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La parte civile contro i carabinieri di Bergamo 

TORTURE E BOTTE 
ALLA RICERCA DI 

UNA FACILE GLORIA » 

L'avvocato Tarsitano ha esaminato la potizione del Siani e 
dei suoi uomini tutt i tesi a concludere a qualunque costo una 

operazione che avesse risonanza nazionale 

Al processo contro I carabi
nieri di Bergamo Paw. Tar
sitano della parte civile ha 
continuato ierl l'arringa lnl-
zlata due glornl fa. 

Dopo aver esaminato 1 prl-
mi tre rapporti inviatl dal 
magglore Slani al magistratl 
che si occupavano delle rapi
ne del Cremasco e aver col-
to le varle contraddizioni che 
da essi balzano evidenti 11 
penalista ha cosl proseguito: 
« ... il 4. rapporto, quello del 
18 maggio 1964, e 11 capolu-
voro di Slani. Era stato ri-
chlesto dal gludice Barbaro 
sin dal 14 aprile, era stato ri-
chiesto telegraficamente il ?.0 
aprile e solamente 11 sei giu
gno giunge sul tavolo del ma
gistrate. 

« E' 11 rapporto in cui appa-
re chlaro che Siani non ave-
va alcana prova a carlco del 
prevenuti ma solo delazloni di 
quelle deterion propaggini 
dell'organizzazione polizlesca 
che si chlumano confidentl i 
quali sussurrano frammentl di 
notizie, parole smozzlcate su 
cui la fantasia di Siani co-
struira pol castelll di sabbia 
che non resisteranno al pri-
nio sereno vagllo del magl-
Etrato ». 

Concludendo l'esame di que
st! rapporti il difensore ha 
messo in luce come il conti
nue mutar di persone denun-
ziate per una serie innumere-
vole di delitti che vanno dal 
furto alia rapina. al tentato 
omicidio, i fermi indiscrimina-
ti operati da Siani e che si 
sono conclusi con 11 rilascio 
della maggior parte dei fer-
matl nel giro di pochi giorni, 
le perquisizioni domiciliari che 
hanno dato per lo piu eslto ne-
gativo denotano che Slant si 
muoveva alia cleca alia ricer-
ca disperata di una pista che 
potesse portarlo al rapinatori. 

« ... Siani era come un ln-
vasato — ha esclamato a que-
sto punto raw. Tarsitano — 
alia ricerca di una facile glo
ria che poteva dargli una ope
razione di polizia di vaste di
mension! ». 

Animati dagli stessi propo
siti hanno agito con lui quel 
capitano Rotellinl che era gia 
stato bollato come seviziato-
re dal Tribunale di Trento 
nell'agosto del 1963 e quel te-
nente Sportiello le cui gesta 
fanno parte del capitolo piu 
vergognoso di questa storla al-
lucinante ». 
- Sublto dopo, un duro attac-
co il penalista ha mosso al 
tre magistrati che hanno con-
dotto le prime indagini, al pre-
tore di Treviglio dott. Paladl-
no, ed ai sostituti procurato-
ri Roberti e Scopelliti. 

Nell'ultlma parte della sua 
arringa il patrono di parte ci
vile ha esaminato in modo 
particolare le accuse che 1 
suoi assistiti Mario Carioni, 
Giovanni Vitali, Mario Taran-
tolo e Omar Ziglioli muovo-
no a Siani e ai suoi uomini. 

Carioni fu fermato alle 6.30 
del mattino, aveva 41 anni. 
Fu interrogato «ufficialmen-
te» 12 volte dal carabinieri, 
ma subl certo altri violent! 
interrogatori. Gli furono estor-
te delle confession] per reati 
mai commessi e non appena 
pote parlare con il magistrato 
rive!6 il trattamento subito: 
il tenente Sportiello lo pic-
chiava, gli metteva 1 guanti 
in bocca, gli impediva di to-
gliere le mani sotto le ginoc-
Chia men tre era ingmoechiato. 

Tarantola Mario aveva 31 
anni al momento dei fatti. 
Per quattro giorni fu tenuto 
senza mangiare e senza bere, 
non ebbe mai un letto per dor-
mire, soltanto di tanto in tan-
to lo lasciavano sedere. Con-
fessera una lunga serie di fur-
ti. Lo fecero anche mettere 
nudo, gli fecero bere dell'ac-
qua salata mentre gli veniva 
aizzato contro un grosso cane 
lupo. 

Le circosfanze furono riferi-
te al giudice istnittore al qua
le fece la ritrattazione delie 
precedent! « confessioni »: a 
conferma — ha detto il le
gale — ci sono le perizie ordi
nate dal magistrato. 

L'aw. Tarsitano ha esami
nato alia fine le accuse di 
Omar Ziglioli e di Giovanni 
Vitali: 

II primo fu sottoposto ad ot
to interrogatori « ufficiali ». 
Gli si voleva fare ammettere 
di aver partecipato alle rapi
ng ed egh ammise nonostan-
te che gh stessi Carabinieri 
subito dopo il fermo avevano 
accertato che egli si trovava 
al momento in cui era stafa 
commessa la rapina di Cara-
vaggio. a Bologna Aveva in-

fatti testimoniato a suo favo-
re tutto 11 personale dell'Al-
bergo nel quale lo Ziglioli 
aveva preso allogglo. 

II secondo Giovanni Vitali 
ha sublto 10 interrogatori « uf
ficiali » quasi tutti nel cuore 
della notte ed al magistrato 
che lo interrogava il glorno 
dopo il fermo ha dichiarato 
che era stato maltrattato. A 
lui nel corso degli interroga
tori un ufflciale del Carabi
nieri ha fatto saltare con un 
pugno — come ha accertato 
il perito — l'lncislvo superiore 
centrale di destra. 

Awiandosi alia conclusione 
il legale ha detto: « Noi non 
slamo qui per accusare l'Ar-
ma. L'Arma non e'entra, non 
e 1'istituzione che e alia sbar-
ra ma sono solo questi 11 
carabinieri, Mario Siani, Vlt-
torio Rotellini, Vincenzo Spor
tiello, Rolando Vagllanl, Fran
cesco Montelli, Biase Cane-
strale, Salvatore Guerrlerl, 
Calogero Baldacchino, Vincen
zo Sansone, Carmine Pu-
gli. Ennio Cecoottl ». 

Le popolazloni del Cremasco 
attendono da vol giustlzia, og-
gi prima che intervenga !a 
prescrizlone. Basta un niente 
per farla scattare, basta che 
concediate una attenuante e i 
termini non potranno supera-
re 1 7 anni e mezzo mentre 
il dlniego portera costoro, se 
lo vorranno, ad affrontare 11 
giudlzio dei giudicl di appello. 
E' una prova di consapevole 
responsabilita che noi vi chle-
diamo. II paese attende che 
1 rami secchi che ancora pur-
troppo allignano nell'Arma 
siano recisi. 

Bucarest prepare le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario 

Come riacque il PC romeno 
Le tradizioni unitarie del movimento socialist a in Romania - Internazionalismo e valori na-

zionali - Come la destra usci dal partito social ista che si trasformo in partito comunista 

Omaffgfio a Antonio Gramsci 

Nel 34° anniversario della morte dl An
tonio Gramsci, una delegazione composta 
dai compagni Clofl, Conte, Ferrara, del CC, 
Sensinl e Schlapparelll, della CCC, Anita 
Pasquali, della Sezione centrale femminl-
le, e Ghlara, redattore-capo dell'c Unlta >, 
ha reso omagglo ierl alia tomba del fon-
datore del PCI. Era presents anche una 
delegazione dell'ANPPIA, guidata dal com
pagno Diotallevi. 

BAM, 27 
Una delegazione del Comitato reglonale 

e della Federazlone del PCI e della FGCI 
si e recata questo pomeriggto a Turl, 
nella casa di pena dove Gramsci venne 
rinchluso dal fasclsmo. Facevano parte 
della delegazione i compagni Antonio Ro
meo della Dlrezlone del partito e segre-
fa rio reglonale per la Puglia e II com-
pagno Tommaso Sicolo, segretario del

la Federazlone e membro del Comitato 
centrale. 

La delegazione ha deposto una coro
na nella cella ove venne rinchluso Gram
sci, dichiarata monumenlo nazionale. In 
serata si e svol to a Turl un corleo di 
compagni e di lavoratorl. Corone sono 
state deposte anche sulla lapide che al-
I'estemo del carcere ricorda il sacrificio 
di Gramsci. 

IL DRAMMA DELLA DISOCCVPAZ10NE IN BASILIC AT A 

Deve riemigrare a 51 anni 
vicesindaco democristiano 

A Tricarico, Rocco Dell'Aquila, democristiano, ha abbandonato il negozietto che era riuscito a comprarsi dopo aver lavorato 
in Venezuela ed h partito per la Germania - Un Comune «tipico »: se ne sono andati 5.166 abitanti su 9.800 • Un vasto movi
mento di lotta si va tuttavia sviluppando ed investe anche gli entj local! e la Regione - La terza provincia fe un falso obiettivo 

Dal nostro inviato 
MATERA. 27. 

II vicesindaco democristia
no di Tricarico. Rocco Dell'A-
quila, ha rip reso nei giorni 
scorsi la sua vita di emigra
te ed e partito per la Germa
nia. Era rientrato da non mol-
to nel suo comune. dopo 10 
anni di emigrazione nel Vene
zuela. Died anni di sacrifici 
e di restrizioni che gli aveva
no consentito di mettere da 
parte un po' di soldi che gli 
ernno serviti. al rientro a Tri
carico. per metier su un nego-
zieltii per la vendita di pezzi 
di ricambi per macchine. e 
contemporaneamente conti-
nuare a fare il meccanico. In 
un comune come Tricarico — 
da dove sono emigrati negli 
uit-mi 10 anni 5.166 persone 
su una popolazione di 9.800 
abitanti — non e piu possibile 
neinmeno vivere esercitando 
questa duplice attivita E il 
vice sindaco dc. che non e piu 
giovane perche ha 51 anni. 
ha la.sciato la carica ed e 
tnrnato emigrante 

Non e questo un caso isola 
ti» C'e una ripresa mnlto for
te dell'emigrazione da tutti i 
enmuni della Basilicata. ove 
si va facendo strada la con 
vinzione. fra" la gente. che non 
ci sia piu nulla da fare Non 
e questa. va precisato subito. 
una convinzione generale. Un 
rr.«ivimento di protesta e di 
I'rtia. che investe anche i Con-
sigJi comunali e. sotto certi 
asnetti. la Regione Basilicata 
dietro la pressione dei disoc
cupati. e in alto un po* in 
tutta la regione e particolar-
mrnte nella provincia di Ma-
tcra Ad Irsina. 300 disoccupa-
ti (la quasi totalita cioe delle 
forzr attive in un comune da 

dove sono emigrati 5.000 per
sone) si sono portati a Poten-
za, alia sede della Regione. 
con alia testa il sindaco co
munista. con la fascia tricolo
r s E i] sindaco ha tenuto un 
comizio ai disoccupati nella 
piazza principale di Potenza. 
L incontro con il presidente 
della Regione ha dato i primi 
irutti in seguito ad una con-
trattazione con gli enti pubbli-
ci (Ente di sviluppo. consorzi 
di bonifica ecc.) per I'assorbi-
mento di una parte della ma-
no d'opera. Una delegazione 
delta Regione con il sindaco 
di Irsina e i dirigenti sinda-
cali. in un incontro avuto con 
il ministro dell'Agricoltura, ha 
slrappato I'impegno per il fi-
nnnziamento delle ope re di ad-
duz.'one della diga del Basen-
telln per 3 miliardi e mezzo. 
A Montescaglioso da 10 gior
ni lottano i disoccupati. che 
hapnn occupato anche la sede 
HPI consorzio di bonifica. Alia 
test;, della lotta e il Consi-
glio Comunale. Nella valle del 
B.isento gli operai della indu 
stria tessile « Penelope» lot
tano per la difesa del posto di 
lavorr e manifestano sotto la 
prerettura di Matera insieme 
agli operai della fabbrica di 
latprizi * Manicone e Fragas-
so > che ha chiuso i battenti 
lascinndo sul lastrico 10R di-
prndenti: ensa che d avvenu-
ta anche in un'altra fabbrica 
di laterizi di Pisticci. d* 40 
operai. Le altre poche indu-
strie di laterizi che non chiu-
doro riducono le ore lavora-
tive. Secondo i dati ufficiali. 
cio** in ba?e agli iscritti negli 
elenchi. i disoccupati in pro-
vncia di Matera sono 8 000. 
I sindacati valutano i disoccu
pati intnrno ai 20 mila. Per 
un cementificio che dovrebbe 

RASSEGNA 
SUINICOLA 

INTERNAZIONALE 
# esposizionr 
# concorsi 
# convegni 

REGGIO EMILIA 
29 aprile • 2 maggio 

eutrare in funzione a Matera 
e che dovrebbe occupare 150 
opeiai. sono state presentate 
4.0(0 domande di assunzione. 

A questa pesante situazione 
si collega I'iniziativa del PCI. 
del PSI e del PSIUP. che han
no presentato alia Regione 
una mozione in comune. in 
cui si chiede un piano straor-
dinario per la piena occupa-
zlone fino al prossimo luglio. 
e cioe 20 mila posti di lavoro 
in tutta la Basilicata per bloc-
care I'ulteriore esodo. che. se 
coutinuasse. sarebbe fatale 
per il futuro sviluppo della Ba
silicata. Una mozione che e 
si.it a discussa e fatta propria 
dalla Regione. Una commis-
sir.nf del Consiglio reglonale 
ha iniziato gli accertamenti. 
cumune per comune. per jna 
indagme su tutti i lavori ap-
paltati e finanziati. ma che 
non sono ancora iniziati. I pri
mi risultati di questa indagine 
inclicano charamente dove so
no le responsabilita. Per le 
sole opere di bonifica e fore-
stazione ci sono progetti ap-
provati e finanziati in Basili
cata per 15 miliardi: per al 
tre opere pubbliche ve ne so
no altri 18 miliardi. Non sono 
enmprese in queste cifre gli 
stenziamenti in base a I decre
tory per le opere di irrigazio-
ne nella regione Secondo i 
calcoli fatti dalla Regione vi 
sarebbe gia lavoro per 4 mila 
persone per un periodo dai 
IRC a 400 giorni. Quello che 
vier.e chiesto con forza. in Ba
silicata e un * piano d'emer 
genza * per I'occupazione. E 
intnrno a questa richiesta si 
mohilitano insieme ai disoccu-
p.i'; i consigli comunali. II 
PCI PSI e PSIUP hanno chie
sto la ennvocazione di tutti i 
consigli comunali per discute-
re il c piano d'emergenza t 
Hanno risposto gia alia richie
sta il consiglio comunale di 
Grassano. a maggioranza dc. 
che si e riunito il 25 aprile 
nella piazza del paese. e il 
comune di sinistra di S Man 
m Forte, che ha tenuto il 
consiglio comunale nello stes 
so giorno. E' questa forte uni-
t* del movimento per la tra 
sNrmazione e Foccupazione 
die fa pa ura a cnloro che 
cercano in questi giorni diver 
sivi quali la creazione di una 
terza provincia (Melfi). Diver 
sun qualunquistici. che non 
hanno e non potranno avere 
successo. La Basilicata non ha 
blsogno di una terza provin
cia. ma di occupazione. di tra-
srormazioni strutturali. di de-
mocrazia. 

Italo Palasciano 

La crisi delPeconomia montana 

L' ITALIA SPENDE 
400 MILIARDI PER 
IMPORTARE LEGN0 

II dibatt i to alia Camera sulla nuova legge 
La Camera ha ierl rlpreso 

la discussione della legge per 
la montagna. nel testo elabo-
rato da un comitato listretto 
della commlssione Agricoltu-
ra. In esso sono stati rece-
piti alcuni punti qualificanti 
della proposta di legge pre-
sentata dai gruppi del PCI e 
del PSIUP, primi firmatari i 
compagni Longo e Vecchletti. 

Nonostante le pur impor-
tanti innovazioni rispetto alia 
vecchia legge n 991 del 1952. 
il provvedimento — come 
aveva rilevato giovedl scorso 
il compagno Lizzero — con 
tiene numerosi aspetti nega-
tivi. il primo dei quali e la 
esiguita degli stanziamenti: 
solo 38 miliardi all'anno nel 
triennio 1972-74. mentre ne 
occorrerebbero. secondo gli 
stessi esponenti della maggio
ranza, almeno 80 all'anno. 

Ieri il compagno Scutari ha 
sottolineato altri seri limiti 
del progetto. Innanzi tutto esso 
conserva il carattere settoria 
le della vecchia legge. che 
— separando i problemi della 
montacma dal contesto dell'e-
conomia italiana — ha por-
tato a una immensa perdita 
di ricchezze e risorse umane 
e material!. 

Un'altra perdita si registra 
nel settore del legname: ogni 
anno la nostra bilancia com 
merciale sopporta un deficit di 
400 miliardi di lire per impor 
tazione di legname tche si e 
raddoppiata negli ultiml diecj 
anni), mentre con una poli 
tica di sviluppo delta monta 
gna sarebbe stato possibile 
produrre in Italia tutto il le 
gname occorrente Lo stesso 
accade per la zootecnla: nel 
1953 importammo 53 mila capi 
bovini. mentre nel 1970 ne 
abbiamo importati oltre due 
milioni Bisogna dunque svi 
luppare la produzione zootec 
nica. e cid pu6 awenire sol
tanto se essa verra incremen-
tata non solo nella Valle Pa-
dana, ma soprattutto nelle 
Alpi e nelle montagne del 
Centro-Sud. 

Enorme anche la perdita 
per 11 mancato assetto idro-
geologico, per II quale 1 co-
munlstl sollecltano interventi 

immediati.' fuori del quadro 
della legge in discussione, che 
concedano subito alle Region] 
i fondi necessari. 

Scutari ha quindi proposto 
alcune modlfiche di sostanza 
dell'attuale provvedimento. SI 
tratta di dare alle Regioni ed 
alle comunita dei Comuni 
montani poteri effettivi: per 
questo e necessario che dalle 
comunita siano esclusi i con
sorzi di bonifica. apparatl bu-
rocratici e clientelari che il 
ministro Natali vorrebbe raf-
forzare. mentre i comunistl 
ne chiedono lo scioglimento. 

Inoltre bisogna rendere ef-
fettiva l'obbligatorieta della 
creazione delle comunita: la 
legge non stabilisce un ter-
mine di tempo, cosl che I 
finanziamenti del 1972 inter-
verranno quando nella gran 
parte dell'Italia centromeri-
dionale non si saranno an
cora create le comunitiu In-
fine bisogna condizionare i 
finanziamenti alia elabora-
zione dei piani di sviluppo 
delle comunita 

II compagno Templa Va-
lenta si e soffermato sulla ne-
cessila di una industrializza-
zione delle zone montane, per 
conseguire uno sviluppo dif-
fuso della Ioro economia In 
Piemonte si assiste al feno-
meno della enorme conge-
stione nella zona suburbana 
di Torino, mentre contempo 
raneamente languono le atti
vita industrial! delle vallate 
alpine Occorre invece poten 
ziare le attivita gia esistenti 
e promuovere nuove inizia 
tive — specie nelle montagne 
del Mezzogiorno — dove il 
processo di industrializzazio 
ne non e nemmeno avviato 

II compagno Bordot ha de-
nunciato rahbnndono in cui 
i governi della DC hanno fi 
nora lasciato la montagna, 
che si e spopolata costrin-
gendo la popolazione a una 
dolorosa emigrazione o a una 
vita di stent! Gravlssime so
no le responsabilita della DC 
anche per il mancato assetto 
idrogeologico del terrltorlo. 
Bordot ha quindi sollecitato 
prowedimentl in favore dei 
contadlnl delle zone montane. 

La Romania sta vivendo la 
vigilia di un importante avve-
nimento. L'8 maggio. infatti. si 
celebrera il cinquantesimo an
niversario della fondazione del 
Partito comunista romeno, il 
che vuol dire mezzo seco'.o di 
storia con tutti gli sconvolgi-
menti. le asprezze, gioie e de-
lusioni. difficolta e successi 
che con esso il popolo ha vis-
suto. 

Cinquanta anni, divisi tra la 
clandestinita, il carcere. la lot
ta dura contro le < guardie di 
terro* e il periodo di direzio-
ne. prima nella battaglia arma-
ta contro il fascismo e il na-
zismo e poi dcll'intera societa. 
II patrimonio di espcrienze e 
indubbiamente notevole. in par
te comune a quello di altri 
partiti comunisti. in parte ori-
ginale. nazionale. E in questo 
patrimonio emerge in primo 
luogo la continuity dello spi-
rito rivoluzionario e unitario 
dei lavoratori, gia vivo nella 
meta del XIX secolo. presente 
alia Comune di Parigi. attivo 
nella prima e nella seconda In-
ternazionnle. nel 1893 con la 
nascita del Partito socialdemo-
cratico degli operai di Roma
nia, nella awersione alia pri
ma guerra mondiale. nella so-
lidarieta con la Rivoluzione di 
Ottobre. 

La stessa nascita del Partito 
comunista romeno fu un fatto 
unitario. L' 8 maggio 1921, in
fatti. non e l'ala piu avanzata 
marxista-leninista ad uscire dal 
partito socialdemocratico nel 
1918 partito socalista, a fondare 
il nuovo partito rivoluzionario. 
ma lo stesso partito socialista 
che nel congresso si trasformo 
in Partito comunista. E" il grup 
po di destra che esce per ri-
costruire il partito socialdemo
cratico che poco dopo si scinde 
facendo sorgere il Partito socia
lista unitario, poi una federa
zlone tra i due partiti che infine 
si ricollegheranno at partito co
munista romeno. 

Anche quando nel 1922 co-
minciano gli arresti e i pro-
cessi ai comunisti. Cos! dopo il 
27 giugno 1924. il partito co
munista romeno viene messo 
fuori legge in una situazione 
complessa. detcrminata dalla 
penetrazione del gruppi. finan-
ziarii stranieri, dalla presenza 
di forze reazionarie di estra-
zione agraria. dalla subordina-
zione dei govemanti alle polen-
ze imperialiste. 

Anni di relative stabilita po-
litica. durante i quali le lotte 
unitarie strappano alcune leggi 
sociali. sono seguiti da anni di 
crisi. Si hanno i primi momenti 
di reazione fascista favorita da 
Carlo II. la normalizzazione dei 
rapporti con I'URSS. i tenta-
tivi di Titulescu di conclude
re con I'Unione sovietira un 
patto di mutua assistenza (eso-
nerato subito dopo dal mini
stro degli Estcri e morto in 
esilio) poi la istaurazione del
la dittatura personale. I'imner-
versare delle guardie di ferro 
e la subordinazione alia Ger
mania nazista. 

II PCR. nonostante lo stato 
di dura illegality, e l'anima 
della grande manifestazione uni-
taria che investe il paese il 
primo maggio 1939 contro i pe
ri col i di guerra e per la neu
trality del paese. Ma la Ro
mania. isolata politicamente dal 
resto del mondo e dominala 
dalla reazione fascista e dagli 
acentt di Hitler. II 26 giugno 
1940 I'Unione sovietica in^or 
pora la Bessarabia e la Buco
vina. e il diktat di Vienna, due 
mesi dopo. ennsegna all'Unghe-
ria di Horty il nord della 
Transilvania. L'asservimento al 
nnzismo e totale mentre cre-
sce il ma Icon ten to popolnre e 
assieme ad esso la ricerca di 
una unita piu larga tra comu
nisti. socialdemocralici. masse 
di lavoratori. settori dell'eser-
cito. mentre si susseguono i en-
veml militari e fascist! di An-
tonescu e gli assassinii di diri
genti comunisti come Constan 
tin D»«nd e di uomini di grande 
cultura come lo storico Nico-
lae Inrga 

E" in questo clima di estre-
ma tensione che il enntinuo 
sforzo unitario dei comunisti. 
trova larca accoclipnza 

Nell'aprile del 1944 il Parti 
to comunista romeno e il par
tito socialdemocralico danno vi
ta al Fronte unico oneraio: nel 
maggio. il PCR stabilisce un 
accordo con il gnippo liberale 
e. poco dopo. il blocco nazio
nale democratico. oltre ai co
munisti e ai soeialdemorratici. 
comprendera anche il Partito 
nazionale contadino e il Par
tito nazionale liberale. II pro-
cramma di azione comune. che 
riflette la volonta della «;tra 
crano> maggioranza del paese 
e drH'e<^rcito. preconizza rtisri 
ta della Romania dalla guerra 
contro I'Unione sovietica. la 
rottura oVH'alleanza con la Ger
mania nazfcfa e il passaggin a 
fianco degli alleali. la libera-
zione del paese dal fascismo. 
il riprfctino delle liherta de 
mocratiche. riforme economiche 
e sneiali. un programma rioe 
di scontro aperto con le tnippe 
nazi^'e. la monarchia e i gnip 
pi reazionari 

Na^ce un comitato militare 
unitario e la notte tra il 13 e 
il 14 giugno ha luogo la pri 
ma conferenza tra i rapprrson 
tanti del Partito comunista ro
meno. deU'esercito e del palaz 
zo reale per preparare Tin 
surrezione. 

Dopo venti anni di illegalita 
II PCR di 11 a poche settimane. 
nvrebbe dato prova della sua 
mnturazione quale forza poli 
tica dirigente del paese. 

S«rgio Mugnai 

Chiuse le elementari e le medle 

Francia: sciopero 
degli insegnanti 
in difesa della 
scuola pubblica 

Progetto di legge gollista favorevole agll 
istituti confessionali - Grave minaccia alia 

tradirione laica dell'insegnamento 

Dal nostro corrispondente 

« Vietnam 
informazioni» 

uscira nei 
prossimi giorni 

Uscira nel prossimi glornl II 
primo numero dl «Vietnam 
informazioni» una pubblica 
zlone mensile a cura del Co 
mitato Italia-Vletnam con do 
cumenti e notizie sulla situa
zione in Indocina e sulle at
tivita in Italia e nel mondo 
per porre fine alia guerra nel 
sudest aslatlco. L'editoriale. 
Intitolato «Perche questo fo-
glio» sara dell'on Riccardo 
Lombard! uno dei promotori 
del Comitato al quale come e 
noto parted pano esponenti del 
PSI. del PCI. del PSIUP. del
la Sinistra dc. delle ACLI. del 
MPL, del MSA, della Sinistra 
Indlpendente e dl tutti 1 mo-
vlmentl giovanlli del partiti 
democratlcl. 

L'abbonamento a « Vietnam-
Informazioni» (ordinarlo lire 
mille. sostenltore lire 10 mila) 
puo essere effettuato tramite 
vagi la postale o assegno Inte-
stato a: Comitato Italia Viet
nam, Via del Corso 2fi7 — 
00186 Roma, telefono 683 504. 

Visita 
di Moro 

nel Ghana 

ACCRA (Ghana). 27 
II ministro degli Esteri ita-

llano, Aldo Moro. e giunto ad 
Accra (proveniente dalla Co
sta d'Avorio) per una visita 
dl un giorno nel Ghana. Poco 
dopo I'arrlvo egli ha avuto un 
colloquio col facente funzione 
dl primo ministro Jonathan 
Kwesi Lamptey ed 6 stato 
quindi ricevuto per una visita 
di cortesia dal facente funzlo 
ne di caoo dello Stato. Nil 
Amaa Ollennu. Attualmente 
sia II presidente del Ghana, 
Edward Akufo-Addo. sia II pri
mo ministro. Kofi Busia. si 
trovano In visita in Gran Bre-
tagna. 

In glornata Moro avra un 
colloquio anche con 11 mini
stro degli Esteri 

All'arrlvo airaeroporto dl 
Accra, il ministro Moro ha 
dichiarato al giornalistl che la 
sua venuta nel Ghana vuole 
sottollneare 11 posltivo stato 
del rapporti fra 1 due paesi; 
egli ha anche assicurato che 
I'ltalia non rnanchera dl tener 
conto dei rlflessl derivanti. per 
1'economla del Ghana, da un 
Ineresso della Gran Bretagna 
nella comunita eurnnea 

Incontro 
della FNSI 

con Colombo 

II presidente del Consiglio, 
Colombo, ha ricevuto nella se
rata di Ieri la Giunta esecu-
tiva della Federazlone della 
stampa «per un esame del 
problem! riguardanti i prowe
dimentl in favore dell'editoria 
giornallstica ». 

«I1 segretario della FNSI, 
Luciano Ceschia — dice un 
comunicato — dopo aver sot
tolineato il concetto che la 
funzione informativa della 
stampa realizza un servizio 
pubblico, ha aggiunto che, per 
ottenere questo fine, 1'indu-
stria editoriale deve essere po-
sta in condizione di autono-
mia e di superare l'attuale 
grave crisi». 

Ceschia, dopo aver sottoli
neato la esigenza di acontra-
stare efficacemente la preoc-
cupante tendenza alia concen-
trazlone e quindi difendere la 
pluralita delle font! di infor-
mazione » ha affermato che gli 
schemi e le proposte flnora 
elaborate dal govemo non ri-
solvono tutti i problem! del
l'editoria. II segretario della 
Giunta della FNSI ha quindi 
formulate una serie di propo
ste per una <i ri forma genera
te dell'lnformazione» fra cui 
«agevolazioni e prowldenze 
alle medle e piccole impre-
se » e «il rlpristlno delle nor-
me di favore e delle esen-
zlonl riguardanti 1 glomali a 
carattere politico, economlco, 
slndacale, culturale, religloso 
e le cooperative dei giornali
stl». 

PARIGI. J7. 
Non ci sara In Francia una 

nuova guerra per la laicita 
della scuola, ma la legge che 
il govemo tenta dl far passa-
re alia Camera (che istituzln-
nallzza la legge Debre del 1959 
suiraiuto dello stato alle scuo-
le private) rischla dl dare un 
colpo severo alia scuola pub
blica e a rlaprire una vecchia 
ferlta che ai tempi ormai Ion 
tani della terza repubblica pa-
reva essere stata sanata con 
la separazione netta tra le due 
forme dl Insegnamento. 

L'aiuto dello stato gollista 
- alle scuole e agll Istituti con
fessionali e passato da sette 
miliardi (quando la iesee non 
eslsteva ancora. nel 1958) agli 
attuall 250 miliardi di lire. 
mentre si lesinano I mezzl per 
modernizzare e svlluppare la 
scuola pubblica. Circa due mi
lioni di glovanl (uno su sei) 
frequentano ormal le scuole 
confessionali. pagando natural-
mente questo privilegio: slc-
che I'operazione tendente a 
Istituzlnnallzzare questo stato 
dl cose non costltuisce sol
tanto una grossa offenslva 
contro la scuola pubblica ma 
e anche il tentatlvo dl creare 
parallelamente ad essa una 
scuola privata di tipo seletti-
vo. privileglato. che sfugge al 
controllo degli organism! de
mocratic! e della nazione. 

I gollisti hanno pr^entato 
il loro programma dl aluto al 
l'insegnamento prIv̂ tr> come 
un esempio senza precedentl 
di a liberalismo» sul piano 
dell'insegnamento, cioe come 
II superamento definitivo del
ta vecchia «quere!le» tra la 
tradlzlone laica e repubblica 
na e quella religiosa. In real-
ta. nel momento In eu! si fa 
piii urpente il bisogno di una 
prnfonda rlforma seolastica 
che dia a tutti II diritto albi 
cultura e alia formazinne pro-
fessionale. i gollisti qppoggia-
no apertamente — e col pub
blico denaro — 1'aggrnvamen-
to delle ineguaglianze sociali. 
della segregazlone. della sele-
zione. e mlrano ad a da t tare 
il sistema scolastico o una 
parte importante di esso ai bi-
sognl del grande capitate Piu 
In generale la legge Debre col-
plsce direttamente l'insegna
mento pubblico a vantaggio dl 
interess! privati e particolari-
stici. 

L'opposlzione laica e la or-
ganlzzazlone degli insegnanti 
non propongono certo d! ab 
bandonare la scuola priva
ta: propongono concretamen-
te ch'essa venga Integrata alia 
scuola pubblica. cioe nel qua
dro delle Istituzionl nazionali 
lalche dell'educazlone Per so-
stenere questo princlplo con
tro un disegno particolarlstico 
di conceplre 1'educazione. gli 
insegnanti di ognl tendenza 
hanno fatto sciopero Ierl in 
tutta la Francia con l'appog-
gio delle organizzazionl demo
cratize dei genltori che non 
hannc mandato a scuola I pro-
pri ragazzl. Scuole elementari 
e medle sono rimaste chiuse 
per tutta la glornata e 1'am-
piezza della protesta e stata 
riconosciuta dal ministero del
l'educazlone nazionale che ha 
fomito la cifra di 80% di 
astensioni dal lavoro degli in 
segnanti elementari e medi. 
con punte fino al 95 e ai 100% 

II sindacato nazionale degli 
insegnanti medi ha lanclato 
un appello affinche si sviluppi 
l'azlone unitarla tra I'insleme 
degli Insegnanti e le forze ope
rate. lalche e democratlche. 
in difesa della scuola e per 
conquistare ad essa i mezzl in-
dlspensablll al suo funziona-
mento e al suo sviluppo de
mocratico. 

a. p. 

Eletta a Pisa 
una giunta 

PCI - PSI - PSIUP 
PISA, 27 

II compagno Vlniclo Bernar-
dini h il nuovo sindaco di Pi
sa: e stato eletto nella tarda 
serata dl Ieri con I vo»l della 
sinistra (PCI. PSI. PS1UP» 
L'elezlone e awenuta al ter-
mine della seduta del const 
glio comunale. nel corso della 
quale erano state arcolte le 
dimisstoni della giunta di cen 
tro sinistra presfedu'a dal dc 
Prosperl: giunta fa»ta cadere, 
la settlmana scorsa. dalla stes
sa DC. La nuova giunta e com
posta da tre assessor! del PCI 
(Berti, Bulleri, Pacchlnli. da 
4 assessor! de] PSI (Bertelli, 
Cecchlnl. Dell'Ira, Mammoh) 
e da uno del PSIUP (Bolellit 
e sara preslednta, come ai 6 
detto, dal comunista VWclo 
Bemaxdini. . . 


