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L'inchiesta sul teppismo 
chiama in causa 
i dirigenti missini 
Sette gli arrestati euno rimesso in liberta - / limiti delVinchiesta 

Ecco la croneca dl queste 
due ultime settlmane milane-
si, dalla notte di terrorismo 
fascista all'lmmediata risposta 
di matsa di Milano democrat 
tica alia indagini cha hanno 
chlamato direllamenta in cau
sa II MSI. 

10 FEBBRAIO — Tre 
attentati fascist! firmati 
dalle SAM («Squadre di 
Azione Mussolini»). Al-
l'una e mezzo una bomba 
df notevole potenza vlene 
lanclata conlro la sede del 
nostro glornale. L'ordlgno 
colplsce una grata metal-
Ilea che protegge i fine-
stroni del reparto stereo-
tipia e trancia alcune ma-
glie. Lo spostamento d'aria 
scaraventa a terra un ope-

.•raio che riporta una forte 
contusione ad una gamba. 
L'esplosione provoca un 
buco nell'asfalto, la rottu-
ra dl numerosi vetri, lo 
sfondamento di una tet-
toia e causa danni a due 
auto. Mezz'ora dopo una 
bomba viene collocata in 
un chiusino alia loggia del 
Mercanti, davanti al Sa-
crarlo dei caduti parti-
giani. 

I terroristi collocano al
le 5 e un quarto una ter-
za bomba, quella sulla ste
le che a piazzale Loreto 
ricorda il sacrificio dei 
qulndici partigiani trucida-
ti dai nazi-fascisti il 10 
agosto 1944. L'esplosione 
provoca una larga incrina-
tura nella stele (che si in-
clina anche da un lato) e 
manda in frantumi i vetri 
dl numerosi edifici circo-
stanti. Sui luoghi dei tre 
attentati vengono trovatt 
volantini di vario tenore 
firmati dalle SAM. 

Vengono interrogati pa-
recchi fascist!, tra i quali 
Dario Fanzironi, Gigliola 
Barbieri, Roberto Panzero, 
Pietro Battiston, Antonio 
Valenza, Angelo Angeli e 
Giancurlo Esposti. Questo 
ultimo, gia denunciato per 
detenzione di esplosivi pa
re fornisca notizie utili. 
' Nella tarda serata, An
gelo Angeli, un noto tep-
pista "di 19 anni, si reca 
alia sede della sezione del 
MSI di via Giuriati dove 
ha un aspro scontro con 
Giancarlo Esposti, al qua
le, evidentemente, rinfac-
cia le dichiarazioni fatte 
ai magistrate e con Ton. 
Franco Maria Servello, 
commissario straordinario 
della Federazione del MSI 
di Milano. « Sei armato? » 
chiede Servello al teppi-
sta. Questi risponde affer-
mativamente ma rifiuta di 
consegnare la pistola. 

11 FEBBRAIO — A Mi
lano e in provincia tutte 
le attivita si fermano per 
lo sciopero generate di 
protesta 

Nella notte, alle tre, vie
ne arrestato Angelo Ange
li. La polizia lo blocca sot-
to casa a bordo di una 
« 500 » rubata. Ai magistra-
ti che nel pomeriggio lo 
interrogano a San Vittore 
dice che ha paura di esse-
re ucciso. 

12 FEBBRAIO — Ange
lo Angeli, che non e an-
cora ufficialmente accusa-
to dei tre attentati, nuo-
vamente interrogato in 
carcere «c canta ». 

Dice di essere diventato 
un esperto di esplosivi 

frequentando un campeg-
gio paramilitare organizza-
to dal MSI a Bami, al 
quale presero pure parte, 
fra gli altn, due noti fa-
scisti, Luciano Bonocore 
(indicato come organizza-
tore di una avolante ne-
ra») e Gianluigi Radice, 
dirigente del cosiddetto 
a Fronte nazionale della 
gioventiia del MSI, lati-
tante perche colpito da 
mandato di cattura per 
tentata ricostituzione del 
partito fascista. Nega di 
aver partecipato alle im-
prese delle SAM ma am-
mette di aver fornito ad 
altri la sua <t esperienza » 
e aggiunge che Giancarlo 
Esposti si rivolse a lui in 
diverse occasicni per ave-
re dell'esplosivo. Angelo 
Angeli dice inoltre che cir
ca un mese fa venne l'or-
dine dal direttivo del MSI 
di far esplodere una bom
ba contro una sede del 
MSI stesso per accusare 
gli awersari pohtici e che 
del eservizioa era stato 

incaricato proprio lui. Per 
il «lavoro » (che rifiutd) 
ricevette un acconto di 80 
mila lire depositato, come 
gia in altre occasion!, nel
la cassetta delle lettere. 
Confessa di aver compiu-
to, unitamente ad Ugo 
Lampariello, un attentato 
contro l'auto del fascista 
Franco Mojana. 
~Le sue rivelazioni chia-
mano in causa ancora 
Gianluigi Radice e IUI al-
tro dirigente missino, Ne-
store Crocesi, i quali gli 
proposero di compiere un 
attentato contro lTJniver-
sita Cattolica (che in ef-
fetti avvenne 11 15 ottobre 
scorso) che avrebbe dovu-
to essere attribuito ad ele-
menti della sinistra extra-
parlamentare. Angeli dice 
anche che i due gli fece-
ro vedere un ordigno gia 
pronto, contenente 300 
grammi di esplosivo. II 
teppista dice dl aver rl-
fiutato perche, essendo 
stato espulso, dal MSI, te-
meva che si trattasse dl 
un tranello. Aggiunge di 
aver awertito la polizia, 
alia vigilla dell'attentato 
all'Universita Cattolica, che 
nel cortile della sezione 
del MSI di via Giuriati 
e'era nascosto dell'esplosi
vo. Aggiunge che sono sta-
ti gli stessi missini ad or-
ganizzare una sparatoria 
davanti alia sede del MSI 
la sera del 29 ottobre. 

Dopo le sue rivelazioni, 
i magistrati convocano a 

sorgeva il campeggio fa
scista di Bami due sca-
tole vuote e ben conserva-
te di proiettili per mitra 
che consegna ai magistrati. 

16 FEBBRAIO — Altri 
due fascist! — Romeo 
Sommacampagna e Fran
cesco Zaffoni — ragglun-
gono 1 loro camerati in 
carcere. Sale cosi a sette 
il numero dei fascist! ar
restati. Sei di essi (Ange
lo Angeli, Giancarlo Espo
sti, Antonio Valenza, Da-
vide Beretta, Dario Pan-
zironi, Francesco Zaffoni) 
sono accusati di detenzio
ne e uso di esplosivi e di 
armi da guerra; Romeo 
Sommacampagna di deten
zione di esplosivi. Si trat-
ta (ad eccezione dello Zaf
foni) di fascist! molto no
ti due dei quali — Gian
carlo Esposti e Romeo 
Sommacampagna — coin-
voltl in episodi di « nera »: 
il primo venne alia ribal-
ta nelle indagini sull'assas-
sinio a scopo di rapina di 
un benzinaio; il secondo fu 
denunciato per corruzione 
e sfruttamento di una mi-
norenne, 

17 FEBBRAIO — I fa
scist! danno fuoco alle co-
rone deposte davanti al 
Sacrario dei caduti parti
giani di piazza Mercanti 
dopo l'attentato del 10 feb
braio. Due guardle nottur-
ne della Montedison ven
gono picchiate a sangue da 
una squadraccia fascista 
che sta attaccando manife
st! provocatori sui muri 

II segretario missino Almirante ad una manifestations a Mi
lano, in compagnia di Nestor* Crocesi (indicato dalla freccia), 
ono dai piu noti plcchiatori. 

Palazro di Giustizia Ton. 
Servello 

14 FEBBRAIO — Ange
lo Angeli conduce gli in-
quirenti dove si e svolto 
il campeggio paramilitare 
fascista. Si tratta della lo
cality chiamata Miranzolo, 
nel comune di Barni. II 
giovane, giunto sul posto, 
non ha esitazioni e dice: 
«II campeggio era qui ». 
I magistrati raccolgono 
elementi (scatolette, che 
hanno contenuto cibi, bot-
tiglie vuote, una carabina 
e proiettili) che conferma-
no le affermazioni dell'An-
geli. 

15 FEBBRAIO — Ven
gono arrestati quattro fa-
scisti: Davide Beretta, reg-
gente del cosiddetto aFron-
te nazionale della gioven-
tii» del MSI; Dario Pan-
zironi detto « Himmler»; 
Antonio Valenza; Giancar
lo Esposti. In tasca a que
st'ultimo viene trovata la 
chiave di un armadietto 
per il deposito di bagagli 
alia stazione centrale den-
»ro il quale ci sono 60 can-
delotti di dinamite, deto-
natori e decine di metri 
di miccia. 

In casa dell*Esposti ven
gono sequestrate fotografie 
scattate al campeggio di 
Bami nelle quali sono ri-
tratti giovani che inossa-
no tute mimetiche e si ad-
destrano con gli esplosivi 
e le armi da guerra. II fo-
tografo Giancarlo De Bel-
ILS. del nostro giomale. 
trova nella Iocalita dove 

del palazzo della Monte
dison in largo Donegani. 
Giancarlo Esposti viene in
terrogato per cinque ore. 
Dice che a Barni non si 
tenne un campeggio para
militare ma solo un « pic
nic » al quale parteciparo-
no lui, Angelo Angeli, Da
rio Panzironi e Francesco 
Zaffoni. Non sa pero 
spiegare le fotografie in 
cui sono ritratte ben piu 
di quattro persone e in 
atto di oddest rarsi con gli 
esplosivi e armi da guer
ra, cosi come non sa spie
gare la foto in cui egli 
stesso appare mentre in-
nesca un cilindro con quat
tro candelotti di esplosi
vo. 

20 FEBBRAIO — Una 
bomba al tritolo flrmata 
SAM viene fatta esplode
re contro l'abitazione del 
sostituto procuratore della 
Repubblica dott. Alessan-
drini, uno dei due magi
strati che conducono l'in
chiesta sui tre attentati 
del 10 febbraio. 

23 FEBBRAIO — Ven
gono oltraggiate dieci tom-
be di partigiani e di pa-
trioti al Campo della glo
ria, al cimitero di Musoc-
co. Nel tardo pomeriggio 
viene scarcerato Davide 
Beretta al quale viene con-
cessa la liberta prowiso-
ria accompagnata, perb. 
dal pagamento di una cau-
zione di tre milioni, dato 
che su di lui permangono 
forti sospetti. Verso mez-
zanotte due bottiglie in-

cendiarie vengono lancia-
te contro rediflcio dl piaz
zale Santorre Santarosa 
che ospita la sezione del 
PCI « Aldo Sala », una se
zione del PSI, la Croce 
Verde e la lega FIOM-
Sempione. 

18 - 25 FEBBRAIO — 
Scambio di accuse tra i 
fascist! detenutl nel corso 
di una serie di accesi con-
fronti. 

Dopo due settimane di 
indagini, qual e il bilan-
cio che si pub trarre? Set
te fascist! sono stati arre
stati, uno poi rilasciato in 
liberta provvisoria con la 
insolita procedura del pa
gamento di una cauzione. 
In questa situazione si svl-
luppa il tentativo dei di
rigenti del MSI teso a dl-
mostrare che si utilizzano 
tepplstelli d! secondo pia
no per attaccare il parti
to proprio mentre questo 
cerca di presentarsi come 
elemento d'ordine. Un ten
tativo disperato perche i 
sette arrestati e i quattro 
latitanti sono tutt! fasci-
sti, gente che al MSI e 
stata iscritta o della quale 
il MSI si e servito: fa
scists insomnia, come i 
dirigenti missini. Del re-
sto se il MSI dovesse fa
re a meno dei vari An
geli, Fanzironi, Somma
campagna, che cosa fareb-
be? Che differenza c'e tra 
un Francesco Petronio, 
consigliere comunale del 
MSI a Milano, che assal-
ta una sezione comunista 
a Brescia e aggredisce o-
perai davanti alia Camera 
del Lavoro di Milano, fl-
nendo in carcere, e Ange
lo Angeli che assalta la 
sede dellTJIL di Milano e 
picchia un capo drappel-
lo dei vigil! urbani? Nes-
suna, ne dal punto di vi
sta della tecnlca, diclamo 
cosi, ne da quello dell'ob-
biettivo, che e la sower-
sione degll ordinamenti i-
stituzionali per l'instaura-
zione del fasclsmo. Da que
sto punto di vista le in
dagini .del sostituti procu
rator! Alessandrlni e Fia-
sconaro hanno confermato 
l'eslstenza di un preciso 
disegno eversivo 

II grosso limite, flno a 
questo momento, dell'in-
chlesta e rappresentato 
(come dimostra la scarce-
razione dl Davide Beretta) 
dal riapparire di quello 
che e sempre stato il gra
ve difetto delle inchieste 
giudiziarie sui fascisti: e 
cioe l'affrontare il caso 
singolo, il singolo episo-
dio, isolato dal resto. O si 
affrontano i diversi episo
di e s'inquadrano i diver-
si individui (quelli venu-
ti alia ribalta e quel
li ancora nell'ombra) co
me componenti di un com-
plotto fascista (e in que
sto caso e'e materia per 
«incastrare » personaggi 
piii importanti dei vari An
geli, Panzironi, Esposti, 
ecc...); oppure, caso per 
caso, si ritorna alia depri-
mente e pericolosa « routi
ne » degli arrest!, degli in
terrogator! e della conces-
sione della liberta provvi
soria. 

Certo, l'inchiesta non e 
conclusa e non vogliamo 
anticipare giudizi sull'ope-
ra dei magistrati. Ma la 
scarcerazione di Beretta 
rappresenta un campanello 
d'allarme sul possibile n-
schio di un ritomo all'an-
tico. 

C'e in corso un'inchiesta 
sul fascismo promossa dal 
Procuratore Generate Bian-
chi d'Espinosa. L'indagine 
sugli attentati fascisti del 
10 febbraio e sul comodo 
paravento delle SAM non 
pu6 prescindere da questa 
iniziativa. Anche perche 
sullo sfondo, oltre i cam 
peggi paramilitari, le bom 
be incendiarie. i piccoli 
m gorilla n del MSI pagati 
diecimila lire per «servi-
zio 9 ci sono personaggi 
di ben altro callbro, gente 
che va alle assemblee del
la Confindustria e s'incon-
tra con Almirante in un 
bellissimo palazzo del cen
tre o in noti ristoranti 
milanesi. Negli incontri, 
owiamente, non si parla 
di bombe, ma di «onli
ne» e di soldi. Di soldi 
che servono anche per le 
bombe. 

e. e. 

Le Region! al banco di prova deZ/'esercizio dei loro poferi 

Veneto: come la destra dc riesce 
ad annullare la partecipazione 

/ poteri conferiti con la legge sulla casa - Le enunciazioni rinnovatrici e le volonta accentratrici - // dominio dei 
dorotei - Doveva essere una «Regione per la programmazione » - Non ancora espresso un giudizio sul piano eco-
nomico nazionale e ignorato il piano chimico - Necessaria la mobilitazione delle forze di sinistra e dei sindacati 

Terza notte sul Campidoglio 

ROMA — La drammatica protesta di un gruppo 
di sanzatetto, •sasparati par gli tmpegni contl-
nuamtnt* traditi dalla Giunta damocrlstiana, • 
continuata. Cinque donna • tre uomini hanno tra-
scorso la terza notte sui tetti del Campidoglio e 
della attigua chiesa di S. Pietro in Carcere per 
protestare contro I'ennesima beffa perpetrata ai 
loro danni. Sono senxatetto che abltano nella ex 

caserma Lamarmora di Trastevere, dichiarata pe-
ricolante dallo stesso Comune. Ad essi e altre 
migliala dl baraccati (6000 per I'esattezza) II Co
mune aveva promesso un alloggio decoroso entro 
il Natale dell'anno scorso, impegno che non e 
stato mantenuto. Nella telefoto: un aspetto della 
protesta dei senxatetto sulla chiesa di S. Pietro 
in Carcere. 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 27 febbraio 

Recentemente il presidente 
delh Giunta reglonale del 
Veneto, lngegner Tomelleri ha 

flrmato il decreto di approva-
zione dl un piano particolareg-
giato relativo ad una zona del
la cltta di Padova. Si tratta 
del primo strumento urbani-
stico la cui approvazione, in 
base alia legge sulla casa, 
compete alia Regione anziche 
ad un organo burocratlco go-
vernativo. La cosa e piutto-
sto signiflcativa, perche dimo
stra che la Regione flnalmen-
te comincia ad operare: ed 
il suo operare si traduce sen-
z'altro in uno sveltimento del-
l'« Iter » burocratico. 

L'eplsodio perb interessa 
molto anche sul terreno poli
tico. II « modo » in cui la Re
gione realizza nella pratica i 
poteri conferitile dalla legge 
sulla casa e stato definito re
centemente con una legge vo-
tata dalla maggioranza del 
Conslglio regionale, con l'op-
posizione del PCI e del PSIUP: 
tutt! i poteri, nella pratica, 
sono stati concentrati nelle 
man! della Giunta e del Pre
sidente della Giunta stessa. 

Nello Statuto e durante tut-
ta la fase costituente i de-
mocristiani che costituiscono 
la maggioranza assoluta (28 
consigner! su 50) nel Consi-
glio regionale del Veneto, han
no ripetuto in ogni discorso 
che quella veneta sarebbe sta
ta una «Regione per la pro
grammazione e per la parte
cipazione ». Le convergenze 
non sono mancate attorno a 
simili impostazioni dl princi-
pio, il cui valore positivo non 
poteva sfuggire ai comunisti e 
alle forze di sinistra che per 
la programmazione democra-
tica e per la partecipazione 
alle scelte da parte delle for-

l e indicaiioni di un convegno del centro Mcrandi di Roma 

Occorrono piu forti collegamenti 
fra i tecnici e la dasse operaia 

Quattro relazioni introduttive su scuola, giustizia, industria e informazione per discutere 
sulValternativa « democrazia o restaurazione » - II problema delle alleanze e delVallarga-
mento della strategia delle riforme - Gli interventi dei compagni Napolitano e Lombardi 

ROMA, 27 febbraio 
« Democrazia o restaurazio

ne »: sui signiflcati politici di 
questa alternativa e sul mo
di per risolverla, con urgen-
za, in senso positivo si e svol
to un Iungo dibattito — du-
rato due giorni — al centro 
socialists '< Rodolfo Morandl» 
di Roma. II dibattito ha regi-
strato la partecipazione di 
numerosi uomini politic!, ma
gistrati, professori, sindacali-
sti, giornalisti, economist! ed 
ha costituito certamente un 
importante momento di ri-
flessione, anche critica, della 
sinistra italiana su una delle 
questioni nodal i della realta 
politica e culturale nazionale: 
il rapporto fra la classe ope
raia e i suoi alleati. Una ri-
flessione resa particolarmen-
te urgente non soltanto dal 
maturare di situazioni nuove 
ma, come nella sostanza e 
stato unanimemente ricono-
sciuto. dall'accentuarsi di 
quella azione repressiva della 
classe dominante che tende 
a recuperare le posizioni per-
dute nello scontro di classe. 

In questa direzione. per 
esempio, si e sviluppato l'in-
tervento del compagno Gior
gio Napolitano che ha rile-
vato innanzitutto la necessita 
di un nuovo impegno della si
nistra su tut to un arco di 
questioni sottovalutate nel 
passato e sulle quali la ri-
flessione va ormai maturando 
grazie alle esperienze com-
piute sulla linea della strate
gia delle riforme. Alle spinte 
rinnovatrici (quella del '69-
'70 come quella del '62-'63) 
il sistema risponde con il ri-
catto della recessione, e con 
una complessa manovra po
litica che tende a bloccare il 
processo di rinnovamento 

Oggi i partiti della sinistra 
ed i sindacati stanno fronteg-
giando con forza maggiore 

Maria Lmsa Flgus, sttkente infomalrice tfef/o polhia S I I trattki al cff i f f fa One» 

La testi i : i i l l si e awelenata in cella 
ROMA, 11 febbraio 

Maria Luisa Figus, la gio
vane arrestata per detenzio
ne ed uso di stupefacenti nel 
corso delle indagini sul « gial-
lo» del «Number Ones, si 
trova da stanotte al- San Ca-
millo dove e stata ricoverata 
in condizloni preoccupanti: la 
giovane, infatti, si sarebbe av-
velenata in carcere: questa, 
almeno, e la versfone uffl-
ciale, dopo che la clamorosa 
notizia e trapelAta nella tar
da serata di oggi. 

I-i ragazza avrebbe ingeri-

to, chiusa nella sua cella, nu-
merose pasticche di barbituri-
ci. L'eplsodio desta non po-
che perplessita e presenta an
cora molt! lati oscuri: fra 
1'altro, come ha fatto la Fi
gus a venire in possesso del 
barbituric!? 

Come e noto. la donna a-
veva dichiarato di aver « col
laborator con la polizia, te> 
nendo d'occhio il «Number 
One » e i traffic! di droga che 
vi avevano luogo. Dopo lun-
ghi interrogator! in cui la 
giovane aveva fatto molti no-

mi, a quanto pare, era sta
ta arrestata e rinchiusa a Re-
bibbia. Questa notte llianno 
trovata in coma nella sua 
cella. 

Nuovo colpo di scena nel
le indagini sulla droga del 
nigth romano eNumber Ones? 
Da ieri pomeriggio un nuo
vo personaggio, a quanto pa
re uno che ha molte cose da 
raccontare, e comparso sulla 
scena in questa Jntricata vi-
cenda comlnciata con rarre-
sto di Paolo Vassallo, il pro-
prietario del night d! via Lu-

cullo, finito a Regina Coeli 
per detenzione e spaccio dl 
droga: i carabinieri gli han
no scoperto 18 grammi di co-
caina sull'auto, e altri sessan-
ta nella toilette del locale. 

II nuovo personaggio — un 
testimone molto importante, 
anzi fondamentale. fa caplre 
il magistrato che conduce la 
inchiesta — e Adriano Poti-
ni, 30 anni, gia impUcato nel-
1'aprlle del TO in una storia 
di stupefacenti ma da cui fu 
poi scagionato completamente. 

II fatto che ora sia stato in
terrogato a lungo, nel pome
riggio di sabato, fa pensare 
che il giovane sia a conoscen-
za di equalcosan. Non e da 
escludere qualche altro arre-
sto. 

. II Potlni — 1'ennesimo testi
mone ache sa tutton di que-
sta storia — non e stato il 
solo, ad essere Interrogato. II 
magistrato ha ascoltato «̂ c>>e 
Adolfo Ragusa, 22 ann« '.«si-
duo frequentatore del « Num
ber One ». 

che non nel passato, il ricatto 
della crisi; e questa battaglia 
— che ha ottenuto anche im
portanti success! — non va 
sottovalutata. Ma occorre an
che che la strategia del mo-
vimento operaio investa cam-
pi rimasti finora fuori dalla 
nostra strategia riformatri-
ce: muovendo da queste pre-
messe risulta evidente la ne
cessita di un collegamento 
con larghi strati di lavorato-
ri intellettuali, i cui ruoli 
tradizionali sono messi In cri
si dal mutare inevitabile del
la propria funzione sociale in 
una societa in trasformazio-
ne. Questa crisi, infatti. pud 
dar luogo o a uno sbocco 
reazionario (quando si espri-
ma e si richiuda nel tentati
vo disperato di recuperare il 
perduto ruolo sociale) o ad 
istanze democratiche (quan
do dlvenga occasione per la 
ricerca d'una funzione diver-
sa, nell'ambito di una pro-
fonda trasformazione di tutta 
la societa). 

Questi problem!, ha conclu-
so Napolitano, pongono dun-
que impegnl precis! non sol
tanto ai sindacati ma anche, 
in primo luogo, ai partiti. 

Ed il convegno si e infatti 
mosso dalla necessita di una 
ricerca comune, ponendo a 
base della discusslone — fin 
da ieri — le relazioni di Raf-
faele Iaporta sulla crisi di 
trasformazione della scuola 
(dove, ha detto, «di demo
crazia non si pud decente-
mente parlare »); di Massimo 
Fichera, sulla nuova funzio
ne dei mezzi di comunlcazio-
ne di massa (con un esatto 
richiamo al tentativo del si
stema di finalizzare alia leg
ge del profitto, l'aumentata 
richiesta di beni cultural! e 
dell'informazione); di Piero 
Bizzarri sull'industria (con 
un marcato appello ad una 
necessaria unita fra classe 
operaia e tecnici dell'indu-
stria); di Michele Coiro, sul-
rorganizzazione della magi-
stratura ed il ruolo de! giu-
dice. 

Molti temi, come si vede. 
Forse troppi per essere syi-
luppati in profondita nel cor
so di una sola discusslone. 
anche se sui singoli moment! 
non sono certamente manca-
ti contributi stimolanti di 
anallsi (occorrera, purtroppo, 
fare soltanto qualche nome e 
indicare qualche tema: Cur-
zl, Acquaviva. Ghirelli sul
la informazione; Visalberghi, 
Chiarante sulla scuola; Chla-
velll, Giannlni, Cavallari, il 
pretore Amendola sulla giu
stizia; Giovanni Berlinguer, 
Bonl, sulla crisi del a tecnici» 
e sulla necessita del ruolo 
che possono e devono svolge-
re AU'lnterno de! partiti). 

\-.che i sindacati sono in-
•^'"•r.uti a l i a discusslone. 
"•or Ravenna, della UIL, fin 
ioVy. r-ima mattlna, solleci-
tandn una strategia offensl-
VK; •: ieri ancora con Ben-
/souio > Mncario della CISL. 

Macario, in particolare, ha 
sottolineato come la crisi at-
tuale nasca dal rifiuto di por-
tare avanti il pluralismo po
litico e sociale, e si e soffer-
mato sulle «insufficienze 
strutturalln del Paese per 
quel che riguarda i « ceti !n-
termedl». Da qui, a suo awi -
so, la necessita di sviluppare 
nuove strutture che superino 
limiti corporativi, secondo la 
indicazione che nasce dalle 
esperienze compiute dalle or-
ganizzazioni dei giornalisti e 
dei magistrati; non dimenti-
cando, tuttavia, che il mo
mento fondamentale d e l l a 
battaglia resta quello della 
occupazione, sul quale — ha 
detto — 11 dibattito non si e 
sufficientemente soffermato. 

Ultimo intervento e stato 
quello dl Riccardo Lombardi 
che ha svolto un'ampia ana-

lisi sulla collocazione di clas
se dei tecnici. giungendo al
ia conclusione che essi non 
debbano e s s e r e considerati 
soltanto come « alleati». ben-
si — grazie a nuovi ruoli pro-
duttivi — come parte inte-
grante della classe operaia; 
operai e tecnici, dunque, pos
sono realizzare un n u o v o 
« blocco storico » capace di un 
rovesciamento graduate del 
sistema. 

Su questo intervento si e 
chiuso il convegno; ma non 
certamente la discusslone, co
me ha affermato lo stesso se
gretario del centro Morandi, 
Uccelli, nella sua nota con-
clusiva. Resta certo. comun-
que, che il contribute emerso 
da questi due giorni e assai 
importante. 

Dario Natoli 

RAGUSA - iuccisione dell'ing. Tumino 

L'assassino era «buon 
amico defla vHtfana? 
Interrogato a lungo il figlio di un magistrato 

RAGUSA, 27 febbraio 
TJ figlio di un magistrato 

e stato oggi sottoposto a un 
lungo interrogatorio da parte 
del procuratore di Ragusa, 
Francesco Puglisi, e del suo 
sostituto. Agostino Fera, nel 
quadro delle indagini per far 
luce suU'efferato delitto di 
cui e rimasto vittima, nella 
notte tra venerdi e sabato, 
l'ing. Angelo Tumino, 47 an
ni, uno dei piu noti profes-
sionisti del capoluogo ibleo. 

II cadavere del Tumino e 
stato ritrovato ieri sera da 
alcuni contadini, abbandona-
to in campagna, in contrada 
Ciaberi: dopo essere stato 
picchiato a sangue, ltiomo e 
stato finito con un colpo di 
pistola alia fronte sparatogli 
a bruciapelo. 

II professionista — un ex 
play-boy di dichiarata fede 
fascista: una lite fiscale con 
il Comune lo aveva costretto 
perb a dimettersi da consi
gliere comunale del MSI — 
non e stato ammazzato a sco
po di rapina: addosso, in una 
tasca deU'impeccabile abito 
blu su cui indossava un ele
gante cappotto di pelo di 
cammello, gli sono state tro-
vate banconote per quasi 400 
mila lire. 

Probabilmente. sul luogo 
dove doveva essere ucciso, 
l'ing. Tumino e'era andato ln-

sieme a qualcuno che ben 
conosceva, e per discutere di 
qualche cosa che gli e costata 
la vita. 

Dopo avere eliminato la sua 
vittima, l'assassino ha infatti 
preso l'auto dell'ing. Tumino 
e con questa e potuto tomare 
in citta. L'auto — una NSU 
nuova di zecca — e stata tro
vata stamane abbandonata sul 
passo carrabile di un grande 
magazzino: fino a ieri sera 
non e'era. 

Chi e rassassino? 
II giro delle amlcizie del

l'ing. Tumino e praticamen-
te quello di tutta la cosiddet-
ta Ragusa-bene: imprenditori 
edili, nobilotti, burocrati, pro-
prietari terrieri, spiantati che 
vivono di espedienti o del 
nome (e degli incarichi) del 
genitore. Ed e tra queste per
sone che, sia pure con qual
che cautela, si muovono gli 
inquirenti, mentre continuano 
le indagini sul passato della 
vittima. Un passato in cui 
si intrecdano la conquista di 
grossl appslti pubbllci, av-
venture con attricette, proget-
ti per centlnaia di milioni, 
relazioni occasionali e un « a-
more drammatico » da cui gli 
era nato un figlio — Marco, 
di novo anni — che viveva 
con lui e con una cameriera 
in un lussuoso appartamento 
nel centro della cltta. 

ze popolari, del movimento 
sindacale, degli istituti autono-
mistici, si battono da anni. 
Convergenze si sono avute an
che in tutta la fase che ha 
visto le Regioni unite nel n-
vendicare dal governo la sol-
lecita approvazione dei decre-
ti delegati e l'introduzione in 
essi della piii larga sfera di 
competenze per l'istituto re
gionale. 

Si stava delineando, in una 
realta come quella veneta, un 
formidabile elemento di con-
traddizione nspetto alia pra
tica di governo seguita in tut-
ti questi anni dalla DC. I pro-
blemi dello sviluppo economi-
co e sociale di questa terra 
non sono mai stati visti dal 
partito dominanto in una lo
ro visione complessiva, in una 
rivendicazione autonoma di 
scelte e di riforme che po-
tessero contrastare le scelte 
dei grandi gruppi economici 
e dello stesso governo. Tutto 
s! e cosi sempre ridotto ad 
una pratica clientelare, alle 
contrapposizioni fra provincia 
e provincia, fra zona e zo
na, alia caccia ad un incen
tive) o ad un contributo. 

Una «Regione per la pro
grammazione », una regione 
che rivendica il massimo di 
autonomia e di competenze 
dallo Stato per determinare 
essa le linee dello sviluppo 
del Veneto, rappresenta quin-
di un obettivo elemento di 
rottura con tutto un passato. 
La Regione tuttavia e gover-
nata dai dorotei, quegli stessi 
dorotei che da cinque lustn 
dominano tutti i centri di po-
tere e di sottogoverno del Ve
neto. Non c'e stata soluzione 
di continuitu neanche nelle 
persone fisiche, dal momento 
che presidente della Giunta e 
presidente del consiglio sono 
diventati l'ing. Tomelleri e il 
dott. Orcalli, provenienti am-
bedue dall'Ente Tre Venezie, 
uno dei piii scandalosi carroz-
zoni del sottogoverno e del
la pratica clientelare democri-
stiana. 

Cosi, ora che dalla fase 
delle enunciazioni programma-
tiche e di principio si sta 
passando alia fase operativa, 
i dorotei tendono a superare 
il grande elemento di novita 
e di rottura costituito dalla 
Regione semplicemen*e non 
facendola funzionare: quanto 
meno, non facendola funzio
nare secondo quanto essi stes
si hanno scritto nello Statu
to. L'episodio della legge sul
la casa non e il solo: la ten-
denza a concentrare il mas
simo di poteri nelle mani del-
l'esecutlvo, della Giunta, si 
sta rivelando una tendenza di 
fondo, anche se non manca 
di provocare contrasti e ten-
sioni nelle stesso gruppo di 
maggioranza. 

E* una tendenza obiettiva-
mente paralizzante, perche se 
certo agevola il presidente e 
gli assessori nel varo. senza 
controlli e senza discussioni 
troppo fastidiose, di una serie 
di prowedimenti settoriali. fa 
invece mancare alia Regione 
gli appuntamenti determinan-
ti ed impedisce quel con-
fronto fra le forze politiche 
present! in Consiglio e le for
ze sociali che e indispensabi-
le se si vuole la «partecipa
zione ». 

Basti dire che la «Regio
ne per la programmazione» 
non ha ancora espresso, attra-
verso un dibattito in Consi
glio, il parere sul progetto 
Giolitti per il piano economi-
co nazionale. La richiesta di 
un parere sul piano chimico 
nazionale non e stata nean
che trasmessa al Consiglio: 
come se l'industria chimica 
non fosse tra le piu impor
tanti nel Veneto, ed i proces-
si di ristrutturazione della 
Montedison, con la vere e pro
pria trasformazione del «po
lo » di Porto Marghera non 
costituissero un fatto di e-
norme portata sociale ed eco-
nomica. 

Ritardi e silenzio sulle scel
te di fondo, dunque, mentre 
si preferisce continuare sulla 
vecchia strada delle scelte set
toriali e delle iniziative clien-
telari: ecco cosi il parere sul
la centrale termoelettrica di 
Porto Tolle; ecco che si ap
prove 1'iniziativa di Ferrari-
Aggradl di far impiantare una 
grande raffineria petrolifera a 
Portogruaro; ecco che si la-
scia sviluppare la contesa sul
le autostrade (la Venezia-Mo-
naco contro la Trento-Vicenza-
Rovlgo), o tra Verona e Pa
dova per il primato della «ca-
pitale terziaria* del Veneto. 
o la lotta paralizzante fra il 
Consorzio Lessino-Euganeo-Be-
rico e le Valli Grandi Vero-
nesi per rubarsi l'acqua del-
l'Adige per l'irrigazione. 

Che cosa mai potra pro-
grammare una Regione che 
non solo Iascia andare avan
ti, ma favorisce con gli atti 
della Giunta la vecchia poli
tica dei fatti compiutl, delle 
iniziative ispirate alia logica 
del profitto privato e dell'ln-
teresse elettoralistico? Tutte 
queste scelte parziali, settoria
li, finiscono con il precostltul-
re una situazione in cui non 
sara piii possibile intervenire 
con un disegno complessivo 
di sviluppo, di riforma, di 
riequilibrio sociale, economi-
co, territoriale del Veneto. E 
sono la negaziono di fatto del 
metodo della partecipazione 
democrat ica e del confronto, 
al quale sostitulscono la pra
tica autoritaria della trattatl-
va sottobanco 

La responsabilita politica 
del dorotei appare in propo-
sito schUcciante. Ma anche le 
forze politiche di sinistra, il 
movimento sindacale, I Comu-
ni devono sentire tutta la re
sponsabilita di mobilitarsi 

m. p. 
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