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Gli artisti italiani 
per i 50 anni del PCI 

Ernesto Treccani: « Confadino di Melissa » 

Gli eroici scioperi del marzo che prepararono la Resistenza contro i fascist! e i tedeschi 

La primavera caMa del '43 
Un gerarca fascista promette la decimazione 
per gli operai che scioperano - Ore died del 27 marzo 
alia Borletti: le donne della « spoletteria » 
per prime sospendono il lavoro - 2500 arresti 
in un anno - La linea d'azione dei comunisti tra le masse 
Gli avvenimenti che fecero tremare Mussolini 
saranno rievocati sabato e domenica 
in un convegno del PCI a Milano 
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SCfOPERO DI 100.000 OPERAI TORINESI 
IN TUTTO IL PAESE SI SEGUA IL LORO ESEMPIO 
PER CONQUISTARE IL PANE, LA PACE E LA LIBERTA' 

IVVIVA O i l t C I O P t f t A M f t 01 TOIIMO ••Aw H H R U ( I 

L'Unita del 15 marzo 1943 che annunclava lo sciopero del 100.000 operai torinesi 

< Gli scioperi devono esse-
re considerati esattamenU co
me gli ammutinamenti del 
soldati. Gli operai die scio
perano devono essere decima-
ti. In una fabbrica della no
stra grande alleata Germania. 
gli operai osarono incrociare 
le braccia: sono stati tutti 
immediatamente fucilati. Al-
cuni dei loro compagni di 
lavoro che avevano raccol-
to denaro per le famiglie dei 
fucilati. scoperti dalla polizia, 
sono stati anche essi portati 
davanti al plotone di esecu-
zione >. 

E' il 27 marzo del 1943. la 
mattina. nella sede dei Sinda-
cati fascist! di Milano. Parla 
il gerarca Malusardi a una 
riunione straordinaria dei fi-
duciari sindacali dei metallur-
gici. Non erano solo parole, 
quelle di Malusardi. nei giorni 
veramente incandescenti degli 
scioperi del marzo 1943. Ecco 
per esempio la cronaca di 
uno di quegli scioperi auten-
ticamente gloriosi: « Alle offi-
cine Fratelli Borletti di Mila 
no lo sciopero "delle ore die-
ci" fu iniziato dalle operaie 
della "spoletteria". Le donne 
non si accontentarono di 
cessare di lavorare, manifesta-
rono anche rumorosamente le 
loro ragioni... H dottor Bor
letti. che era presente, tenta-
va di parlare agli operai, ma 
essi applaudivano il loro gio-
vane compagno (un orfano 
di guerra che improwisd un 
comizio — ndr) e zittivano 
il padrone. Poco dopo arriva-

va il gerarca Malusardi accom-
pagnato da tre autocarri di 

RESE NOTE LE PROPOSTE DEL MINISTRO MISASI PER 
IL PROSSIMO PIANO QUINQUENNALE DELLA SCUOLA 

SABOTAGGIO AL TEMPO PIENO » 

Ogni volta che. discuten-
dosi di scuola al Parlamento, 
si e avanzata. negli ultimi 
tempi, la richiesta di dimi-
nuire il numero di alunni 
per insegnante, cioe di rea
lizzare una delle condizioni 
per una riforma scolastica 
che pretende un minimo di 
credibility. il ministro ha ri-
sposto che una simile deci
sions si doveva prendere nel 
quadra del prossimo piano 
quinquennale della scuola. 
Non fosse che per questo 
motivo la stesura del nuovo 
piano e attesa con compren-
sibile interesse. II piano non 
e pronto, ma sono state rese 
note le Proposte al riguardo 
formulate da un comitato di 
cui e presidente il ministro 
Misasi o, in suo vece, il 
professor Gozzer. 

E" bene dire subito che le 
proposte non accennano mi-
nimamente a questo fonda-
mentale prowedimento. Si 
prevede che nell'anno scola-
stico 1975-"76 vi siano 2 mi-
lioni e 7.000 alunni nella scuo
la « materna > (che cioe ne 
restino fuori almeno mezzo 
milione di bambini). 7 mi-
lioni e 253 OHO nel setrore TO-
bligatnrio. 1.850 000 nella se-
condaria superwre. Sono ci-
fre ricavate dalla previsione 
di un auniento « naturale » 
della scolarita. e ad esse si 
fanno corrispondere previsto-
ni di aumento del numero di 
docenti. Cid e dichiarato e-
splicitamente la dove si scri-
ve che le slime proposte < si 
risolvono in una semplice 
proiezione delle tendenze. 
senza valutare le eonseguen-
ze possibili di eventuali fu 
turi . provvedimenti » (che 
non si sa quah potrebbero 
essere) e die « l"osser\azio 
ne delle sene storiche mo 
stra una sosianziale stabili
ty. in questi ulumi anni. del 
rappono alunni insegnanti » 
per cui «si ntiene non in 
fondata I'lpoies. che tale rap
porto non subisca variazio-
ni notevoli anche nel prossi
mo quinquennio > 

Cosi nel 1975- "76 gli inse-
gnant; sarebbero 2(M)00 in 
pin nella scuola • materna » 
(uno <igni 30 nuovi alunni'). 
18 UKi in piii nell'element ire. 
«tutti in pratica. per rim 
pia/7are cnloro che nel ne 
nodo a\ranno ce^atn la lo 
rn allivita » .{-» 000 in pu'i 
nella leain laria superiore 

II numero di alunni per .n 
segnanle sara in mt-dia di 
22 nell'elementare terano 21 

Le cifre smentiscono la volonta 
di riforma. Nel '75-76 ancora 
mezzo milione di bambini 
fuori della scuola materna. 
Nessun aumento relativo del 
numero dei docenti. Programmata 
l'evasione dalPobbligo. 
La disastrosa situazione edilizia. 
Dichiarazioni di indirizzo 
che mascherano 
il permanere della selezione 

nel 1967'68). di 11,9 nella 
media, di 14 nella seconda-
ria superiore, e cid. tradot-
to dalle medie nazionali al
ia realta delle scuole. signi-
fica che continueranno ad 
esistere classi di 35 e piu 
alunni nelle sccondarie e 
nella secundaria superiore. 
classi di 30 nella media. 
Significa anche che non 
si potra istttuire la scuola a 
pieno tempo, potche se nes-
suno pud ragionevolmente 
pretendere die sia una scuo
la in cui per ogni classe vi 
siano due insegnanti. uno al 
mattino e uno al pomerig-
gio. essa sarebbe del tutto 
inimmaginabile come scuoia 
nella quale non aumenti sen-
sihilmente il numero dei do
centi. 

E* vero die le proposte 
parla no di tempo pieno: ma 
non spiegano. perche non 
povsnuo ctime esso *ia con 
cretamente realizzabile. in 
compenso accennano a « pre 
sta7ioni a tempo ndotto in 
connessione con le es'genze 
del personale femmmile (!) 
o in relazione all'utilizzazio-
ne di personale proveniente 
dall esterno (es. quadri pro
fessional!. nuove figure con 
compiti speciali ausiliari. 
ecc.) * che sono tutte espres-
sioni e idee fumose e non 
sempre innocue. 

St parla anche di adempi-
mento dell'nbhljfco. riduzione 
delle npeten7e che peraltro 
nel 1375 "7fi dnvrebbero esse
re ancora del 6,3n-o in prima 
media del 2 4°n in HI me 
(lia appunto perche ci si 6 
hmilali a prendere atlo d'un 
« naturale > svihippo e non 
si c voluto prc-disporre una 

proposta d'intervento che ri-
sponda ad una volonta poli-
tica veramente innovatrtce. 
Accade cosi che. dopo aver 
illustrate il fenomeno degli 
abbandoni (secondo le Pro-
posle. nel 1967*68 su 4 mi-
iioni e 619.943 iscritti all'ele-
mentare si sono avuti 88.575 
abbandoni e 415 413 ripeienti. 
pari rispettivamente aH'1.9a% 
e al 9 fi°i». su 1 891 421 iscrit
ti alia media gli abbandoni 
erano 151 578 e le npetenze 
200 870. pari all's"* e ad li
tre il I0°'o; la stessa percen-
tuale valeva per la secunda
ria superiore) si preveda 
per il 1973-"74 che a undici 
anni vadano a scuola il 96-
97% dei ragazzi. a tredici 
anni l"85 90°.'o. Ancora una 
volta. dunque. si pmgramma 
l'evasione dall'obbligo. 

Quanto ali'edilizia. altro 
puntn cardine di ogni politi 
ca che tenda a r^ndere solo 
piu decente la scuola le pro 
posie denunctano per il 1976 
una carenza d: 3 709 000 pa 
sti alunno esclusa I'universi-
la. mentre da slime attendi 
bili nsulta gia oggi un fab-
bisogno molto maggiore. del-
I'ordine di circa 6 milioni di 
posli alunno. e pone come 
obbiettivo il finanziamento di 
1.978.000 posti da aggiunge-
re a quelli gia finanziati. che 
sarebbero 1.731.000. 

Dopo aver fatto queste 
previsiom. parlare di nuovi 
cnteri edilizi. di laboratori 
che devono sviluppare lo spi-
rito di osservazione, sale di 
esercita7ione lecnica. biblio-
teche. filmoteche, discoteche. 
come pure della riduzione 
del numero di alunni per 
classe, significa affermare in 

una pagina ci6 che. cifre al
ia mano. si nega in altre. E 
quelle cifre dimostrano sen
za possibilita di dubbio che 
non si vuole una nuova di-
dattica, un nuovo indirizzo 
educativo. una scuola non se-
lettiva. una riqualificazione 
della scuola. 

Del resto anche alcune del
le considerazioni pedagogi-
che e d'indirizzo non man-
cano di suscitare allarme, 
come quelle che prevedono 
l'uscita scolastica prima del 
termine nella secondaria su
periore e nelfuniversita. a 
titolo di rimedio all'abbando-
no della scuola. come I'ac-
cenno alia < scansione di di-
plomi e lauree a vario li-
vello ». come il discorso sul-
rorientamento scolastico. O-
rientamento in funzione di 
che cosa. dal momento che 
mancano gli sbocchi profes-
sionali. che la disoccupazio-
ne intellettuale aumenta. che 
la popolazione attiva e ridol-
ta al 36.5% della popolazio
ne totale? Che vuole dire, in 
questo stato di cose « mette-
re in causa il rapporto fra 
il numero degli iscritti agli 
indirizzi tecnici. in confron 
to con gli iscritti at licet, ap 
pena si pone&se mente alle 
esigenze delle comumla na 
zionali in termini di fabbi 
sogno di personale per le 
attivita produttnci di beni e 
di servizi? ». 

E come si concilia questo 
discorso. da un lato. con !a 
assenza d'una politica di 
espansione deH'occupazione e 
dali'altro con la tendenza ad 
una scuola secondaria supe 
nore sprofessionalizzata? I-a 
realta e che I'onentamenio 
scolastico in questa scuola 
e in quel la prevista dalle 
propose di piano e un m»i 
do elegante di delinire la se 
lezione. 

Certo. le 16S pagine dei 
volume contengono conside 
razioni degne d'attenzione. 
accennano alle riforme (ma 
non a quella della scuola ob-
bligalorta) e presentano vari 
element! d'una filosoria del-
I'educazione. di cui si potra 
anche discutere. Ma. para-
frasando il poet a. bisogna di
re per ora che ci sono piu 
cose in cielo e in terra (e so 
prallutto nei problemi delle 
stnitture scolastiche) di 
quante ne contempli la filo 
sofia del ministro e dei suoi 
collaborator!. 

Giorgio Bini 

poliziottt. Mentre Malusardi 
ceicava invano di parlaie al
le maestranze. i poliziotti ir-
rompevano nei reparti. percuo-
tevano selvaggiamente e ten-
tavano di arrestare gli operai 
piu decisi nella lotta... Duran
te la notte la polizia si reca-
va nelle case degli operai e 
operava numerosi arresti. II 
mattino dopo gli operai erano 
di nuovo in sciopero per re-
clamare la liberazione degli ar
rest ati ». 

In una sua relazione su 
quegli scioperi Malusardi 
constatd fra 1'altro che la par-
tecipazione e I'iniziativa delle 
donne erano sate determinan-
ti in molte fabbriche dove 
proprio dalle operaie erano 
partite le manifestazioni piu 
politiche (il canto di < Ban-
diera rossa » o lo sventolamen-
to di una bandiera regolar-
mente tagliata e cucita. rossa 
naturalmente. dal tetto di una 
fabbrica). e Malusardi aggiun-
geva usando la consueta ter-
minologia fascista a meta fra 
il piu deteriore goliardismo e 
il piu volgare linguaggio di ca-
serma: « Quelle ragionano con 
Tunica cosa che hanno... >. 

Mille di questi episodi. rac-
contati diligentemente dalla 
Um'fd clandestina che a quel-
I'epoca era gia diventata da 
mensile, quindicinale, so
no ben raccolti. con scrupo-
lo da autentico militante del
la rivoluzione, nel libretto che 
scrisse negli anni *50 Umber-
to Massola e che ha il tito
lo: c Marzo 1943. ore dieci >. 
Lettura che pensiamo dovreb-
be essere d'obbligo non solo 
nelle scuole. ma ovunque dei 
giovani sinceramente animati 
da spirito rivoluzionario — e 
spesso dirottati verso roman-
tici quanto improduttivi ap-
prodi — si riuniscono e deci-
dono di organizzarsi. 

Massola terra una delle due 
relazioni al convegno che si 
svolgera sabato - e domenica 
prossimi a Milano sul tema 
degli scioperi di quel mar
zo. nei quadra del cinquante-
nario del PCI. L'altra relazio
ne sara tenuta da' Maurizio 
Ferrara. Domenica Agostino 
Novella fara le conclusioni. 

Parlando con Massola si ca-
pisce molto del lavoro che fu 
necessano in quegli anni oscu-
ri per realizzare gli scioperi 
del marzo. Diciamo subito una 
cosa: scioperare allora — 
e per sottolineare questo ab-
biamo voluto spiegarlo subito. 
in apertura di questo artico-
lo — significava rischiare im
mediatamente la pelle o. nel 
migliore dei casi, oltre al li-
cenziamento anche la Iiberta. 
Non dimentichiamo oggi che. 
fra l'aprile del 1942 e 1'apri-
le del 1943. in corrispondenza 
e in relazione alle prime ti-
mide proteste operaie e poi ai 
grandi scioperi che da Tori
no dilagamno in tutto il 
Nord e anche a Palermo, an
che in Puglia. ci furono ben 
2500 arresti. 

Cifra importante. che ci ser
ve anche per passare a un di
scorso piu approfondtto: appe-
na trecento di quei 2500 erano 
collegati alia nostra rete clan
destina. II grosso degli uomi-
ni < nostri >. dei comunisti. li 
riuscimmo a salvare anche al
lora Dal centra internazinna 
le del parti to. dal compagno 
Ercoli (Tngliatti). yeniva sem 
pre libadita questa direttiva: 
* Occorre sapere coniugare 
tre cose: 1) prendere il con 
tatto gmsto con la giusta per 
sona; 2) sapere orient a re be
ne la persona politica mente: 
3) preservare e difendere il 
nuovo contatto da provocazio-
ni e da arresti. A noi i com- • 
pagm servono fuori della gale 
ra. nelle fabbriche. fra il po-
polo » 

Fu su questa linea che si 
mos^e tutta rimp<««tazione 
del nostra pamto allora per 
fino accu^ato - da certi anti 
fa^cisti di slampo cospirato 
no riM»n*imentale — di essere 
« economicistico ». poco coe 
rente nella condanna del fa 
scismo Perche una cosa e ve 
ra: fu il PCI a tmpuntarst 
sulla esigenza (nei documenti. 
nei mamfestini. nelle parole 
d'ordine) di insistere sul te
ma del caro vita, sulla richie 
sta delle 192 ore lavorative. 
sulla quest lone della pace «se 
pa rat a e immediata ». sul pro 
blema delle indennita di sfol 
lamento E fu ancora il nostra 
partito. fra moralistiche 
quanto sciocche proteste an 
che di antifascist! di aim par 
titi. a rivolgere il suo appel 
lo non solo ai lavoraton co 
munisti e socialist!', a quelli 
cattolici e ai « senza partito > 

ma perfino ai « fascisti one-
sti ». Si mono grande scanddlo 
per questo che venne definito 
un inaccettabile « compromes-
so»: dobbiamo a quella giu
sta decisione. mi ricorda Mas-
sola, se nel marzo si ferma-
rono di colpo centomila ope
rai nel Nord. a cominciare 
dalla Fiat Mirafiori. 

E un'altra scelta, criticata al
lora da alcuni. si rivelo giu
sta: fare lo sciopero « bianco », 
cioe fermarsi a un'ora stabi-
lita quando gia si era in fab
brica e non fermarsi ai can-
celli la mattina. Fu un ope-
raio. poi moito nella Resi 
stenza. Lanfranco, a insistere 
con Massola (che del resto 
era piu convinto di lui. ma 
aveva bisogno di a rgomenti 
per convincere certi elementi 
intransigenti e allora molto 
estremisti sulla pelle altrui) 
per questa forma di sciope
ro. c Se ci fermiamo fuori sa-
remo soli noi comunisti. ser-
vira solo a metterci in vetri-
na per facilitare il lavoro del-

l'OVRA. E lo sciopero falli-
ra >. disse Lanfranco. 

Lo sciopero bianco funzio 
no. Alia Mirafiori e in altre 
aziende erano arrivate molte 
spiate e la Direzione sapeva 
che il segnale di sciopero do
veva essere il suono della si-
rena che ogni mattina alle die
ci colpiva. ossessivo. le orec-
chie per la < prova-allarme >. 
Quella mattina non si suond 
il segnale e alcune fabbriche 
giunsero al ridicolo. ferman-
do alle 9.50 gli orologi 

Alle dieci e cinque nei re
parti. di colpo. fu il silenzio: 
tutti « staccarono ». Tutti si av-
viarono in corteo a assemblee 
che francamente. allora. erano 
per ognuno che si alzava a 
parlare l'anticamera sicura 
del carcere. della deportazio-
ne, della fucilazione. E furono 
— sembra un paradosso oggi. 
ma non lo era allora — pro
prio i « fascisti onestb che ci 
permisero di realizzare il pri-
mo sciopero organizzato, pre-
parato. riuscito di tutto il ven-

Un'immagme storica del 1943: gli operai a braccia incrociate, 
simbolo delle centinaia di mlgliaia di lavoratori che con gli 
scioperi del marzo si opposero al regime fascista a rischio 
della vita. 

tennio fascista. 
L'll marzo 1943. dopo i pri-

mi scioperi torinesi del 5 e 
deH'8. Mussolini parlando al 
Direttono del PNF a Roma 
si rivolse a Ferretti. federale 
di Torino (e oggi senatore 
del MSI) dicendogli piu o 
meno: «Sta attento Ferretti, 
non sottovalutare gli operai 
torinesi. Proprio loro diedero 

I'avvisaglia dei fatti del '19 scio-
perando in piena guerra. nel-
1'agosto del '17. Non credere 
che siano scioperi economici: 
il carovita e un pretesto. la 
verita e die questi scioperi so 
no stati orgamzzati con esat-
te77a dai comunisti. sono scio
peri politici. Occorre reagire 
subito e con fermezza: intan-
to sospenderemo subito 
1'indennita di sfollamento. 
Questo e il momento del ba-
stone ». 

Mussolini era stato sindaca-
lista per venti anni. era una 
vecchia volpe e quando par-
lava di operai non era uno 
stupido: cnlse bene subito il 
senso politico, ternbilmen-
te minaccioso per il regime e 
per il proseguimento della 
guerra. di quegli scioperi. II 
17 aprile del '43. sempre al Di 
rettorio dei Fasci. Mussolini 
esplose: «Questi scioperi ci 
hanno riportato indietro di 
venti anni. E non ditemi che 
sono un fulmine a ciel sere-
no. Sono scioperi preparati a 
lungo e bene. La nostra po-

' lizia e i nostri sindacati non 
hanno capito nulla e conti-
nuano a non capire. Abbiamo 
visto comparire in questi scio
peri tre categorie di fascisti: 
quelli che hanno continuato 
a lavorare. e sono la minoran-
za: quelli che hanno sciopera-
to. seguendo le direttive dei 
sowersivi e sono i piu: quel
li che addirittura si sono ac-
cordati con i dirigenti dello 
sciopero ». 

Lucidissima analisi. mi con-
ferma Massola. perche infatti 
molti fascisti c onesti » pro
prio in quel mese si scopriro-
no antifascisti, addirittura di
rigenti della classe operaia in 
lotta. II velo demagogico del 
fascismo crolld in pochi gior
ni. proprio in quei giorni. 
Messo alle strette Mussolini 
accetto 1'ordine dei padroni e 
nego ovunque aumenti e con
cession!: anzi. alcune aziende 
che avevano ceduto su alcu
ne rivendicazioni economiche, 
furono stigmatizzate dai vari 
Agnelli (senatore del Regno) 
e punite dai fascisti. 

Ancora a distanza di anni 
queste evidenti verita vengo-
no pert annacquate. come te-
stimonia il libra del gennaio 
1962 (c II patto d'acctaio > di 
Vinicio Araldi) nel quale si so-
stiene. con trasparente volon
ta di fare un favore al fasci
smo. che c anche questa volta 
gli antifascisti finiscono per 

avere la peggio » e si cita una 
visita di Cianetti, ministro 
delle Curporaziom. in alcune 
fabbriche e il fatto che dopo 
essere stato « da prima fischia-
to» riusci a parlare con gli 
operai. Dice Araldi: « Lo scio
pero si esaurisce. Esso resta 
perd o m e un campanello di 
allarme chiaramente indicato-
re del vicino precipitare degli 
eventi ». 

Anche qui una sottovaluta-
zione. come bene mi confer-
ma Massola. Quegli scioperi 
furono ben piu di un campa
nello d'allarme. furono il se
gno dell'estendei si. (leH'antifa-
scismo dai « conciliaboli di caf-
fe o dalle celle del carcere al 
popolo tutto» (lo disse Liz-
zadri molti anni dopo). il 
«segno die la insurrezione era 
tornata possibile. dopo la de-
lusione che avevamo provato 
nel 1930 quando fallirono ten-
tativi analoghi > (lo ha detto 
Parri nelle sue Leztoni di an-
tifascismo). « la prima azione 
antifascista di massa » (lo ha 
detto Rodino). 

A Roma, proprio in rappor
to ai grandi scioperi di quei 
mesi. si ebbero le prime ma
nifestazioni. Chi. se non que
gli scioperi riportati a carat-
teri cubitali nelle copie del-
I'Unita clandestina. diede tan-
to coraggio al gruppo romano 
allora ancora neonato? 

Gli operai si muovevano. 
Quando gli operai si muovo-
no, e segno che si muovono 
le masse. Lo capi Mussolini 
stesso, sicuramente. 

Non fu un gioco ne una im-
provvisazione perd, ci voile 
Iunga preparazione. lavoro 
anche grigio e monotono di 
mesi. e lo vedremo. Me ne ha 
parlato Massola ricordando i 
compagni di allora: da Rove-
da a Lanfranco. da Gaeta 
(« Mario ^) a Nella Marcelli-
no alia compagna di Li Causi 
che, secondo un'abitudine 
prudenziale usata a Milano, 
aveva un nome di battaglia 
maschile (« Gennarino >); da 
Roasio a Negarville a Leris. 
all'operaio Moglia a Bertolot-
to. da Catone Ragionieri a 
Baldino Baldi che a Empo-
li. in una tipngrafia di un 
orfanotrofio maschile. ripro-
ducevano fino a 4 mila copie 
deU'Unita che Massola invia-
va da Milano (20 copie) e la 
diffondevano nel Centra Sud. 

Giorni duri. che facevano 
fiorire da Torino a Milano a 
Genova fino al Sud piu lonta-
no. fino alia Sicilia. il primo 
grande sciopero di massa. an
tifascista e rivoluzionario 
(quanto tremarono allora an
che i Savoia. Badoglio. gli 
americani e i loro gia pagati 
agent: italiani). lo sciopero 
che battezzava la nascita del
la Repubbliea democratica. 

Baduel Ugo 

Attesa per domani la sentenza della Corte costituzionale 

Liberta per la pillola 
Yerranno aboliti i divieti di fabbricare e vendere gli anticoncezionali e di propagandare il controllo 
delle nascite - La questione di incostituzionalita sorta da un processo contro lo scrittore De Marchi 

• La Corie costituzionale ha 
emesso l'attesa sentenza con-
cernente il divieto di propa
gandare. vendere e fabbricare 
anticoncezionali e di divnllgare 
informaziorri sul controllo del
le nascite. Secondo alcune in-
discrezioni. la sentenza sara 
depositata domani e comporte-
ra 1'abrogazione dei relativi ar-
ticoli del cod;ce penale (553) e 
del Teno unico delle leggi di 
pubblica sicurezza < 112 e 114). 
anicoh che nsaigono aH'epoca 
del auarcasigilh fa-cista Rocco 
e che hanno contnbuito in no 
te\ole misura a mantenere la 
soc.eta italiana in condizioni 
di penosa arretratezza. 

La questione di legittimita 
costituzionale. sulla quale la 
Corte ha deliberato. e stata po-
sta da un processo intentato. 
per violazione degli articoli ci-
tati. contro lo scrittore e so 
ciologo Luigi De Marchi. se-
gretario dell'AIED (Assoda-
zione italiana per l'educazione 
demo^rafica)) e autore di di 
versi sasjgi su problemi del 
sesso e della societa. 

Gia nel 1965 De Marchi. che 
ha condotto con coerenza e te-
nacia una lunga battaglia con
tro la legislazione in materia 
di controllo delle nascite. era 
stato processato e condannato 

per reato di propaganda. La 
tesi del suo difensore. secondo 
j a quale la legittimita degli ar
ticoli doveva essere messa in 
questione. non era stata allora 
accolta dalla magistratura. ne 
dalla Corte costituzionale. che 
a\eva interpretato gli articoli 

stess» come «norme a tutela 
del buon costume ». Successi 
vamente. Io scrittore ha conti
nuato a sfidare di proposito la 
legislazione fascista, fino a 
quando. il 24 febbraio, la Corte 
e stata nuovamente investita 
della materia. 

II giomale voleva costituirsi parte civile 

No delta Procura all'iniziativa 
deir«0ra» per il caso De Mauro 

PALERMO. 15. 
La Procura deHa Repubbliea non consente che VOra si costi-

tuisca parte civile nel caso De Mauro. 
Alia affermazione dell'Ora che la costituzione di parte avile 

intendeva e tuttora intende contnbuire a che t il silenzio non cada 
definiUvamente sulla sorte toccata ad un nostra valoroso collega 
e sui responsabilj di questo nefando cnmine ». la Procura replica 
infatti con un inammissibile calcoln econom ctstico e con I'avalto 
di una test prefabbricata Cice. ta scomparsa di De Mauro non 
avrebbe causato un dan no diretto Ma cosiddetta < causa petenri. ») 
e non e possibile (ma nommeno negahile. alio stato dei faltit stabi 
lire un rapporto (diretto e immediate* tra tl lavoro d. De Mauro 
e il swjuestro 

Immediata e molto dura la reazione dei legah dell'Ora. Ivo 
Reina e Salvo Riela. che nelle controdeduzioni depositate stamane 
in vista della decisione che dovra prendere il Qiudice istruttore 
Fratantomo. defimscono I'opposi/ione della Procura come la « ma 
nifcstazione di una volonta diretta ad estromettere ogni possibile 
couaborazione » del giornale 

Questa volta. il dibattitn ha 
avuto un esito positivo e si e 
arrivati. abbastanza sollecita-
mente. aU'elaborazione della 
sentenza. 

L'importanza di quest'ulti-
ma. ai fini del progresso civile 
e della soluzione di problemi 
divtnuti ormai urgenti. e evi-
dente. Gli articoli ora soppres-
si avevano infatti drasticamen-
te linitato la stessa diffusione 
delle infnrmazioni al livello 
sc'er-tiliro. con effetti negativi 
siiU'oriani77a7ione e sulla pra-
tica dell'a?;istenza ginecolo^i-
ca. La vend.ta di anticoncezio
nali. variamente mimetizzati. e 
stata :n pratica drcoscritta. fi
no ad oggi. ad alcuni strati 
della societa. mentre le classi 
povere ne sono state per lo piu 
escluse. Le storture cui questo 
stato di cose ha dato luogo so
no state ripetutamente sottoli-
neate in inchieste giornalisti-
chp c televisive. 

Dopo l'abro^azione degli ar
ticoli 553 del coiice penale e 
dec!: articoli 112 e 114 del Te-
=»to unico. i medici saranno li-
beri di pre«=crivere anticonce
zionali alle loro pazienti e que
ste u!t;me saranno hbere di ri-
chiederii. cosi come le farma-
cie pot rail no vendorli in pitna 
legalita. 


