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LA CAMPAGNA ELETTORALE P.C. 1NASPRISCE 1L CLIMA DEL PAESE 

IVECCHIFANTASMI PI FORLANI 
e lo strabismo di destra d'un partito «centrale» 

Dall'incontro del sindaco di Roma con il capo del MSI all'attacco irresponsabile alle «strettoie costituzionali» -1 giu-
dizi sulla DC della rivista dei gesuiti - II PSDI tra « marciatori silenziosi» e clientelismo - L'errore di La Malfa 

All'inizio. quando la data 
del 13 giugno era soltanto 
un punto fra i tanti del ca-
lendario delle scadenze politi-
che. si e discusso a lungo su 
quale fosse il significato di 
cid che bolliva nella pentola 
democristiana. Colpo di barra 
puramente elettorale. o scelta 
politica di significato piu va-
sto? Qualche carezza sul pelo 
un po* arruffato deU'elettore 
benpensante, oppure qualco-
sa di piu? La DC — splega-
va qualcuno — ha sempre 
avuto bisogno di un'operazio-
ne del genere quando si ap-
prossimano le elezioni, anche 
se questa volta.si tratta di ele
zioni parziali ed amministra-
tive. E vi era senza dubbio 
nella ricerca di una spiegazio-
ne bonaria dell'atteggiamento 
della DC una forte dose di 
semplicismo. Perche una cam-
pagna elettorale di destra da 
parte di un partito come 
quello democristiano, che con-
ta quello che conta, non do-
vrebbe avere peso e significa
to politico generate, al di la 
della tornata elettorale? An
che indipendentemente da 
tutto il resto, agitare vecchi 
fantasmi ed affermare certe 
cose (invece di altre) signifi-
ca lasciare un segno. II clima 
politico ne rimane influenzato 
anche nelle regioni che non 
sono interessate alia consul-
tazione o che vi sono coinvol-
te marginalmente. E le que-
stioni che vengono agitate so
no poi quelle dei rapporti e 
delle scelte politiche naziona-
li: come superare la crisi del 
centro-sinistra: come risponde-
re alia controffensiva di de
stra; quali contenuti dare al
le leggi di riforma e secondo 
quali ruolini di marcfa far-
le andare avanti. 

Ed e proprio in questa cor
nice che occorre vedere la scel
ta di una DC che soffre da 
almeno tre anni di una gros-
sa crisi di orientamento. For-
se non si e mai parlato tanto 
come in questi mesi di Alci-
de De Gasperi; ma ci si e 
dimenticati che egli, anche 
nei periodi piu oscuri della sua 
vicenda politica, amava de-
f inire la DC come c un partito 
di centro che guarda verso si
nistra ». Con ogni evidenza, lo 
strabismo scudocrociato ha 
mutato senso. Per non par-
lare della DC come forza cen-
trista. si ricorre all'artificio di 
chiamarla < partito centrale *; 
ma questo non cambia molto. 
La rivista dei gesuiti. Civilta 
cattolica, ha usato nel defini-
re la posizione attuale della 
Democrazia cristiana una ru-
videzza che non e stata ap-
prezzata da tutti. In riferimen-
to alle polemiche piu insisten-
ti di questi anni — sulla co-
siddetta « repubblica concilia-
re > e piacevolezze consimili 
— il commentatore politico 
della rivista ha scritto che, 
c purtroppo. Vimpressione che 
da oggi la DC non e quella 
di essere sul punto di "apri-
re" al comunismo, ma $ quel
la di non essere all'avanguar-
dia, di non essere... il "parti
to delle riforme" e del "rin-
novamento" del Paese; donde 
la sfiducia nei suoi riguardi 
soprattutto dei giovani e dei 
lavoratori. t quali non vedo-
no piu in essa un interlocu-
tore valido e si volgono. per-
cid. verso altre formazioni po
litiche >. 

Si tratta di un parere si-
curamente condiviso da parec-
chia gente. La DC e meglio 
defimbile attraverso quello 
che non i, piuttosto per quel
lo che e o che dice di essere. 
Un partito in negativo. Ma 
qua] e il danno che provo-
ca per questo. ed il prezzo 
che cerca di far pagare? La 
vicenda che abbraccia grosso 
modo l'ultimo anno racchiu-
de una quantita di indicazio-
ni. L'onda che parte dal voto 
del 19 maggio '68 e dall'c au-
tunno caldo » ha operato pro-
fondamente nei processi poli-
tici e sociali. Regioni. legge 
sul divorzio. Statuto dei lavo
ratori. legge del fitti rustici 
costituiscono alcune conquiste 
di questo periodo. Vecchi as-
setti di potere sono stati mes-
si in discussione; il discorso 
delle riforme e stato portato 
avanti da grandi lotte operaie. 
Poi e arrivata la controffensi
va di destra con l'attivizzazio-
ne neo-squadristica. 

Gli agrari sono scesi in piaz-
sa gridando c dateci le armi >, 
e qualche decina di parlamen 
tari dc si e precipitata a pre-
sentare proposte di legge che 
danno ragione ad essi e torto 
ai contadini. Cos) per la leg
ge sulla casa: dopo lo sclope-
ro del 7 aprile, alia Camera 
si creano le condition! per in
troduce positivi cambiamen-
ti nel progetto governativo; 
ma e il gruppo della DC che 

sj divide (parte vota e si», par
te non partecipa alia votazio-
ne, e 71 deputati dello c Scudo 
croclato* si pronunciano nel 

ito dell'urna per i l« no >). 

Poi alcuni notabili fanno pro-
prie le ragioni dei < franchi 
tiratori » e preannunciano il 
sabotaggio delta legge al Se-
nato, subito dopo le elezioni, 
alia ripresa dell'attivita parla-
mentare. 

Dinanzi alle pressioni di de
stra, la DC cede. Rifiuta nel
la sostanza il discorso sulle 
riforme. Ripiega su di un an-
ticomunismo trogloditico, non 
vuole tagliare II filo delle con-
nivenze mafiose, non opera 
una rottura nei confronti dei 
t marciatori silenziosi > e si 
sforza, anzi, di raccoglterne 
le petizioni. II PSDI e pago 
della piega che prendono le 
cose, perche vede nella c linea 
Forlani > una conferma delle 
proprie posizioni. E La Mal
ta continua a ripetere che lui 
ha sempre detto ci6 che sol
tanto ora sfiora le meningi dei 
dirigenti dc... 

La svolta democristiana ha 
incoraggiato nel PSDI le no-
stalgie della < strategla della 
tensione ». Non si tratta sol
tanto di un ritorno puro e 
semplice alle parole d'ordine 
del '69, post-scissione, ma di 
un < aggiornamento > della 
campagna antioperaia (vedi 
la pioggia continua delle di-

ALMIRANTE — Andando In 
Campidoglio voleva guada-
gnare qualcosa 

DARIDA — Un applauso con-
vinto alio spostamento a de
stra della DC 

chiarazioni di Preti) e dell'ac-
codamento di grosse fette so-
cialdemocratiche alle iniziati-
ve dei c marciatori ». soprat
tutto a Milano. A Roma, in
vece, il PSDI si distingue per 
1' impronta marcatamente 
clientelare della sua dispen-
diosa campagna elettorale: 
promesse di posti. feste cam-
pestri. pranzi sociali, forte ra-
mificazione dell'organizzazio-
ne dei galoppini. 

Per il PR1 il problema e 
leggermente piu complesso. 
E' piu che evidente che La 
Malfa ha deciso di giocare le 
carte in suo possesso. fidan-
do anche della propria posi
zione di c disimpegno > dal 
governo, verso i settori che 
avanzano sulla situazione po
litica interrogativi di marca 
moderata. Difficile dire se e 
stata una scelta produttiva. 
Fatto sta che egli non e riu-
scito a impostare un discorso 
senamente critico nei con
fronti della DC, e questo fat
to riduce drasticamente il 
raggio d'azione della < presa > 
politica repubblicana. Ma la 
osservazione fondamentale ri-
guarda ancora una volta la 
DC, che con i propri indirizzi 
ha in certa misura determi-
nato la collocazione degli al-
leati. 

La verita e che sul tavolo 
della partita, la DC ha deciso 
di giocare a destra. Quando 
il 19 aprile Forlani a pre i la-
vori dell'ormai famosa sessio-
ne del Consiglio nazionale de
mocristiano. tra le tante cose 
che dice, una soprattutto ac-
quista risalto e valore di scel
ta: l'attacco all'unita sindaca-
le, ai sindacati e alia lore 
strategia. Come viene giudica-
ta 1'azione delle Confederazio-
ni? Gli obiettivi del sindaca-
to. cosl come si prospettano 
nella realta italiana, Forlani 
crede di poterli schematizza-
re In questo modo: «...rope-
aciare il sistema non rispet-
tandom U regolt, tsaUando 
una continua esigenza di lot
to, ritcnendo che tutto al di 
Juori di si gli sia otUU, ri-

cercando la esasperazione dei 
contrasti, pensando ed inse-
gnundo che dalla esasperazio
ne e dal permanere e dall'ac-
centuarsi della conflittualita in 
ogni direzione, non solo all'in-
terno dell'azienda, ma nei con
fronti dei legislatori, del go
verno e dello Stato » potreb-
be uscire qualcosa di buono. 
Si potrebbe dire: da dove e 
stata ritagliata questa grotte-
sca pa rod i a di ci6 che e in Ita
lia una strategia unitaria del 
sindacato capace di manovra-
re milioni di lavoratori? Eb-
bene, questo e un saggio del
le convinzioni cui si ispira il 
gruppo dirigente dc, lo stes-
so gruppo dirigente che ha 
condotto 1'agitazione contro 
10 sciopero generale del 7 apri
le e che poi ha dovuto pren-
dere atto del suo successo, 
come, piu tardi, ha dovuto 
registrare al passivo (sulla 
colonna, cioe, del suo passi
vo) la straordinaria riuscita 
della manifestazione dei 150 
mila a Roma. 

L'ultima fase della cam
pagna elettorale non e che la 
proiezione e la conseguenza 
di scelte compiute prima. 
Mentre compaiono i primi 
manifesti elettorali, filtra (o 
viene fatta filtrare...) la noti-
zia dell'incontro tra il sindaco 
dc di Roma. Darida. ed il se-
gretario del MSI, Almirante, 
che e anche capolista del suo 
partito. Ed in Sicilia. frattan-
to, si moltiplicano gli episo-
di di violenza neo-fascista: fi-
no all'attentato contro il co-
mizio di Berlinguer a Catania 
e alia sanguinosa aggressione 
al compagno Attardi. Ma per-
ch§ la DC ha sentito il bi
sogno di questo squallido col-
loquio capitolino? II Giornale 
d'Italia scrive che il capo neo-
fascista avrebbe offerto al sin
daco uscente l'appoggio del 
suo partito nell'eventuali-
ta della €formazione di una 
giunta minoritaria di soli dc al 
Comune di Roma ». 

La notizia, a Roma, dove la 
DC ha amministrato per un 
lungo periodo con l'appoggio 
missino. ha 1'aria di essere 
qualcosa di piu di un < pallo-
ne sonda >. Darida strizza 1'oc-
chio a destra. anche se poi 
finge di fare 1'offeso per tut-
te le cose che vengono dette 
sui contatti DC-MSI. Ma Al

mirante si riprometteva di 
guadagnare anch'egli qualcosa 
da questo approccio. Voleva 
fornire al proprio elettorato 
romano, dopo la burrasca che 
aveva fatto seguito ai fatti d« 
Reggio Calabria e di Catanza-
ro — e che aveva portato a 
una divaricazione troppo ac-
centuata tra 1'iniziativa provo-
catoria fascista ed il suo 
sfruttamento da parte del MSI 
— 1'assicurazione che il voto 
missino avrebbe continuato ad 
essere, oltretutto. nella Capi-
tale. un fatto abbastanza so-
stanzioso e tranquillo di in-
trallazzo sottogovernativo. Al-
tro che « voto del coraggio ^! 
E cosi il burocrate di vecchia 
estrazione fascista o il borghe-
se nostalgico hanno avuto la 
prova — grazie alia sterzata a 
destra dc — che anche le bom-
be ed i reparti di picchiato-
ri possono servire per conqui-
stare qualche sotterraneo ac-
cesso al sottobosco del potere 
capitolino. 

L'ultimo atto della parabola 
elettorale di Forlani si svolge. 
infine. a Genova E' il discor
so sul quale si imbastisce l'esi-
le trama di un * giallo > finto. 
11 segretario dc ha gia firma-
to — come privato — la peti-
zione per il referendum con
tro il divorzio. e in Sicilia 
si e distinto per i suoi silen-
zi sulla mafia. Nel capoluogo 
ligure ammonisce pesantemen-
te i socialist!, li invita a non 
essere « fl cavallo di Troia * 
dei comunisti nella coalizione. 
Ma non basta. Dice che se 
si forzera la DC in un senso 
rhe questa non gradisce. sari 
essa stessa a fare la crisi di 
governo: e non saranno le 
* streltoie costituvonali» — 
aggiunge — a impedirci di 

scioeliere le Camere Le cstret-
toie » sono quelle del « seme-
stre bianco *. quando Saraeat 
non avra piu il potere di tron-
care antfeina'amente la leei-
slatura. La DC si spinge quindi 
fino al punto di prosnetta'-e la 
awentura costituzionale TI te-
sto del d'«!Corso di Forlani 
non i ufficiale. perche non 
e stato oassato alle agenzie — 
domenica scorsa in sciopero 
— e non e stato oubblicato 
dal Popolo: ma e stato ueual-
mente telefonato ad alcuni 
giomali. che ne hanno dato 
ampia oubblirita I.a segrete-
ria di piazza Sturzo non smen 
tisce. 11 Popolo, sostanzial-
mente, conferma. I socialist! 
reagiscono, ma non tutti alio 
stesso modo. E su questo epi-
sodio, squallido ed inquietan-
te, la campagna elettorale dc 
si awia alia conclusione. 

Cindiano FaUtchi 

UN'IMMAGINE CHE PIACE A FORLANI — La Nato, 
colonialisti portoghesi - (Nella foto: I'ex segretario 
mentre parla sul tema: « L'alleanza atlantica dopo la 

Agnelli e Pirelli discutono come aiutare meglio i 
della NATO Brosio ieri a Milano nella sede dell'ISPI 
riunione di Lisbona ») 

Lo annunciano scienziati americani 

Scoperti i 
«partoiii» 

deiratomo? 
8TANPORD (U8A), 9 

Ancora un passo di gran-
de importanza sulla via del-
l'infinitamente piccolo sa-
rebbe stato compiuto nel 
centro acceleratore linea-
re di Stanford dove eslste, 
a disposizione degli scien
ziati, un frantumatore ato-
mico lungo tre chilometri 
e 400 metri. Gli scienziati 
che lavorano con questa 
formidable macchina han
no fondati sospetti di aver 
scoperto particelle ancora 
scoperto particelle costltu-
tive dei protoni e dei neu-
troni, cioe dei piu notl 
component! delPatomo. 

Hanno chiamato queste 
particelle infinitesimal! 
« partoni». 

L'annuncio e stato dato 
leri con un articolo appar-
so sul numero di giugno 
dello Scientific american 
magazine di due eminentl 
scienziati, il dr. Wolfgang 
Panofsky, direttore del cen
tro. e il dr. Henry Kendall 
dell'Istituto di tecnologia 
del Massachusetts. 

Pinora era convinzione 
diffusa nel mondo scientlfl- ' 
co che i protoni e i neutro-
ni. che costituiscono il cen
tro del nucleo dell'atomo, 
non fossero suscettiblli di 
una ulteriore suddivisione. 
Ma il bombardamento ope
rato da un gruppo di scien
ziati del centro accelerato
re llneare con fasci di elet-
troni di una potenza fino a 
21 miliardi di volt ha fatto 
sorgere l'ipotesi che tanto 
i neutroni che i protoni 
abbiano delle strutture in
terne chiamate appunto 
partoni. 

La scoperta. se verri 
confermata dalle ricerche 
che si contlnueranno a 
svolgere in questo campo, 
si rivelera senza dubbio 
di grande importanza, non 

solo da un punto dl vista 
della ricerca teorica ma 
anche della ricerca appli-
cata. 

«La conoscenza della 
struttura interna dei proto
ni e dei neutroni — ha 
dichiarato il prof. Panof
sky — potrebbe fornlrci la 
chiave per arrivare a com-
prendere l'enorme forza 
che tiene unito il nucleo 
dell'atomo e da all'univer-
so la sua stabilita». 

Grazie all'acceleratore dl 
Stanford e stato posslbile 
procedere al bombarda
mento del nucleo dell'ato
mo che e, giova ricordarlo. 
100 mila volte piu piccolo 
dell'atomo. con fasci .di 
elettroni che vlaggiano ad 
una velocita quasi uguale 
a quella della luce e cioe 
a 299 338 chilometri al se
condo. Si e accertato cosl 
da parte degli scienziati 
impegnati nell'esperimento 
che gli elettroni dopo aver 
penetrato protoni e neutro
ni sono rimbalzati indietro 
in maniera sparsa 

E' stato constatato a que
sto punto che lo sparpa-
gliamento degli elettroni in 
molti casi si e rivelato 
« inelastico », clo significa 
che vi era stata. ha rile-
vato il prof. Panofsky. una 
perdita di energia durante 
le collisioni. Cio fa rite-
nere che gli elettroni siano 
rimbalzati non solo da un 
protone o da un neutrone 
ma da un'altra particella, 
cioe dal partone. 

Se le ricerche future con-
fermeranno l'esistenza dei 
partoni, cid potra fornire 
una spiegazione delle stra-
ne irregolarita che sono 
state notate in passato nel
le particelle subnucleari. 
Pinora quelle irregolarita 
erano .attribuite a varie 
cause, 

DALLE BOMBE DI MILANO, AL « SUICIDIO » DI PINELLI: UNA RETE DI 
INTRIGHI CHE COINVOLGE «CITTADINI AL DI SOPRA D'OGNI S0SPETT0» 

Un colpevole da f abbricare 
Perche il commissario Calabresi ha ricusafo il giudice — I card in i delle accuse contro gli anarchici si sgretolano — Come 

si § riuscifi a non far passare «la verita di Stato» — Un piano reazionario s'intreccia con i«misleriosi» attentati 

IL COMMISSARIO CALABRESI: « I'uomo che sa tutto 
su Pinelli » 

IL GIUDICE BIOTTI: 
f inestra » 

non guardera piu da quella 

« Siamo come dei sartt: ab-
biamo fatto la prova e tl ve-
sttto colza a pennello, man-
cano solo le rtfiniture...», ave-
vano detto. Ura quel vesti-
to — confezionato su mi
sura da uno «staff» di 
investigatori per « cruudere » 
la vicenda aella strage di 

Milano, e lnsieme n uauici-
dio» di Pinelli — e onnai ri-
dotto a brandelli. Uno strappo 
dopo 1'altro, una frana inarre-
stabile di « certezze », un rovi-
mo m a inaizi»; e neiio stesso 
tempo l'emergere di una ben 
dlversa trama, i tasselli del 
mosaico che s'incastrano l'uno 
dietro raltro a comporre 11 
disegno dl un piano reaziona
rio, studiato a tavolino, porta
to avanti attraverso una rete 
di complicita che ha pochi, 
o forze nessun, precedente. 

Tre fatti. Una matrice anar-
chica per gli atientati. Le pro
ve deila colpevolezza di Val-
preda. II «suiciaio» di Pi
nelli. Sono le tre parti inte
grant! di quello che dovrebbe 
essere — o meglio era — il 
« vestito x. £ matrice anaxchi-
ca vuol dire atientati del 25 
aprile '69 alia Fiera e alia 
stazione di Milano, da 11 
prende l'awio 1'intero dise
gno, si muovono gli stessi 
personaggi cne — a distanza 
ai quaacne mese — saranno 
al centro della vicenda del
le bombe aila Banca dedl'Agri-
coituxa. 

Ce un giudice, Amati, che 
fin aali'imzio puma sug»i anax-
cmci: tiene in galera per set-
te mesi l coniugi Corraduu 
prima ai sctucei<uii per iiuui-
canza di mdizi, scuote la te
sta cunanzi a quegu unputau 
cne gu raccontano dl essere 
»w*u ttiCduAU in queauira per 
costnngerii a conressare, o 
macari ai essere siau messi 
m oiuco su una Imestra. Cm 
conauce le lnoaguu e un gio-
vane commissario, Luigi Caia-
bresi, cne si serve oei suoi 
• iiai », i bngaaieri Panessa e 
Mainardi. 'luua la incrueata, 
tutia laocusa, fa pemo su 
una donna, Kosemzua Zubte-
na. in oaae ai suo racconio 
si tengono in galera per an
ni gli imputati, in base alle 
sue dicaiarazioni si interroga-
n o i i sospetti», Giuseppe Pi
nelli e Pietro Valpreda. 

Dodio dicembre '68. Due 
ore dopo la strage il giudice 
Amau solleva a teiefono, chia-
ma la questura e, ancora una 
volta, non ha dubbi: sono stati 
gli anarchici. II terreno e gia 
pronto, il «lavoro » svolto per 
gli attenutl del 25 aprile ser-
vira anche stavolta. Tanto piu 
che, nelle indagini, la parte 
aei proiagomsu la assumono 
nuovamente Calabresi e la sua 
equipe: e in quanto ai sospetti 
sono quelli dell'altra volta, Pi
nelli, Valpreda, gente del giro. 

Quindici dicembre: Pinelli 
vola dalla finestra al quarto 
piano della questura. Lo inter-
rogavano nell'ufflclo di Cala
bresi, 1 soliU « fidl» del com
missario; al e gettato perche 
«graveroeiite indisiato»; se
condo alcuni ha avuto 11 tempo 

di gridare, spalancando la fi
nestra, «e la fine deU'anar-
chia». Nella stanza vicina si 
e decisa, qualche minuto pri
ma, la sorte di Valpreda: il 
tassista Rolandi lo ha ricono-
sciuto suH'unica fotografia 
mostratagli dal questore. 

Ecco dunque dai tre fatti, 
separati ma conseguenti, sca-
turire il quadro che fa scri-
vere al Corrtere della Sera 
«giustizia sara fatta». Ma ci 
vuol poco a sgretolare questo 
castello, a dare una ben dl
versa fisionomia agli stessi 
fatti. Si parte dalla matrice, 
dal «terreno arato » dal giudi
ce Amati. II processo si e con-
oluso poco tempo fa: era una 
montatura ed e crollata rovl-
nosamente. Rosemma Zuble-
na, teste unica e indiscussa 
per la pollzia, e una mitoma-
ne, gia in passato si era di-
stinta per aver lanciato accu
se strampalate, aveva avuto 
un procedimento per calunnia 

ai dannl dei carabinierl. I ter-
roristi che hanno messo gli 
ordignl alia Fiera e alia sta
zione rimangono ignoti. Se non 
e'e una aperta censura, e fa
cile cogliere nelle stesse paro
le con cui il pubblico mini-
stero chiede I'assoiuzlone per 
gran parte degli imputati una 
profonda disistima per 1 meto-
dl nsati dal suo colfega Amati. 

Lo stesso discorso si pub 
fare per la sentenza di rinvio 
a giudizio contro Valpresa e 
gli altri del «22 marzo». Un 
atto che dovrebbe essere d'ac-
cusa ma che, in realta, e una 
sconsolata ammisslone dl non 
essere riusciti a far compie-
re alcun passo avanti alia ve
rita, 200 pagine che si reggo-
no soltanto sul tassista Rolan
di e sulle confidenze di un po-
liziotto-spia, una lnchiesta che 
fa acqua da tutti i lati e che 
comunque non porta neanche 
ai nomi degli altri presunti 
autori degli attentati. 

Due facce della stessa medaglia 
Infme, Puielli. Non era indi-

ziato, non ha gndato nulla, 
si e ucciso per nlente, o for-
se soltanto per gettare un om-
bra su quei poliziotti che lo 
stavano interrogando in • un 
clima amichevole, disteso». 
Certo, lo avevano accusato 
qualche minuto prima di aver 
compiuto attentati sui treni, 
tanto piu che era ferroviere; 
ma per questi stessi attentati 
adesso sappiamo che ci sono 
in carcere un gruppo di neo-
fascisti. GU avevano anche 
detto che il suo alibi era crol-
lato: ma questo — lo hanno 
spiegato — e un truoco che si 
usa in tutte le questure. Lo 
avevano anche tenuto illegal-
mente dentro per tre giorai: 
ma tanto nessuno se ne era 
scandalizzato. B cosl via, du
rante il processo intentato da 
Calabresi per csalvare 1'ono-
re» e scacciare la fama dl 
assassino, se ne sono sentite 

tante e di pegglori. 
Fino all'epilogo di questa 

prima parte, miserevole come 
1 protagonist!. Perche Cala
bresi e Biotti — il presidente 
del trlbunale che 11 commis
sario ha ricusato — sono due 
facce della stessa medaglia. 
Calabresi e un «servo della 
legge» di kalkiana memona, 
una rotella che va difesa stre-
nuamente per non danneggia-
re 1'intero meccanismo: che 
cosa importa se nessuno o 
quasi gli crede, se il suo rac-
conto non sta in piedi? II mi-
nistero — e quindi il gover
no — ordina una lnchiesta, 
ma 6 tanto pressante la sete 
di verita che non si interroga-
no neppure i poliziotti che era-
no in quella stanza. L'ordine 
e uno solo: chiudere la fac-
cenda, al piu presto, con tutta 
1'autorita che deriva dall'aver-
le apposto II sigillo di Stato. 

Usi all'arte del compromesso 
Biotti, dal canto suo, e uno 

che amministra la legge. Lo 
fa pensando piu alia promo-
zione che alia giustizia, ma 
anche lui e frutto di questo 
meccanismo. abituato aH'arte 
del compromesso: non ha for-
se ricevuto, in privato si capi-
see, caldi elogi per aver esclu-
so dal collegio giudlcante un 
altro magistrato, Pulitanb. 
perche troppo «progress!-
sta»? E, quindi, e scandaloso 
ma anche perfettamente logi-
co che Biotti si rivoiga al-
l'awocato di Calabresi — tan
to piu che gia in passato ha 
avuto una mano da lui, sem
pre per via di queste bene-
dette promozioni — dicendogli 
che si, i giudici sono convln-
ti che Pinelli sia stato ammaz-
zato con un colpo di karate, 
e nello stesso tempo lo raasi-
cura che «tanto Uriamo per 
le lunghe». In ogni caso 11 
gioco e fatto. L'awocato di 
Calabresi e abbastansa fur* 

bo da approfittare dellarma 
che 11 magistrato gli ha fomJ-
to — perche? —, tenendo co
sl Biotti sulle spine per cin
que mesi e cacciandolo via 
appena la situazione diventa 
difficile. Ossia quando si deci
de la perizia necroscopica sul 
cadavere di Pinelli. 

Ma non e soltanto questo. 
anche se attraverso personag-
gi come Biotti e Calabresi 
viene fuori uno squarcio Im-
pressionante di « realta Italia
na*, e diventa assa! facile 
seguire le «tappe> di questo 
piano reazionario portato 
avanti sotto la prefabbricata 
coJoritura «anarchlca», un 
paravento per coprire 1 veri 
responsabili e per colplre i 
«corpevol! predeetinati». I 
fatti, onnai, sono eloquent!. 
Per gli attentat! del 25 aprile 
gli anarchici sono stati as-
soiti, quindi sono Innocentl: e 
di quelle stesse bombe un dc-
oumento dei serviM Mgretl 

gTeci — il famoso rapporto sul 
signor P. — rivendica la pa-
ternita Ma quella pista non e 
stata seguita, perche portava 
in ben altra direzione. 

Con gli attentati sui treni. 
Pinelli — e provato — non 
e'entrava: anzi, poco piu di 
un mese fa, e stato arrestato 
sotto questa accusa un grup
po di neofascisti, alcuni dei 
quali gia chiamati in causa 
per le bombe di Milano. A 
quanto pare, non ci sono stati 
clamorosi colpi di scena, so
lo che un vecchio fascicolo e 
finito sul tavolo di un magi
strato che ha voluto guardar-
ci dentro. In quanto al «22 
marzo» ormai si sa tutto: la 
leadership era nelle mani di 
un fascista — che lo stesso 
giudice ammette possa aver 
agito per conto dei fascisti — 
e'era un confidente della PS. 
una spia dei carabinierl e 
chissa che cos'altro. C'e. co
munque, un lati tante — Ste-
fano Delle Chiaie — che * 
una figura di primo piano nel. 
lo squadrismo romano e che 
ha avuto funzioni di collega-
mento con tutti i gruppi di 
estrema destra. 

E ancora, ci sono le rivela-
zioni sul complotto di Vale-
rio Borghese, sulla «tecmca > 
che avrebbero dovuto seguire 
i sediziosi — a base di bom
be e assalti contro «simboli 
della Patna» e sedi di estre
ma destra — in modo da far 
ricadere la responsabillta sul
la sinistra e di provocare di-
sordini, terrore nel Paese. Ci 
sono i « moti» di Reggio, le 
bombe di Catanzaro, decine di 
altri episodl che contrassegna-
no questa strategia del trito-
lo e della tensione, elaborate 
dalle forze piu reazionarie e 
che ha avuto l'appoggio di 
certi, potent!, gruppi dell'ap-
parato statale. 

Eppure la « verita di Stato » 
non e passata. Non e passa 
ta sulla morte dl Pinelli, ne 
sulla matrice delle bombe di 
Milano. E se que] « vestito * 
su misura e stato stracciato si 
deve anche al grande peso 
che ha giocato quel vasto mo-
vimento democratico che su 
questi teml si e impegnato 
a foodo, ha smascherato i fal 
si e messo in luce una rete di 
silenzi e di complicita. Certo. 
e ancora una battaglia da 
combattere, molta strada * 
da compiere prima che la 
verita prenda finalmente il 
suo posto. Ma e una batta
glia in difesa della democra
zia, e anche per evitare di do-
vere ancora arrossire. come e 
awenuto qualche mese ta :n 
una aula dei trlbunale di Mi
lano, quando sulla sedia dei 
testimoni il bngadiere Pane^ 
sa raccontava la morte di Pi 
nelll e rldeva; rideva sotto 
gli ocohi del giudice Biotti 
che, essendo ormai convinto 
che Pinelli fosse stato ass&s-
sinato, si preparava a man-
dare « assolto » il commissario 

Calabresi, un fedele cservi-
tore* della legge. 

Marctllo M Botco 


