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E' cominciato a Manila il processo al pittore felle responsabile dell'attentato fallito 
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«Ho col pit o due volte Paolo Vl» 
-; • > ' ; I i 

Mendoza: volevo uccidere 
ma solo simbolicamente 
II direttore della polizia conferma - La commissione di psichiatri deve ancora decidere se l'imputato e infermo di 
mente • II pubblico ministero afferma che non c'e stato ferimento • Domanda e risposta con i giornalisti •«La lama 

sl e fermata sulla stoffa, non c'era sangue»• L'imputato dichiara di avere alio studio grandi progetti 

Da venerdi il Convegno nazionale della FGCI 

Lavoratori - studenti: 
migliaia di giovani 

logorati dalla fatica 
Al pesante sfruttamento nelle aziende fa riscontro un lavoro duro per 
conquistare un titolo di studio — II problema delle qualifiche e del-

I'orario — II rapporto fra studio e lavoro, scuola e fabbrica 

Benjamin Mendoza 

Nostro servizio 
MANILA, 4 

Paolo VI fu colpito due volte dal pittore Benjamin Mendoza y Amor, all'ae-
roporto di Manila, durante la visita di Paolo VI nelle Filippine. Lo hanno affer-
mato stamane, di fronte al tribunate di Manila, il primo testimone di accusa, 
Jolly Bugarin, direttore della polizia investigativa filippina. nel corso della prima seduta, e 
l'imputato durante un incontro con i giornalisti. II processo contro Mendoza ha avuto inizio 
oggi in un'aula gremita di persone. La commissione di tre psichiatri nominati per accertare 
le condizioni mentali dell'ac-

MANILA — Paolo VI fu colpito o no dal pugnale del pittore Mendoza? Ieri all'lnlzto del 
processo hanno dafo una risposta posltiva II direttore della polizia e lo stesso imputafo. 
Nella foto, II momonto crucial* dell'attentato: il pittore faccla a faccla con Paolo VI 

cusato non si e ancora pro-
nunciata in merito. II giudice 
Pedro Bautista ha perd rite-
nuto di poter ugualmente ini-
ziare il dibattimento. 

II magistrato e giunto a 
questa conclusione dopo aver 
interrogato l'imputato. Gli ha 
chiesto dove era nato. quanti 
anni aveva per poi passare ad 
alcune domande sulla geogra-
fia del Sud America, sui luo-
ghi dove e stato, sulla magi-
stratura boliviana. Subito do
po Bautista ha dichiarato di 
ritenere l'imputato in grado di 
affrontare il processo anche 
se cid non pregiudica mini-
mamente la possibilita per la 
commissione medica (che ba 
chiesto ancora del tempo pri
ma di decidere) di procla-
mare 1'incapacita del Mendo
za a sostenere il dibattimen
to a causa delle condizioni 
mentali. 

E' stato subito chiamato sul 
banco dei testimoni il diretto
re della polizia investigativa 
filippina. II teste ha detto alia 
corte di aver veduto Mendo
za, con addosso una tunica 
nera, awicinarsi al Papa e poi 
lanciarglisi contro. <Ho visto 
— ha detto — il coltello pun-
tato sulla parte sinistra del 
petto del Papa > precisando 
inoltre che si trovava cmol-
to vicino, circa a meno di un 
metro da Paolo VI quando si 
e verificato 1'attentato ». --

II difensore di Mendoza ha 
qujndi controinterrogato il te
ste che ha continuato ad af-
fermare di aver visto il Papa 
colpito per due volte. 
' € Volete dire — ha afferma-
to il difensore Celso Fernan
dez — che il Papa fu colpito 
due volte sulla parte sinistra 

Non e soltanto la fata I i fa a provocare la forza distruttiva della neve 

NELL' ENIGMA DELLE VALANGHE 
ANCHE GLI ERRORI DELL UOMO 

L'esperienza di Davos e i consigli di un esperto inglese - Un fenomeno naturale che si aggrava ed 
estende per colpa della speculazione turistica e degli irrazionali disboscamenti - L'oiganizzazione 
che pr t frenare Ve slavine - H racconto dell'alpinista che ha vinto due « ottomila » sull'Himalaya 

La sciagura abbattutasi 
rinverno scorso sui bambini 
di un soggiorno montano fran* 
cese di Val d'lsere e un ti-
pico esempio dell'immane for-
xa distruttiva delle valangbe. 
Le opera e le ftistallaaoni che 
I'uomo ha costrnjto neU'as-
salto ai monti — daOe di-
ghe ai trafori, daOe fumvie 
agli albergbi — hanno au> 
mentato i risdd al tempo 
stesso dei benefid. Basti pen-
sare a due catastrofl alpine 
provocate non dalla neve, che 
delle valangbe e materia pri
ma. ma da imprevidenza e 
incuria: la disastrosa frana 
di roccia precipitata sul 
Vajont e fl rovinoso stitta-
mento del gHacciaio pfccnba-
to su Mattmark. la confron-
to a questi doe cast. la va
langbe possono apparire even-
ti piu fatali. ma BOB e vera. 

Lo tliiimtia 1'oUauu volu
me edito da Zanicnefli nel-
I'ambato deDe sue ormai at-
tese "streme alpine": L'e-
nigma deUe valanghe, defl'a> 
giese Coba Fraser (Bologna 
1970. rJcuMueme Skatnta, 
pag. 236, bra 4.600). L'A. e 
diveotata uno spscadisla in 
valangbe par la sua dJaMti-
chena. tatta cootinantsa*. con 
monti a neve, a par la eape-
rienze facte in Svinera, data 
vi sono on apposito IsMtoto 
di stum" a an tamoso Oantro 
di soeccrso, a Davos. 

Nella laoalita cna 1 
di Thomas Mann 
no per i son cliaa aognan-
te. lootaao dalla term a vi
cino aU'aldila. propria B sol-
la Utmtagim tecaafofa e 1 
libro stsaso a pariaroi di api-
aa» a taaspastoae asifcaai. di 
poricolosa scuH-ftiande sulla 

neve. Infatti le valanghe son 
di casa, intomo a Davos. 
Peaxa'd. con la meticolosita 
elvetica. il turismo invemale 
in questa zona fra Engadina 
e Arlberg viene protetto dal 
ricorrente pericolo mediante 
una vasta gamma di mezzi 
e di metodi che vanno dai di-
-vieti posti sulle piste diven-
tate temporaneamente perico-
lose. agli esplosivi fatti bril-
lare per «creare> preventi-
vamente la valanga: dalle 
special! aste di sondaggio per 
fl ricupero dei corpi travol-
ti, ai terrazzamenti metallici 
a protezkme dei cigli piu sco-
scesi. Si usano perfino dei 
mortal, che ricordano le ana-
loghe postazioni anti-grancune 
nsate nel Monferrato. 

DaDe esperienze fatte con 
qoeata straordinaria organiz-
zazione enti-valanga — il Par-
seondienst — l'A. ha tratto 
I'lDteoto che corre per tutta 
1'opera: far conoscere un 
fenomeno naturale per met-
tare in grado di preveniroe 
le terrifioanU cwseguenze. 
Cos! coma per la foigore. c'e 
MatU 1 parafuhnine anche 
per la valanga, da queOa pic-
cola che qui chiamiamo « sla-
vina>.(daua radice del so-
staotzvo tedesco) a qoeUa 
fwr11**? che pud svfluppare 
ana potenza di 200 tomeOa-
te per metro quadroto. Va
langhe che. oontrariamente a 
yacchie creuenje, non nasco-
no aflatto daUa soHta palla 
o sasso ingrandrtosi rotolan-
do giu per i pendii: nessu-
na valanga rotota mai; di 
poahiasi Upo siano — a nu-
b$ o a eascata. asciutte o 
bagnata — asaa tctodano 
sempra. 

D manuale di Colin Fraser 
e dunque utilissimo per chiun-
que va d'invemo sulle Alpi. 
che per la loro oonformazio-
ne sono una zona tipica di 
valanghe, cos) come sugli 
Appennini. Ma la sua e al-
tresi una utilita pubblica. Og
gi che la montagna mnevata 
richiama crescenti folle — 
fenomero affatto soonosciuto 
oei secoU passati — le va
langhe mietono vittime non 
solo fra sciatori e scalatori. 
e non solo fra i valligiani 
che anzi da tempo immemo-
rabile hanno imparato a guar-
darsene. Le valanghe sono 
phi pericolose di ieri percbe 
molta piu gente vi si espo-
ne (e in questa invasione c'e 
gia un elemento di cturbati-
va i nei confronti deU'anv 
biente). e perche la cragion 
turistica > fa diventare fre-
quentabiU e magari abitabj-
li certi pendii e certi fondo-
valle sui quali pud invece 
incombere un pericok) per
che piu in alto essi vengo-
no percorsi da sciatori e scio-
vie. Infaie. a tutto c»6 va 
sommata 1'opera nefasta di 
disboscamento awenuta nel 
passato piu o meno recente. 
Sotto questo proTilo, una va
langa somiglia un po* a un'al-
luvione: la sua origine va 
spesso cercata in un equOi-
brio che lassu sui monti si e 
rotto con il mutamento e 
I'topoveriroento dell'ambien-
te, dovuto sia alia fuga dei 
montanari sia all'arrivo dei 
lottizzatori. Ora, il libro di 
Coan Fraser fa riflettere su 
alcune di queste cose pro-
prio prendendole sul serio, 
sens* la spavalderia di voier-

ci ansegnare a vivere... in 
pace con le valanghe. 

U editore Zanichelli com-
pleta questa strenna alpina 
"a doppietta" con il volu
me Tra zero e ottomila (Bo
logna 1970, pag. 428. L. 6.800). 
dello scalatore austriaco Kurt 
Diemberger. nolo soprattutto 
per la sua propensione verso 
le arrampicate su ghiaccio pu-
ro. ma anche e ghistamente 
per aver vinto due c ottomi
la > neHHimalaya e per ave
re attaccato poi il ChogoJisa, 
un rispettabilissimo csettemi-
la», sul quale morl accanto 
a lui. piombando giu da una 
c cornice » spazzata dalla bu-
fera. il grande Hermann Buhl. 

L'A. e passato dal mestie-
re di professore a quello di 
guida dopo aver compiuto una 
serie di hnprese spettacolari 
sulle paret5 Nord del Cervi-
no. del Gran Zebru. deH'Ei 
ger e dene Grandes Joras-
ses. e dopo aver affrontato 
scalate in Africa e Groenlan-
dia oltreche in Asia. Kurt 
Diemberger e d'aspetto fl ti-
pico eroe biondo occhi-ceru-
Ici. di stirpe germanica. Per-
tanto, pur essendo un matto 
spericolato, appartiene alia 
scuola del « rnodernisrno > al-
pinistico quanto ad aquipag-
giamonto (dal casco alle staf-
fe) ed e un bravissimo do-
cumentarista come fotografo 
e cineoperatore. Come scrit-
tore. appartiene invece alia 
nefasta acoademia del liri-
smo ottenuto per mezzo degli 
a capo e dei tre puntini; ma 
le splendide numerose imma-
gini da lui riprese risoattano 
il genera letterario, premian-
do ogm sua audacia. 

Elio Fossa 

del petto e che non rimase fe-
nto? t. 

Bugarin ha risposto di non 
sapere se Paolo VI sia rima-
sto ferito. II pubblico mini
stero ha invece affermato, a 
questo proposito, che dall'in-
chiesta condotta e risultato 
che il Pontefice non fu feri
to, altrimenti il capo di im-
putazione sarebbe stato cam-
biato. 

Lo stesso Mendoza, pur di-
chiarandosi innocente (il suo 
avvocato sostiene ancora la 
infermita di mente) ha dichia
rato nel corso di un collo-
quio con alcuni giornalisti du
rante una pausa del proces
so di aver colpito Paolo VI due 
volte. Con il consenso del suo 
avvocato e del pubblico mini
stero Mendoza — che questa 
volta e giunto in aula senza 
manette — ha sostenuto il fuo-
co di fila delle domande. II 
suo tono era pacato. non e 
caduto in clamorose contrad-
dizioni, ma alcune affermazio-
ni certo non depongono a fa-
vore della lucidita mentale. 

H pittore ha dichiarato su
bito di aver rivolto per due 
volte la punta del pugnale con
tro la gola del Pontefice ma 
che intendeva ucciderlo solo 
« simbolicamente ». Quindi ha 
ricordato che quando si av-
vicind a Paolo VI. nell'aero-
porto di Manila stringeva in 
mano « un grosso coltello dal
la lama istoriata >. c Nell'av-
vicinarmi — ha continuato — 
ho gridato abbasso la super-
stizione o qualcosa del ge-
nere». 

Sono quindi kiiziate le do
mande. 
cVi portaste vicino al Pa

pa? >: ha chiesto un gioma-
lista. Mendoza ha risposto su
bito: cSi, l'ho scrutato negli 
occhi: vi era un 80% di men-
zogna e forse un 20% di bon-
ta>. 

D. — Quanto eravate di-
stante? 
R. — A una breve distanza 
D. — Lo toccaste? 
R. — Si. credo che ebbe 

due colpi... ma leggeri. Co-
munque mi sentivo debole. 

D. — Con il coltello 
R. — Si. con il coltello... 

ma molto leggeri. 
D. — Dove? 
R. — Credo alia gola. 
D. — Lo colpiste? Vi era 

del sangue? 
R. — No, no. 
D. — Quale parte del col

tello lo toccd? 
R. — La lama colpi la stof

fa che copriva la gola del Pa
pa. Poi ha aggiunto di essere 
stato allontanato da diverse 
persone, fra cui un uomo che 
indossava una camicia di sti
le filippino che lo colpi du
ra mente. 

Alia domanda sui motivi del
l'attentato il pittore ha dato 
una lunga risposta. spesso in-
coerente. c Dato che siamo tut-
ti Iegati... > — ha cominciato 
a dire, per poi concludere. 
dopo una serie di frasi sen
za senso, c e tempo di non in-
cassare altro senza una dimo-
strazione... si... senza una di-
mostrazione >. 

D. — D vostro attentate e 
stato uns d;— ŝtrazione? O vo-
levate dawero uccidere? 

R. — Si 6 cost. 
D. — Simbolicamente o ve-

ramente? 
R. — Simbolicamente. 
D. — Simbolicamente? Non 

voievate uccidere fl Papa co
me persona? 

Dopo una pausa di una de-
cma di second! Mendoza ri-
dendo dice: c Mi mettete m 
una posizione difficile. Spero 
comunque che mi permette-
ranno di finire il mio scrit-
to». Ha poi precisato che a 
causa dei test medici cui e sta
to sottoposto non ha potuto fi
nire di scrivere una dichiara-

4 2 4 morti 
negli USA 

per Copodunno 
NEW YORK, 4. 

II bilanck) dei mora' per in-
ckJenti del traffico durante il 
weekend di Capodanno negli 
Stati Uniti e stato di 424 vit
time . D oonteggio delle vit
time era cominciato alle ore 18 
local! di graved! ed e terminato 
alia roezzanotte di ieri. 

zione in cui intendeva spie-
gare i motivi e gli scopi del
la sua azione che — ha sog-
giunto — deve essere intesa 
c come una lotta contro la 
Btregoneria r>. 

€ Sono convinto — ha con
tinuato — che abbiamo biso-
gno di qualche cambiamento. 
Ho preparato due grandissimi 
progetti... che prevedono la co-
struzione di ponti transocea
nic! e la identificazione delle 
cause dei tifoni e degli ura-
gani. Esperimenti di laborato-
rio, compresi alcuni con i bat-
teri per dimostrare le auten-
tiche sorgenti della vita illu-
streranno ancor meglio fl mio 
caso >. Per tutto questo ha di
chiarato di non essere penti-
to della sua azione. 

Su queste battute si e con-
clusa 1'intervista. II processo 
intanto e stato rinviato, dopo 
I'interrogatorio del direttore 
della polizia, al 13 gennaio per 
assenza di un testimone. Po* 
co prima il pubblico ministe
ro aveva presentato ufficial-
mente i corpi del reato: un 
pugnale ed un panno bian
co con una croce ricamata in 
oro che Mendoza avrebbe 
lanciato in aria prima dell'at
tentato. 

s. k. 

Giovani operai, studenli la
voratori, dirigenti della gio-
ventu comunista. del partito, 
del sindacato, parlamentari, 
amministratori locali e regio-
nali prenderanno parte al Con
vegno nazionale sulla condizio-
ne dei lavoratori-studenti pro-
mosso dalla Federazione gio-
vanile comunista. I lavori, che 
si svolgeranno alFIstituto di 
studi comunisti, alle Frattoc-
chie, inizieranno venerdi po-
meriggio alle ore 15.30 per con-
cludersi domenica. 

Questa iniziativa della FGCI 
assume grande rilievo non solo 
perche si svolge nel corso del 
dibattito precongressuale ma 
soprattutto perche tende a da
re organicita e continuity in 
direzione di un lavoro politico 
che investe un problema di 
sempre piu grandi e drainma-
tiche dimensioni. 

II numero dei lavoratori stu
denti nel nostro paese e anda-
to di continuo crescendo. Oggi 
— ed e un fatto nuovo rispet-
to anche ad un recente pas
sato — si assiste ad un vero 
e proprio fenomeno di massa. 
Soprattutto nelle grandi citta 
del nord. nei centri industriali 
decine di migliaia di lavora
tori devono sopportare sacri-
fici durissimi nel tentativo di 
conseguire un titolo di studio, 
di fare un passo avanti. di li-
berarsi dallo sfruttamento cui 
e sottoposta la manodopera 
giovanile nelle fabbriche, di 
sfuggire al processo di dequa-
lificazione che assume dimen
sioni sempre piu rimarchevoli. 
II giovane opera io molto spes
so entra in fabbrica come ma-
novale anche se possiede un 
titolo di studio che gli dareb 
de diritto ad un posto diverso. 
ad una qualificazione diversa. 
Si lavora in fabbrica per tante 
ore e poi, di corsa. al luogo di 
studio: spesso. lo studente-la-
voratore perde cosi una intera 
giomata. 
" Questi problem! sono stati 
discussi anche nel momento in 
cui veniva avanti la battaglia 
per il rinnovo dei contratti. 
nel corso delle grandi assem

ble opera ie che hanno prepa
rato le lotte dell'autunno. Di 
cio si e avuto un riflesso an
che in alcuni contratti ma si 
tratta di andare ancora avan
ti, di affrontare in modo nuo
vo il problema del rapporto 
fra studio e lavoro. fra scuola 
e fabbrica, di dare un contri
bute alle lotte per gli orari, 
per una nuova qualificazione 
professionale che investe tutta 
1 organizzazione del lavoro. 

La Federazionp giovanile co
munista, nel convegno che si 
aprira venerdi, intende percio 
« dare largo spazio — come e 
stato affermato su «Nuova 
Generazione» — alia discus-

sione sulla condizione specifi-
ca dei lavoratori studenti che 
analizzi lo stato del movimen-
to. gli elementi di differenzia-
zione politica al suo interno, 
le diverse realta delle sue ar-
ticolazioni locali ». Si tratta di 
aprire un dibattito sugli obiet-
tivi. le forme di lotta. le varie 
realta organizzative che « giun-
ga a definire alcune linee di 
intervento capaci di offrire un 
terreno piu avanzato per lo svi-
luppo del movimento e stimo-
lare la FGCI e le sue istanxe 
organizzative ad un confronto 
piu ravvicinato con i problemi 
e le lotte della giovane clasee 
opera ia ». 

Per iniziativa del sindacato scuola Cgll 

Intervento del ministero per 
il personale non insegnante 
Ieri maltina la segreteria nazionale del sindacato scuola aderente 

alia CGIL ha avuto un incontro a livello tecnico al ministero del 
Lavoro per far presente i gravi ritardi con cui viene data applica-
zione alia circolare sul riassetto del personale non insegnante 
che prevede il passaggio nei ruoli di coloro che ne sono fuori. 
Solo dopo un mese dalla approvazione della legge e stata infatti 
inviata ai provveditorati la circolare con le norme di applicazione. 
Molti presidi addirittura non l'hanno ancora ricevuta non mandando 
in atto le operazioni previste per il passaggio in ruolo. 

Al termine dell'incontro il ministero ha accolto la richiesta 
di emanare un comunicato stampa su tale problema di grande im-
portanza per la categoria, nel quale si afferma che * il personale 
non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione 
media, classica. scienlifica. magistrate, tecnica. profpssionale. 
artistica e il personale ausiliare addetto ai convitti nazionali. agli 
educandati femminili e ai servizi di educazione fisica. in possesso 
dei requisiti necessari. puo avvalersi dei benefici previsti dall'arti 
colo 25 della legge 28 ottobre 1970 n. 775. relativa al nassettc 
della circolare per il passaggio in ruolo. presentando la relative 
domanda al provveditore agli studi competente entro e non oltrc 
il 9 gennaio 1971. 

«Tale termine — prosegue il comunicato — e perentono. 
pena la decadenza dai benifici derivanti dalla leeee. 

tin via cautelativa dovranno presentare nuovamente domanda 
di inquadramento in ruolo gli interessati. appartenenti al perso 
nale non insegnante non di ruolo della scuola media, che l'avesse 
gia prodotta. ai sensi di precedent! disposizkmi di legge, diretta-
mente al ministero della Pubblica Istruzione. Anche per questo 
tipo di personale il termine per la presentazione delle domande ai 
Provveditorati agli Studi competenti, scadra improrogabilmente il 
9 gennaio 1971 *. 

Sta per uscire la «Fotostoria italiana 1921-1970» 

La strenna dell'Unit a 
agli abbonati del 1971 

I l prezioso regolo del nostro giornale nel 50° anniversario della fondozione 
del PCI - Oltre 400 rare fotografie di fatt i , protagonisti e preziosi document! 

E* imminente la pubbli-
cazione di cFotostoria ita
liana 1921-1970», un ma-
gnifico libro strenna che 
VUnita regala agli abbona
ti per il 1971. 

II volume, stampato su 
carta speciale dagli Edi-
torj Riuniti, e una impor-
tante iniziativa editoriale 
del PCI per il cinquante-
simo. Si tratta di un rac
conto fotografico emozio-
nante — il primo che sia 
stato fatto con questo 
impegno documentario — 
di mezzo secolo di lotte dei 
comunisti italiani. 

Oltre 400 sono Ie foto
grafie di fatti. di protago

nisti, di preziosi documenti: 
tutte molto rare o inedite. 
Le fotografie sono state 
scelte per la piu esatta ed 
efficace documentazione 
dei momenti essenziali e 
tipici della continua presen-
za rivoluzionaria del Par
tito comunista itaiiano nel
le grandi lotte dei lavora
tori per la democrazia, per 
la liberta, per il socialismo. 
U materiale fotografico e 
frutto di una paziente ri
ce rca. compiuta dai cura-
tori del libro: Gianfranco 
Berardi, Dario Micacchi 
e Dario Natoli con la col-
laborazione di Luigi Arbiz-
zani. negli archivi del-

VUnita, di Rinascila, della 
direzione e di molte federa-
zioni del partito nonche ne
gli archivi privati di nu-
merosi compagni. Wladimi-
ro Settimelli e Frida Gei-
ger hanno dato consulenza 
e collaborazione per Ie fo
tografie. La sequenza foto-
grafica attraverso mezzo 
secolo e legata da dida-
scalie essenziali che, nel-
i'informazione e nel com-
mento. lasciano sempre in 
primo piano i'immagine. 
II commento ha tenuto con-
to dei suggerimenti di la
voro del compagno Gian-
carlo Pajetta. 

La creazione grafica 

del libro e di Aldo Bat
taglia. 

In un inserto a colori so
no riprodotti documenti 
sempre piu ran della vita 
del partito: dalle tessere, 
che sono pubblicate tutte. 
ai manifest! di propaganda. 
alle cartelle di sottoscri-
zione per Ia stampa. alle 
coccarde. 

Al libro e allegato un 
rarissimo opuscolo che e 
la riproduzione in facsimile 
di un libretto edito dal PCI 
clandestino. nel 1930. par 
insegnare la redazione e 
la stampa di un giornale 
comunista. 
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La politica nel mondo a casa tua 

ABBONATI a F U l l i t a 

P.CA 
T A R I F F E 
DI ABBO-

Ni»-«ENTO 

SOSTENITORE 
7 n u m f r i 

6 n u m e r i 

5 n u m e n 
4 n u m e n 

1 n u m f r i 

30 000 
21 000 
18 COO 

15 000 

12 100 

9 350 

TO 850 

9 350 
7 850 

6 350 
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