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Con I'adesione e la presenza di ex combattenti repubblicani 

Calda manifestazione a Bologna 
per la liberta della Spagna 

Le nobili parole del poeta Rafael Alberti - II messaggio di Luigi Longo:« Tutti i democratici devono far 
sentire la loro voce e dare forza alia loro azione per aiutare gli spagnoli a vincere la battaglia contro la 
dittatura fascista • L'intervento di un operaio della SEAT di Barcelona - il comitato « Spagna libera» 

Da parte della Corte Costituzionale 

GRAVE SENTENZA 
SULLE PUBBLICHE 

SOTTOSCRIZIONI 
Confermata la «validity» dell'art. 156 del TU delle leggi fasciste di PS 

BOLOGNA, 3 
« Posso assicurare Rafael Al

berti che potra tornare pre
sto a Granada — ha detto un 
operaio della Seat (FIAT) di 
Barcellona — perche il po-
polo spagnolo e fortemente 
deciso a scrollarsi di dosso 
il regime fascista che lo op-
prime ». Questa affermazione, 
salutata da un lungo, caloroso 
applauso dei molti cittadinl 
convenutl al Teatro Comuna-
le per solidarizzare con la 
Spagna autentica, con quegli 
spagnoli cioe che si battono, 
dentro e fuori del loro Paese. 
per ristabilire la democrazia 
G la liberta, ha chiuso all'in-
segna di una decisa volonta 
di lotta la manifestazione pro-
mossa dal Comune di Bolo
gna. dall'Ente bolognese mani-
festazioni artistiche. dalla Con-
sulta e dal Comitato «Spa
gna Libera» che il poeta e 
scrittore spagnolo In esilio 
Rafael Alberti ha dedicato al 
novanta anni di Picasso e alia 
liberta della Spagna. 

La solidarieta al popolo spa
gnolo in lotta e stata resa 
partic'olarmente significativa 
dalle adesioni di illustri per
sonality che combatterono la 
guerra civile nelle file repub-
blicane. Sono giunti Infatti al
ia presidenza della manifesta
zione numerosi messaggi di a-
desione: da quello di Ferruc-
cio Parri, a quelli di Pietro 
Nenni. Emilio Lussu, Ernesto 
Treccani e Luigi Longo. 

«Cari compagni — scrive 
Longo — impossibilitato a par-
tecipare di persona alia mani
festazione da voi indetta di 
solidarieta con la eroica lotta 
del popolo spagnolo e di omag-
gio a Pablo Picasso, l'artista 
emerito e il combattente valo-
roso, vi prego di considerar-
mi accanto a voi e di gradi-
re i miei migliori auguri per 
la riuscita della vostra mani
festazione. 

«Questo omaggio che e te-
stimonianza di affetto all'arti-
sta Picasso, e anche — e 
non poteva essere diversamen-
te trattaxidosi dell'autore di 
Guernica — una manifestazio
ne della piu ampia solidarie
ta con la lotta dei lavoratori, 
dei giovani studenti. del po
polo spagnolo. 

« In questi giornl gravi noti
zie ci giungono dalla Spagna. 
Nostri eroici compagni ven-
gono condannati a lunghe pe-
ne detentive dai tribunali spe-
ciali fascisti: le carceri del dit-
tatore Franco si riempiono 

Gravi 
iniziative 

contro 
la liberta 
di stantpa 

I g iornal is t i democrat ic i e 
I 'Ordine d i Roma denun-
ciano le preoccupant i i n i 
z iat ive del la Procura - V a r i 
orocessi per reat i d'opinione 

Un preoccupante e pericolo-
so atteggiamento e stato as-
sunto dalla Procura della Re-
pubblica di Roma nei con
front! della stampa. II movi-
mento dei giornalisti demo
cratici e il consiglio interre
g iona l dell'Ordine di Roma 
hanno denunciata ieri questa 
situazione in due documenti 
estremamente allarmati. La 
Giunta della FNSI esaminera 
in una riunione indetta per 
sabato la situazione. 

II Consiglio interregionale 
dell'Ordine, riunito in seduta 
Btiaordinaria in seguito alia 
perquisizione compiuta nelle 
redazioni della casa editrice 
«Tattilo» e al sequestro di 
materiale g:ornalistico effet-
tuato su ordine del sostituto 
procuratore della Repubblica 
di Roma, ha espresso «la pro
pria sorpresa per la procedu
re adottata in questa circo-
stanza». Dopo aver espresso 
la sua ferma protesta il Con-
giglio dell'Ordine sottolinea 
«che se questi stessi criteri 
venissero estesi a pubblicazio-
ni di carattere politico si con-
figurerebbe una inconcepibile 
Ipotes! di interferenza nei la-
voro giornalistico e si deter-
minerebbe una situazione in-
compatibile con il rispetto dei 
principi costituzionali che og-
gi garantiscono la liberta di 
stampa .>. Una delegazione 
dell' Ordine. presieduta da 
Carlo Barbieri. ha chiesto un 
urgente colloquio con i! pro
curatore generate presso la 
Corte d'Appello di Roma. II 
Movimento dei giornalisti de
mocratic! dopo aver denun-

• ciato «1'incredibile prassi se-
guita nei confront! della ca
sa editrice Tattilo invasa dai 
carabinieri» richiama l'atten-
lione di tutta l'opinione pub-
blica su una seric di processi 
che stanno per aprirsi contro 
giornalisti accusal! di reati di 
opinione. Questa mattina il 
giornalista Marcello Baraghi-
ni. responsabile del periodico 
" Controcampo *" sara proces-
sato sotto 1'accusa di vilipen-
dio delle forze annate per 
aver riprodotto sul periodico 
un manifesto ar.timilitarista. 

• gia pubblicato da numerosi 
quotidiani e periodlci. Per 

- aver criticato il comporta-
• mento del tribunale di Ro-
' ma il direttore responsab!le 

del periodico "Potere operaio" 
"'sara processato il 7 febbraio 

con l'accusn di A vilipendio 
della magistratura r. 

I giornalisti democratici 
concludono il loro comunica-
to con un appcllo alle forze 
politiche antifasciste perche 
aaJTorzino l'azione in difesa 
della liberta, dl stampa. 

di democratici e dl antifasci
st!; ma giungono pure noti
zie esaltantl dal fronte della 
lotta, dalle fabbrlche, dalle ml-
niere, dalle unlversita. 

«Oggi come non mai — 
prosegue il messaggio di ade-
sione — la solidarieta con gli 
antifascist!, con i democrati
ci spagnoli. deve prendere vl-
gore e unire tutte le forze de-
mocratiche e progresslste. O-
peral e contadinl. lavoratori 
del braccio e della mente, 
donne e giovani. tutti coloro 
che hanno cosc:enza che la 
riconquista della liberta e del
la democrazia in Spagna si in-
serisce in un unico processo 
di avanzata della democrazia 
e del progresso in tutto il 
mondo, devono far sentire la 
loro voce e dare forza alia 
loro azione per aiutare i de
mocratici spagnoli a vincere 
la loro battaglia contro la 
dittatura fascista ». 

Alia presidenza. pol, sedeva 
il compagno Vittorio Vidali, 
11 leggendario «Carlos». co-
mandante del famoso «Qum-
to regimiento» al fianco del 
quale erano la sorella di Nino 
Nannetti, il generale repub-
blicano che — come ha rlcor-
dato l'assessore Ghezzi, in rap-
presentanza del sindaco Zan-
gheri. impossibilitato ad in-
tervenire per motivi di salu
te — cadde in terra di Spa
gna come altri trentaquattro 
bolognesi accorsi per riscat-
tare Tonore dell'Italia a bit
ters! tra le fila dei garibaldi-
ni. ed Ezio Vanelli. a nome 
dell'Associazione italiana com
battenti volontarl di Spagna. 
Erano present! anche mime-
rose personality di Bologna 
democratica in rappresentan-
za della Regione Emilla-Ro-
magna. della Giunta regiona-
le. del Comune e della Pro-
vincia di Bologna, del Consi
glio federativo della Resisten-
za. dell'ANPI. della FIAP. del
la Camera del Lavoro. delle 
ACLI, dell'ARCI e della Con-
sulta. cioe degli organism! che 
hanno promosso II Comitato 
« Spagna libera ». 

Presentato al pubblico da 
Ignazio Delogu, il poeta e 
scrittore Rafael Alberti ha ri-
cordato il dramma della Spa
gna di ieri e le SDeranze 
della Spagna di oggi con un 
«recital» autobiografico dt 
poesie. Molte composizioni e-
rano dedicate al piu grande 
esule spagnolo, al maggior 
rappresentante dell'autentica 
anima di quella terra, cioe 
a Pablo Picasso, uno degli 
splendidl esempi deU'eredita 
della Spagna repubblicana sof-
focata dal fascismo («lo sono 
ancora il direttore del museo 
del Prado come lo ero nei 
'38. perche nessuno ml ha mai 
mandato una lettera di licen-
ziamento» dice Picasso) e di 
una lotta coerente e Inesau-
ribile al regime del fascista 
Franco. 

« Poeta della strada». come 
lul si definLsce. Alberti ha rle-
vocato la sua presa di coscien-
za di militante rivoluziona-
rio. l'incontro con Picasso nei 
'31, l'assedio di Madrid, la 
strage di Guernica, il lungo e 
non ancora concluso esilio in 
Argentina e poi in Italia, co
me quello di tanti altri gran-
di uomini di cultura spa
gnoli, da Casals a Machado, a 
Salinas. Ma oggi. nonostante 
la repressione spietata che 
dura da oltre trenfanni. le 
torture, il terrorismo. il po
polo di Spagna dimostra di 
volersi scrollare di dosso il 
giogo fascista. 

Lo testimoniano il processo 
di Burgos, come la iotta di 
operai e studenti, contadini e 
religiosi. Lo dimostra la rab 
biosa. ma inefficace reazione 
del regime franchista. Mentre 
Picasso, nei suo ritiro di Val-
lauris sta oggi dipingendo un 
quadro p:u grande di o Guer
nica». la Spagna democratica 
dimostra la stessa splendida 
vital ita, la stessa volonta di 
battersi e vincere. E' una vo
lonta che si s ta facendo 
strada. In termini sempre piu 
ampi, anche in un'altra terra 
oppressa dal fascismo: la Gre-
cia. Ha portato la solidarieta 
alia Spagna democratica di 
tutta la resistenza greca lo 
esule Cristos Stremenos. che 
ha significativamente affian-
cato due testimonianze di pri-
gionieri politici, uno greco. 
l'altro spagnolo, che dimo-
strano lo stesso incrollabile 
impegno nonostante le tortu
re degli aguzzini fascisti. 

I milletrecento processi ce-
lebrati nei 1970 contro gli op-
positori politici ed i millecin-
quecento dello scorso anno. 
conclusi quasi sempre con du-
rissime condanne, non hanno 
fiaccato. ma anzi rinvigorite, 
e Ingrossate le file della resi
stenza spagnola. Una resisten
za che ha bisogno dello ap-
poggio sostanziale aelle forze 
democratiche intemazionali 
(come dimostrano il processo 
di Burgos e le manlfestazio-
ni di solidarieta degli operai 
della FIAT con i compagni 
della SEAT di Barcellona). 
Per questo scopo e nato il 
Comitato «Spagna Libera» 
(che ha sede presso la Con
sult*. via Solferino 11. 40124 
Bologna) che raccoglie le ade
sioni e rimpegno concreto dl 
tutte le organizzazioni ed i 
cittadini democratici. Uno dei 
suoi compiti, oltre ad aiuta
re con mezzi concreti la resi
stenza spagnola attraverso ca-
nali clandestine e quello di 
divulgare le notiz'e autenti-
che di c!d che accade in ter
ra Iberica. cioe quelle Infor-
mazioni, regolarmente taciute 
dalla televisione e dalla stam
pa cosiddetta indipendente. 
che verranno diffuse attraver
so un bollettino compilato con 
font! di prima mano, u cul 
primo numero e stato dlffu-
so ieri sera durante l'esal-
tante manifestazione svoltasl 
al Teatro Comunale. 

Romano Zanarini 

Quando cade la strada 

BARCELLONA — E' crol lafa improvvlsamen-
te la sede stradale e mol t i veicol ! — autobus, 
vet ture pr iva te , comionclni — sono cadut i 
nel la t rappola, p r ima che qualcuno riuscisse 
ad organizzare un tempestlvo disposlt ivo di 
a l la rme. Una persona e mor ta e cinque sono 
in f i n d i v i t a , mentre i f e r i t i leggeri sono 

decine. II cedimento ha interessato circa cento 
met r i d i una v ia piuttosto centra le, dove 
venivano eseguil i lavor i per la metropol i tana. 
« Ci e sembrato un improvviso terremoto — 
ha raccontato uno del protagonist! — e mol t i 
si sono fa t t i prendere dal panico ». Nel la fo to: 
un pa r t ko la re della s t rada, dopo i l cedimento 

Con una grave sentenza 
pubblicata ieri, la Corte Co
stituzionale ha confermato la 
validita dell'articolo 15C del 
testo unico delle leggi fasci
ste di P.S., che vieta raccolte 
di fondi a scopo politico e 
collette e questue che non ab-
biana soltanto « scopo patriot-
tico o scientifico ovvero di be-
neficenza o di sollievo da pub-
blici infortuni ». 

La Corte, tuttavia, ha pre-
cisato che «ove la richiesta 
di fondi venga rivolta da sin-
golx o da comitati, non al pub
blico, bensl a soggetti che sia-
no qualificati da un obiettivo 
e preesistente rapporto con 
coloro che hanno intrapreso la 
iniziativa». le restrizioni di-
sposte dall'articolo del T.U. 
di P.S. « rimangono inoperan-
ti». Che signiflcato ha questa 
precisazione? In sostanza: una 
organizzazione puo effettuare 
una raccolta di fondi fra i 
propri iscritti. ma non fra la 
cittadinanza in generale. 

La gravita di questa sen
tenza — secondo la quale 
l'articolo 156 del T.U. di P.S. 
non contrasterebbe con gli ar-
ticoli della Costituzione che 
sanciscono la liberta di asso-
ciazione. di manifestazione del 
pensiero. di professione reli-
giosa, di organizzazione sinda-
cale e di partecipazione alia 
vita politica — appare chia-
ra- essa, infatti, pud aprire 
la strada ad ogni sorta di ar-
bitri di tipo « scelbiano » (per 
fare un esempio: chi non ri-
corda gli interventi polizie-
schi degli « anni cinquanta » 
contro le sottoscrizioni pubbli-
che per VUnital). 

La sentenza non si ferma 
qui: i giudici del Palazzo del

la Consulta hanno dichiarato 
infondato anche un altro ri-
lievo d'incostituzionalita mosso 
all'articolo 15G del T.U. di 
P.S., relativo alia necessita 
della licenza del questore per 
effettuare raccolte di fondi, 
che tale articolo preverle. Le 
« questue » ecclesiastiche, in 
vece, sono — com'e noto — 
privilegiate (non hanno biso 
gno della licenza dei questo-
ri): tale privilegio — secon
do la Corte — « c ammesso 
dall'Art. 7 della Costituzione, 
che accoglie il principio on-
cordatario stabilito dai Patti 
Lateranensi». 

Cacciati i fascisti 

dall'assemblea 

del Magistero 
AREZZO, 3. 

I solftl provocalorl fascisti in 
cerca dl avventure, sono stall 
espulsl dall'assemblea degli stu
dent! della facolta di magistero. 
Sublto dopo un altro gruppetto 
dl questi squallidl f lgurl, che so-
stava oll'psterno della facol*a. 
e stato allontanato dalla poli-
z!a, sollecltata dalla folta pre
senza di studenti e dl cittadini 
antifascist!. Coloro che si osti-
navano a rimanere In assem-
b!ea, nonostante le grida di 
« fuori i fascisti » sono stal l , In-
fine, aHontanatl. 

I « caplmanipoli » sono sempre 
gl i stessi che nsi giornl scorsi 
avevano tentato delle provoca-
zlonl, immediatamente isolate e 
resplnte, contro studenti delle 
medie della nostra clt ta. 

Ad un anno dal criminale lancio delle bombe sulla folia 

Catanzaro: ancora liberi i fascisti 
che uccisero il compagno Malacaria 

Poteva essere una strage: diciassette persone rimasero f erite - Perche fu scelta la Calabria per I'attaceo eversivo 
alle istituzioni democratiche, ai partiti, ai sindacati - Fare luce sui mandanti e sugli esecutori dei gesti criminali 

Dal nostro inviato 
CATANZARO. 3 

Un anno fa. il 4 febbraio. 
i fascisti lanciavano a Catan
zaro. a pochi passi dalla sede 
del MSI. quattro bombe sul
la folia provocando la nmrte 
dell'operaio socialista Giusep
pe Malacaria e 1 feriniento 
di altre 17 persone. Un anno 
e trascorso senza che s:a sta
ta ancora fatta plena luce su 
questo inquietante e dram-
matico episodio che. nelle in-
tenz'oni dei suoi criminali 
ideatori, doveva certamente 
tramutarsi in una vera e pro
pria strage tale da rappresen-

tare nelle sue conseguenze una 
logica continuazione di quel
la. ben piu grave, di Milano 
di due anni prima. 

La scelta era caduta sulla 
Calabria perche in questa re
gione gia da diversi mesi. non 
soltanto a Reggio, era in via 
di drammatica sperimentazio-
ne un attacco eversivo alle 
istituzioni democratiche. a: 
Dartiti. ai sindacati. Si voleva 
con i c moti » di Reggio. con 
la strage di Catanzaro. con 
le decine di attentati e gli in-
numerevoli episodi di violen-
za registratisi in quei mesi 
praticamente su tutto il terri-
torio della Calabria, con lo 

stesso. sempre piu oscuro. de-
raghamento di un treno nei 
pressi di Gioia Tajro, che ha 
causato la morte di sei per 
sone, sconfiggere in Calabria 
quelle forze che in una ri-
trovata unita antifascista lot-
tavano per rompere gli assur-
di steccati del campanhismo 
e creare. con l'istituto regio-
nale, uno strumento nuovo. 
democratico per la soluzione 
dei problemi della Calabria, 
ma si voleva anche. alio stes
so tempo, dimostrare. attac-
cando nell'anello piu debole. 
che in Italia la « democrazia 
marciva », che lo Stato era 
c impotente *. che bisognava. 

La Francia ne ha chiesto 

I'estradizione alia Bolivia 

Soffo sorveglianza 
il nazisto ex capo 

della Gestapo di Lione 
Barbie fece massacrare i l capo dalla Resistenza Jean 
Moulin - Aitmann nega e dice che si fratfa di un errore 
di persona • Molti gli elementi che accusano il tedesco 

UK PAZ (BOLIVIA) 3 
La richiesta di estradiz.one avanzata dnlle 

autonta franccsi nei confronti di Klaus Altminn. 
un tedesco naturalizzato boliviano che secendo 
la Francia sarebbe in rcaha il criminale di 
guerra nazista Kiaus Barbie, responsabile del
la uccisione di ebrei e capi della resistenza 
durante !a seconda guerra mondiale. e al-
l'esame deiie au'.onta di La Paz. 

Gli avvocati di Aitmann, che la poliz'a sor-
\eglia a scopo di prolezione nsMa sua rcsi 
denza. sostengono che e impossibile provare che 
il loro cliente sia elTeUivamcnte il ncercat:s-
simo criminale d: guerra c che pcrtanto la 
nch.esta di estradizione finira per non avere 
segu.to. 

Barbie a\eva comandato la Gestapo a Lone. 
in Francia. ed era stato condannato a morte 
in contumacia per le uccisioni a lui attnbuite. 
Aitmann ha decisainente respinto 1'accusa una 
volta informato del passo francese al suo ri-
tomo in Bolivia dal vicino Peru. 

Avendo ottenuto la cittadinanza bolmana net 
1957. Aitmann ha come tale tutti i diritti di 
cittadino di questo paesc e i legali contano di 
batterc su questo punto nei quadro di un even 
tuale procedimento g.udiziario dal momento che 
tra Francia c Bolivia non esiste un trattato di 
estradizione. 

II caso Aitmann e aU'esame della Corte su-
prema cui il ministro dcll'Intcrno ha sottoposto 
la richiesta di estradizione presentata martedi 
dall'ambasciatore francese Jean Mandrcau. 

Secondo fonti diplomatiche, il govcrno fraa-

cese e particolarmente interessato alia cattura 
di Barbie nella sporanza di poter fare luce su 
chi fece la spiata che permise alia Gestapo di 
metterc le mam su UDO dei piu famosi cap: 
della Resistenza, Jean Moulin, co'onnello del-
i'esercito. leggendario comandante e medag'.ia 
d'oro poi massacrato dai nazisti. 

Stando alle fonti della Resistenza. si so?pctta 
che alcuni cittadini francesi oggi ancora in vita 
abbiano tradito l'eroe della Resistenza. 

L*amb3iciatore Mandrcau ha anche chiesto 
che la polizia tenga d'occhio Aitmann per im-
pedire che tenti di lasciare la Bolivia. 

II ministero dell'lnterno ha intanto diffuso 
una dichiarazione nella quale e detto che Ait
mann deve considerarsi cittadino boliviano «a 
mono che la nazionalizzazione non sia sta'a 
ottenuta con la frode >. nei qual caso potrebbe 
essere applicata la c Iegge di residcnza >. 

C:6 significherebbe che se si riuscisse a pro
vare che Aitmann otienne la cittadinanza con 
mezzi contran alia legge, egli potrebbe essere 
espulso dalla Bolivia e condotto alia frontiera 
ncllo spazio di 24 ore. 

L'csame della richiesta francese da parte 
della Corte Suprema richiedera. a quanto si 
prevede. un certo tempo anche perchd la Corte 
ha la sua sede nella citta di Sucre, capitale 
costituzionale drila Bolivia. 900 chilometri a 
sud di La Paz. 

Nella foto In alto: Jean Moulin, l'eroe della 
Rt i l i tema franceta faffo ucclder* dal capo 
dalla Gtataa* dl Dana Klaua karbla. 

in altri termini « andare a de-
stra ». 

II corso preso »Ialle indagi-
ni per la strage di Catanzaro 
ma. piu in generale. per tut
ti gli episodi di violenza re
gistratisi in Calabria, nell'im-
mediatezza del fatto, ha favo-
rito obiettivamente il disegno 
di queste forze: i 4 fascisti 
arrestati alcuni giorni dopo. 
furono subito scarcerati; un 
ispettore di PS. mandato sul 
posto, a meta delle indagini 
che avevano portato all arre-
sto dei quattro fascisti. venne 
precipitosamente nchiamato a 
Roma, mentre la locale magi
stratura si ritenne offesa. e 
scateno per questo una vio-
lenta polemica. 

Incoraggiati da questi svi-
luppi della vicenda giudizia-
ria, i fascist! hanno tentato 
negli ultimi mesi persino di 
rialzare la testa, dopo che la 
citta li aveva isolati e condan
nati. aderendo in massa non 
solo ai funerali del Malacaria. 
ma anche alle successive im-
ponenti manifestazioni antifa
sciste indette da tutti i parti
ti dell'arco costituzionale. in-
ventando la spudonta menzo-
gna secondo la quale Mala
caria aveva in tasca la bom-
ba che avrebbe dovuto poi 
dilaniark). 

Bisogna anche aggiungere 
a questo punto che la Ientez-
za delle indagini. qualunque 
sia 1'intenzione .lei giudice 
istruUore che ora ha in ma
no il processo. gioca anche 
oggi, obiettivamente. a favore 
del disegno delle forze che 
hanno ispirato e fatto esegui-
re la strage. 

L'essgenza primaria e. dun-
que. oggi. quella di fare giu 
stizia. di fare piena luce sui 
mandanti e sugli esecutori del
ta strage di Catanzaro. La se
ra prima, mentre la violenza 
fascista infuriava ^ Reggio. 
una bomba fu fatta scoppia-
re a Catanzaro di fronte al 
palazzo della Regione. Per chi 
avesse voluto leggerla, e'era, 
fra le macerie, la firma di 
coloro i quali avevano depo-
sto 1'ordigno: « i fascisti di Ni-
castro ». infatti. era scritto su 
un foglio di carta ritrovato 
sul posto dagli inquirenti. 
Un'ondata di sdegno pervase 
la citta. AU'indomani i partiti 
antifascist!, dalla DC al PLI. 
decisero di tenere in piazza 
Grimaldi una manifestaz:one 
di protesta. PrefeUo e que
store. perd. decisero di non 

autorizzarla poiche avevano sa-
puto che, dentro la sede del 
MSI, a pochi passi dalla piaz
za dove doveva tenersi la ma
nifestazione, vi era gente as-
aerrafliata e armata di apran-

ghe di ferro. bastoni e sassi 
(furono certamente rinvenuti 
in una successiva e tardiva 
perquisizione. quando Malaca
ria ormai era stato assassina-
to). Poco prima delle 19, dal 
podio preparato intanto nella 
piazza venne preannunciata la 
decisione di rinviare la mani
festazione. Nei frattempo dai 
balconi del MSI. attraverso 
altoparlanti, venivano indiriz-
zati verso la folia canti fasci
sti e slogan provocated. I ma-
nifestanti. tuttavia. defluivano 
compostamente, parte verso 
piazza Prefettura, parte verso 
piazza Roma. 

A questo punto, dal balco-
ne della sede del MSI vennero 
Ianciati sassi. mentre aumen 
tava il ritmo delle invettive. 
Qualche secondo dopo l'inizo 
del lancio dei sassi dal vico-
letto Duomo. come si ebbe mo-
do di accertare successivamen-
te nelle perizie. partirono quat
tro bombe, una delle quali ri-
mase inesplosa nei larghetto 
Vinci, dove trovo la morte 
Malacaria. Un maresciallo di 
PS che si trovava sul posto 
disse subito di avere ricono-
sciuto alcuni giovani che scap-
pavano nei vicolo. Furono ac-
chiappati i quattro fascisti di 
Strongoli che dovevano corri-
spondere alle caratteristiche 
descritte dal funzionario di 
PS il quale, tuttavia. dopo 
qualche tempo disse di ncn 
poterli riconoscere. Le indagi
ni s: sono fermate a quel 
punto. 

Franco Martelli 

Lettere— 
all9 Unitec 

A fuoco 

una conceria 
a S. Croce 
sull'Arno 

S. CROCE SULL'ARNO 
(Pisa), 3 

Un incendio scoppiato sta-
mani alle 10^0 e tuttora in 
corso ha distmtto buona parte 
della conceria di Piero Balsot-
ti di Santa Croce sull'Arno. 

Lo stabile e di proprieta dei 
fratelli CeTrini 1 quail posseg 
gono anche una loro conceria 
attigua a quella in cui si so
no sviluppate le fiamme. I 
danni ammontano a circa cen
to milioni di lire. 

Le fiamme si sono svilup 
pate nei reparto «spruzzatu-
ra» della conceria, dove ven-
gono tinte le pelli. Sul posto 
sono accorsi i vigil! del fuoco 
di Pisa. San Mlniato ed Empo-
II, che hanno coadiuvato quel
li dl Santa Croce sull'Arno. La 
loro opera e valsa soprattutto 
a drcoacrlvere l'lncendlo. 

Quando gli amici 
di Almiranto man-
darono milioni di 
italiani in guerra 
e neiremigrazione 
Cara Unita, 

sul treno un emigrante pu~ 
gliese sta lasciando VItalia 
per la Germania, dove I'aspet-
tano 10 ore di lavoro al glor-
no come manovale nelle fer-
rovie tedesche. Mi parla, e 
mi dice che la la vita non 6 
tanto cara, al massimo come 
da nol; che i iedeschi sono 
buoni: bisogna solo non farli 
arrabbiare quando si ubriaca-
no nei locali, perche solo al
tera sono collerici e per un 
nonnulla provocano discussio-
nl con i lavoratori italiani e 
stranieri in genere. Poi si par
la del nostro Paese, delle no-
stre istitusioni sociali, delle 
industrie nei Mezzogiorno, del 
nostro governo che non aiu-
ta e che favorisce solamente 
i ricchi ed i corrotti; e mi 
dice: ft Quando e'era Mussoli
ni non si doveva emigrarc: 
dava lavoro e condizionl mi
gliori per tutti!». 

Ora io mi chiedo (e chie-
do anche a te): dove pud ri-
siedere la ragtone dl questa 
convlnzlone assurda, che la-
scia sgomenti, soprattutto per 
il fatto che sotio parole di 
uno dei tanti nostri lavorato
ri all'cstero? E' sufficiente 
giustificare cib pensando alia 
arretratezza economica ed in-
tellettuale (e forse anche un 
po' politica) alia quale il Sud 
e condannato dai nostri go-
verni del dopoguerra (ma an
che dalle eredita delle vergo-
gne fasciste che, in appena 
25 anni di vita, non posso-
no certo essere cancellate da 
un popolo, oltrelutto conti-
nuamente sfruttato)? Oppure 
dobbiamo sentirci forse un 
poco colpevoli anche noi co-
munisli? 

Sono convinto che quel la- ' 
voratore (e tanti come lui) 
non e un fascista, nemmeno 
potenziale. Ma sono an
che convinto che da lui il vo-
to, e tantomeno la tessera, 
non hanno mai avuto il colo
re del nostro partito. Quante 
migliaia di nostri lavoratori 
femigrantl e non) sono la-
sciati in posizioni ideologlche 
e politiche decisamente erra-
te e confuse? 

Se puoi rispondermi (lo 
gradirei pubblicamente), sono 

PAOLO VASSURA 
(Ravenna) 

RIsponde al lettore il compagno 
Paolo Cinannl, attento studioso 
dei problemi dell'emigrazione e 
membro della segreteria della 
Federazione degli emigrati. 

Caro compagno, 
occorre anzitutto preclsare 

eke non e vero che durante 
il fascismo non e'era emigra-
zione: dal 1921 al settembre 
1942 (quando cessaroho le ri-
tevazioni statistiche) sono e-
migrati ben 3 milioni e 7G6 
mila italiani; ma in quel pe-
riodo sono partiti dall'Italia 
— per la Libia, la Spagna, la 
Etiopla, la Francia e per la 
lontana Russia — altri milio
ni di cittadini, vestiti (male) 
da soldati: e buona parte di 
essi non e pih tornata! 

E' poi falso che e'erano al
tera a lavoro e condizionl mi
gliori per tutti B: chi non ha 
un'esperienza diretta, perche 
piu giovane, ha il dovere di 
documentarsi attraverso le 
stesse statistiche e i dati sto-
rici, prima di fare certe af-
fermazioni. In verita, le for
ze di lavoro effettivamente 
impiegate non solo erano di 
meno, ma le leggi « contro lo 
urbanesimov, mentre non tm-
pedivano I'emigrazione all'e-
stero, proibivano gli sposta-
menti dei lavoratori all'inter-
no, da un paese all'altro, da 
una provincia all'altra, ren-
dendo drammatica la condi-
zione del disoccupato. II lavo-
ratore non poteva cambiare 
mestiere, non poteva organlz-
zarsi in liberi sindacati, e lo 
stesso salario, quando il fa
scismo si affermb al potere, 
fu diminuito d'autorith, con 
i decreti-tegge. Per 5 (e al 
massimo 8) lire al giorno, il 
lavoratore delle bonifiche la-
vorava died ore e si prende-
va la malaria, in condizioni 
di sfruttamento e di oppres-
sione schlavistiche, senza riu-
scire a sfamare del tutto la 
famiglia. 

Per i dati suU'occupazione 
e il salario d'allora rimando 
alia pubblicazione del Bureau 
International du Travail, che 
come organismo delle Nazioni 
Unite pubblicata i dati uffi-
cialt trasmessi dagli stessi go-
verni: ricordo che trasst pro-
prio da quelle pubblicazioni la 
documentazione piu impres-
sionante sulla differenza di 
condizionl dei lavoratori ita
liani e degli altri Paesi d'Eu-
Topa, in un saggio pubblica
to alia macchia (nei 1940) 
dal tQuaderno del lavorato
re*. 

Pud darsi che noi comunl-
stt non facclamo ora abba-
stanza per rendere chiari i 
termini del confronto, so
prattutto, credo, perche guar-
diamo in avanti, ed ogni ef-
fettivo confronto col passato 
dimostrerebbe che oggi stia-
mo *benissimo», mentre non 
riteniamo che sia cosh La 
grande maggioranza dei no
stri lavoratori emigrati lo 
comprende. E non solo i vec-
chi che hanno un'esperienza 
diretta, ma anche i giovani, 
i quali non sanno chi e sta
to Almirante, ma si sono bat-
tutl — a Bruxelles e a Fran-
coforte — per impedire al 
wcapo del MSI a di portar 
confuslone, con la sua dema-
gogia, nei mondo dell'emigra-
zione. Direi che e'e un istin-
to di classe che orienta i la
voratori: cib non toglie che 
dobbiamo fare di piu anche 
not comunisti per chtarire ai 
disorientatt i termini mede-
simi della lotta di classe. 

Cordialmente. 
PAOLO CINANNI 

Discrimin azioni 
ci furono in 
tutti i minister! 
Caro direttore, 

ho letto su l'Unita la let
tera di Alfonso Verga a pro-
posito delle discriminazioni 
nei confronti dei dipendenti 
della Difesa, nonche la nota 
in risposta al Verga del com
pagno Aldo Potesti del Sinda-
cato nazionale Difesa CGIL 
pubblicata da l'Unita il 29 di-
cembre 1971. 

Dico subito che sono d'ae-
cordo col compagno Potesti 
su quanto egli dice perche cib 
e la verita, ma debbo far 
presente che i discriminati 
non furono soltanto i dipen
denti della Difesa ma anche 
altri appartenentl ai vari mi-
nisteri. Discriminati furono, 
ad esempio, il sottoscritto e 
il compagno Eligio Biagioni. 
dipendenti entrambl dal mi
nistero del Lavoro, in servi-
zio presso I'UfJicio del lavoro 
di Fircnzc. II compagno Bia
gioni venne trasferito a Ma-
tera e chi scrive ad Enna. 

A questo punto mi pare 
che se di discriminazioni si 
deve parlare, dobbiamo par-
larne in termini diversi da 
quelli posti dal Verga: si de
ve dire cioe che la legge 214 
del 31-3-71 e discriminatoria 
anche nei confronti di coloro 
che furono colpiti anche se 
non appartenenti al ministe
ro della Difesa. 

Pcrtanto chiedo a mio na
me e di tutti i compagni di
scriminati, che la Federazione 
nazionale statali e i gruppi 
parlamentari a noi piu vlcinl 
intervengano perche la legge 
214 venga estesa a tutti i di
scriminati a prescindere dal 
ministero di appartenenza. 

Fraternamente 
GIORDANO GERA 

(Firenze) 

Qualche parere 
sull'assicurazione 
per le auto 

Sono un compagno agent* 
della compagnia assicuratrice 
Unipol, e vorrei dire le mi* 
opinioni sulla recente legge 
sull'obbligatorieta dell'assicu-
razione auto, sperando anche 
di chiarire al lettore qualche 
punto oscuro. 

Innanzi tutto tengo a pre-
cisare che, in quanto obbliga-
torto, il servizio dovrebbe es
sere amministrato dallo Sta
to onde non permettere gros-
se speculazioni da parte di 
privati. In secondo tuogo non 
trovo giusta la suddivisione 
delle province di immatricola-
zione in 12 categorie anche se 
tale suddivisione e motivata 
dall'Associazione nazionale im-
prese assicuratrici con il rap
porto sinistri-auto in circola-
zione. 

Esaminiamo ora le tre for
me di assicurazione che ven-
gono presentate ad un assictt-
rando. premettendo che I'A-
NIA ha cmesso una sola ta-
riff a, detta « normale ». 

1) Tariffa «Bonus». Per il 
primo anno assicurativo viene 
applicato sutla tariffa « norma
le » uno sconto del 10.75""» con-
siderata I'assenza di sinistri 
dell'anno precedente. Se net 
corso del nuovo anno assicu
rativo la polizza non viene col-
pita da sinistro, alia scadenza 
la tariffa non subisce modifi-
che; in caso contrario vengo-
no applicati gU aumenti di 
legge. Questa forma, pur cri-
ticabile per i motivi su espo-
sti. e la migliore poichb si 
presta meno delle altre ad una 
errata interpretazione. 

2) Tariffa « Sconto anticipa-
to». Viene applicato al mo
mento della stipulazione del 
contralto uno sconto del 24"'/> 
sulla tariffa « normale » rim-
borsato voi nella misura del 
29"'a alia prima denuncia di 
sinistro. Naturalmente Vassl-
curato che ritiene di aver ra-
gione. non denuncia il sint-
stro per non dover pagare la 
integrazlone. La controparte 
— ritenendo anch'essa di a-
ver raqione — inizia, a tem
po debito. un'azione tramite 
il legale per Veventunle recu-
pero dei danni sofferti. In 
questo caso la Comnagnia. an
che se il suo assicurato ha 
provveduto a versare il 29*'» 
del premio. risarcisce ta con
troparte. ma si riserra l'azio
ne di r'tralsa verso il proprio 
assicurato per ouel che ri-
guarda te spese legali. 

3) Tariffa con «Franchigia 
30.000*. Viene applicato uno 
sconto del 30''» sulla tariffa 
«normale* e I'assicurato con-
corre al pagamento dei dan
ni fino a L. 30.000 per ogni 
sinistro. Contrariamente a 
quanto molti pensano. la com
pagnia paaa I'eccedenza ol
tre le 30.000 lire. Esemnio: se 
vn danno e di L. 50.000. di 
queste 30.000 sono a carico 
dell'as'iicurito e le rimanen-
ti 20 000 sono a carico del
la compagnia 

Con queste mle riqhe m\ 
sono permesso di consigliare 
I'abolizione delle ultime due 
forme che rit»nno negative. 

Cordiali sdlutl. 
VITTORIO RIBEGNA 

(Torino) 

Non gli e piaciuto 
il titolo sulla «pub-
blicita bugiarda» 
Egregto direttore, 

sul numero dt mercoledl 2t 
dicembre 1971, del giornalt 
da Lei direttc, nella colonna 
* Lettere allUnnh*, abbiamo 
letto quella a firma N. Bia-
giottl (Firenze), il cui incsat-
to ed impreciso contenuto le 
ha offerto il pretesto, che vo-
lutamenle non qualifichiamo, 
di commentarlo con un titolo 
del tutto gratuito, per il che 
ci riteniamo liberi di agire 
come del caso. 

Per sua norma tutti i con-
trolll, da noi sollecitati alle 
autorita competenti, per ac
certare la regolarlta del no
stro operato, non hanno da-
to luogo alia benche minima 
contestczlone. 

Con osservanza. 
SUPERMARKETS ITALIANI 

(Firenze) 
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