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Navi e aerei americani pronti alPaggressione 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

A UN SECOLO DALLA FINE 

LA BRECCIA 
~IL 20 SETTEMBRE 1870 
' non e la data di una ri-
voluzione manc-ata, di una 
svolta possibile e non scel-
t; . E' un giorno memora-
b le dl un lungo proeesso 
storico che non ebbe la glo
ria della presa di una Ba-
sliglia o dell'assalto al Pa
lazzo d'Inverno. 

La proclaniazione di Ro
ma capitale fu un alio po
litico del compi'omesso (Id
le forzc di destra con i de-
mocratici, solto il segno 
della monarehia sabauda. 
Bisale al 27 marzo 1861 c 
avviene a Torino, in quel 
pai'lamento subalpino che 
assorbe rappresontanti del 
partito d'Azione e garinal-
tlini. Conslatato che essi non 
hanno una base popolare 
che possa preoccupare, so ne 
diehiara legittima l'ispira-
zione unitaria, si burooratiz-
zano, vengono emarginati, 
conc/iidendo il moto risor-
gimentale. 

Cosi il 20 settembre, pri
ma che le cannonate regie 
aprissero una breccia a Por
ta Pia, l'ltalia aveva gia una 
capitale che si cliiamava 
Roma. Ed e. altrettanto vero 
che Roma, la eitta in cui en-
trano i bersaglieri, i carabi-
nieri, il prefetto, poi i mini-
strl e il Parlamcnto, non sa
ri) ancora per tanli anni ca
pitale. Non per le nostalgie 
di Torino, non per le pre-
tese di Milano, ma perche 
il proeesso di unificazione 
sara ancora lungo, in gran 
parte solo formalmente le
gato a quel gran centro am-
ministrativo e burocratico 
che crcsce sulle due rive del 
Tevere e avra altrove il suo 
centro di gravita e i suoi 
protagonisli reali. Sara col 
costiluii'si lento e faticato di 
un'industi'ia ehe si svolgera 
in concreto l'alleanza della 
borghesia e della proprieta 
fondiaria, del Nord e del 
Sud. II 1887 con le sue la-
ril'fe doganali sara per quc-
sto eonnubio una data impor
t a n t come il 1870, forse 
pin importante. 

Sara nolle lotte contro lo 
Stato che la maggioranza dc-
gli italiani, non ancora cit-
tadini il giorno della breccia, 
di cui seppcro appena, lo di-
ventoranno. Anzi, diventeran-
no italiani nelle lotte con
tro il macinalo, negli scio-
peri di braccianli e monda-
riso, nelle rivolle del 1898. 
Molte volte imprecando non 
solo alio Stato estraneo, ma 
all'Italia, impararono ad ave-
re una patria, magari inale-
diceiulola. 

COSI' IL 20 settembre non 
e. una di quelle svolte, 

che paiono i giorni miracolo-
si della storia. Era cosa gia 
deci;.a, poleva non avere 
quella dozzina di poveri mor-
ti, non unit6 nei giorni e 
nei mesi la vita dei vivi. 
Eppure il 20 setlembre del 
1870 non e soltanto una data 
della liturgia risorgimentale, 
ne npensata un secolo dopo, 
appare sbiadita e quasi in-
decifrabilc sul calendario 
della Storia. 

E' una data di un lungo 
proeesso contradditlono, chf 
fieile, doll'avanzare quasi an-
simante dellc generazioni 11 
momento di un proeesso lun
go, reso pii'i lento dai perio-
di di slagnazione c dagli ar-
retramenti, ma che ha ma-
turato cose che parvoro via 
via ulopia o sogm impossi-
bili, ai (piali si era costretli 
a riiuinciare. 

IL 1870 E' IL PKIMO dei 
inomenti del compro-

niesso che, conclnso il pole-
re tonporulc la Chiesa mi-
zia con lo Slalo borghese, 
per concedergli di svolgersi 
come Stato conscrvalore, la-
sciandone estranee le mas-
.% popolari o contenendone 
1'avanzata. Dovevano star 
fuon, o, ammessi come me-
duilon burocrati, quadn su-
haltorni, i piccoli borghcsi 
tnazziniam o ganbaldini, do-

vevano star lontani quei eon-
tadini che allora si chiama-
vano le plebi. II governo sa-
baudo arriva a Roma dopo 
aver messo nei carcere di 
Gaeta Mazzini e mentre Ga
ribaldi e al con/inn di C'a-
prera, guardato dalle navi 
della Regia Marina. E' la 
garanzia monarchica. La 
Chiesa protesla contro gli 
usurpatori, il pontetice si 
nnchiudc in Vaticano, ri-
fiula prowisonamente l'ap-
pannaggio che gli viene of-
lerto. Ma la proclamazione 
del non erpcdtt, la rinuncia 
a far votare gli eletton cat-
tolici, e la garanzia che vie
ne offerta alia borghesia di 
organizzarc il suo Stato mo
derate, poi trasformista. 
Non e'e stato un dramma; la 
pngionia vaticana e l'anti-
cleriealismo uffioiale o ple-
beo sono stati le retorichc 
distorte di due potenze che 
si aiutavano qualche volta jn-
consapevolinente a reggere 
insieme. Quando i socialisti 
al primcipio del secolo minac-
ccranno di asserc troppi e 
le plebi diventeranno i la-
voratori, la Chiesa consen-
tira il patto Gentiloni, per 
garantire col voto contadino 
la base pii'i salda all'allean-
za sociale dei proprietari, 
che sono andati sviluppan-
do le loro rortune. 

Altri inomenti di questa 
politica saranno la liquida-
ziono del Partito popolare, 
il coneordato del 1929 e, 
nei seeondo dopoguerra, 
1'intervento vaticano nolla 
restaurazione capitalislica 
sotto l'egida amerieana. 

Ma saremmo ingenui sem-
plificatori, eredi degli anti-
elerieali di ieri, imitatori di 
quanti ne fanno oggi la pa-
rodia se vedessimo il secolo 
solo cosl, fatto di quei com-
promessi, dello svolgersi e 
del resistcre del dominio 
borghese con l'alleanza ec-
clesiastica, con il »/«cet cat-
tolico. 

UN SECOLO duro, fatica
to e ricco di eventi, se-

gnato anche da quello che 

Centenario: 
le cerimonie 
alia Camera 
in Comune e 
a Porta Pia 
Oggl alle 11, a Montecl-

torio, si rlunlranno conglun-
tamente i duo rami del Por
tamento per la solenne ce-
Iebrazione del cenfenarlo di 
Roma Capitale, Pronunce-
ra II dlscorso celebratlvo 
II presidente della Repub-
blica Saragat. Saranno 
present! anche i sindacl 
dl Roma, di Torino e Fi-
renze (precedenti capltali 
d ' l ta l ia) . Alle 18 un'allra 
cerlmonia si svolgera In 
Campidogllo, nell'aula di 
Glulio Cesare, present) il 
Capo dello Stato e il pre
sidente del Consigllo. 

Durante la glornata co-
rone dl alloro saranno de-
poste al Ml lite ignoto, al-
I'ossario garibaldlno sul 
colle Glanicolense, a Porta 
Pia, al Parco tlelle Rlmem-
branze, alle Ardealine. 

Dopo la seduta a Mon-
tecitorio si formera un 
corteo che raggiungera 
Porta Pia dove si svolgera 
ij raduno nazionale dei ber
saglieri. II raduno a Porta 
Pia si protrarra sino al tar-
do pomerigglo. 

Da piazza di Siena, Infl-
no, verso le 17 si lovera In 
cielo un pallone aerostatlco 
con a bordo cinque pllotl 
che si dlrigeranno verso la 
costa adrlatlca. 
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la fine del potere tempora-
]e miponeva alia Chiesa e 
proponeva ai eattolici Ha-
liani. La -storia non puo 
essere come una sorta di 
gioco delle parti, di disegno 
dove a tar da protagoiusti 
sono soltanto le cl.issi pos-
sidenti e 1' loro istitu/.ioni 
Queslo secolo e anche il se
colo del divemre italiani e 
citladmi dei eattolici, del 
farsi cittadini e lavoratori 
dei lazzari, delle plebi ru-
rali, della piccola borghesia 
delle citta e delle campa-
gne del nord, cosi profon-
damente segnata da un cat-
tolicesimo vivo anche cultu-
ralmente e organ izzativa-
inente. La democrazia cri-
stiana degli mizi del 1900, 
la partecipazione delle <lon-
ne alle leghe ro'jse e al mo
to sooialista, il Partito popo
lare e le leghe bianche, i 
mezzadri che guardano al 
comunismo, la Rosistenza e 
la ribcllione antifascista, fi-
no ai Comitati di liberazio-
ne e alle brigate partigiane. 
Un secolo nei quale la sto
ria dei eattolici e andata 
facendosi sempre pin storia 
d'ltalia e quindi scontran-
dosi e intrecoiandosi eon la 
storia del movimento opc-
raio e con quella dei co-
munisti, ehe da deeenni so
no parte essenziale della 
storia del nostra paese. 

LE DATE degli incontri 
concordalari della Chie

sa con la borghesia c le for-
ze reazionarie, sono quelle 
di un organismo che difende 
non gia la sua autonomia, 
ma i residui di una conce-
zione coslantiniana e un col-
legamento con i gruppi con 
i quali si identifica un suo 
dominio temporale, persino 
proprietary. Altra cosa — 
e qui i dalla contraddizione 
del proeesso si apre la via 
a una nuova prospetliva — 
sono i inomenti dell'incon-
tro dei eattolici, delle loro 
organizzazioni, della Chiesa 
stessa con l'avanguardia 
operaia e con i marxisti. An
che qui non si tratta di da
te naracolose, di illumina-
zioni improvvise, E' un pro
eesso, una maturazione idea-
lc e politica, attraverso cui 
i comunisti comprendono 
quanta parte 11 mondo cut-
tohco, nei suo svolgersi, 
rapprcsenta nella storia lta-
liana cd e un'azione costan-
le, non certo sollanlo di n-
cerca ma di lotla politica, 
di lavoro tenacc. Gia al suo 
costituirsi il nostro partito, 
rifiutando l'anticlericalismo 
borghese o riformista, dimo-
slrd di saper inlendere m 
modo nuovo la realtii nella 
quale si apprestava ad ope-
rare. Da allora la polemica 
contro le forze eonservatri-
ci, cattoliche e no, e contro 
le collusioni reazionarie si 
accompagna alio slorzo co-
stante di un collegamento 
eon le masse catlohche e ad 
un giudizio sempre altento 
degli atleggiamenli della 
Chiesa. Ricordiamo il voto 
sull'articolo selte, che sotto-
lmed come i'osse essenziale 
opporsi ad ogni lentativo di 
« guerra di religione •. l'ap-
pello di Toglialti per la pa
ce, contro la eataslrofe ato-
mica; il giudizio sul pontifi
cal o giovanneo; la rolonla 
di eomprensione crilica dei 
nsultati del Concho e della 
Populoruni prof/res's-io 

Oggi i)ensare alia breccia 
di Porta Pia e forse poeo 
pii'i che ri cord arc una dala 
cmbleniatiea. Rifiularne sia 
la nnstificazione die la h-
miidazione snperliciale, \uol 
dire mtendcie quanta storia 
sin passata. poi, anche per 
quella breccia Vuol dire in
lendere come oggi si possa-
no porre i problonn di una 
Italia laica, ancora da al'fi'ou-
tare e da risolvere, prima 
di tutto come i problenu dei 
lavoratori: comunistii, so
cialisti. catlolici. I lavora
tori italiani. 

Gian Carlo Pajetfa 

Denunciando la colpevole inerzia del governo 
e la collusione tra la DC e le squadre di destra 

Gli interventi dei compagni Ingrao e Fiumano alia Commissione Interni 
della Camera - Restivo tace sulle responsabilita - Inconcludenti tratta-

tive di vertice tra Colombo e gli esponenti del centro sinistra 

Nelle strade di Reggio si susseguono gli scontri 

ha annunclato ai glornallstl americani I'ln-
del suo governo d'lntervenire in Glordanin. 
n tutto II Medlterraneo e scottalo II piano 
per le navi e gli aerel USA ' A-PAGING 5 

II, CAIRO, 19, 
Al (ermine di una gior-

iinla diainiiiatica, che ha 
vislo ciiderc nei vuolo un 
ennesiini) ultimatum alle 
forzc della resistenza pa-
lestinosc e infrangcrsi 
nuovi tenlativi di schiac-
ciarc militai'mentp questa 
ultima, Hussein ha ordi-
uato alle sue truppc di 
I 'csire i cninbaltinii'iui ,i par 
tire dalle l« < pccetlo ehe lie] 
I'l'onli'ggiare fonti di fnoco die 
(iitacnlano i loro doven HUM 
tiilciri ». II Comitidlo centrale 
p.ile.stinese, die poehe ore pri 
ma aveva sprezzantemente 
risjnnto iin'inlimazione dl re-
sa del generale Majali. ha 
reso nolo subito dopo che ! 
jeddayin eonfinneranno a com-
battere lino allti liquklazione 
dei ^ fantocci doirimpenfl 
hsmo ». « L'agente imperiali
st,! Majali — dichiarava il Co-
milalo centrale - vuole pren-
derc l'cspiro. Conoseiamo que-
sti trucchi. Majali non riusci 
rh a Lenderci imhoscatc. H 
fuoeo non cesspra lino a quan
do il regime degli agouti im
perialist! non sara stato com-
plelamcnle schiaecialo La ri-
voluzione precede sulla sua 
slrada lino alia vittoria ». 

Sfamane. radio Cairo annim 
eiava ufficialmenle che Nas
ser si era rn'olUi a Hussem e 
al leader della resistenza pa 
leslmesp \i'afat. per invitarh 
a cpssare il fuoeo immcil''ita 
mpnte p ])pr almeno !M ore. In 
un messaggio indirizzaui a 
llussiMii. Nasser sollolineavn. 
da una parte, la graviUi della 
siluazionp creatasi in Ciorda 
ma. daH'allra la necessila di 
< prigpvp una barripra di fron 
te alia eospirazione internazio 
nalp di cm i sospetli movimenli 
della VI Flotta amerieana nei 
Medlterraneo coslitiuscono un 
aspetlo >. 

«Quest/) comploltn — sog-
giungeva Nasser — mira a 
sri'iiltare i trisli avvcnimenti 
di Giordania per gmstificare 
un intervento. Se cio av\'cnis. 
se vi sarebbero lerribili con-

(Spjiiip a patina S) 

Un'altra glornata di scontri a Reggio Calabria. Un'accurata regia reazionarla appare 
sempre plu evldente dietro I tumull i di piazza. Anche oggi dlsordini nei pressl del porto, 
dell'autostrada e in piazza del Duomo. In questa siluazione II ministro degli Interni Restivo 
che e intervenuto alia commissione Intern! della Camera convocata su iniziativa del PCI 
ha mantenuto un grave sllenzio sulle responsabilita e le scelte politlche A nomc dei 
comunisti Ingrao ha chiesto I'adozlone di mfsure urgentl e resolutive: la modifica del 

«decretone» con I'lnserimento di orientamenti nuovi per la Calabria e II Mezzogiomo, 
I'enlrata in funzione della Rcglone calabrese, la lolta alle central! di estrema destra. I 
maggiori esponenti del quadripartito hanno dlsertato la rlunlone o hanno preferito tacer«, 
mentre Colombo ha ricevulo i rappresentanti del centro-sinistra calabrese, discrimlnaiido 
I partlt i di sinistra. Domani, In concornitanza con i funerali dl Angelo Campanella, si 
svolgera a Reggio Calabria uno sciopero unitario CGIL, CISL e UIL di mezz'ora. A PAG. 4 

A GENOVA, UN GIOVANE GRECO PERSEGUITATO 

DA ALLE FIAMME E MUOR 
«Ho subito anni di violenza» 

Una lettera al padre: bacia la nostra terra per me - Gli era stato ordinato di rientrare in 
patria - Una nobile dichiarazione di Andrea Papandreu - Spie di Atene agiscono in Italia? 

COMUNOTO DELLA DIREZIONE DEL PCI 

SEI PUNTI 
DEI COMUNISTI 
PER LA RA/JICALE 
MODIFICA 
DEL DECRETONE 
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Dalla nostra redazione 
GENOVA, 1!) 

Un ray.t^zo di 22 anni, uno 
stuctentc ^reeo di Corfu, si o 
ucciso l)i'uoiand«si vivo nella 
pid7?a chi' poita il noinc di 
Ciiaconio Maltcotii. K' acc.i-
dulo quosla nolle poeu prima 
delle luJ; alle tie e quindiei 
lo sludeiuo, Cosunlino Geor 
g\kis, era gia in sal a di n.i-
nima/jone nell'ospedale di San 
Marl mo, ma le sue rondizioni 
eutno duspciate aveva ustiom 
di primo, seeondo e leivo gra-
do -su Kitla la superfie.e cor-
porea, novo oie dopo verso 
me?70giorno, la Uemenda a^o-
nia del raj>a/vo ei 1 inula. 

Peiehe l'ha r.Uto^ Coslanti-
no ha 1 i.seiato que^ia letteia. 
1 inU'aci .ata da un amieo nei 
l'abita/,] )iio di via Fr.Helli Ca-
nalo 10 T>: «Caro papa, per-
donanu queslo alio senza 
pianiieri'. Tuo livM ) non e un 
eioe I ' una per >ona come 
un'allra foise eoi un po' dl 
j)aina 11 piu. B.ici i la nostra 
terra p ir me. Doj o tie anni 
di violcn/a non t ; la faccio 
piii. Ncn voglio c 19 voi per 

eausa delle mie a^ioni corriale 
dei riseln ed 10 non posso fare 
a mono di pensaie e afiire co
me una persona libera. Ti 
serivo in itahano per far inte-
ressare subito f AI 111 al nostro 
pro))lema. Viva la democra 
/ia, abbasso i luanni! La no
stra lerru, ehe ha parlor.to li 
hlieila, annieuteia la tirannia. 
Se potete perdonatomi. Tuo 
Costanimo ». 

Quando il iaga//o si e eo-
sparso il rovpo eon una lalla 
di benzma, appior mdosi poi 
il fuoco, la eitla eia deserta. 
I/h»nno visto quatlro neltur 
bini: a\eva Rli abili in Hani 
me e [jndava « Viva la Gie-
eia hbeia1 » Cereava di fusRi-
le, nfiut \\;\ di laseiarsi soe-
eortcie. Poi finahnenle fill uo-
nnni sono iluseili a ra{> îun-
fterlo e a ReftaiRli addosso 
dei saeeni per soffoeare le 
fiamme. Poehi Islanti dopo 
un'aufo dtM earabmieii I5* par-
tila a tutta velocila verso l'o-
Kpedaie <U San Martlno, ma 
era uim.u troppo tardl per 

Mavio Michelini 
(Segiw in ultima pagina) 

a cavallo 
JVoi smmo sempre, con-
L ' tenh di apprentice che 
gh sport do ncchi, il golf, 
per esempio, o la vela o 
il tennis o I'pquttazionc (e 
gU altri di cui non cono
seiamo neanche il nomc) 
praticati soltanto da cln e 
fornilo di molti soldi, pos-
sono dtveniare o vutglio 
ancora van no dwciitando, 
come si dice, « popolari », 
accessibili. cioe, anche ai 
meno abbienli Ci fa pia-
cere apprenderlo anche 
perche le notizic di quafo 
genere mandano wqieta-
'mente in tuioie i siqnon 
e not, personalmentc, co
me /o.se abbiamo gia del-
to in alfia occasione non 
swmo soltanto per il be-
nesseje della classe lavo-
latrtce, ma anclw pei il 
male.iwie di quella }iadro-
nale 11 un contomo che 
a vuole 

Cio pretnaso sapcie che 
V equitaaione, nieniemeno, 
pott ebbe diventaie uno 
spoit f« pnpoloie » ' (V lo 
as^icwara. non senza qual-
die dubbio il « Coi i toe 
della Scia » di ten, sul 
quale abbiamo andic letto 
le taiitle pinticate da un 
centto ippico <h Milano 
a cut il qiornale si c ri-
vol)o pei ai ere notrie in 
proposilo i .son del cen-
ho che non abbuino an 
cora compuilo i is anni. 
gli junioies, paqano pei 
un'ora at equUacione 2500 
lire. I non sot, 2X00 Oil 
inferior) ai IS anni che 
voglwno farsi son dehbo-

no versare 30 mila lire ah 
Vanno. A queslo punto si 
legge; « ... gli adulti hanno 
altre tanffen E' veto, e 
siccome i dirigenti del een^ 
tra si vantan'o rfi annavc-
rare anche degli operai o 
dei figli di operai tra i 
loro soci con I'aria dl rim-
proverare tutti gli altri 
operai, non soci, di non 
saper metteie da parte i 
soldi necessafi per anda-
re a cavallo siamo qui a 
dar loro rayione- un ape-
raio nostio amico, un ri-
sixirimatare, ha fatlo una 
ara di cavcllo. a tarifta 
pet adulh, re! '6(. e ades-
so ha gia in vista la pros-
sima ota cie laia. sem
pre a tanfti nei '73 Di
ce che quc^to sport gli 
la tnolto bei e e soprattut-
to lo dislia, 

I dubbi, andati dubbi, 
suU'entita (ei costi del-
1 equitazione sono tutti del 
<.< Coiriere ». lo riconoscia-
mo onestanwiite. I signon 
del centia ppico, nivece, 
non mostra\o perplessitd: 
>< Dopo lulto — dieono — 
un'ora a cavallo costa 
quanto una sovata al ci
nema eon la ra^a-va». 
Eceo una consideratione. 
die eta jat^c stuqgtta ai 
qiovani opoai, at quail 
(irfc.sMi per nmanoa* de-
tinitivamctitc cannnti dat 
cotttianto, icsta una sola 
cosa da appuiurc se du-
unite I'ora rft cquitazia-
ne .M pud hactarc tl oo> 
vallo. 

Fortobraccl» 


