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rassegna 
internazionale 

Malta nel 
Mediterraneo 

Atlcsso rlic il cliiassu allorno 
alia espiilbione da Malta dol-
raminiragliu lliriitdclli, co-
manclante dellc forze tlclla 
IS'ato per il Mid-Europa, sem-
bra si slia uffietolendo, e forse 
bene lurnarc sulla questione 
con tin niiniino di paculezzn. 
Occorrc chiedersi, prima di 
lullo, la ragione dellc slrida 
lanciate dalle i-olonne dei piii 
grossi giurnuli della borglicsia 
italiana. Si possono dare inol-
le rispostc, ma ve tie e una 
d i e sta al fumlo di tulle: il 
vcccliio riflibso nazionaliHta e, 
diciamo pmc , paralusciMa, clie 
sunneitliia negli iillici diretto-
riali dei suddetti giurnuli. Mal
ta, hi sa, e mi piccolisMitin 
pae.se. Come bi puii duiuiue 
tollerare rlie il suo priuiu mi-
nistro mclla alia porta mi am-
miraglio ilaliano, elie per di 
piu c mi peraouag^io impor-
taute della i\ato? Si punisca 
suhito Malta! 

Gira e ri^ira, epiestu e il ri-
flesso in base al quale la 
canea e scattula. Sara bene d ie 
tutti In abbiano a iiientc. Ivi 
eompt'csi, evidenleinenle, i su-
periori italiani c atlantici rleU 
rammiraglio Hirinilclli. Abbia-
nio assistito, in effetti, a un ri-
gurgito di nientalila lipicauien-
te fascista clie si esprime nel-
l'assiimere un atleg^iamento 
punitivo \crsn il debolc d ie 
osa sfidare il forte (o presunto 
talc). Ma reagendo a questa 
uianicra non si e fallo altro 
d ie coprirsi di ridicolo. Per
che, in definitiva, Malta non 
pud esscre punila. Non lo puo 
essere nc sulla base del dirit-
to internazionale ne sulla base 
del rappurto di forza. Sicche 'e 
grida lanciate in questi giorni 
lasciano, da q lies to punto di 
\ is la , il tempo d i e trovano. 

II signor Dom Mintoff, pre
sidente di un governo libera-
mcnle eletto, poteva gradire o 
non gradire la presenza dcl-
I'amiuiraglio Birindclli noncbe 
cio d i e egli rappresenta. Kino 
a questo uiomcnto Ic due que
stion! scmbrano separate. II 
governo di Malta non gradisce 
la presenza dcirammiraglio 
Birindclli c intende negoziare 
le facilitazioni di cui la Nato 
gode nell'isola e che consisto-
no, in ptatica, nella sua uti-
lizzazione come importante 
base aerea e navale. Per quan-
to riguarda la prima queslione, 
il signor Dom Mintoff ha ra-
gioni da vendere. Su tutti i 
giornali del mondo sono state 
riprodotte le dichiarazioni po-

co nieno d i e insultanli rila-
sciate daU'aiiimiraglio italiano 
nei confrunti della iudipenden-
za e della sovnmila dell'fcola 
mcditerraiiea. Clie cosa ci si 
atleuileva? Clie un governo 
maltose, per un minium geloso 
della propria dignilu, le sulus-
se airinfinilo? Quel d i e e'e 
da chiedersi, piuttosto, e come 
niai i superiori, non soltanto 
militari ma politici dcd'ainmi-
raglin Hiriudelli, non abbiano 
ritenuto di dover ridiiamare 
il comaudaille dellc forze Nato 
per il siul Kuropa al rispetto 
MTSO i suoi ospiti. Ma qui il 
discoiso ci porterebbe lontauo. 

In qiianlQ a voler negoziare 
le I'ondi/iotii della presenza 
ilclla Nato a Malta, andie qui 
il go\eruo del signor Mintoff 
agUce nella piena legittiuiila. 
Non e mistero per iicssimo die 
a piu riprese il Irtitttr lalmrista 
maltctc lia defiuilo gli accord! 
tra il suo paese e la Gran lire-
tagna, in base ai quali la 
Nato utilu/.a Alalia come pro
pria base, degli « acenrdi tra 
il padrone e lo schiavo ». II 
minimo die egli u\rebbe po-
tuto fure, una volta giunto al 
potere, era, appunto. quel die 
sta facendo: rincgo/.iare il tut-
to su una base piu equa. Cosi 
slanno duiKpie le cose. E se 
non fosse per il riflesso assiir-
damente na/ionalistico di cui 
s'e parlato. non si veilrebbe 
davvero la ragione del cliiasso. 

Ma dietro tutto questo e'e 
andie una prcoccupazioue po-
litica molto precisa. Si teme, 
in definitiva, d ie Malta possa 
offrire alia Fiotla sovietica 
quel che la Nato perderebbe 
in caso di mancato accordo con 
il governo di Dom Mintoff. 
Alio stato atlualc dei falti, nes-
suno puo sostenere che questo 
sia il disegno del nuovo primo 
ministro maltese. Ma se le cose 
dovessero andare a questo 
niodo, i governi atlantici euro-
pei otterrebbero csallamcnte 
quel che si sonn meritato. Sono 
essi, infatli, d i e haiino tra-
sformalo il Mediterraneo in 
una zona di conflitto politico 
tra le grandi potenze, perpe-
tuando una tale situazione as-
sai al di la del ragionevolc. 
Ancora ades«o, del resto, essi 
non sanno come u«cirne. Consi-
dcrano inlangibile la presenza 
americana ma strillano a piu 
non posso quando altri arriva-
no.. . Sarebbe tempo, invece, 
che la smettessero di gridare 
per mettcre mano a una politi-
ca che soltragga il Mediterra
neo all'influcnza dei blocchi 
militari contrapposli. 

a. j . 

Misteriosa e tragica sparatoria nel cuore di New York 

Ferito grave il boss mafioso 
Joe Colombo durante un comizio 
Subito ucciso un giovane negro presunto autore dell'attentato — L'italo-americano fc in fin di 
vita — Uomo dal passato equiveco, piu volte arrestato e condannato, era riuscito ad organiz-

zare un movimento che si definiva « difensore del buon nome degli italiani» 

NEW YORK — II corpo del giovane negro presunto attenta-
tore del boss mafioso Joe Colombo 

II pugile si era rifiutato di andare a combattere nel Vietnam 

La Corte Suprema degli Usa 
cancella la condanna a Clay 

L'ex campione ha pagato a duro prezzo la fe delta ai suoi principi religiosi e politici: era 
stato condannato a cinque anni, privato del titolo mondiale, insultato e perseguitato 

NEW YORK. 28. 
Muhammad All. alias Classius 

Clay, ex campione del mondo 
dei pesi massimi. ha conqui-
stato oggi la piu bella vittoria 
della sua vita, non sul ring 
dove e passato di trionfo in trion-
fo. ma nella severa aula della 
Corte Suprema degli Stati Uniti 
dove si e discusso il suo ap-
pello contro la condanna a cin
que anni di galera per « reniten-
za alia leva*. Otto giudici su 
otto gli hanno dato ragione. or
dinandi) che fosse cassata la 
sentenza che lo condannava al 
carcere e a 100 mila dollari di 
multa. 

Si chiude cosi per Cassius 
Clay un doloroso capitolo che 
lo ha duramente colpito come 
uomo e come pugile. essendo 
seguita alia condanna al car-
cere la dttronizzazione dal ti
tolo mondiale c il ritiro della 
licenza di pugilatore da parte 
della WBA, la organizzazione 
pugilistica che regola la boxe. 
Ma anche un capitolo che suona 
tcvera critica alle autorita go-
vemative USA dal momento 
che la condanna di Clay era 
etata chiesta uffirialmente dal 
Dipartimcnto della Giustizia 
americano con una lettera alle 
autorita di leva. lettera che oggi 
la Corte Suprema ha ritenuto 
ilJegittima. 

La vicenda era iniziata il 
28 aprile 1967 a Houston. Chia-
mato alle armi. al momento del 
giuramento Cassius Clay si era 
rifiutato di fare il tradizionale 
passo avanti. Con il suo gesto 
Cassius Clay dava un calcio 
alia gloria, alia ricchezza. agli 
cnori pur di affermare le sue 
idee. Egli dichiarava di non vo
ler vestire la divisa militare per-
che ci6 contrastava con la sua 
posizione di obiettore di coscien-
xa. e di minislro della setta reli-

Francio: forte 
oumento del costo 

della vita 
PARIGI. 28 

Nei prim! cinque mesi del 
1971, il costo della vita e au-
mentato in Francia nella pro-
poTzione del 6,7 per cento 
annuo. LMndicazlone e fomita 
dalVIstituto naztonole di stati-
stica tramite la pubblicazione 
deirindice ufneiale dei prezzi 
di magglo dal quale risulta 
che. raggiungendo lo 0.7 per 
cento, il rincaro della vita con-
statato 11 mese scorso e il piu 
forte registrato mensilmente 
dall'inlzio dell'anno: 0.6 in 
gennalo, 0,5 in febbraio, 0.4 In 
marzo, 0,6 in aprile. 

In cinque mesi i prezzi sono 
•onentati del 2,8 per cento. 

giosa dei Mussulmani neri alia 
quale aveva aderito rinuncian-
do al nome di Cassius Clay (un 
nome che per lui era ricordo 
della schiavitu dei suoi avi) 
per quello di Muhammad AH. 
II campione spiegava anche che 
nella sua veste di < mussulmano 
nero» egli era disposto a par-
tecipare solo a «guerre sante 
proclamate da Allah > e che lui. 
Muhammad Ali. «non aveva 
nessun motivo per litigare con 
i victcong >. Quest'ultima pre-
cisazione scateno contro di lui 
la rabbia dei governanti. i qua
li lo accusarono di invocare 
l'« obiezione di coscienza » per 
nascondere la sua intenzione di 
non servire l'esercito degli 
Stati Uniti e di non parte-
cipare alia guerra americana 
in Vietnam. II Dipartimento del
la giustizia invid una lettera 
alia Commissione di leva invi-
tandola a respingore la tesi di 
Clay, cosa che fu fatta regolar-
mente e che dette inizio ad un 
processo contro il pugile che 
si concluse con la sua condan
na. poi confermatagli dal la 
Corte di Appello. da parte di un 
tribunale composto da sei uomi-
ni e sei donne. tutti biancht. 
Contemporaneamente i dirigenti 
della World Boxing Association 
lo privarono del titolo mondiale 
e la Commissione Alletica dello 
Stato di New York gli ritird la 
licenza impedendogli cosi di di-
sputare persino delle esibizioni. 

L'intera macchina degli Stati 
Uniti si metteva in modo con
tro il coraggioso campione che 
aveva osato denundare la spor-
ca guerra contro un paese lon-
tano che neppure conosceva e 
contro un popolo contro il qua
le egli non aveva nulla da ri-
vendicare. Cosi. dalla gloria e 
dalla ricchezza. Clay piombd 
nelle difficolta. ma non nel-
ranonimato perche egli conti-
PU6 la sua lotta sorretto dalla 
simpatia di tutti gli sportivi. 
fino ad ottenere una prima vit
toria alcuni mesi fa quando 
pote tornare a combattere (bat-
tendo Oscar Bonavena) e suc-
cessivamente a disputare il ti
tolo mondiale con Joe Frazier. 
Perse quest'ultimo incontro. an
che perche la lunga assenza 
dal ring aveva inciso sulla sua 
condizione hsica e poco era 
stato il tempo a disposizione 
per prepararsi. 

Ora e venuta la < vittoria» 
davanti alia Corte Suprema, 
una vittoria mai tanto meri-
tata da un uomo che non ha 
voluto piegarsi ne di fronte 
alle lusinghe. ne di fronte alle 
minacce e al pericolo della ga
lera. e che e stato sostenuto 
dalla simpatia e dairappoggio 
attivo di tanti americani e dai 
democratici di tutto il mondo. 

La Corte ha cassato la sen
tenza ritenendo illegittima la 
lettera del Dipartimcnto della 
giustizia che l'aveva generate. 

Per il 1° Congresso del partito 

Un messaggio del PCUS 
ai socialist! birmani 

Dal noitro corrispondente 
MOSCA. 28. 

H Comitato Centrale del PCUS 
ha inviato ai delegati del Pri
mo congresso del «Partito del 
programma socialista della Bir-
mania > un caloroso messaggio 
di saluto che la Pravda ha pub-
blicato. con evidenza. in prima 
pagina insieme ad un ampio 
articolo dedicato al Partito e 
alia situazione del paese. 

L'attenzione degli ambienti 
politici sovietici nei confront! 
del congresso non e casuale: in 
Birmania — come scrive la 
Pravda — sono state reahzzate 
in questi anni. serie trasforma-
zioni sociali ed economiche: so
no state nazionalizzate le pro-
prieta dei monopoli stranieri; 
si e proceduto alia creazione 
di un settore statale che con-
trolla piu deU'80% delle Indu
strie estratttve, quasi la meta 
dell'industria manifatturiera. 
tutto il coramercio estero e una 
notevole parte di quello intemo. 
E' in questo quadro di positive 
realizzazicni che il Consiglio ri-
voluzionario — prosegue la 
Pravda — porta avanti un pia
no di attivita in favore dei la-
voratori. E doe: cuna politica 

estera Iungimirante di neutra
lity positiva per I'affermazione 
della coesistenza pacifica e un 
piano di collaborazione econo-
mica con 1'URSS e con gli altri 
paesi socialisti >. 

c Le trasformazioni sociali del 
paese — continua la Pravda — 
incontrano pert gravi difficolta 
a causa delle mene della rea-
zione interna sostenuta dalle 
forze imperialiste e rcaziona-
rie, che non vogliono rasse-
gnarsi alia perdita delle loro 
posizioni e privilegi. e che si 
servono. quindi. dei movimenti 
antinazionali e separatisti che 
operano nel paese e i cui diri
genti ' hanno trovato rifugio in 
Thailandia e godono dell'appog-
gio della SEATO *. - > 

II giornale ricorda anche che 
contro il governo. operano gli 
cestremisU di sinistra del co-
siddetto partito comunista della 
bandiera bianca * e da poi un 
giudizio positivo suH'attivita 
del partito del c programma so-
tialista > che sta passando da 
organizzazione di quadri a mo
vimento di massa di tutte le 

• forze sane del paese. 

Carlo Benedetti 

Rinnovo parziaie della Camera aKa 

Successo in Giappone 
dei portiti di sinistra 

TOKTO, 28 
I partiti comunista e socia

lista hanno ottenuto un note-
vole successo elettorale in oc-
casione della consultazione per 
11 rinnovo parziaie della Came
ra alta. Malgrado la rumorosa 
cainpagna condotta dal parti
to liberaldemocratico — di cui 
e president* 11 primo ministro 
Sato — contro l'opposizione 
democratic*, quest'ultima ha 
aumentato 1 propri seggi: il 
partito comunista giapponese 

ha ora alia Camera alta otto 
deputati anziche sette e il par
tito socialista 62 anziche 61. 
II partito liberaldemocratico, 
invece, si trova ora a disporre 
di 131 seggi contro i 136 della 
precedente assemblea. I dati 
non sono ancora completi. Le 
elezioni, svoltesi domenica, ii-
guardano 128 dei 252 seggi del
la Camera alta: per 76 seggi 
si e votato con il sistema uni-
nominale, per gli altri 50 con 
sistema proporzionale su liste 
nazlonall. 

NEW YORK, 28. 
Joseph Colombo Senior, 48 anni, rlpetutamente accusato dl 

essere il capo di una delle cinque a famlglie » di « Cosa No
stra » della metropoli americana, e stato gravemente ferito 
alia testa a revolverate da un giovane negro, Jerome John
son. 25 anni, che e stato subito freddato dai poliziotti. La 
sparatoria e avvenuta poco prima dell'inizio di una manife-
stazione italo-americana da 
vanti al monument© a Cristo-
foro Colombo, al centro di 
Manhattan. Joseph Colombo 
(detto Joe) si stava facendo 
largo tra la folia per rag-
giungere il palco imbandlera-
to con i colori italiani e ame
ricani, quando l'aggressore lo 
ha afferrato per il collo, lo 
ha girato bruscamente e gli 
ha sparato a bruciapelo alia 
testa. 

Trasportato al «Roosevelt 
Hospital», il Colombo ha ri-
cevuto l'estrema unzione. Le 
sue condizioni sono gravissi-
me perche un proiettile gli ha 
leso il cervello. Un'ora dopo 
la sparatoria, l'ufficio newyor-
kese dell'ylssociafed Press ha 
ricevuto una telefonata ano-
nima. Una voce d'uomo ha ri-
vendicato alia «Squadra di 
attacco rivoluzionaria nera» 
la responsabilita dell'attenta
to. L'uomo ha detto: «Abbia-
mo appena ucciso Colombo. 
Questo e solo l'inizio. Uno 
dei nostri fratelli e stato uc
ciso oggi. La societa razzista 
paghera per-quello che sta fa
cendo ai nostri fratelli neri». 
Poi ha riattaccato. 

Fino all'estate del 1970, Joe 
Colombo era praticamente uno 
sconosciuto. Si occupavano di 
lui soltanto poliziotti, giudici 
e lettori di cronache polizie-
sche. Figlio di Anthony Co
lombo, un gangster strango-
lato insieme con una ragazza 
durante la «guerra delle 
gangs » degli anni '30, Joe ser-
vi nell'esercito americano du
rante il secondo conflitto 
mondiale. Dopo essere stato 
congedato con menzione diso-
norevole, divenne un perso-
naggio minore del « fronte del 
portow newyorkese. Fu arre
stato dodici volte, e condanna
to tre volte per gioco d'az-
zardo Nel 1964 — secondo la 
polizia — divenne dirigente 
della «famiglia» mafiosa di 
Joseph Profaci, a Brooklyn, 
dopo la «guerra della bana
na », una sanguinosa lotta per 
il potere fra la «famiglia» 
Profaci e quella di Joseph Bo-
nanno. detto «Joe Bananas». 
' Nel 1966, Colombo sconto 

sessanta giorni di prigione per 
«disprezzo della Corte», es-
sendosi rifiutato di rispondere 
alle domande di un «Grand 
Jury». Fu anche processato 
per spergiuro, avendo dichia-
rato il falso ad un ente sta
tale nel richiedere una licen
za per gestire un'agenzia di 
compre-vendite immobiliari, e 
per evasione fiscale. A questo 
proposito, il magistrato John 
Fine aflfermo che Colombo, 
pur dichiarando di guadagna-
re da 7 mila a 23 mila dollari 
all'anno, ne spende in realta 
da 80 a 100 mila. Durante un 
banchetto. un invitato ha det
to a un giornalista: «Povera 
Jojo (e la moglie di Colombo). 
Non puo neanche comprarsi 
i vestiti. Siccome quelli del 
fisco gli stanno sempre addos-
so, a Joe, per vedere quanto 
guadagna, lei deve andare in 
giro vestita di stracci». 

Nell'aprile 1970. un figlio di 
Joe, Joseph Junior, fu arre
stato sotto l'accusa di aver 
fuso monete d'argento per far-
ne lingotti e rivenderli (ope-
razione lucrosa quanto proi-
bita). La notte stessa, Co
lombo «picchettd» la sede 
dellTBI di Manhattan, insie
me con 30 sostenitori, prote-
stando contro quelle che egli 
definl le persecuzioni inflitte 
dalle autorita agli italo-ame-
ricani in generate, e 1 membri 

'della sua famiglia, in parti-
colare. 

II giovane Colombo fu rila-
sriato, dopo che il principale 
testimone d'accusa ebbe mo-
dificato la sua deposizione. 
Ma il « picchettaggio » conti-
nuo, e fu fondata una Lega 
per i diritti civili degli italo-
americani. II 29 giugno 1970, 
migliaia di persone, compresi 
numerosi uomini politici, par-
teciparono ad una «giornata 
dell'unitan in difesa degli ita-
lo-americani. Pur essendo pa-
trocinata da personaggi equi-
voci, la manifestazione ebbe 
un sorprendente successo. Un 
mese dopo, il procuratore ge
nerate (ministro della Giusti
zia) John Mitchell annuncid 

che le parole « Mafia » e « Co
sa Nostra » non sarebbero piu 
state usate nei rapporti e co-
municati del Ministero della 
giustizia e dell'FBI. Un ana-
logo decreto fu emesso dal go-
vernatore di New York, Ro
ckefeller. 

Ben presto, produttori cine-
matografici e televisivi, agen-
zie pubblicitarie. giornali, e 
cosi via, si adeguarono alia 
singolare autocensura. Negli 
ambienti progressist! la cosa 
non fu considerata positiva. I 
mail della societa americana 
e della comunita italiana non 
si curano nascondendoli, ma 
denunciandoli con coragr'o. fu 
il commento. Ma una parte 
degli italo-americani (inge-
nuamente o furbescamente) 
vedeva in Joe Colombo il suo 
« campione ». Durante un ban
chetto a Long Island, nel mar
zo scorso, un prete (padre 
Louis Gigante) lo incenso con 
parole quasi blasfeme: « Buon 
Dio, benedici questo cibo, be-
nedici questa serata, e bene
dici Joe Colombo e tutto il 
bene che lui ha fatto». 

Un altro dei suoi fidati, Dick 
Capazzola, si era lasciato sfug-
gire un elogio piu rivelatore: 
« Se Joe e colpevole come di-
cono, allora dovrebbero farlo 
almeno segretario di Stato, 
perche e cosi in gamba che 
non hanno potuto provare nul
la contro di lui». 

Conclusa la visita 
di G. C. Pa jetta 
in Siria e Libano 

E' tomato ieri da Bejrut II 
compagno Gian Carlo Pajetta 
dopo una visita in Siria dove 
e stato alcuni giorni su invito 
del partito Baath e del gover
no. A Damasco il compagno 
Gian Carlo Pajetta e stato 
ricevuto dal primo ministro 
Kleifawi, con il quale ha avu-
to un colloqulo sulla situazio
ne politica nel Medio Orien-
te e nel Mediterraneo. Succes-
sivamente si e incontrato con 
11 ministro degli esteri Khad-
dan e con il ministro dell'eco-
nomia Hallag. 

Alia direzione del partito 
Baath, il compagno Gian Car
lo Pajetta ha avuto una riu-
nione con il vice segretario 
Al Ahmar, il responsabile del
la sezlone esteri Naeb e il 
compagno Ali Halabi della di
rezione, sul problemi della col
laborazione fra i due partiti e 
fra 1 movimenti progressisti e 
i partiti comunisti del Medi
terraneo, in vista delle initia
tive che sono attualmente al
io studio. I colloqui si sono 
svolti in un'atmosfera cordia-
le e si e convenuto di comune 
accordo che 1 rapporti fra i 
due partiti debbano essere in-
tensificati. 

A Damasco il compagno 
Gian Carlo Pajetta ha avuto 
colloqui con 11 compagno Ka-
Ied Bagdasc, segretario gene-
rale del Partito comunista si-
riano e, successivamente, si e 
incontrato presso il ministro 
di Stato, compagno Feisal. con 
i comunisti membri del so-
verno e deH'Assemblea del po
polo, che hanno sottolineato 
il carattere positivo della po
litica di unita nazionale che 
si realizza in Siria e l'impor-
tanza del contributo che alia 
realizzazione di questa politi
ca da il Partito comunista si-
riano. 

Nel Libano il compagno Gian 
Carlo Pajetta ha avuto un in
contro con 1 compagni dello 
ufficio politico del Partito co
munista e successivi colloqui 
in una atmosfera fraterna, che 
ha permesso un utile scambio 
di informazionl e di opinioni. 
L'invito fatto dal Partito co
munista italiano a quello liba-
nese di inviare una delega-
zione e stato accolto, cosi co
me quello rivolto dai compa
gni libanesi per una nostra 
delegazione al loro prossimo 
congresso che si terra in au-
tunno. 

Dure lotte nel Mezzogiorno 
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appaltatrici, passano alle di-

Eendenze dirette della SIR 
i quanto la manutenzione e 

riconosciuta come una compo-
nente del lavoro dl fabbrica); 

4) i lavoratori dipendenti 
delle aziende che cessano la 
attivita vengono assunti da al-
tre aziende mediante corsi di 
qualificazione a cura della 
Regione autonoma; 

5) tutti i licenziati dal 
mese di giugno ad oggi ver-
ranno rloccupati. 

Infine, la base di accordo 
respinta da Rovelli, stabiliva 
la ripresa della contrattazio-
ne sugli organic! ed i miglio-
ramenti salariali che costitui-
scono la vertenza dei chimicl 
(in corso anche alia Rumian-
ca di Cagliari attraverso gli 
scioperi articolati turno per 
turno) e dell'azienda metal-
meccanica OPT. 

Stamane gli operal metal-
meccanici, rientrando al lavo
ro. hanno trovato la polizia in 
fabbrica. Nello stesso momen
to 1'ingegner Wagner, uno dei 
massimi dirigenti della SIR 
che aveva guidato la delega
zione padronale alle trattati-
ve con Ton. Giagu, prendeva 
l'aereo per Milano, rendendo-
si irreperibile proprio nel mo
mento in cui maggiormente 
necessaria era la sua presen

za al fine di stabilire una ri
presa delle trattative. 

La gravita della provocazio-
ne padronale e poliziesca ap-
pare, pertanto. in tutta la sua 
gravita se si pensa che i sin-
dacati della CGIL, CISL e 
UIL avevano praticamente im-
postato la soluzione della ver
tenza. Evidentemente il pa
drone aveva in mente 11 pro-
getto di attribuire alia vio-
lenza operaia la rottura delle 
trattative per portare avanti 
la propria llnea di licenzia-
mentl massicci (sembra as-
sommino a 1500), in modo di 
condizionare gli sbocchi della 
politica statale e regionale nel 
settore chimico e di ottene
re altri incentivi e flnanzia-
menti a fondo perduto. 

Una immediata presa di po
sizione 6 stata assunta dal 
Comitato direttivo regionale 
del PCI e dalla segreteria 
della Pederazione comunista 
di Sassari che hanno denun-
ciato «la proditoria aggres-
sione contro gli operai metal-
meccanici messa in atto da 
parte delle forze di polizia 
e dai carabinieri». 

Messa in luce l'eslstenza di 
« un disegno premeditato ten-
dente ad acutizzare la situa
zione e ad impedire lo sbocco 
positivo della vertenza. avvia-
to dalla responsabile iniziati-
va dei sindacati», il comuni-
cato sottolinea la gravita del-

1'episodio avvenuto alia SIR 
«che mette in luce la volonta 
del padronato e delle forze 
conservatrici e reazionarle di 
alimentare una vera e pro
pria campagna di provocazio-
ne antioperaia nel quadro del-
1'ofTensiva di destra cui han
no concorso e concorrono an
che le posizioni assunte dalla 
DC e dal presidente del Con
siglio on. Colombo ». 

II PCI ha chiesto quindi lo 
immediato rilascio dei ferma-
ti. l'accertamento e 11 perse-
guimento delle responsabili
ta dpi dirigenti della polizia 
e dei carabinieri, 1'intervento 
della giunta regionale perche 
la vertenza sia positivamente 
risolta. 

II PCI ha rivolto inoltre un 
appello « a tutte le forze auto-
nomistiche e di sinistra per 
una azione unitaria tesa a 
contrastare ToiTensiva anti
operaia di destra, a spezzare 
i collegamenti e le complicita, 
sempre piu evidenti. tra la 
SIR e certi settori de^li orga-
ni dello Stato e del potere 
pubblico, ed a respmgere i 
tentatlvi ricattatorii del mo-
nopolio petrolchimico ». 

II Direttivo regionale e la 
segreteria della federazione di 
Sassari hanno infine incari-
cato i gruppi parlamentarl 
nazionale e regionale di assu-
mere immediatamente le ini-
ziative adeguate. 

Gli incontri di Colombo e Moro 
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trattazione. di fronte ad un 
Mintorf niente affatto disposto 
a cedere. si presenta difficile. 
C'e una tendenza quindi a spo-
starne l'ambilo bilaterale alia 
ricerca del punto di minore 
resistenza. In questo quadro al-
largare la mira sul piu vasto 
«piano europeo * 6 molto uti
le. E tale pare sia stato il 
suggerimento da parte italiana, 
in occasione degli attuali col
loqui Heath-Colombo. Prendendo 
1'occasione del ritiro del ge
nerate Birindelli. 1'intervento ita
liano e diretto a collocare la 
questione di Malta nell'ambito 
collettivo « dell'intera Europa ». 

II che vuol dire oggettivamen-
te far da «iwnte» alle diffi
colta inglesi chiamando in gio
co una responsabilita interallea-
ta che — si e gia avuto modo 
di dire — non e affatto in cau
sa perche il rapporto in discus-
sione e quello diretto fra Malta 
e Inghilterra. l'unico trattato in 
vigore e quello che lega l'ex 
potenza imperiale all'ex colonia. 
La NATO e sopravvenuta solo 

dopo. sulla scia inglese, usur-
pando tacitamente una legitti-
mita che non le compete. La 
faccenda va, al contrario, ri-
portata, come giustamente chie-
de Mintorf. nell'alveo dell'ac-
cordo bilaterale ed e qui che 
I'lnghilterra deve accettare per 
intero il riesame delle sue re
sponsabilita finanziarie. 

Dr. questo stretto punto di vi-
stp la cosa — per i multesi — 
si presenta come una semplice 
transazione commerciale. Ma se 
nel tentativo di evadere un ob-
bligo economico. I'lnghilterra o 
chi per lei volesse interporre 
altre considerazioni di natura 
politica o strategica. allora — 
dice Mintoff — non 6 certo nel 
momento in cui Malta cerca 
di liberarsi della eredita colo-
niale che essa potrehbe essere 
disposta a subire. per mano 
della NATO, una rinnovata in-
terferenza di stile neo colo-
niale. 

Frattanto lo «spirilo curopeo» 
e deliberatamente spiegato. a li-
vello degli scambi augurali, nel-
1'incontro anglo italiano: ralle-
gramento dcH'Italia per 1'adesio-
ne inglese al MEC. compiaci-

mento della Gran Bretagna per 
il sostegno italiano in fase di 
trattativa. E' una conferma di-
plnmatica di « amicizia » piu che 
un reale confronto politico. 

Dopo le prime sessioni di ieri 
sera e stamattina a Chequers. 
le due delegazioni sono lornate 
a nunirsi oggi al numero 10 di 
Downing Street per una ras
segna dei problemi di comune 
interessc. Se da parte italiana 
si tende a porre 1'accento sul-
lo sviluppo sovranazionale come 
esigenza di consolidamento po
litico comunitario e come con
dizione dell'ulteriore progresso 
verso l'Unione economica e mo-
netaria. i'lnghilterra tende a 
vedere nell'Europa lo sbocco 
economico mdispensabile per il 
suo ridimensionamento economi
co e prodtittivo. Nel conlempo 
cerca — significntivamente — 
di ridurre la portata delln ri-
trovata intesa anglo francese. di 
minimizzare cioe I'impressione 
di una convergenza di inleressi 
fra Londra e Parigi sulla cui 
base e stato pnssibile innalzare 
il disco verde per I'mgresso 
inglese nel MEC. 

Si e costituito l'uomo del «dossier » 

(Dalla prima pagina) 
to l'accusa dl essersi appro
priate e di aver divulgato 
document! segreti, cioe i qua-
rantasette volumi del « dossier 
McNamara ». 

Ellsberg che si e costituito 
spontaneamente. sfuggendo al
ia rjtr,c\fi datagli per piu di 
due giorni dagli agenti fede-
rali, ha brevemente parlato 
con i giornalisti e con molte 
decine di persone che lo ap-
plaudivano prima di entrare, 
accompagnato dalla moglie 
Patricia e da due avvocati, 
nell'ufficio del procuratore: 
dopo aver confermato di es
sere stato lui a consegnare i 
documenti al « New York Ti
mes ». ha detto: « Ho ritenuto 
come cittadino americano di 
non poter piu dare la mia 
opera nel nascondere tali in
formazionl al pubblico ame
ricano. L'ho fatto a mio ri-
schio e pericolo e sono pron
to a subire tutte le conse-
guenze della mia decisione»; 
Ellsberg ha quindi criticato 
il modo con cui il governo 
attribuisce il carattere dl se-
gretezza ai documenti pubbli-
cizzati ed ha aggiunto: «Ho 
consegnato i documenti del 
Pentagono alia commissione 
esteri del Senato ed al popolo, 
tramite la stampa americana ». 
Ed ha concluso: «Dopo la 
morte di altri novemila ame
ricani. mi dispiace di non 
aver divulgato a quel tempo 
(nel 1968. quando il dossier 
fu compilato - Ttdr) queste 
informazionl al pubblico ame
ricano. L'ho fatto ora. Ho de-
ciso di mia iniziativa». II 
giudice ha quindi fissato una 
cauzione di 50.000 dollari che 
e stata pagata; quindi Ellsberg 
e stato rimesso in liberta. 

Per quello che riguarda la 
altra vicenda giudiziaria, cioe 
il diritto o meno dei quoti

dian! di pubblicare gli articoli 
con gli estratti ed i sunti del 
« dossier McNamara », la Cor
te Suprema degli Stati Uniti 
ha rifiutato di prendere -una 
decisione definitiva entro og
gi ed ha deciso di prolunga-
re la propria sessione, che 
proprio oggi doveva conclu-
dersi, per un ulteriore esame 
del caso. Pino a questo mo
mento non si sa quando il 
massimo organismo giudizia-
rio degli Stati Uniti si pro-
nuncera sul diritto dei quoti-
diani a continuare la pubbli
cazione degli articoli incrimi-
nati. 

Intanto secondo un sondag-
gio d'opinione del settimanale 
« Newsweek » il 48 per cento 
degli abitanti degli Stati Uni
ti si e dichiarato contrario 
al tentativo del governo di 
impedire la pubblicazione dei 
documenti del Pentagono; il 
33 per cento degli interrogati 
ha invece approvato l'azione 
giudiziaria, mentre il 19 per 
cento si e dichiarato senza 
opinione al riguardo. Ancora 
una volta quindi l'amministra-
zione Nixon si e trovata mi-
noritaria in un momento par-
ticolarmente importante del
la sua azione, mentre conti-
nuano le « rivelazioni » degli 
organi di stampa. 

II «Chicago Sun Times* 
ha sottolineato oggi una mar-
cata divisione fra il Penta
gono ed altri settori del go
verno Johnson sulle tattiche 
da adoperare in Vietnam nel 
1964. dopo la decisione di com-
piere azioni contro il Nord. 
Particolare agghiacciante. di 
cui si ha oggi una conferma 
ufficiale: il Pentagono suggerl 
al presidente di aradere al 
suolo tutti gli aeroporti ed 
i deposit! di carburante nord-
vietnamiti entro tre giorni 
(dall'inizio dei bombardamen-
ti - ndr) e d'intensificare I 

bombardamenti fino a distrug-
gere. se necessario. 1'intero 
Vietnam del Nord ». 

Sugli stessi argomentl han
no fatto sentire la loro voce 
il generale Maxwell Taylor e 
l'ex sottosegretario di stato 
di Johnson. George Ball. Que
st'ultimo si e limitato a di-
fendere l'operato del suo pre
sidente, affermando contrad-
dittoriamente che « nell'insie-
me io penso che sia stato sa-
lutare che questa vicenda sia 
stata divulgata». Invece, se
condo il generale Tavlor. che 
ha parlato come Ball alia te 
levisione. ma la cui lntervi-
sta fu registrata prima che 
venissero resi noti i documen
ti segreti. John Kennedy nel 
'61 « fu ampiamente avvertito 
delle possibili conseguenze» 
dell'intervento diretto USA in 
Vietnam, ma «era profonda-
mente convinto della neces
sity di impedire che i comu
nisti prendessero il potere». 
Taylor pero non parla dei rap
porti che fece dieci anni fa 
e dei piani che elaboro nel 
tentativo di stroncare la lot
ta popolare. 

E' invece il settimanale « Ti
me » a sottolineare il ruolo 
di Taylor ed a render noto 
che l'allora segretario di Sta
to Rusk si oppose ad Un in-
tervento diretto (sempre nel 
'61). Rusk com'e noto e sem
pre stato considerato un ol-
tranzista. Queste «rivelazio
ni » comunque cominciano ad 
apparire come una partita di 
ping pong in 'ui ognuno cer
ca di scaricare su qualcun al
tro le proprie responsabilita 
dirette. come se la guerra fos
se scoppiata per 1'errore di 
qualche singola persona e non 
come conseguenza di una ge
nerale politica imperialista se
guita dall'insieme del sistema 
di potere americano. 

Inizia il «semestre bianco » 
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PSDI scrive: prima di tutto 
Vnordine pubblico»; poi «/a 
fine della conflittualita perma-
nenten (cosi i socialdemocra-
tici usano chiamare le lotte 
sindacali, convinti che pro-
clamare l'inizio — o la fine — 
di esse sia materia da conci-
Iiabolo alia Camilluccia); e 
infine il a quadro politico* 
(cioe la delimitazione della 
maggioranza, ecc. ecc^ sulla 
scorta degli ultimi anni di po-
Iemiche). Mancini aveva detto 
che il PSI e contrario a inter-
pretazioni a prussiane» delta 
maggioranza; i socialdemocra-
tici hanno resplicato scrivendo 
di giudicare « piuttosto grave » 
il suo discorso. 

Ieri Saragat si e incontrato 
col sen. Leone. 

«SEMESTRE BIANC0» Dalla 
mezzanotte. e cioe a sei mesi 
esatti dalla scadenza del man
date settennale .del presiden
te della Repubblica Saragat 
(che venne eletto il 28 dicem-
bre 1964), e cominciato il «se-
mestre bianco», il periodo di 
tempo entro il quale il Capo 
dello Stato perde il diritto di 
sciogliere le Camere e di con-
vocare nuovi comizi elettora-
U politici. H ffsemestre bian
co » scatta sulla base dell'ar-
ticolo 88 della Costituzione. 
che suona cosi: «/I presiden
te della Repubblica pud, sen-
titi i loro presidents scioglie
re fe Camere o anche una 
sola di esse. Non pub eser-
citare tale facoltd negli ulti
mi sei mesi del suo manda
te *. & chiaro dalla formula-
zlone di questo articolo che 1 
costituenti vollero introdurre 
quesfultima norma a guisa 
di garanzia contro l'lpotesl di 
uno scioglimento anticipate 
delle Camere provocate dal 
Capo dello Stato in carica 
neU'intento di precostituirsl 
un Farlanrvento pronto ad as* 

sicurargli la rielezione. II 
presidente della Repubblica 
Segni, il 16 novembre 1963. 
propose una modifica della 
Costituzione, con la elimina-
zione del asemestre bianco* 
e la contemporanea introdu-
zione del divieto di una succes-
siva rielezione del Capo dello 
Stato dopo il primo setten-
nate. Tale proposta venne tut-
tavia lasciata cadere, anche 
per l'abbandono anticipate 
del Quirinale da parte del-
1'on. Segni. 

Ultimamente, la questione 
e tomata di attualita e posta 
al centro di molte polemiche 
pubbliche. Prima La Malfa, 
poi il sen. Pella hanno cal-
deggiato una soluzione che si 
potrebbe definire di fatto dei 
problemi posti dal «seme-
stre bianco », con le dimissio-
ni anticipate di Saragat; cioe 
con un aito che imporrebbe 
l'immediata convocazione del 
corpo elettivo presidenziale 
(senatori, deputati, rappre-

sentanti delle Regioni) per 
procedere alia sostituzionA (jei 
titolare del Quirinale. La pro
posta, pero, venne respinta da 
Saragat, che nel suo messag
gio di fine d'anno definl «tas-
surditaa le argomentazioni di 
coloro «che vedono nel tra-
passo dei poteri da uno a un 
altro presidente non sappia-
mo quali complicazjoni e qua
li Inconvenienti per il Paese*. 

La disputa intomo ai pote
ri del presidente della Repub
blica — e quindi intomo al 
« semestre bianco » — ha avu
to in questi ultimi due anni 
uno spiccato carattere poli
tico. Dopo la scissione del 
partito socialista uniflcato del 
luglio 1969, infatti, il nuovo 
partito sosialderriocratico, in 
collegamento con alcuni am
bienti dc, fece deiragitazfone 
In favore dello scioglimento 
delle Camere 11 proprio caval-
Io di battaglta. Fu da allora 

che si parlo del « partito del
la crisi e dell'awentura ». Nal-
rinverno scorso. in seguito 
soprattutto aiia introduzione 
del divorzio, nella DC si ven
ne attenuando la spinta alia 
fine antiripata della legislatu-
ra. Anche il segretario del 
PSDI, Fern, venne nel frat-
tempo ammansito. Un ultimo 
ritomo di fiamma della pole-
mica sullo scioglimento delle 
Camere lo si % avuto nelle 
ultime settimane con il discor
so di Forlani a Genova. L'at-
tuale segretario della DC, se
condo una versione non uffi
ciale delle sue parole, peral-
tro mai smentita. affermo che 
il suo partito non si sarebbe 
fatto fermare in ogni caso dal
le « strettoie costituzionali a: e 
tutti interpretarono questo ac-
cenno come un riferimento al 
prossimo scatto del •seme
stre bianco*. 

Si deve infine ricordare che. 
nonostante le molte minacce 
piu o meno aperte in questa 
direzione, in Italia non vi e 
mai stato lo scioglimento an
ticipate del Parlamento. n 
PSDI. in passato, ha espresso 
la tesi secondo cui bastereb-
be il cambiamento della for
mula di governo a imporre 
il ricorso alia interruzione an-
ticipata della legislatura, Ne a! 
momento deU'esclusione dei 
comunisti e dei socialisti dal 
governo (1947), ne al momen
to della formazjone del cen-
trosinistra cosiddetto organi-
co (fine 1963), pero, la que
stione dello scioglimento delle 
Camere venne presa in consi-
derazione. 

Col asemestre bianco a, ap
pena iniziato. il presidente 
della Repubblica, quindi, con-
serva tutti i suoi poteri; nel 
caso, perd, di una crisi df 
governo now potra ne ipo-
tizzare lo scioglimento del 
Parlamento, ne. tantemano, 
attuarlo. 

http://pae.se
file:///crsn
file:///isla

