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Asf issiati 28 vecchi nel rogo 
in una grande clinica di Zurigo 

GINEVRA, 6. 
Venlotto inferm! del rcparto di gerlatria delta piii grande 

clinica psichiatrica di Zurigo, la « Burghoelzli a, sono morti 
nell'inccndio che ha distrulto quasi complelamenle I'edificio. 

La iragedia, scoppiata alio 6 del nialtino, si e conclusa in 
pochi atlimi: le fiamme, pare provocate da una stufetta elel-
trica, si sono rapidamente diffuse nel repario in cui erano 
ricoverate circa 60 persone anzlane; II fumo Inlenso ha sve-
glialo i malali molt! dei quali si sono precipitali verso le 

porte purtroppo bloccate da serrature special) e verso le 
finestre, anche queste ostrulle da sbarre; II personate di 
guardia ha tentato di aiutare le persone inferme e incapaci di 
muoversi. Tentativo rluscito solo in parte. Quando sono gluntl 
i vigili del fuoco di Zurigo I'incendio aveva compiuto la sua 
opera. Fuori il termomeiro segnava died gradi sotto zero. 
Si feme che altre persone siano ancora Intrappolate. NELLA 
FOTO: I'interno di una stanza del reparto geriatrico devastato 
dalle fiamme. 

La ragazza madre condannata a 20 anni 

per avere ucciso il fidanzato 

ODIO E PIETA 
PER L'«ONORE» 
DI NUNZIATINA 

* i 

« E' una povera ragazza senza dote, per questo e stata abban-
donata incinta » - La iniqua legge della vendetta per onore - Un 
freddo piano omicida descritto su fogli protocollo - Come il 

fratello le insegn6 a sparare - II bambino nato in carcere 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 6 

Pregiudizi di costume sul-
l'« onore » che impone 11 de-
litto, un bambino di due an
ni nato e cresciuto in una 
cella, la disperazione di sua 
madre condannata a 20 anni 
di carcere per aver assassi-
nato il giovane che 1'aveva re-
sa madre: questa la sostan-
za del processo del giorno, ter-
minato alle due di venerdl 
notte innanzi alia corte d'As-
sise di Genova. 

«Vent'anni di galera, no, 
mio dio, no, non ci riesco. 
Dovr6 uccidere anche mio fi
glio e farla finita » — ha gri-
dato Nunziata Tropiano: 22 
anni, occhl chiari, spalancati 
su un viso tirato dalla sof-
ferenza. Poi si e scagliata sul 
carabinieri di scorta. L'hanno 

1 incrimlnata per oltraggio al 
pubblico ministero e portata 
via in barella. Le urla della 
ragazza echeggiavano lungo i 
cortili del medioevale Palazzo 
Ducale nel cuore della citta. 

I rari passanti si fermavano. 
Cera una ressa di pubblico 
che aveva seguito il processo 
attorno al Palazzo di Giustizia. 

Giudici e giuratl della Corte 
d'Assise si erano ritirati in 
camera di consiglio alle 18 
della sera precedente. I can-
celli del palazzo erano rima-
sti chiusi otto oie. La gente 
aveva aspettato nei freddl cor
tili per otto lunghe ore. la 
scena di disperazione della 
accusata alia lettura della 
sentenza ha commosso e scon-
volto il pubblico. Ma non si 
pud dire che la sentenza sia 
stata spietata: Nunziatina ave
va compiuto un omicidio pre-
meditato, descritto persino in 
un memoriale trovato dentro 
la sua borsetta. Tutto era av-
venuto come era stabilito in 
quei propositi vergati con cal-
ligrafia agitata su del fogli 
protocollo: la sera del 19 di-
cembre 1968 Nunziatina era 
scesa dal treno che da Geno
va porta a Cogoleto. S'era fat-
ta largo tra i passeggeri. Cor-
rendo aveva raggiunto alle 

Un adolescente rischia il processo per un disegno fatto in classe e sequestrato come «osceno» 

proibiti dal codice 
Anche la professoressa sotto inchiesta, nonostante I'appoggio ricevuto dalla maggioranza del consiglio dei professori - II tema nell'ora di 
disegno era « Una notte ho sognato» • Una scuola piu aperta che solleva le critiche e I'ira di chi preferisce repressione e ipocrisia - A 
colloquio con i protagonist* deU'episodio, dall'insegnante al procuratore della Repubblica - L'educazione e la « maleducazione » sessuaie 

Dal nostro inviato 
TORTONA, marzo. 

Dal fatto sono ormai tra* 
scorse quattro settimane, ep-
pure in citta non si parla di 
altro. Soprattutto ora che la 
Procura della Repubblica ha 
deciso di aprire 1'istruttoria 
formale suH'episodio. il che 
rende possibile, se non pro-
prio probabile, l'eventualita di 
un processo e di una senten
za. Ci sono gli innocentisti e 
ci sono i colpevolisti, quelli 
che sono disposti a discute-
re e gli altri che hanno gia 
pronto in tasca un giudizio 
radicale e defimtivo. II che, 
in fondo, e ovvio. Assai me-
no owio, invece, e il tentati
vo che viene avanti in moi-
ti modi, spesso sottili e qua
si impalpabili, di creare lo 
« scandaio » che dovrebbe al-
larmare i geniton e indurli 
alia collera contro chi gli 
a guasta» i figholi, contro 
«certi» maestri che hanno 
dimenticato i sacri aprincipin 
tradizionali dell'insegnamen-
to contro tutti i o rivoluzio-
nari» della scuola. 

II sequestro 
Sara bene riepilogare la vi-

cenda. Commciamo dal cor-
po del reato, secondo le de-
scrizioni di chi 1'ha visto. E' 
un disegno, un uomo e una 
donna stcsi nel leito, nudi, le 
lenzuola solo dalle ginocchia 
in giii. Questo disegno 1'ha 
fatto un ragazzo che compira 
15 anni in aprile, Antonio Sal-
vatore, allievo della III C del
la scuola media a Manzoni ». 
durante l'ora di educazione 
artistica. II tema, scelto col-
lettivamente dalia classe alio 
inizio della lezione, era: « Una 
notte ho sognato*. Ultimata 
la rappresentazione grafica del 
suo a sogno J>, Antonio Salva-
tore ha deciso di affiggerla 
alia parete dell'aula, come e 
consuetudine nella classe 
quando l'allievo ritenga il pro-
prio lavoro valido e qumdi 
degno di discussione. L'mse-
gnante, Marisa Vescovo. una 
giovane professoressa ales-
sandnna, stava uscendo e non 
ha visto il fumetto, aggiunto 
all'ultimo istante, dove vi e 
uno scambio di battute sul-
I'« amore mercenario ». 

E ' subentrata 1'insegnante 
di stona, professoressa Re-
scia; un'alheva — la classe e 
mista — ha chiesto spiegazio-
ni sul disegno che sono sta
te date, serenamente. Nel po-
menggio, il preside Carlo Lu
gano, e la vice preside Pave-
ro hanno scorto il disegno e 
lo hanno giudicato poco di-
dattico, stabilendo di awer-
tirne l'incancata di educa 
zione artistica. Ma il mattmo 
success!vo i) foglio non c'era 
piu. L'aveva staccato 1'inse-
gnante di religlone. don Fran 
cesco Giorgi, membro del con
siglio di presidenza del «Man 
zoni». II consiglio si e nu 
aito un paio di volte, ha eo-
^jnciato a discutere ci6 che 
eonvenisse fare. Certo, quel 
modo di «sognare» di un 
adolescente, di affacciarsi alia 
vita con una visione cosl cm-
d* • mercificata del scsso, 

non potevano e non posso-
no non dar da pensare. An
che e in primo luogo sulla 
societa che circonda i giova-
nissimi, sui valori che gli ven-
gono proposti, sugli stimoli 
deformanti che oggi vengono 
propinati ai ragazzi. Un di-
scorso grosso e delicato, in 
cui la scuola ha un suo ruo-
lo e una funzione preminen-
te da svolgere; un discorso 
che va affrontato per correg-
gere ed educare. 

L'ha affrontato, invece, di 
li a tre giorni, sabato 13 feb-
braio, il maresciallo dei cara
binieri, presentandosi alia 
« Manzoni » e sequestrando il 
disegno. E, anziche sul tavo-
lo dello psicologo, gli aggro-
vigliati «sogni» di Antonio 
Salvatore sono arrivati in ca-
serma, precedendo di poco il 
loro autore, a meta spaventa-
to, a meta esterrefatto. 

Dalla caserma alia Procura 
della Repubblica, il passo e 
stato breve. Hanno comincia-
to a occuparsene i giornali, 
il perbenismo tortonese e inor-
ndito con sommo piacere. La 
«Manzoni» era fino a po
chi anni addietro un « awia-
mento », un ghetto della sele-
zione classista nelJa scuola. 
A questo peccato originale, la 
« Manzoni » assomma il «tor-
to» di un corpo insegnante 
che e in larga parte favore-
vo'e a nuovi metodi educati-
vi, aperto allesigenza di una 
scuola che non sterilizzi i gio-
vani. ma Ii prepari a entra-
re nella societa con una au-
tonoma capacita di giudizio 
cntico. 

I «moralisti» 
Non e di sicuro la rivolu-

zione, ma e quanto basta per 
dar fastidio a molti, quelh 
che ora si riempiono la boc-
ca con la « morale » e dimen-
ticano di chiedersi se questa 
societa, la «loro *» societa, 
con la sua organizzazione, i 
suoi miti, il suo cinema, la 
sua pubblicistica pornografi-
ca, non c'entra per qualcosa 
nelle sconcertanti fantasie di 
Antonio Salvatore. Conversan-
do l'altro giomo al caffe, un 
anziano professore socialde-
mocratico — da un collega 
ho saputo che considera il 
ministro Misasi «un perico-
loso sinistrorso » — prefenva 
ncordare maliziosamente, col 
tono di chi ha la chiave del 
problema, che alia • Manzo
ni », a fine gennaio. si era 
svolto un corso di educazio
ne sessuaie per insegnanti, 
geniton e alunnl autonzza-
ti dalle famiglie, tenuto da 
uno psichiatra, uno psicolo
go «- uno speciahsta in neu-
ropsichiatria infantile. Lul, na-
turalmente. alio psicologo pre 
tensce i carabinieri. 

Cosl si e fatto lo scanda
io Da Roma e arrivato un 
ispettore della Pubblica Istru-
zione, in procura ha preso 
corpo l'ipotesi della incnmi 
nazione del ragazzo e della 
sua insegnante, che in effetti 
hanno ricevuto 1'invito a no-
minarsi un difensore. Sentia-
mo il procuratore della Re
pubblica, dott. Ingrassia: 
«Dovra decidere il giudice 

istruttore. II reato configura-
bile e quello previsto dallo 
art. 528 del Codice penale, 
esposizione in pubblico di di
segno osceno, la pena va dai 
tre mesi ai tre anni di re-
clusione. La professoressa po-
trebbe essere perseguibile an
che in base all'art. 61, che con
sidera 1'aggravante di aver vio-
lato i doveri inerenti a una 
pubblica funzione o a un pub
blico servizio. E' il contesto 
del disegno, non questa o 
quella parte, che risulta o-
sceno ». 

Coerenza 
E* davvero un pomografo 

Antonio Slavatore, questo ra-
gazzino non ancora quindicen-
ne, ma gia « responsabile » per 
la legge penale, con Paria 
un po' insicura e un po' spa-
valda di tutti gli adolescen-
ti? E' figho di immigrati 
abruzzesi, abita coi genitori 
e tre fratelli nel paesino di 
Villa Romagnano, una mode-
sta casetta di operai. Al mat-
tino e uno studente che i pro
fessori giudicano con benevo-
lenza, il pomeriggio fa il gar-
zone nella piccola officina dei 
fratelli. 

Ascoltiamolo: a II disegno 
mi e venuto cosi, spontaneo, 
non ci ho pensato che fosse 
una cosa proibita. No, il fu
metto la professoressa Vesco
vo non 1'ha visto. Io l"ho 
messo nel disegno perche di 
quella cosa me ne avevano 
parlato degli amici...». Voleva 
magan stupire i suoi compa-
gni di classe? Pensava di 
«farsi bello », di appartre di-
smvolto alle ragazze della Ter-
za C? Antonio Salvatore vol-
ge lo sguardo, imbarazzato, e 
risponde: «Mah. io non lo 
so». 

Marisa Vescovo, l'msegnan-
te, dice: «Salvatore e bravo 
m disegno. L*ho aiutato al-
1'imzio, mi aveva detto che 
voleva fare un bel letto, poi 
ltio lasciato proseguire da 
solo, lo ha affisso in parete 
perche i ragazzi sono liben 
di valutare autonomamente, 
secondo coscienza, se il pro-
prio elaborato menta di esse
re esposto all'attenzione de
gli altn e qumdi alia discus
sione. Alia parete cosl non 
vanno i disegni piii belli, dei 
piii preparati, ma quelli di 
chi giudica di essersi impe-
gnato a fondo e desidera con-
frontarsi. E ' un metodo per 
stimolare tutti a dare il me-
glio di se e per incoraggiare 
il senso critico e autocritico. 
Non e un principio abbando-
nato alio spontaneismo, Se 
avessi visto il disegno ulti-
mato, mi sarei di certo po-
sta il problema di discuter-
lo direttamente con il ragaz
zo, perche nella classe ci so
no fasce diverse di livello cul-
turale e un discorso non pub 
essere sempre contempora-
neamente receplbile da tutti. 
Ma avrel voluto discutere, 
non reprlmere, non creare 
complessi di colpa ». 

Cortese ma fermo. II pre
side Lugano rifiuta il collo
quio: «Quel che dovevo dire 
l"ho detto all'ispettore». Mi 
racconta qualcosa un altro in
segnante della scuola. Luga

no e alia « Manzoni» da set-
te anni. Due anni fa ha av-
viato queU'esperimento del 
« tutti promossi », con corsi 
di recupero a settembre, che 
su scala nazionale passera for-
se quest'anno, con la legge-
ponte. Gia all'inizio del pri
mo triennio della media uni-
ca avev2 adottato il criterio 
degli esami collegiali dinan-
zi al consiglio di classe. Du
rante la sua gestione, gli esu-
li greci sono venuti al « Man
zoni » a tenere conferenze sul 
colpo di stato dei colonnelli 
e sulle complicita dell'impe-
rialismo. Nulla di «diaboli-
co », come si vede; ma se Mi
sasi e un «sinistrorso peri-
coloso », cosa sara mai il pro
fessor Lugano? E quale occa-
sione migliore per innescar-
gli una bomba nella scuola, 
se un ragazzo si mette a di-
eegnare in aula le immagmi 
viste cento volte nei cinema 
di Tortona? 

L'insegnante mi dice: a Io 
il disegno l'ho visto, e non 
l'ho trovato morboso. I cor-
pi sembrano quelli di due per
sone che dormono. II fatto e 
che la linea didattica di Lu
gano e dei professori pro-
gressisti della "Manzoni" non 
piace a qualcuno ». 

Non c'era da dubitarne. 
Don Giorgi ha defisso il di
segno. Qua! e la sua opinio 
ne sulla vicenda? « Ci e sem-
brato opportuno togliere quel-
1'elaborato perche non Io tro-
vavamo educativo. Ma io mi 
sono guardato dal giudicarlo, 
non mi spettava». Non sa, 
non e «mai riuscito a sa-
pere » chi abbia scgnalato lo 
episodio ai carabinieri deter-
minandone l'intervento. Nes-
suno sa chi sia. Questa co
scienza turbata dal a sogno » 
di Antonio Salvatore continua 
a preferire, modestamente, lo 
anonimato. Don Giorgi si e di-
messo ieri dal consiglio di 
presidenza. I motivt non so
no noti, qualcuno afferma che 
ha voluto «scindere le pro-
pne responsabilita ». Al consi
glio dei professori, quando si 
e trattato di prendere p»)Si-
zione sullo « scandaio >, don 
Giorgi aveva votato contro lo 
ordine del giorno che e sta
to approvato 32 voti a 25. 

Ne riportiamo qualche stral-
cio: il consiglio dei professori 
non rawisa nel disegno gli 

estremi della «pornografia, co
me da varie parti si e affer-
mato, perche ritiene, secondo 
le modeme concezioni della 
pedagogia, che un ragazzo 
della scuola media dell'obbli-
go in un disegno non possa 
esprimersi in modo pornogra-
fico, a meno che non si guar-
di quel disegno con intenzioni 
inconsciamente maliziose... Fu-
metti pornografici, cartello-
ni pubblicitari e simili inter-
vengono a suscitare nei g;o-
vani problem! ai quali noi, 
come educator!, abbiamo il 
dovere di dare una risposta 
adeguata». Un atto significa
tive di coerenza della scuola 
che rifiuta la repressione, che 
vuol essere pienamente re-
sponsabilizzata di fronte alia 
societa, che vuol essere m o 
derna, viva e libera dal cep-
pi di classe. 

Pier Giorgio Betti 

I MITRA RUBATI 
ufficiali 

sono coinvolti 
nello scandaio 

II memoriale di uno dei finanzieri arrestati 
« Dividevamo i guadagni coi superiori»- Un 

nuovo rapporto segreto al magistrato 

Dalla nostra reda^on? 
PALERMO. 6 

Parecchi ufficiali superio 
ri della Guardia di Finanza 
(si parla anche di un te-
nente colonnelk)) sarebbero 
coinvolti negli inquietanti 
retroscena rivelati dal fur-
to. tuttora misterioso. dei 
quattordici mitra e delle 
cassette di munizioni dalla 
casermetta di Torre del Cor 
saro. alle porte di Palermo 

Come si sa I'inehiesta — 
che ha gia portato all'arre-
sto di nove finan/jen. tra 
guardie semp'ici e gradua-
ti — ha consent i to di sta 
bilire che i contrabbandie-
ri comperavano il silenno 
dei mihtari sulle operazioni 
di sbarco delle sigarette. Di 
qui anche l'ipotesi. non suf 
fragata tuttavia fino ad ora 
da alcun elem«ito concre 
to. che i contrabbandieri si 
siano vendicati delle esosp 
richieste dei finanzieri. sac-
che^giando appunto la ca 
serma. Fin qui quel che era 
noto. 

Ora la bomba deH>«ten 
SK>ne dcH'inchiesta e delle 
accuse anche ad alti uffi 
ciali. Tutto semhra essere 
provocato dal memon»le re 
rlatto in carcere da una H?\ 
le guarde arrestate. U fer 
rarese Andrea Zavatta Co 
stui ha ammosso che i tnf 
ftcanti pagavano a cias-tn 

finanziere una tangente di 
mille lire per ogru cassj di 
sigarette immessa cland.v.ti 
namente sul mercato. Ma 
Zavatta ha detto anche che 
il danaro (si e arnvati ad 
p^borsi di duecentomila Pre 
oixi-capite alia vo!ta) ven* 
va poi diviso anche con al-
cuni e supenori ». 

Quali. e quanti? II nume-
ro di essi e i norm sareb 
bero contenuti in un rappor
to suppletivo consfgnito 
questa mattina al sostituto 
procuratore della ReoubbU-
ca. Prmzivalli. dal connn-
oante della legione delta Fi
nanza. Oiiva. che e a Pa
lermo so!o da due mesi. II 
r<>')*«>rto e naturalmenic se 
errtussimo. Ma si sa ugual 
mente che gli ufficiali Irvh-
7iati di reato non sono di
rettamente coilegati al p;c 
ro!o «giro» d: Torre de: 
Ovsaro Peggio. avrebbero 
le mani in oasta in un Lv.f-
fico d: contrabbando "ocaliz 
zato oroprio nel cuore d-»' 
oorto di Palermo e conn^-
«<i aK'an4:nvieni delte navn 
mercantiH. 

II rapporto del cotonn?!!c 
Oliva fa anche i norm di 
quattro civili. che avrebbero 
pas5ato la mazzetla ai finan 
?.eri. Tra questi e t don > 
Fifi Ficarra. noto contrab-
batidiere palermitano natu 
ralmente uccel di boseo. 

spalle un giovane sul quale 
scaricava l'intero caricatore di 
una rivoltella calibro 9 ucci-
dendolo. Si era poi consegna-
ta ai carabinieri dichiarando: 
«Ho ucciso per onore il ra
gazzo che m'ha messo Incinta 
e rifiutava di sposarmi ». L'as-
sassinato era Luciano Delfi-
no, figlio di un magazziniere 
del porto di Genova. Aveva 22 
anni. Una settimana prima si 
era recato dai carabinieri. Ave
va denunciato per minacce 
Nunziatina. Chiedeva che lei 
e la sua famiglia fossero al-
lontanati dalla Liguria con il 
foglio di via obbligatorio. Nun
ziatina 6 la secondogenita di 
una famiglia di immigrati ca-
labresi. Suo padre fa 11 ma-
novale a Varazze. Lei era a 
servizio In una pensione del
la nviera. «Una lavoratrice 
seria e brava » — l'ha definl-
ta la proprietaria della pen
sione. 

Nunziatina s'era fatta una 
arnica sul posto, una telefo-
nista. 

Andavano insieme a ballare 
in un dancing. LI conobbe 
Luciano. 

II ragazzo aveva la macchi-
na. La porto in collina. Pan-
nini e birra e il mangiadi-
schi. Poi la seduzione. Le si 
era presentato col nome di 
Mario, e con un indirizzo di 
Sestri Ponente. Invece abita-
va a Sciarborasca, sulla col
lina di Cogoleto. Nunziatina 
lo seppe dopo averlo cercato 
per giorni e giorni, quando 
si era accorta di aspettare 
un bambino, 

Luciano prima cerco di far-
le fare un aborto clandesti
n e Troppo complicate I me-
dici non volevano rischiare. 
Poi la lascid. Disse che lul 
non poteva essere il padre 
perche era furbo e usava gli 
anticoncezionali. I Tropiano, 
a questo punto, fecero cer-
chio attorno alia ragazza. Si 
recavano spesso in casa dei 
Delfino: « 0 il ragazzo la spo-
sa o prima di Natale ci esce 
il morto». I Delfino tergiver-
sarono. Proponevano un esa-
me del sangue dopo la nascita 
del bambino. 

Al processo un cugino del 
ragazzo ucciso ha descritto le 
sue facili avventure con 1'im-
putata. Nunziatina e scattata 
dal banco per aggredirlo. Spe-
rava che al processo fosse ve-
nuta una parola di perdono 
dall'altra parte. Sua madre era 
cempre sulla porta dell'aula 
dell'assise con in braccio il fi
glio dell'imputata. La gente di-
ceva che quel bambino somi-
gliava tutto al ragazzo ucciso. 

Nunziatina in carcere l'ave
va battezzato col nome del-
l'assasslnato: Luciano. C'e an
che del fumetto, agghiaccian-
te in queste tragedie della pe-
riferia. C'e un retroterra cul-
turale che e fatto di secoli 
di adelitti d'onore», di codi-
ci segreti che i ragazzi assi-
milano dagli adulti, e c'e stata 
soprattutto la resDonsabilita 
delle nostre leggi che hanno 
continuato a promettere e a 
dare l'impunita per questo ti-
po di delitti. Oggi Nunziati
na sconta anche le colpe degli 
altri. La sua. e stata quella, 
terribile, di stroncare una vita. 
Ha creato per questo attorno 
a se una barriera di odio. Lei 
l'ha avvertito durante il 
processo. Cera. si. solidarie-
ta della gente che veniva an
che da Ventimiglia p ^ veder-
la. E in carcere le arrivano 
lettere a centinaia con proff>-
ste di matrimonio. Perd una 
zia dell'ucciso. prima di en-
trare in aula a testimoniare, 
sputb sul piccolo, sul suo bam
bino di tre anni. 

E* stata una scena tre men-
da per tutti, che ha scosso 
l'imputata. 

Luciano e suo figlio e lei 
ha vent'anni da scontare. E-
guale pena anche a suo fra
tello maggiore Giuseppe, che 
le aveva insegnato a sparare 
e le aveva caricato l'arma. 

L*ultimo difensore, awocato 
Monteverde, s'era richiamato 
al senso di pieta, iE* una po
vera ragazza senza dote. Per 
questo e stata abbandonata 
incinta* aveva osservato de-
scrivendo poi la legge del clan 
che ha armato la mano del
la ragazza « per l'onore ». 

Giuseppe Marzolla 

II crack di parecchi miliardi 

Valerio Borghese dal giudice 
II famigerato « comandante » 

della decima Mas, Junto Va
lerio Borghese, e stato inter
rogate ieri matttna a Roma 
da giudice istruttore Renato 
Squillante che dirige I'inehie
sta per il crack bancario del-
l'istituto dl Credito commer-
ciale e industrlale di via dei 
Crociferi. II « prindpe nero » e 
stato accusato insieme al figlio 

del vice presidente del Senato 
ed ex ministro democristiano 
Spataro. ed altre 17 persone di 
reati che vanno dal falso in 
bilancio alia appropriazione 
indebita alia illegale riparti-
zione degli utili. 

II crack awenne nel 1965. 
Lc drammatica situazione del-
1'istituto di Credito romano, 
controllato da gruppi flnanzia-

ri oltre che italiani, legati ad 
alcuni fascist! come Borghe
se. ad esponentl dell'alta fi
nanza spagnola e svizzera, fu 
scoperta grazie alia denuncia 
di alcuni piccoli nsparmiatori 
che avevano vtsto volatilizzar-
si tutti i loro risparmi. Bor
ghese e gli altri sono infatti 
accusati di « aver fatto fuori» 
parecchi miliardi. 

Lettere 
all9 Unitsc 

L'« afascismo » e 
gia collaborazione 
con i fascist! 
Caro direttore, 

ti scrivo per esprimerti il 
mio disaccordo circa il ter-
viine di « politica afascista » 
con cut si e indicato, nel pa-
stone politico del 1* marzo 
sul neosquadrisvw, I'atteggia-
mento di equidistama del se-
gretario della DC Forlani. 
Questo atteggiamento ed al
tri del genere sono qualcosa 
di diverso di un « afascismo », 
sono gih collaborazione coi 
fascisti come lo e la « palese 
azlone di copertura dell'azlo-
ne dei fascisti» di Preti che 
giustamente nello stesso ar-
ticolo viene denunciata. 

Credo che non si sard mai 
abbastanza ripetuto quanto e 
avvenuto nel '20 e '21. Gran
de responsabilita, per la na
scita del fascismo ebbero al-
lora gli agrari e gli indu-
striali che, per i loro sporchi 
interessi, lo foraggiarono. Al-
trettanta perd ne ebbero que-
gli uomini «d'ordine» piu o 
meno demoliberali che, sven-
tolando lo straccio rosso del 
pericolo « bolscevico », accet-
tarono per odio antisociali-
sta di presentarsi alle elezio-
ni del 1921 nei listoni del 
« Blocco Nazionale » coi fa
scisti, proprio nel periodo in 
cui erano piu intensi I'azione 
illegale di costoro ed i disor-
dini provocati dagli squadri-
sti (assassinii, camere del la
voro, leghe, cooperative, cir-
coli incendiati e distrutti.sin-
daci ed amministrazioni co-
munali costrette a dimettersi 
ecc). Altrettanta ne ebbero 
coloro che, non solo sosten~ 
nero con il low voto il pri
mo governo fascista, ma ac-
cettarono perft.no di fame 
parte con loro uomini, come 
De Gasperi ed il Pariito Po-
polare. cui la DC si richia-
7710, dandogli una parvenza 
di democrazia. Altrettanta ne 
ebbero quelle autorita: go
verno. prefettt, questori, ma-
gisiratura, marescialli, cara
binieri, guardie regie ecc. che, 
col loro atteggiamento, favo-
rirono di fatto il fascismo in 
modo non molto dissimile da 
quanto sta avvenendo oggi. 

L'afascismo non esiste e 
certo «moderatismo» che, 
per anticomunismo, vede 
sempre troppo rosso e tenta 
di giustiflcare lo squadrismo 
fascista sventolando lo strac
cio di uno pseudo estremi-
smo di sinistra, non pub es
sere che colpevole di un, piii 
o meno inconscio, collabora-
zionismo coi fascisti come 
appare fin troppo chiaramen-
te non solo a Reggio Calabria 
ed all'Aquila. 

Fraternamente. 
BENVENUTO SANTUS 

(Roma) 

Lc tradizioni 

antifascists 

clell'Abruzzo 
Caro direttore, 

ti sard grato se vorrai 
far pubblicare sull'Unita di 
domenica Vallegata lettera 
da me inviata per i fatti 
dell'Aquila al presidente 
del Consiglio regionale d'A-
bruzzo. 

Ti ringrazio e ti saluto 
molto cordialmente. 

ETTORE TROILO 

Dott. Emilio Mattucci -
Presidente del Consiglio 
Regionale d'Abruzzo - Pa
lazzo Centi - L'AQUILA. 
lllustre e caro Presidente, 

anche i rappresentanti 
democratici chiamati le-
gittimamente a reggere lo 
ordinamento regionale del 
nostro Abruzzo che alia 
Resistenza e all'epica lotta 
di liberazione ebbe a dare 
nn contnbulo ineguagliabi-
le di sacrifici e di sangue 
hanno dovuto subtre, co
me e avvenuto a Reggio 
Calabria e in altre citta 
d Italia, Vonta e Vignomi-
nia della cnminale violen-
za di facinorosi e di tep-
pisli ai quali non e parso 
vero, nella carenza, pur
troppo, dei pubblici poteri. 
di pro/tttare ael malcon-
tento di una parte della 
cittadinanza provocato dal 
compromesso attraverso il 
quale e stata articolata e 
decisa la organizzazione 
della Regione, che rappre 
senia una grande conqui-
sta democrattca, per tra-
sformare quella che avreb 
be potuto essere una com-
prcnsibile civile protcsta in 
una odiosa e provocatoria 
manifestazione di vandali 
smo con spedizioni puniti 
vc di tipica marca fasci 
sta. 

Siamo. dunque. ancora 
una volta in presenza di 
un preciso e preordinato 
disegno eversivo i cui ispi 
ratori e finanziatori devo 
no essere raggmnti e col-
pitt inesorabilmente dal ri-
gore delta legge. pcrchb 
I'Abruzzo. che ricorda e 
onora i fucilati di Lancia-
no e di Chieti. gli inermi 
trucidati di Filetto. di Pie 
transieri, di Roccaraso e 
di S. Anata di Gessopale-
nn, i morti eroici della 
Rrigata Maiella e delle al 
tre formazioni partigianr 
non pub ne deve tollerare 
che siano nuovamente in 
sidtnte e minacciate le li 
berla democratiche ricon 
quistate a prezzo di tante 
sofferenze. 

Ad oltre renticinque an 
ni dalla Liberazione e 
quando in mnlte cnnlradc 
del nostro Abruzzo sono 
ancora anerte le pmtondc 
ferite della guerra assur 
da valuta dilln dittatnra 
fascista. tutti gli uomini 
liheri hanno il dinttn e il 
dovere di chi"dere che i 
r<?snir'<'>h»'» del O'lvrnr 
diano finalmente pirna at 
tuazionc alia volonta 
cspressn dal popolo italm 
no nella noslra Cnitituzio 
ne democratica c repubbli 

cana per stroncare cosl 
definitwamente i plant 
eversivi delle forze della 
reazione e della conserva-
zione miranti a bloccare e 
a riportare indietro Vane-
Mo di civile progresso so-
dale dei lavoratori italiani. 

E' un impegno morale 
e politico di coerenza e di 
fedelta che tutti dobbiamo 
assumere ed assolvere con 
la piu rigorosa intransigen-
za se vogliamo sconglura-
re I'ultcriore deterioramen-
to delle nostre istituzioni 
democratiche e ridare fi~ 
ducia alia onesta, genaro-
sa e laboriosa gente del 
nostro Abruzzo che troppo 
a lungo ha sofferto una p«-
Jiosa condizlone di abban~ 
dono e di arretratezza eco-
nomica e sociale. . 

Nella dunlice mla qua-
liflca di gia Comandante 
della Brtgala Maiella e di 
Presidente dell'Associazio-
ne nazionale che ne racco-
glic i reduci, desidero ma-
nifestare il nostro dolore e 
il nostro sdegno per quan
to e accaduto nella citta 
dell'Aquila, ricca di no-
bili e antiche tradizioni di 
cultura e di civilta, ed 
esprimere a lei e agli espo-
nenti dei partiti democra
tici la nostra incondizio-
nata e calorosa solidarie-
tii, dichiarandole che git 
Organi direttivi della Re
gione d'Abruzzo possono 
sempre contare sulla colla
borazione nostra e di quan
ti con noi lottarono per gli 
tdealt di liberta e per I'e-
dificazione di una Italia 
migliore. 

Le auguro buon lavoro 
e le confermo che, non ap-
pena la situazione si sara 
normalizzata, verrb da lei' 
unitamente all'amico Lam-
berto Mercuri e ad altri 
componente il Comitato 
promotore per prendere gli 
accordi sulla costituzione 
presso la sede del capoluo-
go della Regione d'Abruzzo 
dell'«Istituto Abruzzese per 
la Storia d'ltalia dal fasci
smo alia Resistenza », co
me dalla precorsa nostra 
corrispondenza. 

La prego di accogliere il 
mio cordiale saluto. 

ETTORE TROILO 

Gli aiuti preziosi 
che vennero a 
mancare durante 
le prove decisive 
Caro direttore, 

desidererei avere una rispo
sta quanto mai obiettiva alia 
seguente domanda: in che co
sa consistette I'aiuto dato al-
I'Unione Sovietica da parte 
degli USA nell'ultimo condit
io mondiale? 

Chiedo questo perche non 
sono pochi coloro i quali af-
fermano, con tt assoluta cer* 
tezza». che senza gli arma-
menti americani (carrl arma-
ti. cannom ecc.) la Russia sa-
rebbe stata certamente schiac-
data dalle numerose e ben 
attrezzate dlvisioni naziste. A 
sostegno della loro tesi i mtei 
interlocutorl pongono il fat
to che i russi. ormai in ri-
tirata e con i loro maggiori 
centri dell'industria pesante 
gia in mano agli invasori, 
non avrebbero avuto la pos-
sibilitd di costruire arml con 
quel ritmo necessario per tar 
fronte ad una situazione che 
si era resa alquanto critlca 
e drammatica. 

E' veramente cosi che stan-
no le cose? Se tutto cib e fa-
sullo. da quali fonti storiche 
potret appunto riscontrare ta
le inesattezza di informazio-
ne? Soltanto cos}, documenti 
alia mano. potrei far riman-
giare agli attenti letton della 
cosiddetta stampa d'informa-
zione le loro frottole. 

Colgo Voccasione per in-
viare al glorioso PCI. in que
sto oscuro periodo di minac-
cia alle vere forze democra
tiche da parte delle «lene» 
fasclste. I'augurio di una for
te avanzata. insieme con Is 
altre forze democratiche dtf 
sinistra, laiche e cattoliche, 
per un profondo, radicals 
progresso dell'Italia operaia. 

Grazie e distinti salutt. 
ANGELINO FUSCO 
(Marigllano • Napoli) 

Nella seconda meta del '41, 
dl fronte al comune e lncal-
zante pericolo nazista, venn* 
concordato a Mosca un pro-
gramma d'aiuti allURSS da 
parte degli anglo-americanl. 
Su tale questione, cosl scri-
veva Roberto Battaglla (« La 
seconda guerra mondiale», 
Editor] Riuniti. 1960) dopo 
aver riferito su una missio-
ne compiuta nel maggic cM 
'42 dal ministro degli Est»-
ri sovietico a Londra e • 
Washington per discutere sul
la creazlone dl un secondo 
fronte in Europa: * Vero A. 
d'altra parte, che mentra 
Churchill dwhiarava a Molo-
tov che "le nostre fortune 
sono legate alia resistenza del-
Vesercito sovietico", il pro-
gramma d'aiuti all'URSS (500 
carri armati e 400 aerei al 
mese, materie prime, specie 
alluminio e gomma, per U 
valore di un miliardo di dol
lar i) sub) una pericolosa stm-
si». E piii avanti: <r In tota-
le — secondo la stessa to-
bel'.a riportata da Churchill 
— dall'inizio dell'invasione te-
desca a tutto il '42 arrivaro-
no nell'VRSS 2.795 carrt ar
mati I960 aerei. 22 027 auto-
mezzi' un aiuto certo vrezio-
so anche se ben lontano dal
le prnmexie del nrotocollo di 
Mn*rn Ma *e*ta il fatto che 
I'URSS *t tmrb ad aflronta-
re >e we nmre decisive do-
vendo contare qun*i esclusi-
rnmente wile oroprie torzr e 
che so/o nsvni deholmente U 
potentiate hellico amencano 
fece lentne II suo peso nel
le qtonnteiche battaolie della 
seconda meta del '42*. 
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