano accettalo la lo-
gica lntrinseca doll'alleanza 
atlantica, e cioe la subordi-
nazione degli intcressi nazio-
nali agh intcressi global! 
dell'alleanza, o meglio degli 
Stali Uniti, come sono deli
neate nel tr.ittato istitutevo 
del 1949. 

E' stato dal governo af-
fermalo, anche se eon molti 
e studiati giri di parole, che 
i problemi sollevati nel « do
cumento Kastl • non sareb-
hero stati oggetto in tempi 
reeenti dell'esame di alcun 
gruppo di lavoro all'interno 
della NATO 

I documenti, anche questa 
volta ufficiali, pnnenient i 
dalla NATO, indicano esat-
tamente il contrario. 

Questione cruciale 
La crisi di fiducia tra i 

membri europei dell'allean
za e gli State Uniti d'Ame-
rica, come nflesso della crisi 
piu profonda delle ragioni su 
cui l'alleanza venne fondata, 
e in realta la questione cru
ciale ohe si agiba e si di-
scute all'interno dell'allean
za. Che altro e stato il fa-
moso « Rapporto Harmel », 
approvato dal Consiglio 
atlantico nel dicombre 1967, 
se non la presa d'atto della 
esistenza di tale crisi e della 
tendenza al raggruppamon-
to, anche se non istituziona-
hzzato, dei membri europei 
sulla base di loro interessi 
specifici in contrasto con 
quelli americani? 

Che altro si chiedeva in 
quel rapporto se non la dra-
stica riforma dei sistemi di 
consultazione interna alio 
scopo di garantire ai mem
bri europei un effetejvo po-
tere di co-decisione? E' pro-
prio nel ^Rapporto Harmel» 
che l'aftermazione secondo 
cui «l'area del Patto Atlan
tico non puo essere consdde-
rata isolatamente dal mon
do » assume il ohiaro signifi-
oato di una preoccupazione 
oreseente di taluni membri 
europei nei confronti della 
crescenite aggressivita del-
l'imiperialismo USA e della 
strategia globale planetaria 
elaborata dal Pentagono 
Questa strategia, com'e noto, 
si basa appunto sulla teoria 
della « vietnamizzazione dei 
eonflitti estesa a tutto il 
mondo e della rdduzione de
gli armamenti convenzionali 
a vantaggio deblo sviluppo 
della protezione nuoleare e 
degli armamenti navali ed 
aerei. 

Sono le preoccupazioni af-
fioranti nel «rapporto Har
mel ' che hanno portato suc-
cessivamente ad aprire piO a 
fondo il tema della consul
tazione e della co-deoisione e 
a delineare lo sviluppo di 
una sorta di partnership eu-
ropea. 

Nel suo discorso al Col-
legio dd difesa della NATO 
(Roma 5 settembre 1969), il 
segretario generale Brosio 
riconobbe • una certia ten
denza nei membri america
ni dell'alleanza a concepire 
in modo diverso la riparti
zione degli sforzi reciproci 
tra loro e gli alleati euro
pei », mentre la posizione 
degli alleati europei e « che 
i loro amioi americani non 
difendono in Europa interes
si di paesi stranieri ma la 
loro stessa sieurezza ». Bro
sio paventava che il contra
sto si sarebbe aggravato e 
la questione sarebbe diven-
tata sempre piii acuta ed 
urgente. 

In realta, sospinti dalle 
contraddizioni die minano 
l'alleanza e approfondiscono 
il solco tra paesi europei e 
USA, i membri europei del
la NATO, con esclusione del 
Canada, della Francia, del-
l'lslanda, del Portogallo e, 
naturalmente, degli State Uni
ti, hanno cominciato a te-
nere nunioni ufficiose sepa
rate, a Bruxolles, per esa-
minare i problemi dell'al
leanza in un quadro euro-
peo. Nel rapporto presentato 
al Comitato politico della 15" 
assembles generale atlanti
ca, (Washington 20-24 di-
cembrc 1969), Comitato pre-
sieduto dal noto ex amba-
sciatore Sergio Fenoaltea, il 
relatore Blemenfeld ha tral-
tato esplicitamcnte delle ind-
ziative in corso per oreare 
un « nucleo europeo > ed ha 
accennato a posizioni diver
gent; dal punto di vista ame-
ricano presentati a'H'intcrno 
dell'alleanza. Siaino, come si 
vede e, sempre nell'ambito 
della tematica aflrontata dal 
« documento Kastl » Ma e'e 
di piii. Ed e un « di piu > 
sul quale vale la pena di 
ntornaro. 

Umberto Cardia 

ORGOSOLO — Come truppe d i occupazione i baschi blu » in Sardegna (Foto di Adriano I inti) 

rosano lerron 
Gia nel lontano 1851, in risposta a Lamarmora allora governatore dell'isola che parlava dei bisogni di questa terra, un ministro 
dell'Interno aveva detto al Senato: « Non vogliamo sapere di cose di Sardegna » - La lettera di Pasquale Tandeddu, dettata po-

co prima di venire ucciso - Banditi, latitanti e forze di polizia - La compra-vendita dei confident? e altri sistemi coloniali 

Dal nostro inviato 
NUORO, lufllio 

«La prova che non sono 
un assassino e data dal fatto 
che se lo fossi, per cio che mi 
viene fatto, dovrei uccidere 
ogni giorno almeno dieci po-
liziotti o sia di quella ridico-
la marmaglia che Scelba ha 
mandate nelle nostre campa-
gne che ehiedono bonifica, tec-
nica. trattore e non poliziot-
ti, "mitrie" e spie. Che se 
non sard proprio destinato a 
morire non mi prenderanno 
mai neanche se ne mettono 
diecinnla. Aborrisco la vita 
del latitante, ma per la ga-
lera prefensco cento volte la 
morte. Soffro molto alia te
sta se mi chiudono e allora 
certo che morirei. L'unico 
mio desiderio e di vedere aho-
lito il confino, le taghe, la 
disoecupazione. lo sfruttamen-
to dei lavoratori e vedere co-
si il nostro martoriato pae-
se in via di pace serena e di 
civile progresso ». 

Questo e il giudizio — sor-
prendente sotto molti asp ;• 
ti — di un famoso e temu-
to bandito, Pasquale Tanded
du, nella lettera che dettd 
(non sapeva ne leggere ne 
scrivere) e invio al prof. Ca-
gnetta nel 1953, all'epoca 11 
cui questi stendeva il suo no
to saggio su Orgosolo. Un giu
dizio lucido e msieme una 
tragica accusa che chiunque 
— protagonista o testimomo 
in Sardegna — ha puntual-
mente rinnovato. E puntual-
menle lo Stato ha lgnoralo 
giudizi, studi e precise verita 
(anche se dette da un ban
dito, ucciso poche settimane 
dopo quella lettera) npeten-
do di latlo la frase che un 
mmibtro dell'Interno pronun-
cio m Senato, nel lontano 11151, 
in risposta a Lamarmora al
lora governatore della Sarde
gna che parlava di bisogni di 
questa regione: «Non voglia
mo sapere di cose di Sar
degna ». 

L'incendio 
di Sanl'Anna 

Non voleva <* sapere » ma 
non esitava a inviare anche 
lui gendarmi e preretti con 
« poteri cccczionali », o gover-
natori del tipo di quel Pes 
di Villaniarma (Collare del-
l'Annunziata) che pel liquida-
re una banda fecc incendia-
re la grande foresta di Santa 
Anna a Sud di Oristano per 
un tratto di parecclue deci-
ne di chilometrr. la banda 
non tu trovaUi ma ancora og
gi — come ncordava il sena-
torp Lussu in un suo discor
so parlamentarc di quasi ven-
ti anm fa — quella terra 6 
arida e distrutta. In tempi 
piu reeenti (p lo uobiamo vi-
sto nel pi'Hedcnti ser\'izi) ci 
sono stall pubbhcisti. giorna-
hsti e pohtioi che da i\hla-
no o da Roin.i hanno invoca-
to conli'o ^lesma l'uso del 
napalm, del g a \ delle bom-

be. La mcntalita resta immu-
tata da una parte, e perche 
allora dovrebbe mutare la 
mentahta di chi e misso di 
forza dalla parte oppiista, di 
chi c oppresso, abbandonato, 
lasciato nella dispera/rfone e 
nella miseria, e si difende? 
Nascono cosi i bandiLi, cioe 
nascono da questo spirito di 
« difesa » contro lo Stato che 
fa da premessa alle cause 
immediate (che abbiamo gia 
citato: dai fitti impossibili 
dei pascoli alle ingiuste sen-
tenze date con criminosa fret-
tolosita e spesso rovesciate 
in appello, ma quando e or-
mai troppo tardi c il latitan
te 6 gia nato). 

Scnve sempre nella sua let
tera Tandeddu: «Nel 1947, 
mentre nella Corte di Nuoro 
assistevo a un dibattimento. 
mi vidi preso all'improvviso a 
spintoni da un carabiniere 
col supposito che facevo bor
dello. Cercai di insistere di-
cendo che ero abbastanza cal-
mo; vistomi insistere il cara
biniere si avvento addosso. 
Fui acciuffato allora da un 
nugolo di poliziotti che mi 
tradussero alle carceri. Ac-
cusato di reato di oltraggio 
e violenza dopo quattro me-
si di carcere fui condannato 
a quattordici mesi di reclu-
sione. Espiala la pena lavora-
vo in casa con un branco di 
pecore di nostra proprieta e 
all'innaffiatura di qualche or-
to col mio fratello piu gran
de Pietro. Lui aveva fatto il 
partigiano, aveva capita la ve
ra situazione dello sfruttamen-
to e oppressione dei ricchi 
contro di noi poveri. E il fat
to di essere tali fece andare 
in bestia l propnetari come 
le spie del pacse. E nel 1949 
siamo stati ricercati solo per 
questo io e mio fratello e 
mandate al confino di polizia. 
Abbiamo cercato di sfuggire 
perche sapevamo di essere in-
nocenti. Ma vistici uccel di 
bosco i marescialli, spalleggia-
ti dai ricchi, cercarono di im-
putarmi ogni reato che allo
ra succedeva s>. Non e certo 
il caso di figurarsi Tanded 
du come un angioletto lnno-
cente, cosi come non c stato 
un agnelhno Gra/iano Mesi-
na- quello che preme consla-
tare pero 6 che il fatto pn-
mo che ha « creato y il ban
dito, e lo stato d'animo con 
il quale un pastore ha rea-
gito perche non aveva altra 
arma con cm difendersi da 
una serie senza fondo di m 
giustizic. 

Un caso piu recenle lo ha 
registrato il giornahsta Giu
seppe Derm — che sta per 
pubblicarc un lavoro ampio 
sul banditismo sardo — a Bit-
ti nei mesi scorsi. Si tralta 
del latitante Ciriaco Calvisi. 
generalmente giudicato inno-
cente al paese e che fu giu
dicato tale anche dalla Corte 
di Appello di Cagliari, fu in-
vece coudauuato dalla Corte 
di Assise di aopello di Geno-
va e cosi spiega* <̂ Dopo la 
teinbtle condanna ho ponvi-
tu di moriie, di farla linita 
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ORGOSOLO — II pastore vlve 

subito, ma poi ho pensato 
alia famiglia... Le decisioni da 
prendere erano clue: la lati-
tanza o costituirmi e ho pen
sato: perche mi devo costi-
tuire se non ho commesso 
nessun delitto e devo finire 
dentro per 30 anm? non ba-
sta neanche la mia vita. Ho 
pensato: ma perche seppelhr-
mi vivo dentro una tomba e 
morire lentamente? s. Calvisi 
6 latitante da otto anni e 
chiede una n visione del pro-
cesso. Ricluesta senza dubbio 
fondata se si guarda a deci-
ne di precedent!, qui in Sar
degna: con pastori assolti 
«per non avere commesso il 
fatto» dopo anni e anni di 
galera scontati sotto il peso 
di incredibih, gravissime ac
cuse i provate » dalla polizia. 
Ultimo in ordine di tempo 
il caso dei quattro pastori as
solti proprio nei giorm scor
si dopo un lungo carcere, e 
ncoi osciuti pienamente inno-
centi. 

Una seconda 
Algeria 

Qui, quando uno protesta 
per ingiuste sentence, bisogna 
essere assaj meno incivduli 
che altrove: molto spesso ha 
ragione. 

Come mai tanti « errori giu-
dizian »? Si tocca a questo 
pumo il nodo dehcato e gra-
vissimo del ruolo giocato nei 
successivi momenti «caldi» 
del Ijanditismo sardo dalla po
lizia e dai carabinicri. Non 
faremo llla/.ioni, non daremo 
giudizi avventati ma comince-
rcmo — per tratt.irc dcll'espe-
riciua piii recent e. quella del 
due aimi ternbih 1907 e 1968 

aUMAMSSwxIilWMtti 

er mesi in un deserfo spostandosl per ccntinaia di chilometrl 
(Poto di Riccardo Canvpanelli) 

quando la furia poliziesca fe
ce del nuorese quasi una se
conda Algeria per quanto ri-
guarda certi sistemi adottati 
— con documenti ufficiali. 

Per esempio le accuse con
tro Tallora Viceqe ^tore di 
Nuoro Miingano e l'allora 
Questore di Cagliari Guarino 
(capo anche della Criminal-
pol sarda) contenute in una 
sentenza che assolve quattro 
imputati. Dice il documento: 
« Secondo l'accusa formulata 
questi quattro imputati sa-
rebbero gli ideatori c i man-
danti del sequestra (si tratta 
del famoso sequestra Capel-
li, del '68 - ri.d.r.). Nulla di 
tutto questo e perft risultato 
dalla compita istruzione a se-
guito della quale viene dove-
roso n leva re non solo I crite-
ri e I sistemi seguiti dalla 
P G. nella condolta dello m-
dagini, ma anche lo spirito 
con il quale sono mserite 
nel proccsso certc circostan 
/e accusatone. nonoslante che 
essa fosse m possesso fin rial 
prmio inomeiilo degli demen
ti di controllo per escludere 
la vcridicila di quelle circo-
slanze. Si intende qui parla-
ro — prosegue la senteiv/a, 
esemplare — soprattutki del
la nata relazione di servi/.io 
firmata dal dott. Guarino c 
dal dolt. Mangano. nella qui 
le si da per certo di avere 
essi appreso dal Capelh Giu
seppe .. che gli organiz/atori 
e gli ideatori did sequestra 
erano il Murru, d Cnvelli, il 
Satta e il Nioddu. L'accusa 
si e dimostrata il contrario 
del tutto non ri pondente al 
vero, avendo il Capelh Giu
seppe forniamenl escluso da-
\anti i\ giudice .|i .ncre cgh 
nun cichiaralo i na cosa del 
genert... ». 11 gi di^e \.\ an

che oltrc: «II Guarino e il 
Mangano hanno avuto I'ardi-
re di confermare anche da
vanti al magistrate — a que
sto riguardo — il contenuto 
della "relazione", assumendo 
il Guarino che tali dichiara-
zioni accusatorie del Capelli 
risultavano anche dall'inlerro-
gatorio di costui registrato c 
allegata agli atti. Ebbene, pro
prio in quella registrazione vi 
e la prova della non rispon-
denza al vero dell'acciisa con
tro gh attuah imputati ». 

I metodi usati dalla poli
zia a quel tempo non si fer-
mavano pero soltanto qui e 
fame un quadro anche ap-
prossimativo 6 impresa assai 
ardua, anche perche a volte 
ci si trova davanti a para-
dossi sconcertanti anche per 
chi ccrlo non si fa illusioni 
sui metodi in uso nolle Questu-
rc e nelle Casenne 

Dice la sontenza islrulloria 
circa uno dei casi imputati 
ai famosi « coinnussari di Sas-
sari » poi giudicati (o hlanda 
mente condannati) dal Tribu-
nalo di Perugia: « ...11 iiroces-
so esconativo nle\'ato a can-
co del Pisanu, in regione men-
toiuera, ha chiara e manife-
sta spiegazione nell'interven-
to violento del brigadiere Gi-
gliotti alloreh6, per consonti-
re all'agente Cinellu di versa-
re piii agevolmente nella boc-
ca del Pisanu i'acqua salata, 
afferrava la mandibola dt que-
st'ultuno per costringerlo ad 
aprire maggiormente il cavo 
oralc-. Le sevizio eoncernono 
mvero la vittun.i contro la 
quale 1 azione o nvolta, ed 
ospnmono un concetto essen-
zialmente fisico di .solforenze 
fi.siche volutamenlo infhtte: 
.sofloroii'o cm il Pisanu e sta
to soltoposto attraverso ben 

quattro ore di trattamento 
inumano con vei-samento di 
acqua salata in bocca, dopo 
averlo denudato, bendato, le
gato a un tavolo con la testa 
penzoloni. Ne puo sorgere 
questione circa la sussisten-
za in relazione all'aggravante 
m esame dell'elemento psico-
logico, essendo al riguardo 
quanto mai significativo l'or-
dine, «Famo un altro lavo-
retto », data dal dottor Julia-
no...*. Al Pisanu si voleva far 
confessare l'uccisione di una 
certa Palmas e per questo 
lo si portd sul luogo per ri-
trovare l'arma (una pistola) 
con la quale secondo la po
lizia era stata colpita Seba-
stiana Palmas. Diceva il rap
porto di polizia: •: ...Pisanu 
forniva varie indic.izioni che 
non portavano al ntrovamen-
to deU'arma, ben consapevo-
le egh che la stessa avrebbe 
costituito inoppugnabile ele-
mento di prova per l'omici-
dio in questione ». E la sen
tenza aggiunge, .- -;ghiacciante: 
« Circostanze che si volevano 
porre a carico del Pisanu sen
za considerare che la morte 
della Palmas, secondo gli ac-
certamenti medico-legali, era 
stata indisculibilmente causa-
ta da colpi di sedia e non di 
pistola ». 

Suicidio 
col fazzoletto 

In un altro caso — denun-
ciato anche m Parlamcnto — 
un commissario, Greco, fu ac-
cusato per avere sostenuto 
che un giovane pastore men
tre era interrogate nella Que-
stura di Nuoro, si era « suici-
dato». II pastore si sarebbe 
ucciso nientedimeno ficqan-
dosi in gola, fino in fondo al-
1'esofago, un intero e grosso 
fazzoletto: circostanza impos-
sibile, come rilevfi il medico 
legale. In realta il pastore era 
morto in modo diverso in 
quella Questura e poi si era 
simulate il suicidio. 

Quesle cose quindi sono ac-
cadule in Sardegna negli anni 
m cui — malgrado un giu
dizio non privo di inlelligen-
za circa le radici sociali e eco-
nomiche del banditismo del-
l'allora ministro dell'Interno 
Taviani — si scaraventd sul-
l'isola, e in particolare o qua
si esclusivamente net nuore
se, una ventata di autcntica 
follia poliziesca, di corruzione, 
di compra-vendita di confiden-
ti, di gare inconcepibili fra 
polizia e carabinieri, di mer-
cato delle taglie, di delitti 
invontati o — pegnic — pro
vocate dalle forze deH'ordme. 
Non sono parole lanciatc li 
senza sostegno: esistono sen-
tenze di mngistrali, testimo
nialize, prove inconfutahili 
che negli anni '67 e 'fill, pur 
di segnare all'attivo della car-
riera un « successo f contro il 
banditismo sardo, non si ri-
nuncio a nessin me«o. E 
questo proprio da parte di 
coloro che, in nome della Re-

pubblica italiara, dovrebbero 
invece insegnare che i mezzi 
non sono indifferenti rispetto 
alio scopo. Ma al conlrano 
che i mezzi per imporre una 
legge di civile convivenza, de^ 
vono essere civili e legate, ade-
rente alia Costituzione che fa 
uguali i citladini: anche quel
li sardi. 

Ma non fu cosi in quel due 
anni. Ecco che cosa raccon-
tava il compagno Pirastu, non 
smentito, in un suo discorso 
alia Camera del 12 aprile 1967: 
«Qualche settimana fa (lo han
no riportato tutti i giornah 
e noi che ci stavamo ne sia
mo state direlli lestimoni) e 
stata circondata Nuoro per al-
cune ore e sono slate perqui
site circa duemila cilla^mi. 
In una precedente perquisi-
zione tra i perquisite e'e sta
to anche 1'assessore regional? 
socialista aH'agricoltura... So
no stati perquisite uno per 
uno circa duemila citladini. 
ripeto, e contro legge ovvia 
mente. Siamo forse in colonia 
che si fanno operazioni di 
questo genere? E poi preten-
dete che i ciltadini nuoresi 
siano amici dei poliziotti e 
dei carabinieri che ii hanno 
perquisite quella sera»? Noi 
aggiungiamo qualcosa: che co
sa sarebbe nccadulo a Mila-
no, nei giomi della fuga di 
Cavallaro ricercalo per tulto 
il Nord, se si fosse ritto 
qualcosa del genere? Pensato 
un momento: Cavallaro era 
stato visto alia stazione mila-
nese di Porta Genova, un 
quartiere popolarc di Mila-
no. Pensate se una di quelle 
mattene, da Porta Genova a 
Porta Ticinese, qualche centj-
naio di carabinieri e poliziot
ti avesse cominciato a per-
quisne la genie, bloccando le 
strade, enlrando nella case 
senza alcun mandato di per-
quisizione. La ragione plausi-
bile e'era: Cavallero poleva 
benissimo nascondorsi li nel 
quartiere. Ma nessun Questo
re o Capitano dei carabinieri 
si e sognaw di fare qualco
sa del genere: nessun mmi.stro 
lo avrebbe avallato e sareb
be scoppiata una rivolta. In
vece a Nuoro questo viene 
considerate normale. 

Dietro a questi sisto i di 
colonia che sombrnno impos
sibili negh anni sessanta del 
cenlro sun tra, e'e del resto 
ben aliro, ,o vedreino. In Sar
degna proprio per quesli mo-
tivi ce 1'h inno tutti — inten-
.'o tutti i avoratori. i ciltadi-
n,, la genie — con l banditi, 
anche perche le consogueim-
devono subirle poi loro. Ma 
ccrtamenU questo non sigiu-
fica solidarieh\ con carabinie
ri e polizia che oltrotulto of-
fendono: perche nessun mila-
nese fermato per la strada 
in quci modi accetterebbe di 
essere considerate un Casti-
glioni o un Lutring solo per
che parla con il loro stesso 
accento. E invocc i sardi si-
per i » baschi blu » OITW tut
ti banditi. 

Ugo Baduel 
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