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LONDONDERRY (Irlanda del Nord) — Reparti lnglesi $i sco ntrano con dimostrantl cattolici 

Nel ghetto cattolico di New Lodge 

Belfast: un tank britannico 
uccide una bimba di 5 anni 

Anche ieri attentat!, scontri e morti -1 giornali di Londra sottolineano 
come i soldati britannici siano impegnati non piu come« pacificatori» ma 
in funzione repressiva contro la minoranza cattoiica - Frattura nell'IRA 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 8 

La collera popolare e di 
nuovo esplosa questa sera, nel 
ghetto cattolico di New Lodge, 
a Belfast, quando un carro 
armato britannico ha investi-
to e ucciso una bambina di 
cinque anni che, insierae ai 
suoi coetanei stava rientrando 
a casa da scuola. Una folia 
impazzita dal dolore, rove-
sciava macchine e autobus, 
tornava ad alzare le barrica-
te e prendeva a lanciare sas-
si, pietre e altri « missili * 
contro i soldati. E' la sesta 
notte consecutiva di lotta nel 
quartiere. L'intervento delle 
truppe ha finora provocato 
una diecina di rnorti, un nu-
mero imprecisato di feriti e 
circa 200 arresti. 

II terrore continua nell'Ir-
landa del Nord; mentre l'eser-
cito inglese prosegue nella 
sua opera di repress ione. tut-
te le sei province settentrio-
nali sono sconvolte da atten
tat! dinamitardi, da scontri a 
fuoco e da assissinii politic!. 
La scorsa notte il cadavere 
di un giovane colpito alia mi
ca e stato spinto fuori da 
un auto lanciata a tutta velo
city presso Belfast. Pare si 

tratti di un regolamento di 
conti fra le due fazioni rivali 
deU'IRA. II capo di questa, 
Cathal Goulding, parlando a 
Dublino, ha condannato l'irre-
sponsabilita del gruppo scis
sion ista, i cosi detti < provvi-
sori», che si sono in questi 
giorni gettati alio sbaraglio 
contro 1'opinione della mag 
gioranza-

La lotta all'interno dell'or-
ganizzazione segreta sembra 
abbia dato luogo ad episodi 
di violenza. <Uno dei miei 
uomini — ha detto Goulding 
— e stato gravemente ferito 
nei giorni scorsi >. A Belfast 
l'IRA controlla il ghetto di 
Falls Road dove la situazione 
rimane relativamente calma, 
i « provvisori > comandano in-
vece nel distretto di New 
Lodge dove la battaglia si 
riaccende ogni notte con ac-
cresciuta intensita. Gli attriti 
sarebbero p\h gravi nel quar
tiere di Ballymurphy dove 
l'uno e l'altro settore del-
1'IRA cerca di stabilire la sua 
supremazia. 

Fra le duecento persone fat-
te c prigioniere > dalle truppe 
inglesi durante il week end, 
vi sono molti ragazzi sotto i 
diciotto anni. Un quattordi-

cenne l'altro giorno e rima-
sto gravemente ferito quando 
un ordigno al tritolo gli e 
scoppiato fra le mani. Bambi
ni di dieci e otto anni sono 
in prima fila durante i tumul-
ti. Due uomini sono rimasti 
uccisi a Dungannon, l'altra 
notte, quando la folia attac-
cava un reparto di polizia lo
cale (il baluardo dell'estremi-
smo protestante). Altri inci
den t e arresti sono segnalati 
a Londonderry. 

La stampa inglese scrive 
oggi che l'intera regione e 
ormai entrata in guerra: 
1'esercito britannico ha smes-
so perfino la pretesa di agire 
da < pacificatore * ed ha in
dividual U suo « nemico > nel 
cattolico chiunque esso sia. 
Infine si teme per l'incolumi-
ta del principe di Kent, cu-
gino della regina, che da 
< soldato 9 compie il suo do-
vere nelle province ribelli. 
«E* un compito a cui sono 
abituato — ha detto il per-
sonaggio reale — Ho gia avu-
to modo di conoscerlo duran
te l'emergenza a Cipro *. Se-
condo le ultime voci, l'IRA 
tenterebbe il rapimento o l'at-
tentato contro il principe. 

a. b. 

Perugia 

Cinque studenti 
iraniani del 

CISNU denunciati 
per « offese » 

alio Scia 

Cinque giovoni iraniani. ade-
renti alia USII (Associazione de-
gli studenti iraniani in Italia), 
membro del CISNU. l'associazio-
ne degli studenti democratic! ira
niani che studiano in paesi stra-
nieri. studenti presso l'Universi-
ta di Perugia, potrebbero essere 
processati nei prossimi giorni 
per «offesa al capo dello stato 
di un paese amico», cioe dello 
scia di Persia: P« offesa » con-
siste in realta nell'aver denun-
ciato all'opinione pubblica ita-
liana la repressione che il re
gime iraniano attua da anni con
tro gli studenti. i democratici 
ed i progressisti del paese. 

La denuncia, gia di per s6 gra
ve in quanto rientra nel campo 
dei « reati d'opinione » di musso-
iiniana memoria. assume un 
aspetto particolare se si tiene 
conto che la querela e stata 
sporta alia questura di Perugia 
da due falsi studenti iraniani. 
noti nell'ambiente universitario 
come agenti della polizia segre
ta persiana. la famigerata 
SAVAK. responsabile dello spio-
naggio e della persecuzione, 
morale e materiale. nei con
front! degli studenti iraniani 
aH'estero. 

In alcuni stati, come la Tur-
chia e la Grecia la SAVAK ope
ra in aperta collaborazione con 
le polizie locali; la speranza. ed 
il monito, dei democratic! italia-
ni e che tali figun non trovino 
alcun appoggio o acquiescenza 
da parte delle aulorita e degli 
organi di polizia del nostro 
paese. 

Indicate dai lavori dell'ottavo plenum del CC del POUP 

Nuove linee di sviluppo 
per la societa polacca 

Gomulka, Klizko e Jaszczuk allontanati dal Comitato centrale - Ratificata la fine di un tipo 
di gestione del potere socialista - II program ma con obiettivi a breve scadenza e quello 
con obiettivi a piu vasto respiro dovranno ora essere discussi nel partito, nelle fabbriche 

Dal nostro inviato 
VARSAVIA. 8 

Con l'altontanamento di Go
mulka, KHszko e Jaszczuk, dal 
Comitato centrale, le dimissioni 
di Kociolek e dell'ex presidente 
del sindacati Loga-Sowinski dal 
Politburo, l'ottavo Plenum ha 
ratiflcato ieri la fine di un tipo 
di gestione del potere socialista 
e di impostazione dell'economia, 
che era gia stato indicato e de-
nunciato all'indomani dei tragi-
ci fatti della costa baltica co
me la vera e profonda ragiono 
della crisi economica, politica 
e sociale in cui versava da an
ni la Polonia. Le conclusion! 
tratte ieri dal Comitato centra
le del POUP e soprattutto lo 
intervento del primo segretario 
Gierek sono la conferma del 
duro giudizio che quest'ultimo 
aveva gia espresso il 20 dicem-
bre assumendo quella carica: 
che la crisi andava crescendo 
nel paese da molti anni e che 
i fatti della costa baltica non 
erano che I'ultima tragica con-
seguenza di una politica che 
aveva indebolito e poi profon-
damente scosso i legami tra di-
rezione del partito. classe ope-
raia e gli altri strati della po-
polazione. Una crisi di fiducia 
verso la direzione del partito 
e del governo, che investiva 
non solo la societa ma lo stesso 
quadro di partito. che in prati-
ca non aveva ormai piu nulla 
da dire dinanzi alle decisioni 
autoritarie di quella specie di 
super-ufficio politico che Go
mulka, Kliszko e Jaszczuk ave-
vano costituito per forzare un 
modello politico economico, che 
si e rivelato, come ha detto 
Gierek, «in pieno contrasto con 
gli scopi primordiali dell'econo
mia socialista, con i fondamen-
tali principii della politica del 
partito e dello Stato popolare >. 

Le conclusioni cui e giunto 
l'VIII Plenum sono in pratica 
queste: da anni in Polonia non 
esisteva piu un giusto legame 
tra gli interessi immediati e di 
prospettiva delle masse lavora-
trici e l'incremento economico. 
tra quest'ultimo. cioe, e la ne
cessita di assicurare contempo-
raneamente un costante e siste-
matico aumento del tenore di 
vita. Da anni non esisteva piu 
una giusta proporzione tra le 
spese destinate all'accumulazio-
ne e quelle destinate ai consu-
mi. Negli anni sessanta. infatti. 
aveva incominciato a farsi sen-
tire e doveva poi accentuarsi 
come fenomeno costante e sem-
pre piu profondo. la tendenza a 
conseguire aumenti della pro-
duzione attraverso un abnorme 
incremento degli investimenti 
nei mezzi di produzione a tutto 
danno dei consumi, del tenore 
di vita e delle esigenze social! 
dei lavoratori. I risultati nega-
tivi di una tale politica non 
potevano che trasformarsi in 
una vera e propria crisi soprat
tutto quando negli ultimi anni 
era venuta a mancare una con-
cezione sociale ed economica a 
lunga scadenza e quando que
sta assenza di prospettiva veni-
va costantemente sostituita da 
decisioni contingent! e da sem-
pre nuovi progetti e misure 
spesso non riflettute, che non 
reggevano quindi il confronto 
con la realta. 

• Gierek e partito da questa 
analisi critica per proporre al 
partito e al paese alcune linee 
generali di un nuovo program-
ma di sviluppo che innanzitut-
to mira a rallentare la tensione 
sociale che esiste nel paese. A 

Dopo il riconoscimento della RPC, «Note di cultura» interroga 5 esponenti politic! 

Italia, Cina e coesistenza 
t * 

Galluzzi: la contraddittorieta della politica estera italiana rispecchia la sua mancata emancipazione dall'egemonia americana • Le 
dichiarazioni degli on. Granelli, Lombardi, La Malta e Galli sui temi deH'ONU, della sicurezza collettiva e il superamento dei blocchi 

Note di cultura ha interro
gate cinque uomini politici — 
il compagno Carlo Galluzzi, 
gli onn. dc Luigi Galli e Luigi 
Granelli, Riccardo Lombardi 
(PSI) e Ugo La Malfa (PRI) 
— sui problemi della politica 
estera italiana dopo il rico
noscimento della Repubblica 
Popolare Cinese. Le risposte 
appariranno sui n. 62 della n-
vista cattoiica fiorentina. di 
imminente pubblicazione. 

D riconoscimento della Re
pubblica Popolare Cinese da 
parte del governo italiano — 
arferma GALLUZZI — do-
vrebbe costituire il primo pas-
so per il riconoscimento di 
tutte le nuove realta dell'Eu 
ropa e del mondo: « Ricono-
scere la Cina e ignorare I'e-
sistenza della Corca del Nord 
del Vietnam del Nord. della 
RDT 6 non solo assiirdo. ma 
indica esitazione. mancanza di 
coraggio 

« Se I'ltalia si e decisa cosi 
tardi a nennoscere la R P C 
e perche ha accellato passi 
vamente in questi anni la v» 
litica asiatica degli USA fon 
data appunto sull'isolamenro 
della Cina popolare Oggi al 
meno sui problema dH ' n 
conoscimento" I'ltalia as 
sume una posizione auinmima 
Ma pur riconoscendo la Cina 
abbiamo votato con gli USA 
ptr 1'applicazione deH'articolo 
lft che prevede la maggioran 
za dei 2/3 per I'ammissinne 

di un nuovo stato all'ONU 
rendendo cosi impossibile I'in-
gresso della Cina. Cid getta 
un'orabra sulla reale volonta 
del governo di Roma di por-
tare avanti con coerenza una 
sua politica estera e sulla sua 
reale intenzione di esercilare 
un ruolo autonomo positivo 
nella coesistenza pacifica. 

< Non basta infatti — rile-
va Galluzzi — ricordare nel 
preambolo di mutuo riconosci
mento i 5 punti su cui la coe
sistenza puo e deve essere fon-
data. Occorre agire in concre-
to nello spirito dei 5 punti 
sopra ricordati. E oggi la que-
stione pregiudiziale. ammessa 
del resto anche da chi ha 
delle nserve sulle posiziom 
assume dalla Cina sui mag-
giori problemi mondiah. e che 
proprio la presenza della Ci
na all'ONU pud diventare un 
fattore di pace, di distensio-
ne. di sicurezza per il mondo 
intero. 

* Naturalmente. I'agire per 
fare deH'ONU un organi-
smo rappresentativo della 
realta mondiale. se pure im-
portante. non basta di per se 
a garantire I'inizio e lo svi
luppo di un processo disten-
sivo. Occorre liberare I'ONU 
dalla ipoteca americana. che 
c la causa prima non solo 
della insufficiente rappresen-
tativita della organizzazione, 
ma del suo ancora non suffi-
ciente prcstutio e della debo 

lezza della sua iniziativa e 
del suo intervento. Gli USA 
non hanno mai abbandonato 
I'idea di essere il paese do-
minante in seno all'ONU. Di 
qui le difficolta delle N.U. 
di intervenire per risolvere i 
piu acuti problemi del mondo 
e deH'Europa. ''el Vietnam. 
del M.O.. della sicurezza col
lettiva. Ecco perche essenzia-
le oggi e che i'ltalia assuma 
sempre piu una posizione au-
tonoma dalla poiltica USA sia 
all'interno deH'organrtzazione 
che sui piano della politica in 
temazionale. Ma salvo alcuni 
accenti nuovi attorno alia que 
stione del M. O.. dove del re
sto si e manifestata all'inter
no del governo una profonda 
frattura. fra le component! 
piu avanzate e quelle piu con-
servatrici. sui rimanenti pro • 
blemi e in particolare su quel 
li posti dalle lotte di liberazio 
ne dei popoli oppressi e sfrut 
tati. prima fra tutte quella 
deU'eroico popolo vietnamita 
la posizione italiana e rima-
sta ancorata alia linea della 
incondizionata fedelta atlanti-
ca, vale a dire della piu as 
soluta subordinazione alia po
litica USA. Anche per quanto 
riguarda I'Europa " la fred-
dezza " con cui si guarda an
che da parte del governo e del 
nostro ministero degli esteri 
alia Ostpolitik del cancelliere 
Brandt, 6 indice delle preoc-
cuoazioni che la politica orien-

tale di Bonn infirmi in qual-
che modo la " politica occi
d e n t a l " e - in particolare i 
legami con la NATO e il suo 
* poggio al rafforzamento e 
all'. Hargamento del MEC >. 

Per LOMBARDI. che rile 
va. anch'egH. la contradditto-
rietA del voto del rappresen-
tante italiano all'ONU in sede 
di riconoscimento del seggio 
della Cina popolare. c io sta-
bilimento di norma li relazioni 
diplomatiche con la R.P.C. 
non deve significare un sem 
pi ice atto formate di natura 
meramente diplomatica. ma 
segnare una svolta significa-
tiva. anche se non lacerante. 
nella politica estera dell'It a 
Ha ». ed un aspetto «esem 
plare» di questa svolta sa 
rebbe. in particolare. un mu 
tato atteggiamento nei con-
fronti della questione vietna
mita 

Per GRANELLI. I'ltalia. ri
conoscendo la Cina popolare. 
si e infine «inserita positiva-
mente in un processo di nor-
malizzazione delle relazioni in-
ternazionali in una delle aree 
piu delicate dell'asset to mon
diale >: si tratta, ora. «di 
sviluppare una politica estera 
coerente tanto nei rapporti bi 
lateral!, quanto nel rendere 
sempre piu esplicita una nuo-
va e larga concezione di re
lazioni intemazionali meno 
condizionate dallo spirito di 
" blocco " >. Ma il voto al • 

I'ONU appare anche a Granel
li « sconcertante > e contrad 
dittorio. dato anche che evi 
dente e la necessita di fare 
uscire I'organizzazione delle 
Nazioni Unite c dalla crisi di 
impotenza che il piu delle vol 
te blocca la sua iniziativa >. 

Risposte sostanzialmeme 
analoghe vengono da GALLI. 
II segretario del PRI. on LA 
MALFA e invece. nel com 
plesso. elusivo e c giustifica 
zionista »: c*e ben pou-- da 
fare, praticamente. — questa. 
in buona sostanza. la tes< del 
c leader » repubblicano — fi-
no a che sussistono « i p*ob!e 
mi relativi agh equ'Iibri d: 
sicurezza in Asia come in 
' Europa », per cu1 propri • non 
converrebbe andare a ewea 
re «contraddizioni» nel re 
cente voto italiano all ONU. 

Beriino: ieri la 148 

riunione a quatfro 
BERLINO OVEST. 8. 

E' durata meno di tre ore la 
quattordicesima riunione a quat-
tro (Francia. Gran Bretagna. 
Stati Uniti ed Unione Sovie-
tica) sui problema di Beruno; 
nel breve comunicato conclusi-
vo si e reso noto che il pros-
simo incontro si svolgcra il 15 
febbraio. «Sono stati discussi 
— ha continuato il comuni
cato — question! concrete al-
l'ordine del giorno *, 

ristabilire ciod, nel periodo piu 
breve possibile, un giusto rap-
porto tra produzione di beni di 
investimento e beni di consu-
mo. un rapporto che armonizzi 
le necessita di sviluppo del pae
se con quelle dl incremento del 
basso e stagnante tenore di 
vita dei lavoratori e della po-
polazione. 

Nel programma che egli 
propone ci sono quindi innan-
zitutto obiettivi a breve termine. 
inderogabili in questa situazio
ne di malessere, per superare 
uno stato di tensione che diver-
samente potrebbe aggravarsi. 
Sono aumenti salnriali, che deb-
bono assumere c forme consi
stent! >, l'introduzione di un si-
stema di paga che dia vera-
mente a ciascuno a seconda del 
suo lavoro e assicuri giuste 
proporzioni tra basso e alto 
guadagno e l'incremento della 
edilizia, uno dei settori piu tra-
scurati dalla precedente dire
zione economica e politica e 
verso il quale si intende com-
piere lo sforzo maggiore, es-
sendo ritenuto uno dei problemi 
sociali piu acuti e sentiti dalla 
popolazione. 

Gierek propone in altre paro
le di dare immediatamente un 
contenuto reale a quello che ha 
definito il senso fondamentale 
di una economia socialista: la-
vorare per 1'uomo per soddi-
sfare i suoi bisogni material!, 
per garantire la sua sicurezza 
sociale. per dare una prospet
tiva per se e per i suoi figli. 

Accanto a questo programma, 
perd, che si potrebbe definire 
a breve e medio termine, Gierek 
ha proposto al partito e al paese 
soprattutto una diversa strate-
gia di sviluppo che ritiene ne-
cessaria realizzare nell'arco dei 
prossimi dieci anni. Dieci anni 
che egli giudica decisivi per tre 
motivi: 1) perche in questo pe
riodo 1'economia polacca do-
vrebbe passare dalla rivoluzio-
ne industriale a quella tecnico-
scientifica che domina gia nei 
paesi piu industrialmente svi-
luppati; 2) perche in questo 
decennio si affaccia al lavoro e 
alia maturita la piu grossa on-
data demografica delle genera-
zioni nate nel dopoguerra; 3) 
perche si intende fare fronte 
alia sfida economica costituita 
dal rapido sviluppo degli altri 
paesi. 

L'orientamento generale di 
questo programma. che e ov-
viamente ancora alio stato di 
progetto e che si vuole appro-
fondire «con la partecipazione 
di specialist] e tecnici, con lo 
studio di tutto il partito e con 
una consultazione in seno alj'in-
tera societa » e la modernizza-
zione dell'economia nazionale. 
la necessita di avviarsi sulla 
s tra da della rivoluzione tecnico-
scientifica. Non si tratta. e 
staio detto all'Vin Plenum, di 
uno slogan, ma di dare a que
sto programma un reale conte
nuto. Gierek non ha esitato a 
dire che e tempo di risolvere, 
per quel che riguarda l'in-
dustria, il probler.i della scel-
ta in quale campo ci si deve 
e ci si puo specializzare, in 
quale settore prepararsi alia 
produzione di serie per trovare 
un giusto posto nella divisione 
del lavoro internazionale. per 
lo sviluppo e il cambiamento 
di struttura delle esportazioni. 
Prospetta la ricostruzione tecni-
ca di varie branche dell'in-
dustria con investimenti nel set-
tore dei macchinari. dell'elettrc-
nica. dell'elettrotecnica. dell'ac-
ciaio. della chimica e deU'in-
dustria leggera. Intende acce-
lerare lo sviluppo di una mo-
torizzazione intesa in senso la-
to. ritenuta necessaria per i 
trasporti delle merci e delle 
persone ma anche di una moto-
rizzazione di massa che com
port! la costruzione di automo-
bili di piccola cilindrata e la 
costruzione di una rete di auto 
strade. 

Pur non prevedendo muta-
menti di struttura nelle eam-
pagne. il cui sviluppo viene vi-
sto nella modermzzazione della 
piccola e media propneta. il 
programma prospetta to da Gie
rek si preoccupa di nmettere 
a produzione il milione circa di 
ettari di terreno abbandonati 
dalle famighe contadine estin-
tesi o che hanno lasciato io 
que.sti anni le campagne. 

Di rafTorzare con I'assunzio 
ne di questi terreni da parte 
delle fat tone di Stato o delle 
cooperative, il settore colletti-
vizzato dell'agricoltura. In que
sto quadro di sviluppo. Gierek 
vede come elemento chiave la 
soluzione dei problemi dei gio-
vani: innanzitutto quello delle 
loro prospettive in questo pro
cesso di costruzione socialista 
e della loro partecipazione co-
sciente. II programma che egli 
indica ritiene essere tale da 
aprire aile giovanj generazio-
ni nuovi orlzzonti ed esaudire 
le loro multilateral! aspirazio-
ni materiali. cultural!, ideal!. 
Propone una serie di mutamen-
ti che garantiscano ai giovani 
un migliore punto di partenza 
e vede la necessita di una re 
visione profonda delle struttu-
re scolastiche da quelle medie 
a quelle universitarie. 

Come verranno accolte dal 
partito e dal paese queste di-
rettive e queste linee program 
matiche. appena delineate, an
cora da precisare e da appro-
fondire e che giustamente Gie
rek ha definito solo come stra-
tegia di sviluppo. si vedra nei 
prossimi giorni e nei prossimi 
mesi. Da domani inizleranno 
riuniom e nssemblee a tutti i 
livellj per discutere di questo 
programma nel partito. nelle 
fabbriche. nei luoghi di lavoro. 
secondo quel nuovo stile che 
la nuova direzione del Partito 
operaio uniflcato ha detto di vo-
Ier introdurre nella vita del 
partito e ne! suoi rapporti con 
la societa. C! vorra tempo. 

Gierek 6 stato molto pruden-
te. Si mettono in rilievo la se
rie di decisioni che vanno nel
la direzione di un rapido mi-
glioramento delle condizioni ma

teriali e social! dei lavoratori, 
ma anche che occorre tempo 
per accumulare altri mezzi, per 
fare ordine nelle questioni piu 
urgenti, per adottare misure 
piu in profondita nel campo so
ciale e stabilire precisi pro-
grammi che perfezionino que
ste misure. Non cl si puo quin
di attendere troppo in un im-

mediato futuro. Gierek infatti 
aveva detto che non sarebbe 
reahstico avanzare rlchieste e-
levate e che questo tipo di ri-
chieste non porterebbe a nulla 
se non a tension! e ostacoli che 
s! vogliono d'ora in poi evitare 
nella vita del paese. 

Franco Fabiani 

Al tribunale di Roma 

SIFAR: si riparla 
della corruzione 
al congresso PRI 

Interrogati I'on. Reale e Ravaioli, come te-
sti, e uno degli imputati, Lando Dell'Amico 

Gli oscuri maneggi. con cui | 
il SIFAR. attraverso i suoi mol-
teplici canali e la fitta rete di 
complicita di governo. per an
ni inquino settori politici ed eco-
nomici nazionali. continuano ad 
essere al centro di vicende giu-
diziane alle quail disinvolti uf-
ficiali del servizio sono stati 
tardivamente chiamati. 

Tale e il caso del tentativo di 
corruzione che un giornalista 
compiacente, Lando DeU'Amico 
ed un colonnello del SIFAR, 
Agostino Buono. compirono nel 
1961 al congresso del PRI per 
spostare da Pacciardi su La 
Malfa voti della corrente del 
primo. La compravendita di de-
legati sarebbe dovuta costare 
30 milioni. Alio Stato o a qual-
che altro? 

Non va dimenticato che. in 
stretto collegamento con il 
SIFAR. operava il RE1 (per 
un certo tempo diretto dal co
lonnello Rocca. sui cui c suici-
dio» e caduto il piu fitto si-
lenzio). urficialmente organi-
smo di «ricerche economiche 
e industrial! ». ma di fatto spe-
cializzato. con l fmanziamenti 
dei monopoli. nello spionaggio 
industriale e politico. 

Per conto di chi. dunque. 
fu operato il tentativo di cor
ruzione? L'imputazione e di 
«tentativo di peculato milita-
re>: il che significa. cioe. che 
DeU'Amico e Buono avevano 
operato con danaro dello Stato, 
meglio del SIFAR. 

Ien. il processo contro i due 
e ripreso dinanzi alia seconda 
sezione penale del Tribunale di 
Roma, e ad essere ascoltato. 
fra gli imputati. e stato U solo 
DeU'Amico per precisare al
cune circostanze esposte da un 
esponente repubblicano di Ra

venna, nel 1961 dirigente di coo
perative rcpubblicane nella Ro-
magna ed esponente della cor
rente pacciardiana. Si tratta di 
Guerrino Ravaioli, il quale ha 
dichiarato di essere stato av-
vicinato dal DeU'Amico che gli 
aveva offcrto un t aiuto » per 
le cooperative, invano richiesto 
in precedenza al governo, in 
cambio di voti che egli avreb-
be dovuto far confluire sulla 
corrente di La Malfa. D'accor-
do con il questore di Bologna. 
il Ravaioli aveva organizzato 
le cose in modo da cogliere il 
DeU'Amico ed il suo sconosciu-
to accompagnatore (che poi ri-
sultd essere il colonnello Buo
no) con !e mani nel sacco. Nel
lo stesso tempo, perd. il Ra
vaioli avverti Pacciardi, e que
sti Ton. Reale. II risultato fu 
che i'appuntamento in cui la 
corruzione doveva concretarsi 
fu disdetto. Ravaioli ha di
chiarato ieri che il questore gli 
disse che s'era scatenato un 
t terremoto > da Roma. 

DeU'Amico ha dal canto suo 
sostenuto che il mandato di 
corrompere la corrente pac
ciardiana gli era stato affidato 
dal presidente dell'ENI. Mattei. 
essendo 1'ANIC, a Ravenna, in-
teressata alia prevalenza della 
corrente di La Malfa. Non ha 
saputo spiegare se il danaro 
proveniva dall'ENI o da Mattei 
in persona. 

II ministro Reale dal canto 
suo s'e limitato a confermare 
che La Malfa era all'oscuro 
della torbida vicenda. che, oc
corre dirlo. e tuttora oscura. 
Nolle prossime udienze si vedra 
se il col. Buono. liberato dal 
peso del t segreto >, chiarira 
come stanno effettivamente le 
cose. 

Incontro con Colombo 

Gli ovvocati sospendono 
lo sciopero per le tasse 

H Comitato di agitazione dei 
professionisti contro le misure 
di riforma trlbutaria che 11 
concernono ha sospeso lo scio
pero in attesa di un'incontro 
con Ton. Colombo che dovreb-
be aversi domani. II Comitato 
aveva rlcevuto 1'adesione ef-
fettlva soltanto di una parte 
degli awocati e. anche in que-
to caso, con molta demago-
gia avendo impostato la sua. 
agitazione sui «no alle tasse 
per 1 professionisti», senza 
fare alcuna concreta proposta 
per una riforma tributaria che 
faccia pagare gli evasori. 

D'altra parte, proprio ieri il 
ministero delle Finanze ha re
so noto i calcoli riguardo al-
l'incidenza della nuova Impo-
sta personale unica sui profes
sionisti: un professionista con 
4 milioni di reddito annuo, che 
attualmente dovrebbe pagare 
918 mila lire per ricchezza 
mobile, complementare. addi-
zionali e imposta di famiglia. 
paghera l'anno prossimo 623 
mila lire di imposta unica. 
cioe il 32°. • In meno. Chi ha 
un reddito annuo di 6 milioni 
paghera il 24°% meno e ridu-
zioni analoghe si avranno per 
i redditi fino a 20 milioni. Con 
siderato che il prolessionista 
pud detrarre un'ampia quota 
di spese la nuova legge 6 
abbastanza favorevole ai pro
fessionisti con reddito medio-
alto. Certo. con I'obbligo della 
contabtlita istituita dalla leg
ge finira il privilegio. finora 
detenuto nel confronti di altri 
lavoratori (compresi i profes-

II messaggio 
al PCI 

dei comunisti 
del Morocco 

All Vata, segretario genera
le del Partito della Llberazio-
ne e del Soclaltsmo del Ma-
rocco. ha inviato al Comitato 
centrale del PCI un messag
gio In occaslone del cinquan-
teslmo annlversarlo della sua 
fondazloM. 

sionisti che hanno rapporti 
con enti ed aziende pubbliche) 
dl evadere. 

Ieri il dr. Elvio Tamburro. 
del ministero delle Finanze. 
ha difeso 1'istituzione della 
contabllita imposta ai profes
sionisti con la necessita di 
rendere uguali i cittadini di 
fronte alia legge. abolendo il 
paravento del comodo «se
greto professionale» verso il 
fisco. Contraddicendosl. ha di
feso invece il segreto banca-
rio pur ammettendo che «e 
un'oasi di evasione fiscale*. 
Ha fatto cioe come i seguacl 
del qualunquistlco Comitato 
dell'avv. Cappi i quali riduco-
no la «giustizla fiscale» al 
conseguimento del loro obblet-
tivi particolari. E* tipico que
sto atteggiamento dei grup-
pi che guidano l'agitazione po
litica di destra: ieri si sono 
astenuli dal lavoro gli agent! 
di cambio con la pretesa. 
nientemeno. di imporre al go
verno l'abolizione della nomi-
nativita azionaria. cioe una 
decisione che ha una gravissi-
ma incidenza non solo sulle 
finanze pubbliche ma anche 
suirindirizzo democratico del
la societa italiana. Un po' 
troppo per decidere in base 
agli interessi di qualche centi-
naio di persone. 

Lo sciopero corporativo € a 
oltranza» dei Lberi professio
nisti — e fra questi gli awo-
caU — proclamato e attuato 
dagh organisrni di categoria 
contro la riforma tnbutaria. ha 
visto. a Roma, differenziarsi 
una delle component!. DifatU. 
il Comitato direttivo del-
l'ATARO — Associazione tra 
awocaU per la riforma demo-
craUca della leg.slazione — ha 
inviato al Consiglio dell'Ordine 
degli awocati di Roma un te-
legramma nel quale, nlevato 
che < Io sciopero ad oltranza in 
opposizione riforma tributana e 
stato proclamato senza preven-
Uva e indeclinahile decisione 
assembleare della categoria ». si 
richiede «formalmente imme-
diata convocazione awocaU ro-
manl onde esprimere' validi 
mezzi difesa segreto professio
nale et propri legittimi diritti 
dLssoriandoli dagli interessi di 
professionisti privilcg'att ». 

Oggi si conclude. 
il congresso 

Scontri 
nel PSDI 

per la nuova 
Segreteria 

Oggi il congresso socialdemo-' 
cratico chiudera i battenti, do
po aver ascoltato 1'intervento 
del presidente del partito Tanas-
si e la replica di Ferri. L'uni-
co interrogativo che rimane in 
piedi e ora quello — sui quale. 
del resto. si e giocata quasi 
tuttn l'ovaltata "campafina con-
gressuale del PSDI — della se
greteria del partito: il posto sa-
ra lasciato provvisoridmente ad 
un Mauro Ferri ritlimensionato 
e maltollerato, oppure si deci-
dera di compiere subito quel- ' 
l'operazione di ritomo ad una 
gulda di stampo vecchio-social- > 
democratico per la quale, slcu-
ramente. nel congresso vi e una 
larga majjgioranza? 

Dalla tribuna sono venute ie
ri molte bordate di critiche nei 
confronti della segreteria Fer
ri, critiche che certamente espri-
mono lo stato d'animo di quasi 
tutta l'ala proveniente dal tron-
cone saragattiano del partito uni
flcato. Orlandi. Orsello e, l'al
tro ieri, Romita. sono stati ah-
bastanza espheiti in questo sen
so. Restano da vagharc, tutta-
via, molte question! di tattica 
o di opportunita. Nello svolge-
re la relazione introdutiva. Fer-
ri, ad un certo punto. abo gli 
occhi dal testo che stava leggen-
do e formuld «a braccio > un ^ 
invito alia unita del partito. che 
in realta aveva il sapore di una 
minaccia neppure troppo vela-
ta: in un partito appena rinato 
sui piano organizzativo come 
quello socialdeniocratico — que
sta la sostanza del suo ragiona-
mento — 1'unita e la cosa es-
senziale: ma condizione di que- '* 
sta unita e la permanenza del 
mio gruppo in posizioni di gran-
de rilievo. II sottinteso e ab
bastanza chiaro: se la maggio-
ranza tanassiana non si adegue-
ra a questa richiesta. verra al-
lora scatenata una aperta lotta 

Cio evidentemente rientra nella 
sfera delle trattative di corri-
doio attualmente in corso su-
gli «organigrammi > e sulla 
spartizionc dei posti. Si tratta. 
intanto, di eleggere la direzio
ne del partito (31 posti. da asse-
gnare sulla base di una lista 
che conterra il doppio di nomi). 
E' su questo punto che si mi-
sureranno le forze. Ferri. da 
quello che risulta, avrebbe chie- ; 
sto una elezione a voto pale- . 
se, se non addirittura per accla- • 
mazione. Egli teme di risultare 
tra gli ultimi eletti, e al limi-
te di essere escluso dalla c ro-
sa ». Teme. inoltre. per le sor-
ti dei pochi fedelissimi sui qua
li puo contare. Ma Orlandi. ie
ri sera, ha replicato a queste 
pretese dicendo molto secca-
mente che occorre «avere la < 
forza morale e anche l'abitu-
dine di votare sempre all'inter- . 
no del partito a scrutinio segre
to. come facemmo costantemen
te — ha soggiunto in modo mol
to significativo — con Saragat, 
per o contro Saragat*. 

Orlandi ha anche attaccato la 
iniziativa di Ferri (definita «im-
provvida »), di esporre nella no-
ta intervista ipotesi di revisione -
costituzionale. Secondo il capo-
gruppo dei deputati socialdemo-
cratici. il rimedio della repubbli
ca presidenziale, prospetta to dal 
segretario del partito. « non dis-
solverebbe ma invece accelere-
rebl)e e accentuerebbe i! perico 
lo da fugare >: il presidenziah-
smo — questa 6 la opinione 
di Orlandi che ha fatto espli-
cito riferimento al Cile — ben 
lung! dallo scongiurarle. facili 
terebbe le intese politiche e il , 
colloquio tra le forze comuni-
ste e quelle cattoliche. Orlandi -
ha quindi posto a base della 
azione del partito socialdenio
cratico non il rifiuto della Co-
stituzione. ma una sua interpre-
tazione in chiave moderata. -

Nella mattinata vi & stato il 
solito « show > di Preti. che ha -
parlato per circa un'ora e mez
zo. alia sua maniera. con hat- '-
tute e rirerimenti polemici de-
stinati a scaldare la platea (ad 
un certo punto un delegato cam-
pano si e alzato in piedi gri- _ 
dando a pieni polmoni: «Tu si* 
*na cannonata! >). Quanto alle 
question! politiche general!, il • 
ministro delle Finanze si d sfor- N 

zato di tessere un panegirico 
deH'attuale presidente del Con
siglio Colombo, che egli ha de
finito «uomo di punta della 
DC>. E della DC ha detto che •_ 
si tratta di un partito nel qua
le Forlani e costretto a fare 
spesso il «mediatore impoten-
te > e per !l quale si impone un ; 
c chiarimento >. Comunque. ha • 
detto Preti. se il centro-sinistra 
dovesse slittare a sinistra «ol-
tre i limiti della tollerabilita e 
se la collaborazione tra i quattro 
partiti doves^ diventare non piu 
possibile. una grave ora suone-
rebbe oer il paese». Tl mi- • 
nLstro delle Finanze ha laneia- -
to anche. con molto anticipo. 
uno slogan elettorale: buogna . 
affermare fin da ora — ha 
detto — che dopo le elezioni 
del "73 si dovra scegliere tra 
noi e il PCI. Tl MK> precedente 
ftloQan. quello dei tre milioni 
di voti. e stato intanto viva-
mente criticato da Orlandi: ed 
il fatto ha provocato qualche 
contrasto. e anche un taffe-
nifflio nei corridoi. 

Uno dei molti motivi di ma
lessere e di imbaraz7o che pra-
vano sui congres<v) e costituito 
dalla searsa partecipazione in-
ternaEonale. I socialdemocrati-
ci svedesi non sono venuti e 
hanno fatto infendore che il loro 
gesto non e casuale. poichft es-
si man»eniiono rapr*rti soltanto 
con i! PST. Mo'ti altri. tra i qua
li i francc;i. hanno inviato al 
congresso solo stringatisshni 
messaggi. puramente formab*. 

e. f. 

Rinvioto lo causa 
Cioncimino-Vicari 

PALERMO. 8 
Lo sciopero di alcuni awo

cati contro la riforma tributa
ria ha costretto oggi il Tribu
nale a rinviare al 3 mano la 
conclusione del pracesao inten-
tato dal sig. Vito Ciandmino 
contro il capo della polizia Vi
car i 


