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II processo assume dimensioni che vanno oltre gli imputati in aula 

Non piu protagonista 
Fanarchico Valpreda 

Inutili i tentativi di ricondurre la vicenda nel cerchio ristretto di una 
cronaca nera - II dramma degli no mini trascinati alia sbarra- Chi vuol 
«fare la storia» - Strumenti o vittime? - La manipolazione di una strage 

Lo schieramento di polizia e carabinieri 

Nel corso del dibattito uno 
dei patroni di parte civile. 
l'avvocato Ascari. ha pronun-
ciato un'affermazione lapidaria: 
«Noi non siamo la storia». 
Senza dubbio e vero: questa 
e soltanto cronaca, anche se poi 
la somma dei dati di cronaca 
e delle loro interpretazioni con
duce a sistemare le vicende sul 
terreno storico. Comunque non 
e per questo che la frase ha 
colpito; e state piuttosto. per 
la sua voluta umilta: la sto
ria la fa Napoleone. o Giulio 
Cesare, o Garibaldi o Camillo 
Benso. non certo Gargamelli o 
Pietro Valpreda o i morti della 
Banca dell'Agricoltura e tanto 
meno. quindi, i loro avvocati, 
che costituiscono solo un trami-
te tra il delitto e la pena, se il 
delitto e'e e quindi se deve 
esserci anche una pena. 

Non sappiamo — e non vo-
gliamo neppure sapere — se 
1'affermazione dell'avv. Ascari 
fosse una sentita manifestazio* 
ne di umilta di fronte alia real
ta cosmica o solo una frase di 
beH'effetto per aiutare a bloc-
care un dibattito che, investen-
do l'interpretazione costituzio-
nale delle Ieggi. finiva per es-
sere — nella sua modestia — 
a meta strada tra la cronaca e 
la storia. Non lo sappiamo e 
non ha neppure importanza sta-
bilirlo: conta solo che questa 
frase umilmente stentorea e uti
le per sottolineare come si cer-
cll disperatamente di contenere 
la vicenda del circolo « 22 mar-
zo >. gli attentat!, l'istruttoria. 
il processo . nei limiti di un 
fatto — sia pure mostruoso — 
di cronaca nera. mentre que
sto stesso fatto sfugge dalle ma-
ni e sconfina continuamente nei 
terreni della politica dai qua-
li c effettivamente nato ed a 
causa dei quali trova una sua 
matrice non nella cronaca. ma 
nella storia. 

Sara, se non verranno accol-
te le eccezioni della difesa e 
Be nel frattempo non saranno 
stati compiuti ulteriori passi 
verso la verita. un processo che 

durcra molto a lungo e potra 
quindi — nel susseguirsi dei 
giorni — rivelare sempre piu i 
legami che lo serrano al mon-
do della destra italiana; pero 
gia adesso. dopo due udienze. 
ha lasciato emergere aspetti si 
gnificativi che non sono nelle 
carte processuali ma nell'atteg-
giamento dei protagonist!. 

Ormai le udienze seguono un 
loro rituale: gli imputati en-
trano separati — prima Merli-
no. da solo, poi gli altri — e 
al rituale degli officianti si uni-
see il rituale dei fedeli: un 
coro di fischi prima, un lungo 
applauso poi. Un applauso che 
— nel corso della seconda 
udienza — si e ripetuto una so
la volta: quando l'avv. Calvi 
ha fatto rilevare che i difenso-
ri avevano dovuto tacere per 
due anni cd ora. finalmente. no 
tevano cominciare a parlare. 
In realta il presidente della Cor-
te glielo ha subito impedito. ma 
non e questo che conta (unica 
mente. sia chiaro, perche era 
scontato che lo facesse); piu si
gnificative e stato il fatto che 
uno degli avvocati di parte ci
vile ha replicato che la difesa 
non aveva parlato. ma in com-
penso aveva pubblicato quaran-
ta volumi a favore degli impu
tati. 

Forse voleva essere solo una 
battuta di spirito di cui non 
intendiamo discutere il gusto. 
ma comunque aveva le sue ra-
dici in una doppia verita: che 
la difesa non aveva avuto di-
ritto di intervento e che a que
sto diritto aveva surrogate il 
lavoro di mobilitazione dell'opi-
nione pubblica svolto attraver-
so la stampa. dagli articoli dei 
quotidiani. dei periodici in gc-
nere alia saggistica. Allora la 
battuta « spiritosa » si compren-
de: la mobilitazione dell'opinio-
ne pubblica e della stampa a 
questo livello e in queste di
mensioni e un fatto del tutto 
nuovo. che sposta ncttamente 
il problema da un'astratta guer-
ra di articoli di codice ad un 
confronto di fatti radicato nel

la realta politica del paese. Ed 
in questo senso anche la pri
ma battuta che abbiamo rieor-
dato — c noi non siamo la sto
ria > — si relega nelle rituali 
manifestazioni di umilta che co-
stellano I'accademia oratoria di 
cui ama fare sfoggio la tradi 
zione processuale italiana e che 
qui viene sconvolta da una se-
rie di dati nuovi. di nuovi at-
teggiamenti-

Ormai — si puo dirlo anche 
se appare una considerazione 
amara — i fatti si muovono 
in un modo tale che gli stessi 
imputati. compresi i tre sui qua
li pesa la minaccia dell'ergasto-
lo. appaiono solo elementi se-
condari; lo si sapeva fin dal-
1'inizio della vicenda, che que-
sti giovani nella piu sfavore-
vole delle ipotesi erano stati 
strumenti, nella piu favorevo-
le, vittime prescclte in quanto. 
per una serie di elementi og-
gettivi e soggettivi. offrivano 
una maggiore vulnerability. Que
sto lo si sapeva. ora lo si ve-
de: strumenti o vittime. hanno 
esaurito gran parte del loro 
ruolo (certo. la macchina in 
cui sono stati immessi ora de
ve necessariamente esigere la 
loro condanna. ma questa sa-
rebbe. al limite. secondaria) e 
tutto procede al di sopra delle 
loro teste, rispettando la forma 
processuale e la scstanza politi 
ca. ma ignorandoli. Ci sono so
lo i difensori che ripetutamen 
tc cercano di far rientrare nel-
I'aula la realta fisica di que
st! giovani che da due anni so 
no in galcra in base ad una 
% verita » costruita a tavolino. 
Ma quando si diteva. ieri. che 
questo e un brutto processo. ci 
si riferiva anche al fatto che. 
in fondo. neppure a tutti i di
fensori interessa realmente il 
dramma umano di questi gio
vani. 

E' qui uno degli aspetti che 
danno la misura del significa-
to di questo dibattimento: che 
schierati dietro gli stessi ban-

chi sono uornini ai quali preme 
salvare Valpreda e gli altri co
me primo passo di un percorso 
molto piu lungo. che deve por-
tare alia conoscenza della ve
rita su quanto e accaduto il 12 
dicembre 1969; vi sono uornini 
ai quali preme salvare Valpre
da e gli altri come obiettivo 
fine a se stesso: vi sono, infi-
ne. uornini ai quali non inte
ressa affatto che Valpreda e gli 
altri siano assolti. ma preme 
che siano invece salvati i gio
vani fascisti che si sono trova-
ti nel raggio dell'operazione. 

Non si pud sapere se anche 
questo faceva parte del dise-
gno originate: certo e che la 
macchina che si e rivelata il 
12 dicembre di due anni fa ha 
ottenuto la conseguenza di far 
finire sul banco degli imputa
ti anche dei fascisti noti e di-
chiarati. col risultato di frazio-
nare il fronte della difesa, per
che e chiaro che la «verita > 
di Stefano Delle Chiaie. il pic-
chiatore fascista noto col signi" 
ficativo soprannome di c Cacco-
la ». non sara mai la verita de
gli altri ma potra essere in com-
penso la stessa verita di Mer
lino. 

Non sono formulazioni di prin-
cipio: nella seconda udienza que 
sta divergenza di interessi e 
apparsa nel concrelo. quando 
la difesa del «Caccola > si e 
dissociata dalle iniziative della 
difesa degli altri imputati: e si 
e solo aH'inizio. quando ancora 
gli interessi potrebbero essere 
convergent! Poi. se il proces
so continuera. questi interessi 
non solo divergeranno. ma ver 
ranno a conflitto sul piano mo
rale. su quello politico e su 
qucllo pratico. E allora forse 
si avra la misura di come so
no state manipolate le sorti del
le vittime di piazza Fontana e 
dei vivi che siedono nel recinto 
degli imputati. 

Kino Marzullo 

II latitante Stefano Delle Chiaie 

Dov'e lo stratega dei fascisti ? 
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Manca dal banco degli imputati chi diresss Topera di infiltrazione nei circoli anarchici — Dirim-
pettaio di Valerio Borghese — La camera del « bombardiere nero » detto anche « Caccola» 

Mario Michele Merlino c se-
duto in fondo ad una panca cir-
condato dai carabinieri: e iso 
lato dagli altri imputati che 
parlano tra di loro e si scam-
biano opinioni. Deve sentire 
quasi fisicamente la freddezza 
che lo circonda e che si mani-
festa anche con fischi che ogni 
tanto partono dal pubblico. 

Non ha amici. L'unico che 
avrebbe potuto esprimergli forse 
solidarieta era il camerata Ste
fano Delle Chiaie detto «Cac
cola », imputato in questo pro
cesso per testimonianza reticen-
te. Ma con tutta probability sa-
rebbe stato lo stesso Merlino a 
nfiutare l'appoggio morale del 
suo capo. In fondo Delle Chiaie 
e qucgli che non gli ha voluto 
reggere fino in fondo 1'alibi. c 
quegli che ha contribuito a por-
tarlo sul banco degli imputati. 
Anche se poi ha finito per an-
darci anche lui. Solo simboli-
camente perche e ben a] riparo 
dalle riccrche (ammesso che se
re facciano sul suo conto). Al 
liparo. probabilmentc all'cstcro. 

Merlino e Delle Chiaie sono 
legati a fi!o doppio. Nel mag-
ftio del 1968 sono loro che ela-
borano la nuova stratcgia del-
linfiltraz:one fascista nei gmp 
petti anarchici e della eosiri 
detta sinistra cxtraparlamenlarc. 
E Merlino in questi gruppi 
— d uno dei fondatori del 
«22 Marzo> — svolge la du-
plice funzione di provocatore c 
di spia dei fascisti. della noli 
lia e forse di qualcun altrn. 
Merlino tuttavia non e il big: 
dietro a muovcre le fila e'e 
Delle Chiaie. Questi ha 36 anni. 
tifficialmente risiede a Cave vi-
ajno ad una tenuta del prin-
f t e aero Valerio Borghesa- n 
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« bomljardiere nero». come lo 
chiamano anche i camerati. n;i-
sce politicamente nel MSI. poi 
passa a «Ordinc Nuovo >. del 
redattorc del «Tempo > Pino 
Rauti. uno dei patrocinatori e 
organizzatori del viaggio in 
Grecia di un certo numero di 
fascisti. poco prima degli atten
tat!. 

Delle Chiaie e il fondatore dei 
GAR (Gruppi di azione rivolu-
zionaria) i- di Avanguardia na-
zionale. Fa la campagna elet-
torale per Ernesto Brivio. < l'ul-
tima raffica di Sa!6». 

Siamo alia vigilia delle bombc. 
Al ntorno dalla Grecia. Merlino 
e altri fascisti fondano dei cir 
cob « 22 Marzo » che hanno vita 
breve, ma che generano altri 
circoli ai quali adenscono an 
che giovani in buona fede II 
gioco e fatto. 

Quando arrestano Merlino. pur 
sapendo dei rapporti tra i due. 
il Delle Chiaie non viene inter-
rogato subito. Poi egli e costret-
to ad ammcttere che prima degli 
attentati si e incontrato con l'a 
mico. Resta in circolazione fino 
a) luglio 1970 quando capisce che 
i giudici vogliono da lui altri 
chiarimenti. Da quella data non 
e stato piu visto. 

Occorsio nella rcquisitona lo 
ha liquidato cosi: «Per i rap 
porti con Merlino vi sono so 
spetti die vanno oltre I'attuale 
contestazionc di rcticenza. ma 
alio sta'o attuale, nel silenzio 
di Merlino. mancano le prove 
per contestargli una complicita 
negli attentati del 12 dicem
bre*. 

II PM avrebbe potuto indagare 
un po' prima sul suo conto: 
forse oggi sul banco degli inv 
puuu d urtbbero altri. 

Avviate concrete prospettive di riforma 

I poteri dei Comuni 
nel settore commercio 

Domenica una giornata di studio sulla nuova legge che 
discipiina le attivitd commerciali - Intervista al com-

pagno Capritti, segretario della Confesercenti 

Sttfano Dalit Chiala, Indicate dalla fraccla 

Esistono In Italia, comples-
sivament« circa 800 mila ne-
gozi, In grande maggloranza 
con la caratterlstlca dl pic-
cole imprese a carattere fa-
millare, una parte assal piu 
limitata dl media dlmensione 
con qualche dlpendente, Infine 
I supermercat! alimentari e 1 
grandl magazzlnl dl abblglia-
mento che hanno grandl pro-
porzionl e affidano la dlstrl-
buzione esclusivamente a per-
sonale dipendente. 

E' noto che 11 settore di
stributive. ha avuto specie 
negli anni '50 e '60 una dlla-
tazlone abnorme ed lrrazlo-
nale (nuovi esercizi commer
ciali sono sort! dopo il *61 nel
la misura del 24 per cento nel 
Nord e del 27 per cento nel 
Sud, mentre ben il 50 per cen
to risale al '51). D'altra par
te la scarsa capacita di as-
6orbimento del mercato inter-
no mantiene assal basso II va-
lore medio delle vendite, ag-
gravando la crisl della molti-
tudine dei piccoll esercizi al-
le prese con gli alt! affittl e 
con una tassazione vessato-
ria. 

In questa situazjone estre-
mamente difficile e contrad-
dittoria. a^gravata dalla pene-
trazlone sempre piu massic-
cia dei colossi della distri-
buzione (catene dl supermer-
oati della Fiat e della Mon
tedison), e giunta la legge 
del giugno 1971 n. 426 per una 
«nuova discipiina del com
mercio » con la quale H Par-
lamento ha inteso «favorlre 
una piii razionale evoluzione 
deH'aoparato distributivo » af-
Tidando ai Comuni — dice 
l'articolo 11 della legge — il 
compito di a procedere alia 
formazione di un piano dl svl-
luppo e di adeguamento della 
rete di vendita ». 

Successivamente sono stati 
emanati due decreti: il pri
mo sulle tabelle merceologi-
che che riuniscono in modo 
piu organico che nel passato, 
i diversl tipl di merce alle 
quali conformare il rilasclo 
dell'autorizzazione di apertu-
ra di esercizi. di trasferimento 
in altra zona e di ampliamen-
to degli esercizi gia esistenti; 
II secondo per il regolamento 
di attuazione della legge. 

Si e aperta cosi una fase 
importante e delicata, quella 
di applicazione della nuova 
legge. In questo quadro. una 
« giornata di studio e di orien-
tamento» sulla nuova legge 
che discipiina il commercio e 
sul suo regoiamento di attua
zione e stata promossa per 
domenica alle ore 9.30 alia Fie-
ra di Roma dalla Confedera-
zione italiana esercentl attivi-
ta commerciali (Confesercen
ti) e dalla Lega nazionale per 
le autonomie e I poteri locali. 

a La programmazione delle 
attivita commerciali — ci ha 
detto il compagno awocato 
Stelvio Capritti, segretario ge
nerate della Confederazione — 
costituisce l'aspetto fondamen-
tale nuovo di interesse genera
te. il fatto cioe che la nuova 
legge annulla in questa ma
teria I ooteri dei prefetti e af-
fida ai Comuni l'elaborazione 
dei piani comunali e compren-
soriali e alle Region! 1'auto 
rizzazione per gli esercizi di 
grand! dimensioni. Si tratta di 
un compito che pub rappresen-
tare contemporaneamente un 
elemento di razionalizzazione, 
ed un momento di partico-
lare impegno democratico. 
perche tutto ci6 si deve fare 
con la partecipazione dei com-
mercianti al dettaglio in stret-
to collegamento con gli enti 
locali e con la Regione ». 

A far parte delle oommis 
sioni comunali la nuova legge 
infatti, chiama il sindaco che 
ne e il presidente, due esper-
ti designati dalla giunta co-
munale (urbanisticaetraffico), 
un rappresentante della Came
ra del commercio, tre delle 
organizzazioni sindacali dei 
commercianti a posto fisso di 
cui uno della grande distribu-
zione uno della cooperazione 
di consumo, uno dei vendito
ri ambulanti, quattro designa
ti dalle confederazioni dei la-
voratori ed altri due rappre-
sentanti di categorie mlnori. 
Anche nelle commission! re
gional! la rappresentanza del
la associazioni del commer
cianti e delle confederazioni 
dei iavoratori e consistente. 

Vi sono dunque te condizio-
ni per una svolta riformatri-
ce? «Oggi siamo impegnati 
— ci ha risposto Capritti — a 
fornire tutto l'originale contri-
buto della nostra Confedera
zione alia elaborazione dei 
piani comunali per battere de-
finitivamente le tendenze co-
siddette liberalizzatrici, ma 
che' in realta volevano Iascia-
re il campo libero alia pro
grammazione dei grandi grup
pi economic!. E" un impegno 
che vede al nostro fianco gli 
amministratori locali, il movi-
mento cooperativo, I sindaca
li. ET un fatto, che I due de
creti legge di attuazione ten-
dono per alcuni aspetti a por-
si a freno o in contrasto con 
la legge varata dal Parla-
mento. Settimanali e riviste 
economiche dei supermercati 
specuiativi offrono apertamen-
te il loro « aiuto » ai Comuni 
per 1 piani di adeguamento 
e di sviluppo con lo scopo 
di condizionarli ai loro inte
ressi specuiativi. Sono tutti ne-
ricoli che vanno sventati» 

Questi piani debbono per-
cid. avere come scopo essen-
eiate I'interesse della collet-
tivita. Sono proprio i consu-
ma tori, del resto, che pongo 
no leslgenza di servizi piu 
modern! capaci di offrire mer-
cl genuine e a buon prezzo. 
« Certo — osserva Capritti — 
una ristrutturazlone dell'attua-
le rete dJstributlva e posslbi-
le anche favorendo 11 concen-
tmnento dl piccolo unit4 
aziendali In unit* con dlmen* 
alonl plti vaata a quindi capa

ci di utilizzare le nuove tecnl-
che di vendita, a coprlre le 
esigenze nuove nel quartieri 
o nelle zone di sviluppo ur-
bano. Ma quallta e prezzi equl 
richiedono anche una trasfor 
mazlone dl tutto 11 proces
so che va dalla produzione al 
dettaglio; il che signlfica por-
re al centro anche l'associa-
zione del produttorl agricoll, 
operare per una diversa po
litica dell'intervento pubblico 
nel settore della trasformazio-
ne di questi prodotti, Imporre 
la funzione dei mercatl gene-
rali; signlfica soprattutto una 
nuova politica del credlto. di 
sostegno reale della massa 
delle attivita a conduzlone fa-
millare ora tagliata fuori e di 

incoraggiamento alle forme di 
associazioni consortili ». 

« La ragione del nostro im
pegno generate — conclude II 
compagno Capritti — e pro
prio questa: la consapevolez-
za dello stretto legame esi-
stente fra tutt! i probleml del 

?>aese. Solo partecipando con 
a propria fisionomia alia bat-

taglla per il progresso demo
cratico, per la plena occupa-
zione, per un nuovo tlpo di 
sviluppo economlco, si riesce 
ad imporre i problem! della 
categorla. che in tal modo 
possono conquistarsl la solida-
rieth delle altre forze de-
mocratlche ». 

C. t. 

Le indagini della Procura di Napoli 

Spionaggio FIAT: 
gli indiziati sono 
oltre cinquanta 

Hanno gft ricevufo avviso di procedimenfo a loro carico 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 24 

II caso dello spionaggio al
ia FIAT va assumendo. come 
previsto, dimensioni sempre 
piu vaste. Mentre il sostitu-
to P.M. dott. Ivan Montone 
si e insediato presso la Pro
cura della repubblica di To
rino per condurre i primi in-
terrogatori, si sono apprese 
altre notizie che confermano 
in pieno le indiscrezioni e le 
previsioni, pervenute da fon-
te diversa da quella giudi-
ziaria. 

Benche sul registro genera
te della Procura di Napoli 
appaiano, infatti, solo sette 
nomi di imputati, gli indizia
ti sarebbero oltre cinquanta. 
Essi avrebbero gia ricevuto 
avviso di procedimento a lo
ro carico. Interessante anche 
il fatto che tali avvisj sareb
bero stati notificati da un 
sottufficiale della guardia di 
finanza, cosa che conferma 
un'altra nostra previsione, 
secondo la quale la prima sceJ-
ta che si imponeva al magi
strate napoletano era proprio 
quella delle forze di polizia 
di cui servirsi durante l'istrut
toria, essendo alcune di esse 
compromesse nella redazione 
delle «schede» a carico del 
personate della FIAT. 

Altra grossa novita, che 
sposta completamente i limi
ti ed 5 termini dell'istrutto-
ria. e la contestazione di un 
reato enormemente piu gra
ve di quello finora segnato a 
registro generate Oltre ad 
alcune contravvenzioni ri-
guardanti il testo unico di 
P.S sull'esercizio abusivo di 
investigazioni. appare ora la 
corruzione per atti contrari 
a dovere di ufficio e la rive-
lazione di segreti di ufficio. 
Quindi sono coinvolti in pie-
no — ed il massiccio nume
ro di awis i di reato di cui 
abbiamo parlato ne e prova 
— gruppi di dipendenti di 
pubblici uffici. Questi avreb
bero agito con perfetta co-
scienza del fine illecito cui 

tendevano le schede e per 
tale fine avrebbero ricevuto 
un prezzo. 

Come s! vede, la cosa si 
allarga enormemente. 

II dott. Montone interroghe 
ra i cinquanta indiziati — co 
me si ritiene — in alcuni 
giorni. Pare abbia fissato al 
cuni impegni, infatti, a Napo 
li per la prossima settimana 
E' evidente che la sua atti
vita si svolgera orma! fra 
la citta meridionale e Tori 
no. con frequenti soste anche 
per poter riferire al procura 
tore capo, dott. Alfonso Vigo 
rita. che vorr& essere costan 
temente informato dell'anda 
mento dell'istruttoria. La Pro
cura d! Napoli. secondo le 
voci diffuse, intende andare a 
fondo in questo delicato caso 

m. c. 

Conclusi 
i lavori 

della CEI 
Si sono conclusi ieri a Ro 

ma i lavori del consiglio per 
manente della Conferenza 
Episcopate Italiana, riunito 
per due giorni alia Domus 
Mariae per la sessione annua 
le. Vi hanno partecipato 8 
cardinal! e 20 fra arcivescovi 
e vescovi che ne hanno titolo 
I lavori sono stati presieduti 
dal card. Antonio Poma, Arci 
vescovo di Bologna e presi 
dente della conferenza episco 
pale italiana Stando alle indi 
cazioni ufficiose, il consiglio 
si sarebbe occupato di alcuni 
problemi interni dell'episco 
pato italiano, formulando 
o suggerimenti» per la prepa-
razione della prossima assem 
blea generate che avra luogo 
nell'aprite prossimo; sembra 
che la discussione si sia anche 
occupata della situazione poli
tica italiana. Non sono stati 
pero forniti particolari. 

SUL N. 8 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Vent'anni dopo; i| viaggio di Nixon in CIna (editoriale 
di Luca Pavolini) 

Monocolore ma per tutti gli usi (di Aniello Coppola) 

Dietro il processo a Pietro Valpreda (di Alberto Ma 
lagugini) 

II polverone sulla Rai-Tv (di Ivano Cipriani) 

La « scalata navale » nel Mediterraneo (di Franco Ber-
tone) 

IL C0NTEMP0RANE0 
IN CHI EST A SUI GRUPPI ESTREMISTI 

Nota introduttiva (di a.n.) 
Milano: manca un'analisi sulla crisl in atto del 
blocco storico (di Claudio Petrjccioli) 
Torino: genes! e crisi dello spontaneismo nella 
citta-frontiera (di Iginio Ariemma) 
Pisa: incontro e scontro tra operai a student! 
(di Massimo D'Alema e Fabio Mussi) 
Firenze: I'esasperazione dell'isolamento (di 
Franco Camarlinghi e G.P. Santomassimo) 
Bari: le contraddizioni di un nuovo radicalismo 
meridionale (a cura della sezionc universitaria 
c Togliatti ^) 

Per I'Uruguay alttrnativa m stretta» (di Enzo Santa-
relli) - . 

Bonn potrebbe comprarc la Danimarca (di Kjeld 
Osterling) . . . 

Tribuna congressuale; Occupazione femminile c allean-
ze (di Elctta Bertani); La DC nella criii del Sud 
(di Gaetano Lamanna) , 

Teatro - Femmina vampiro specchk) di una socleta 
(di Edoardo Fadini) 

Cinema - Una lacrlma per II pevero zar (di Min0 Ar 
genticri) • 

La battaglla dalla Idaa - Nicola Cipolla. La mafia • le 
Stato; Enrico Carone. Farm!, la tcianza • la politica; 
Sandra Pinto, Pittura • scultura attratta. 

Lettere— 
alV Unitec 

II magistrate fuori 
dalla torrc d'avorio 
per giudicare « i n 
nome del popolo» 
Egregto direttorc, 

sul Borghese e stata pub-
blicata una lettera dell'avvo-
cato Aldo Campetti che com-
porta gravi e pesanti gludizl 
sul dott. Senese, giudice del 
Tribunale di Pisa e sul dot-
tor Ramat, pretorc di Borgo 
S. Lorenzo, per aver essi e-
spresso in una conferenza te
nuta a Rifredi sull'andamento 
della giustizia opinioni aper-
tamente critiche e di aspra 
disapprovazione sul nostro si-
sterna giudiziario. 

Poiche anch'io appartengo 
alio stesso ordine degli av
vocati di Lucca intendo disso-
ciarml pubblicamente da qttei 
colleghl che si sono uniti al
ia protesta dell'avv, Campetti 
in quanto durante i miel rap
porti professionali col dottor 
Senese, sia alia pretura di 
Borgo a Mozzano, sia a quel
la di Castelnuovo Garfagna-
na. ho avuto modo di apprez-
zare la piu completa imparzia-
lita dei suoi qiudizi non sol
tanto net confronti dl comu
ni Iavoratori, ma anche nei 
confronti dei datori di lavoro. 

A me sembra una conside
razione troppo meschina quel
la contenuta in detta lettera 
e cioe che i due giudici so-
prannominati. se saranno al-
lontanati dalla magistratura, 
potranno sommare alia pen-
sione dl magistrati il tratta-
mento economico ed i privi-
legi previsti per i parlamen-
tari, quale «ststemazione che 
verra loro fatta dal PCI o 
dal PSIUP». IO credo che i 
maaistrati italiani abbiano il 
diritto di esercitare libera-
mente la critica che compe
te per diritto costituzionale 
a tutti i cittadini ed a mag-
gior ragione di contribuire 
direttamente con la loro espe-
rienza personate ad una mi-
gliore amministrazione della 
giustizia che ancora e regola-
ta in parte da norme fasciste. 

Quando la crisi della giusti
zia e giunta ad un punto tale 
che investe oli istituti giuri-
did fondamentali della no
stra societa non ci si pud li-
mitare ad una critica forma
te o ad una ricerca di una 
miqliore efficienza, ma biso-
gna partire da una completa 
analisi sociale per arrivare a 
conclusioni che sono neces
sariamente di natura politica 
se si vuole adeguare la giu
stizia al rinnovamento ed al
le trasformazioni che sono in 
atto nella nostra societa. 

La funzione del giudice non 
e quella di chiudersi in una 
torre d'avorio per applicare 
la legge soltanto formatmen-
te: se e vero che il giudice 
ha ricevuto costituzionalmen-
te un mandato dal popolo per 
giudicare nell'interesse del po
polo, questo giudice deve co-
noscere. prima di poter giu
dicare, la realta sociale che 
piii si avvicina alia coscien-
za popolare. Se cid significa 
fare politica, ebbene io cre
do che i giudici, nella loro 
autonomia, indipendenza e li-
berta di coscienza, debbano 
comportarsi in modo tale che 
la legge non sia uno stru-
mento di reptessione, ma di 
elevazlone per una societa piii 
umana in cui gli uornini pos-
sano riconosccrsi tutti uguali 
senza sfrnltatt e sfruttatori. 

E' evidente che quanto e 
accaduto ai due succitati ma
gistrati rientra nell'azione in-
timidatoria contro la magi
stratura italiana. Infatti, non 
a caso alcuni deputati missi-
ni hanno denunciato il pro
curator Bianchi D'Espinosa 
ed il suo sostituto per aver 
autorizzalo la perquisizione 
delle sedi missine. 

Aw. GAETANO SACCOMANO 
(Lucca) 

L'alpino delle 
«nude rocce» e il 
jjiovane che lotta 
nella scuola e 
nella fabbrica 
Caro direttore, 

le saremmo grati se totes-
se pubblicare ta seguente let
tera da noi indirizzata al gior-
nalista del Corriere della sera 
che ha scritto molte scioc-
chezze a proposito dei sette 
alpini uccisi da una valanga. 
Ecco il testo: 

« La modesta esperienza che 
abbiamo accumulato nel con-
tatto quotidiano con questa 
realta che si chiama " naia ", 
non ci permette di essere con-
senzienti con le considerazio-
ni da lei fatte. Ci e apparso 
in primo luogo, che l'articolo 
in alcuni suoi punti sia radi
cato a delle concezioni lar-
gamente superate che non 
trovano piu riscontro nella 
realta. 

« E ' evidente inoltre la su-
perficialita con la quale ven-
gono ricercate delle giustifi-
cazioni in spregio agli aspet
ti umani che una tragedia di 
questo genere dovrebbe sug-
gerire ("La marcia dei due-
cento era prevista, program-
mata, preparata, si doveva 
dunque, come minimo, pro-
vare: d'altra parte in tempo 
di guerra si raggiungono for-
celle e picchi senza aspetta-
re i romunirati del meteoro-
Iogo"). 

« L'alpino che " dopo il cam
po invemale e veramente al-
pino", l'alpino che acquista 
"il diritto a partecipare al 
raduni nazionali". la " pen-
na nera" che valica i monti 
noncurante del bollettino del 
C.A.I., l'alpino delle nude roc-
ce e dei perenni ghiacciai. so
no ormai mitiche figure di 
un passato tramontato (per 
fortuna). 

« L'alpino di oggi e la figu 
ra del giovane di o?gi: dello 
studente, del Iavoratore, del 
capellone, del " socialmente 
impegnato ". E' la persona che 
per realizzare se stessa non 
ha bisogno del campo inver-
nale per sentirsi "piii libera-
mente gente di montagna". 
E' uomo innanzitutto, uomo 

che riassume In se le preoc-
cupazioni del nostro tempo. 
Altro che fredda logica di una 
esercitazione!» 

Caro direttore, pubblichi ec-
cezlonalmente questa lettera 
anche se non reca le firme. 
Siamo cerli che vorra com-
prendere il nostro anonlmato 
suggerito dall'opportuniti di 
evitare bufere e valanghe che 
i bollettini del C.A.I, non pot-
sono prevedere. 

UN GRUPPO DI ALPINI 
(Verona) 

II vecchio 
antifascista 
in Argentina 
Caro direttore, 

su lTJnita del 14 gennalo ho 
letto la lettera di Giuseppe 
Arcudi della classe 1900, ex 
combattente del '15-'18, antifa
scista, emigraio in Argentina. 
Egli lamentava il fatto che il 
consolato di Buenos Aires gli 
aveva negato la possibilita di 
beneficiare dell'assegno vitali-
zio e delta medaglia dl Vit-
torio Veneto e tramite il gior-
nale invitava «un compagno 
di lotta a prenderne le dife-
se». 

Mi sono rivolto all'Ufficto 
dell'Ordine di Vittorio Vene
to che, tramite il col. Elio 
De Vecchis, cosi ha risposto: 
«In riferimento a quanto e-
sposto nella lettera citata, ai 
precisa che la legge 18*3-'68 
n. 263 non preclude agli ex 
combattenti del conflitto 1915-
'18 e precedenti, la possibi
lita di usufruire dei benefici 
che la suddetta legge preve-
de, purche in possesso dei re-
quisiti richiesti, qualunque sia 
la classe di appartenenza. E' 
evidente che l'esposto del si-
gnor Arcudi e motivato da 
erronea informazione, ricevu-
ta dall'impiegato, cui si e ri
volto al consolato. Pertanto 
l'interessato pub inoltrare re-
golare domanda, redatta sul-
l'apposito mod. OM/CB che 
si invia in allegato, tramite 
il suo consolato ». 

Questa risposta e stata in-
viata per conoscenza anche 
al lettore e al consolato dl 
Buenos Aires, il quale dovreb
be appunto provvedere al re
golamento della pratica. 

Fraterni saluti. 
ANGELO JACAZZI 
(deputato del PCI) 

Come un gruppo 
di studentesse 
hanno scoperto 
miseria e ingiustizie 
Signor direttore, 

siamo un gruppo di ragaz-
ze della seconda classe di 
una scuola media del centro 
storico di Venezia e te scri-
viamo per rendere nota una 
situazione che ci ha portico-
larmente colpite e che, secon
do noi, richiederebbe una so-
luzione immediata. 

Net corso di una inchiesta 
didattica sulla cosa, per cer-
care dati reali da elaborare 
nel corso di matemattca, a 
Cannaregio nella zona dei ge-
suiti siamo entrate in una ca-
sa per intervistarne gli inqui-
lini; ci siamo trovate in una 
specie di magazzino, formato 
da due stanze alte, buie, u-
mide e con muri scrostati. I 
mobili erano tutti rovinati per 
t'alta marea. 

Lo stato della casa ha cer-
tamente influito sulla salute 
dei suoi abitanti che prima 
erano tre: marito, moglie e fi-
glio, i quali si sono ammala-
ti per Vumidita; la moglie e 
morta di mat di cuore, aggra-
vato anche dall'ambiente in 
cui viveva. 

Ora si ritrovano un vecchio 
ottantenne molto ammalato 
ed il figlio di 29 anni che 
lavora soltanto per un breve 
periodo dell'anno. Al vecchio 
— cosi come ci ha racconta-
to — pur avendo lavorato e 
combattuto in guerra, non e 
stato riconosciuto il diritto ad 
una pur minima pensione e 
quindi anche le sue condizio-
ni economiche sono precarie. 

L'affitto rispetto alle condi-
zioni della casa e alle po$-
sibilita economiche di chi la 
abita e alto ed inoltre la po-
vera famiglla ha dovuto so-
stenere una spesa per restau-
ri indispensabili. Questa ca»a 
appartiene ad un Ordine di 
frati. 

Bisogna notare che sopra 
e'e un altro appartamento mi-
gliore, abitato solo dai topi. 
Le rarie richleste del vecchio, 
per trasferirsi nell'apparta-
mento superiore, sono state 
vane: pare che i frati prefe-
nscano lasciarlo ai topi. 

Con i migliori saluti e eon 
preghiera di pubblicazione. 

Patrizia AGOSTINIS, Ele
na BURIGANA. Giorgia 
FERRONATO. B a r b a r a 
TOMMASONI, Laura LO-
BINA, Barbara FEKT1UO, 

Anna ZAMATTIO 
(Venezia) 

Chiedono Hbri 
per una biblioteca 

C I R C O L O FGCI «CHE 
GUEVARA*, piazza della Re
pubblica, S. Onofrio (Catan-
zaro): «Abbiamo costituito 
un circolo giovanile ma ci 
troviamo con pochissimo ma-
teriale cullurale. Ci rivolffia-
mo a tutti i lettori de mni ta 
perche ci facciano avere tra
mite posta dei libri di for
mazione ideologica, in quan
to abbiamo molto bisogno di 
divulgare le nostre idee: 

SEZIONE DEL PCI dl A-
tessa (Chieti): tin occasione 
del congresso abbiamo deci-
so di costituire una bibliote
ca, particolarmente necessaria 
m questo momento cosi acu-
to anche sut terreno ideate 
e culturale. Ci ripromettia-
mo di svolgere un particola-
re lavoro in direzione dei gio
vani. Ci rivolgiamo a compa-
gnl ed amici perche tnvttno 
libri alia nostra sezione, eon 
spedlzione a nostro carico: 
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