
l ' U n i t d / martedl 5 gennaio 1971 PAG. 7 / inctiieste 
SEISETTIMANE NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE! 

la amine 'Verde i i tutte le staojoni 
Novemila famiglie, quarantamila abitanti, quarantamila « mu » di terra alia periferia di Peehino - In 1300 serre si produce verdura in ogni 
mese dell'anno - Incontro con la vice-responsabiie del comitato rivoluzionario - II «voto» collettivo per stabilire il rendimento - La lezione 
di storia e di agronomic del vecchio contadino - Nei centri sanifari lavorano i « medici dai piedi nudi » - II collegamento con i grandi ospedali 

II 

Di ritorno dalla Cina 
PECHINO, gennaio 

Novemila famiglie, quaranta
mila abitanti, quarantamila 
mu di terra (IS mu formano 
un ettaro): e la «Comune po 
polare» del «Verde in ogni 
stagione» alia periferia ove'.t 
di Pechlno, E' domenica, ma 
nella Comune si lavoin. In 
Cina il riposo, sia nelle fab-
briche sla nelle Comuni. sia 
negli ufflci. sia nei nsgo/J vie-
ne stabillto a turno nei dit-
ferenti giorni deila settimaria. 
Ci6 vuol dire che l'attivita 
produttiva non si ferma mai 

Attraversiamo alcuni quar-
tieri popolarl della }.erhVm. 
Le case costruite dopo la libe-
razione appalono non molto 
grandi, ma, almeno a quanto 
si pub giudicare dall'esterno, 
funzionali. Vi e anche un evi-
dente miglioramento in quelle 
costruite negli anni plu recen-
ti: plu spazio e piu verde tra 
una casa e l'altra. Niente palaz-
2i altissimi e concentrati in 
poco spazio. Le case di abita-
zione hanno in genere non 
piu di quattro o cinque piani. 

Spesso si incontrano gruppi 
di uominl e di donne che van-
no in corteo ad addestrarsl 
all'uso delle armi: sono i re-
parti della milizia popolare dl 
quartiere. Sono reparti auto-
sufficienti ma, credo, collegati 
l'uno all'altro e a un organi-
smo centrale. II principio ge
nerate, comunque. e che ogni 
unlta collettiva deve essere in 
grado di difendersl da se in 
caso di guerra. 

Alia Comune siamo ricevutl 
da un gruppo di compagni 
guidati da una donna sui qua-
rantacinque anni. E' lei che 
c'informa sulla situaziune del
la Comune: e viceresponsabile 
del comitato rivoluzionario. 
Le sue informazioni e le rispo-
ste alle nostre domande sono 
precise, rapide, La Comune e 
stata fondata nei '58 riunendo 
una serie dl piccoli villaggi di 
contadini poveri o mediamen-
te poveri gia raggruppati 
in cooperative di produzione. 
Si chiama del « Verde in ogni 
stagione» perche grazie alle 
sue 1300 serre e In grado di 
produrre ogni sorta di ver
dura in ogni mese dell'anno. 
Al momento della liberazione 
su questa terra non vi era 
praticamente nulla. L'agricol-
tura era assai stentata e la 
produzione estremamente bas-
sa. Adesso (mi si dice) il 98 
per cento della terra coltivata 
e irrigata, la Comune possie-
de venti trattori grandi e ses-
santa piccoli, 44 camions, una 
officina di riparazione delle 
grandi macchine agricole e di 
costruzioni dl altre piii piccole, 
una piccola miniera di car-
bone, scuole elementari e me-
die, un piccolo ospedale cen
trale abbastanza bene attrez-
zato e dodici centri di assi-
stenza sanitaria. 

Produzione 
raddoppiata 

Tutto questo, ci dice la com-
pagna, e il frutto dell'accu-
mulazione durante i dodici 
anni trascorsi dal 1938. Rispet-
to a prima della fondazione 
della Comune, la produzione 
e raddoppiata. In piu la Co
mune alleva circa 1300 maiali 
e 20 mila anatre. La rivolu-
zione culturale. qui, ha por-
tato, dice sempre la compa-
gna a una trasformazione pro
funda della struttura del po-
tere e del sistema delle remu-
neraziom. Ma — aggiunge — il 
risultato piu importante e co-
stituito dall'elevamento della 
coscienza di classe e della pre-
parazione politica dei suoi 
membri. Attraverso m forma-
sione del comitato rivoluzio
nario basato sulla triplice unio-
ne dl rappresentanti della mi
lizia popolare. dei quadri rive-
luzionari e delle masse rivolu-
zionarie 11 potere e diventato 
— secondo le parole della no
stra accompagnatrice — «un 
potere democratico scatunto 
direttamente dalle masse* Vi 
e un comitato rivoluzionario 
della Comune e tanti comititi 
rivoluzionart quante sono le 
brigate di produzione in cui 
la Comune si divide. I grup
pi di produzione, invece. so
no diretti da un organismo 
piu ristretto, anch'esso eletto 
dal membri di ogni gruppo. 

La prima misura adottata 
dai comitati rivoluzionari sor-
ti dalla rivoluzione culturale 
e stata quella che 1 compagni 
chiamano l'aboliziono degli in-
centivi materiali. Cid e stato 
fatto — mi si dice — dopo 
una larga e profonda dlscus-
tione tra le masse, dlscussio-
ne che ha posto in primo pia
no la coscienza di lavorare per 
la collettivita e per la rivolu
zione e non per il benessere 
individuale. I compagni af-
fermano che la misura e stata 
accettata con entuslasmo dal
le masse il che, aggiungono. 
e una prova dell'elevamento 
della loro coscienza di classe 
e del loro spirito rivoluziona
rio. La decisione di abolire 
gll Incentlvi materiali si e ac-
compagnata a una modifica-
zione radlcale del sistema del
le remunerazioni sia in natura, 
doe in prodottl della Comune. 
sia in denaro. 

Prima della rivoluzione cul
turale. la remunerazione era 
stabllita da un «voto» che 
il capo brigata. nominato dal-
l'alto. attrlbuiva giomalmente 
a ogni slngolo membro della 
kjrigata sulla base della quanti
ty del suo lavoro. In questo 
modo — spiegano i compa
gni — chl si ammazzava di 
lavoro guadagnava dl piu sui-
I i base di una asplrazione a 

vivere individualmente me-
glio. Adesso e molto diverso. 
Prima di tutto il capo bri
gata responsabile della valuta-
zione del lavoro viene eletto 
dai membri della brigata e 
non nominato daU'alto. In se
condo luogo il « voto », in que
sta Comune, viene dato non 
giomalmente ma mensilmen-
te e non solo sulla base della 
quantity ma anche sulla base 
della qualith del lavoro ovolto 
e soprattutto sulla base della 
preparazlone politica del sln
golo contadino. In terzo luogo 
si vanno sperimentando forme 
dl attrlbuzione volontarla del 
« voto », che viene po} sancito 
attraverso una dlscusslone col
lettiva del membri della bri
gata. 

La «triplice 
unione » 

Significato di tutto questo: 
I compagni dicono che prima 
della rivoluzione culturale 
moltl lavoravano per guada-
gnare, mentre adesso tutti la
vorano per la rivoluzione e 
per promuovere la produzio
ne nella quantlta e nella qua
nta. II risultato e che la pro-
duzione e aumentata in misu
ra forse non spettacolare ma 
assal sensibile. In piu — e que-
sto e a giudizio del compa
gni molto piii importante — i 
membri della Comune hanno 
compluto un grande passo a-
vanti nella formazione dello 
spirito collettivo e della co
scienza rivoluzionaria. 

Ma quelle che abbiamo rias-
sunto non sono state le sole 
trasformazionl adottate nella 
Comune attraverso la rivolu
zione culturale. Altre, e sono 
quelle che mi hanno maggior-
mente colpito, riguardano la 
scuola e 1 centri di assisten-
za sanitaria. Avevo letto, pri
ma di venire in Cina, che nelle 
campagne cinesi la direzlone 
delle scuole era stata assunta 
dai contadini poveri e che una 
delle direttive del presidente 
Mao, sempre durante la rivo
luzione culturale, e stata quel
la dl spostare il centro della 
sanita dalle citta alle cam
pagne. 

Cercherb di descrivere ades
so quel che ho visto a que
sto proposito nella Comune 
del «Verde in ogni stagio-
ne ». Siamo entrati in un'aula 
della scuola elementare. Die-
tro la cattedra, in piedi. con 
alle spalle una lavagna, vi era 
un contadino sui settanta 
anni. Accanto a lul una mae-
stra di una ventina d'anni. 
Di fronte, una trentina dl ra-
gazzi seduti dietro ai banchi. 
II vecchio contadino ci ha spie-
gato che stava dando una le
zione. Argomento: la vita del 
contadini poveri nella vecchia 
Cina di prima della liberazio
ne. ct I ragazzi — mi dice — 
devono sapere cos'era la vita 
di prima. E devono conoscer-
la non attraverso 1 libri ma 
attraverso il racconto di co
lon) che la hanno vissuta e 
subita. Ci5 e molto impor
tante per far cornprendere lo
ro quel che la Cina deve al 
presidente Mao e al Partito 
comunista cinese ». Dopo que
sta lezione ne terra un'altra 
sulla coltivazione dei cavoli e 
delle carote 

Si tratta di un contadino 
che ha imparato a leggere sol-
tanto dopo la liberazione. La 
maestra che gll e a fianco lo 
aiuta a trascrivere sulla lava
gna le cose che, tra quelle che 

In Francia 

L'insegnante 
divorzioto 
al bando 

* PARIGl. 4. 
La spregmdicata Francia 

a \olte contraddice la sua 
fama. attraverso.fatti di cro-
naca che sembrano nsalire 
a un'altra epoch e a un 
costume ormai superato. A 
Quimperle. non sono an-
cora finite le vicissitudini 
dell'insegnante Michelle Bru-
nou. che qualche tempo fa 
venne alhrntanata dal suo 
lavoro con la inconcepibile 
motivanone < divorziata >. 

Dopo che il tnbunale ha 
cancellato la c sentenza > 
delle autonta scolastiche. !a 
professoressa e tornata .en 
a scuola accompagrvata da 
uo funz.onano di polizia. ma 
non ha pouito tenere le
zione. Le studentesse — ra-
gazze dai sedici ai diciotto 
anni — sono uscite dalla 
classe. dopo averle conse-
gnato una lettera dei geni-
tori in cui si afferma che 
per le loro figlie e preferi-
bile rinsegnamento della 
suppVente. 

A Medreae, piccolo villag-
gio bretone, un'altra inse-
gnante, Annik Araujo. e tor
nata a sua vo'.ta al lavoro: 
era stata sospesa perche in 
attesa di un bimbo senxa 
essere sposata. II provvedi-
torato della regiooe ha in-
fatU annullato la decisione 
del direttore della scuola, 
preferendo attenersi. nei 
giudizio. al rendimento di-
dattico della professoresM. 

dice, vanno esemplificate per 
essere meglio assimilate. «La-
voriamo —ci dice il vecchio 
contadino — sulla base di 
una triplice unione: contadini 
poveri, maestri, alunni». Guar-
do i libri dl testo: riguardano 
prima di tutto 11 marxismo 
e 11 penslero di Mao Tse Tung, 
poi tutto quello che un ragazzo 
delle elementari deve appren-
dere, ivi compresi naturalmen-
te 1 caratterl latinl che ven-
gono insegnati assleme a quel-
11 cinesi in tutte le scuole ele
mentari del paese. Ma niente 
viene insegnato in modo mec-
canico o mnemonico. Tutto 
e legato alia pratica, alia vita. 

Gli alunnl delle scuole ele
mentari e dl quelle medie par-
tecipano attlvamente, a se-
conda della loro possibilita, 
al lavoro manuale. Quanto a 
coloro che andranno all'Unl-
verslta, saranno I membri del
la Comune a sceglierli sulla 
base di tre criterl fondamen-
tali: la fedelta dell'aspirante 
studente universltario al pre
sidente Mao e al Partito co
munista cinese, il suo atteg-
giamento verso II lavoro, 1 bl-
sogni della Comune. Ecco, 
dunque, come avviene la «se-
lezione» nella campagne ci
nesi. Ma questa non e che la 
prima delle «selezioni». Duran
te gli anni deH'Universlta la se-
lezione continua sulla base de
gli stessl criterl. E all'uscita 
daU'universita sara lo Stato a 
decldere la utilizzazione. 

Ecco uno del centri sani-
tari della Comune. Vi sono 
una decina di giovanl, ragazzi 
e ragazze, che non sono usclti 
dalle universita. Sono, come si 
dice in Cina, « medici dai pie
di nudi». cioe medici che la
vorano come il popolo e con 
il popolo. Vengono in genere 
dalla citta ma ve ne sono an
che di quelli formati dalla Co
mune. Hanno frequentato un 
corso rapido di medicina e dl 
piccola chirurgia, che II ha po-
sti in grado di curare e di 
guarire tutta una serie di ma-
lattie semplici e diffuse. I cen
tri sanitar' sono aperti venti-
quattro ore su ventiquattro. 
Ci6 significa che ogni mem
bro della Comune pub essere 
curato in ogni ora del giorno, 
in tutta la Cina. I «medici 
dai piedi nudi» lavorano con 
grande spirito di sacrificio. 
A turno partecipano al lavoro 
manuale della Comune. I loro 
centri sanitari sono autosuf-
ficienti. Molti di questi me
dici hanno infatti ncevuto le-
zioni di farmaceutica e sono 
percib in grado si fabbricare 
essi stessi molte medicine rac-
cogliendo o coltivando le er-
be necessarie. Tutte le fonti 
della vecchia medicina cinese 
vengono studiate e applicate. 

Esigenze 
di fondo 

In questa, come in molte 
altre cose, si utilizza la tra-
dizione dell'esercito popolare 
di liberazione che ha formato 
i suoi propri medici in un 
tempo in cui esso non era 
che un esercito partigiano che 
doveva curare 1 suoi propri 
membri e contadini delle 
zone che andava liberando. 
L'agopuntura tiene uno dei 
prirni posti In questa risco-
perta delle vecchie fonti della 
medicina cinese. Ma sarebbe 
errato — mi dicono — rite-
nere che si tratti di un puro 
e semplice ritorno al passato. 
In realta i cinesi lavorano 
nei senso di combinare la me
dicina tradizionale e quella 
moderna, anche occidentale. 

Ne bisogna credere che que
sti «medici dai piedi nudi » 
rimangano isolati nelle cam
pagne e che il loro livello di 
conoscenze si ferml a cib che 
hanno appreso durante i rapi-
di corsi di formazione. Tutti 
i medici cinesi usciti dalla 
Universita e che lavorano nei 
grandi ospedali vanno — ml si 
fa osservare — a turno nelle 
campagne per lavorare con 1 
contadini. E non un giorno alia 
settimana ma per period! che 
possono durare un anno o 
due. Una parte del loro lavoro 
e costltuito daU'aggiomamen-
to dei cmedici dai piedi nudi*. 
Quest! ultimi ricevono cosl in-
dicazioni sui metodi di cura 
adottati nei grandi ospedali. 
E a loro volta comunicano 
ai medici dei grandi ospedali i 
risultati delle loro ricerche e 
delle loro esperienze pratlche. 

E' un aspetto della ralta ci
nese niente affatto trascura-
bile. Esso soddlsfa alcune esi
genze che mi sembrano fon-
damentali per un paese come 
la Cina. Prima di tutto garan-
tire l'assistenza medica pronta 
ed efficace a tutti i contadi
ni cinesi; in secondo luogo 
rendere le Comuni autosuffi-
cientl anche dal punto di vi
sta sanltario; in terzo luogo 
creare un grande numero di 
persone capaci di apprendere 
e di pratienre la medicina as
sleme alia coltivazione del riso, 
del grano, del cotone, dei ca
voli e di ogni altro prodotto 
che la terra pub dare. In quar
to luogo, inline, esso risponde 
alia esigenza generate dl aboli
re ogni formazione speciall-
stica astratta, staccata dalla 
vita e dal lavoro delle masse. 
Da libra a libra — dicono 1 
cinesi — non si impara nien
te. Dalla pratica al libra e dal 
libra alia pratica, contempo-
raneamente: ecco 11 principio 
che la rivoluzione culturale 
sembra aver lntrodotto e ge-
neralizzato. 

Alberto Jacoviello 

Arreslafi quattro pregiudicati armati 

DALLA SICILIA 
AL VENETO PER 

UN REGOLAMENTO ? 
Erano a bordo di due auto rubate, con 
targhe truccate — Avrebbero dovuto 
agire su commissione di un mandante 

I ragazzi della Comune « Verde in tutte le stagioni > con il compagno Alberto Jacoviello e Maria Antonietta Macciocchi 

TREVISO. 4. 
La magistratura sta inda-

gando su quattro pregiudicati 
palermitani arrestati a Castel-
franco Veneto il 28 novembre 
scorso. Quella mattina i quat
tro. Salvatore Lo Presti. Gae-
tano Fidanzati. Salvatore Riz-
zuto e Giuseppe Gaieazzi. ar
mati di pistola e di fucili a 
canne mozze. a bordo di due 
automobili rubate. alle quili 
erano state cambiate le tar
ghe, furono sorpresi dai ca-
rabinieri. Scoperti. gettarono 
le armi. ma inutilmente. Ar
restati, diedero false genera
lity. scambiandosi ripetuta-
mente i nomi. 

Per giungere alia esatta 
identiiicazione dei quattro, fu 
necessaria la venuta da Pa
lermo del comandante del nu-
cleo investigativo dei carabi-
nieri. capitano Russo. L'uffi-
ciale deH'arma non ebbe dub-
bi nei riconoscerli: j quattro 
erano noti pregiudicati. 

Che cosa erano venuti a fa
re dalla Sicilia al Veneto i 
quattro? A Castelfranco era 
stato confinato Giuseppe Sir-
chia. guardia del corpo assie-
me a Giuseppe Gambino di 
Michele Cavataio. ucciso il 10 
dicembre del '69 nella spara-
toria di via Lazio, nei capo-
luogo siciliano. I due erano 
stati accusati di aver tenta-
to di uccidere Salvatore Ca-
rollo nei 1158. Scarcerati. ven-
nero di nuovo arrestati nei '63 
dopo la strage di Ciaculli. 

D Gambino e il Cavataio, 
sospettati di appartenere al
ia < cosca J> mafiosa di Pietro 

TorreUi. condannato a venti-
sette anni per duplice omici-
dio (ona e confinato ad Abano 
Terme in provincia di Pado-
va) furono denunciati come 
implicati nell' assassinio dd 
Giuseppe Bologna, avvenuto a 
Palermo nei marzo del '69. 
Non si trovarono prove sicu-
re e i due tornarono in H-
berta. 

La spedizione dei quattro 
pregiudicati nei Veneto viene 
messa in relazione con la pre-
senza a Castelfranco del ma-
fioso Sirca. Questi avrebbe 
fatto uno « sgarbo > a qualcu-
no e questo qualcuno avreb
be incaricato i quattro per 
il « regolamento dei conti ». 
Per ora i quattro pregiudicati 
siciliani sono stati arrestati 
e denunciati per detenzione di 
armi. falso in patente, S03ti-
tuzione di persona, declinazio-
ne di false generalita. furto 
di auto e associazione per de-
linquere. 

Le indagini dal procura
t o r della Repubblica dottor 
Bianco sono passate al giu-
dice istruttore. dottor Stlz. 
Sirchia e gia stato interroga
tor naturalmente non ha par-
lato. La magistratura sta cer-
cando le prove per dimostra-
re l'appartenenza dei quattro 
a una cosca mafiosa. e la lo
ro intenzione di far fuori il 
Sirchia. su commissione di un 
mandante. ancora da scopri-
re. Sulla implicazione dei quat
tro nella strage di via Lazio 
a Palermo — ha detto un ma
gistrate trevigiano — non ci 
sono elementi tali per colle-
gare il fatto all'altro. 

Forsennata attivita delle brigate della polizia politico-sociale in Spagna 

I falangisti minacciano di morte 
gli awocati difensori dei baschi 

Lettere anonime alia madre del difensore di Izko - Si sa che sono state redatte nella sede della polizia dove furono praticate le torture ai pa-
trioti - II commissario che organizza i «pistoleros» della Falange - Aggre ssioni contro cattolici e sacerdoti che prendono posizione contro il regime 

Xavier Izco (foto in alto). Jetk Maria Dorrensoro • Joaquin Gorostldi (in basso, da sinistra 
a destra) dittro la ret* della c gabbia > nall'aula dl > Burgos, mantra ancora attandono la 

1 decisione del cotldattl gludicl mllitari . . . 

Dal noitro corrispondente 
MADRID, gennaio. 

€ Lei un giorno uscira di ca
sa e non tornera viva. Suo 
figlio Jose Antonio ha biso-
gno di una cassa da morto 
perche ha i giorni contati. Pri
ma del 1971 lei avra un figu'o 
di meno. Vogliamo altri Eche-
varrietas morti. La sua ulti
ma ora e vicina». Questo e 
il testo di uno dei biglietti 
anonimi ricevuti dalla signo-
ra Echevarrietas. madre dello 
avvocato difensore di Xabier 
Izko. 

Per capire meglio il signifi
cato di quel < vogliamo altri 
Echevarrietas morti» si de
ve sapere che un fratello del-
1'awocato. giovane militante 

I dell'ETA. fu ucciso a fucilate 
dalla Guardia civile in una 
strada della provincia di Gui-
puzcoa, circa un anno fa. L'av-
vocato difensore di Izko sof-
fre di una paralisi. che non gli 
ha impedito di assolvere con 
dignita e valentia al suo inca-
rico di difendere il principa-
le imputato del processo di 
Burgos. 

I fofilietti anonimi. lo si sa 
da fonte pienamente attendi-
bile, sono stati redatti nella 
Jefatura della Policia politi
co - social di San Sebastia-
no; quella stessa Jefatura nel
la cui sede furono praticate 
le mostruose torture denun 
ciate al processo militare. 

Le brigate della PoUcia po
litico - social sono dirette da 
individui formati negli ultimi 
venti anni, reclutati a suo 
tempo nella Falange. Di un fa-
scismo primiu'vo, senza scru-
poli di alcun genere. hanno 
torluralo quanuo erano sem
plici agenti e torturano ora 
che sono dirigenti. Sanno di 
essere conosciuti e odiati. Le 
loro brigate non sono un cor
po di investigazione polizie-
sca. Sono una istituzione di 
repressione politica- Si spie-
ga cosl che essi figurino tra 
i piu rabbiosi sostenitori del 
fascismo oltranzista. Proprio 
uno di loro, Melitdn Manza-
nas, ucciso a fucilate a Irun 
il 2 agosto del 1968, era il 
prototipo del commissario ca
po della Pofirico-social. Ne
gli anni immediatamente sue-
cessivi alia fine della guerra 
aveva ucciso a colpi di pisto
la decine di c rossi»: il suo 
posto di polizia in «zona di 
frontiers > con la Francia gli 
aveva permesso di negoziare 
con la Gestapo la consegna a 
quest'ultima di non pochi e-
brei cbe cercavano rifugio in 
Spagna; successivamente, ne
gli anni dello «imborghesi-

mento > dei falangisti, < nego-
zid > con locali notturni, po-
striboli e case da gioco. 

Un commissario capo della 
PoHfico - social sta spiegan-
do in queste settimane a Ma
drid una intensa attivita. II 
suo nome 6 Yague. Fu uno 
dei poliziotti che «interroga-
rono e defenestrarono nella 
sede della direzione generate 
della Seguridad il dirigente co
munista Julian Grimau. E' un 
altro degli individui che non 
ha avvenire se non sono al 
potere gli oltranzisti del fasci
smo, data la lunga lista di cri-
mini, torture e abusi di cui si 
e reso responsabile. Lo scor
so 18 dicembre lo si vide su 
un'automobile della brigada 
dirigere la mobilitazione di e-
lementi fascisti che inquadra-
vano la manifestazione <spon-
tanea > della Plaza de Orien-
te. Coloro che hanno intercet-
tato le comunicazioni scam-
biate per radio tra gli agenti 
hanno notato l'insistenza con 
cui controllava i nomi delle 
c personalita > del regime che 
facevano atto di presenza sui 
balcone del palazzo reale. die
tro il Caudillo e il principe 
Juan Carlos. Sicuramente ha 
preparato una lista degii as-
senti. • 

Questo stesso Yague 6 l'or-
ganizzatore dei cosidetti «guer-
riglieri di Cristo re », versio-
ne moderna delle vecchie ban-
de di pistoleros falangisti. Ya
gue Ii utilizza per aggredire 
gli studenti alia Citta univer-
sitaria. Naturalmente non agi-
scono mai se non sono pro-
tetti dagli agenti titolari della 

brigada e da distaccamenti 
della polizia armata. Cosi, la 
rnaggior parte delle volte han
no dovuto affrettarsi a spari-
re perche presi a schiaffi e a 
sassate dagli studenti. 

Da alcuni mesi la direzione 
generate della Seguridad sta 
mandando i suoi cristeros a 
Barcellona, soprattutto per ag
gredire i sacerdoti e i militan-
ti cattolici che prendono po
sizione insieme al popolo. Una 
delle loro ulu'me imprese la 
perpetrarono lo scorso 22 a 
Bilbao, dove, armati di pisto
le e di catene, assalirono e fe-
rirono i sacerdoti don Emilio 
Iturriaran e il suo coadiuto-
re, don Jesus Garay. 

Nei momento in cui, accer-
chiato e vituperato da ogni 
parte, il regime di Franco per-
de la cappa « europeista > del
la quale, con tanta fatica, lo 
era venuto ricoprendo VOpus 
dei, riappaiono alia luce del 
giorno i tratti piu ripugnan-
ti del fascismo: le bande di pi
stoleros e le brigate di tortu-
ratori. 

Ricordate il quadro di Go
ya che si in ti tola: « Que tal? » 
Una vecchia decrepita, sden-
tata, dalla pelle secca e rugo-
sa, si contempla nello spec-
chio che una repugnante Ce-
lestina le tende. Dietro di lei 
il tempo impugna una sou-
pa. Dietro Franco e la sua ce-
lestinesca Falange • polizia, 
non e il tempo ma la nuova 
Spagna che lascia cadere una 
sua implacabile scopa. 

f . in. 

A Hanau, nella RFT 

# Incident! razziali 
in una caserma USA 

HANAU (Germania occidentale), 4. 
La morte, in circostanze che non e stato possibue accertare, di 

un soldato negro in forza presso la 3. diviskme corazzata ame-
rioana. di stanza in Germania. ha provocato domenica una serie 
di incident! razziali, culminati con il pestaggio di un capitano c 
di un sottufficiale, ambedue bianchi, da parte di una quarantina 
di soldati negri. 

n grave episodio e awenuto alia caserma Hessenhomburg di 
Hanau. 

II comando americano ha affermato che il soldato. Martin 
Powell, di 18 anni, e caduto accidentalmente dalle scale della ca
serma sabato scorso ed e morto 12 ore dopo il ncovero in ospe
dale. 

Ieri mattina alcuni commilitoni del Powell si recavano all'uf-
ficio del comandante della compagnia «D» del 23. battagbone di 
genieri, presso il quale era in forza il defunto, chiedendo di put* 
lare con 1'ufficiale. n capitano, Richard Johnston, di 24 anni. 
disse agli uomini che dovevano attendere 45 minuti prima <M po-
terlo incontrare. I soldati reagivano duramente aBe parole aal-
l'ufficiaie, piccWandolo a sangue • distruggendo mobila • aup-
pellettili. 
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