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LA SGONVGLGENTE VICENDA DELL A MORTE DI FELTRINELLI 

Disperazione individuale 
La storia di un ricchissimo angosciato dalla propria condizione - La rottura col PCI da posi-
zioni socialdemocratiche dopo il 1956 - Le vie delPestremismo infantile sulla base di con-

vincimenti ed analisi approssimative - Le contraddizioni di una esistenza infelice 

GLI ELEMENTI 
DI PERPLESSITA 
SOTTOLINEATI 

DALLA STAMPA 
Orientati alia prudenza i commenti 
della maggior parte dei giornali 

Dalle bombe dl piazza Fon-
tana la stragrande maggio-
ranza della stampa italiana 
— con la sola escluslone di 
quella della destra — sembra 
aver tratto una lezione positi
ve: cautela nelle valutazloni, 
prudenza nei giudizl, timore 
di avallare questa o quella 
versione, 

Ma c'e di piu: basta rileg-
gere i giornali di questi ulti-
mi due giomi per notare che 
Tipotesi di un «caso Feltri-
nelli» montato ad arte trova 
sempre maggiore credibilita. 
La Stainpa, ad esempio, 
scriveva ieri: «Chiunque pub 
aver accompagnato Feltrinel
li, o averlo circuito, o ucciso: 
sembra certo ch'egli avesse 
paura di morire in una mon-
tatura politico. Anche senza 

f iensare a un filo diretto che 
eghi gli attentati del '69 alia 

morte dell'editore, si ha Vim-
presslone di un nodo da scio-
gliere, nella storia convulsa 
del recente terrorismo italia-
no. che nessuna delle inchie-
ate ha sinora individuato ». 

Anche il Corriere della Sera, 
che venerdl si limitava a pe-

•rorare: «Magistratura e po-
lizia intervengano con deci-
sione in una circostanza tanto 
grave », ieri assal piii esplici-
tamente scriveva: a ...il pote-
re, si sa, ha una sua fatale 
logica, che pub condurre a 
tutto: anche alia strage di 
stato. Non abbtamo quindi nul
la da obiettare all'ipotesi, da 
varie parti avanzata, di una 
messa in scena abilmente con-
gegnata da provocatori di e-
strazione fascista, se non ad-
dirittura dalla polizia. o al-
meno con la sua complicity, 
per discreditare certo sov 
versivismo di stnistra. di 
cut Feltrinellt era induh 
biamente un esponente, e sol-
levare contro di esso la pub-
blica tndignazione Cioe noi 
avremmo nulla da obiettare 
se questa ipotesi fosse adorn-
brata appunto come. * ipotesi. 
Perchi no? Data il momenta 
che attraversiamo, non pos-
siamo, e quindi non dobbia-
a priori rifiutarla. Cib che 
rifiutiamo e il tentativo di 
spacciarla come una certezza 
gia acquisita». 

Nuove cautele 
Ma se il Corriere della Sera 

acrive queste cose e sottoli-
nea in prima pagina il disap-
punto del magistrate inquiren-
te per la fulminea riparazione 
da parte dell'AEM del tragico 
traliccio sul quale intendeva 
disporre una perizia, non 
dimenticando evidentemente 
q u a 1 i conseguenze aves
se comportato la fulminea 
soppressione della bomba ine-
splosa alia Banca commercia
l s uguale prudenza non ha 
dimostrato il Popolo che. con 
il giornale sociaidemocratico 
e i giornali fascisti, e sta
to il solo a titolare «Fel-
trinelli Vattentatore dilania-
to dall'esplosione» quando 
tutti i giornali si riferivano 
•ll'editore come aU'uomo tro-
vato sotto il traliccio. D'altra 
parte solo il Popolo fin da gio-
vedi avallava Tipotesi * che 
I'attentato non sarcbbe rima-
ito un episodio isolalo, ma 
avrebbe potuto dare il via ad 
azioni terroristiche nella cit-
ta». Ieri, invece. 1'organo de-
mocristiano si e fatto piu cau-
to, esprimendo fiducia nella-
zione della magistratura per 
chiarire «tutte le possibtli 
connessioni in tutte le possibi-
li direzioni che il senvaziona-
1e episodio sembra aver spa-
lancato ». 

Sulle cormession: era ieri 
particolarmente esplicito il 
Giorno: *La concentrazione a 
Milano degli attentati non 6 
casuale, ma premeditata. e 
certamente essa avvtene non 
a favore degli italiani che la-
vorano nelle fabbriche e negli 
uffid, non a favore dei sinda-
cati e dei partiti della sini
stra democratico*. Per chi 
vnglia trovare conferma ^ que-
sto giudizio, basta un'occhia-
ta alia prima pagina del quo 
tidiano miss-no di ieri. che 
mette in sottordine il «caso 
Peltrinelliw per titolare a tutta 

scista di Roma e per mettere 
in ev^de"? -M T end" ' r:nn 
tatnra rnv'-n Pinn Rauti 

Naturalmente. accanto. al-
1'organo ufficlale dei fascist!. 
e regolarmente - schierato il 

' Tempo, che se la prende-con 
la prudenza del solito * Cor
riere » e del Popolo e soprat-

ae la prende con la TV 

che, una volta tanto, ha dato 
obbiettivamente le informazio-
nl sul « caso Feltrinelli». Na
turalmente il Tempo non ha 
neppure rinunciato a pubbli-
care ieri in prima pagina, sia 
pure con un titolo con punto 
interrogativo, una voce uf-
ficialmente smentita. ossia 
quella secondo la quale Inge 
Schontal sarebbe stata awer-
tita della morte delPex mari-
to prima ancora che venisse 
trovato ;1 cadavere 

Naturalmente dal coro del
la stampa di estrema destra 
non poteva restare assente il 
Resto del Carlino che, a parte 
il solito squinternato fondo su 
«i machiavelli da melodram-
ma». ha titolato ieri, prima 
ancora che venisse effeltuata 
l'autopsia e quando ancora 
nessuno e sicuro di nulla 
«Nessuna prova per la tesi 
dell'omicidio ». Ricordato che 
Momenta sera gli ha fatto da 
spalla, titolando a plena pagi
na « Nel furgone di Feltrinelli 
i progetti della guerriglia B, 
progetti che. a quel che si sa, 
non sono stati trovati da nes
suno 

Sulle indagini 
La Voce Repubblicana si * 

llmitata a sottolineare « Vesi-
genza di far luce, energica-
mente e rapidamente sul ca
so», sostenendo che nasce 
ttdai suoi elementi di ambi-
guita ma soprattutto dalla 
strumentalizzazione che di 
questa ambiguita st pub fa
re ». VAwenire rileva dal 
canto suo che il magistrate 
ha dichiarato: a Not valutia-
mo tutte le ipotesi perchi tut-
to sia chiaro e non rimanga-
no zone d'ombra». anche se 
poi sembra non accorgersi 
che, per quel che se ne sa si-
no ad oggi, le indagini si 
stanno svolgendo in una sola 
direzione. 

A sua volta la Gazzetta del 
Popolo, pur prendendosela 
con quelli della a sinistra 
extraparlamentare» che san-
no gia tutto — scriveva ieri: 
a Confidiamo che Vinchiesta 
milanese ristabilisca insieme 
la verita e Vequilibrio. II caso 
Feltrinelli, per certi aspetti, 
d ancor piu pericoloso del ca
so Valpreda, sia per la pro
pria natura sia perche soprav-
viene al termine di un lungo 
periodo di tensione». 

Sull'atmosfera in cui e e-
sploso il « caso Feltrinelli » si 
e soffermato anche Paese Se
ra rilevando che tl'impres-
stone che ci troviamo di fron-
te a una provocazione allar-
mante e nettissima» e che 
a I'episodio di Segrate avviene 
in un momento estremamente 
serio e gravido di pericoli per 
la democrazia*. 

E' un giudizio, questo. con-
diviso dall'Avanti! che, sotto-
hneato come niente debba 
essere trascurato per accerta-
re tutta la verita. titolava ieri 
a tutta pagina «t Sulla morte 
di Feltrinelli ipotesi oscure e 
altarmanti». 

Pochi i periodici che hanno 
raggiunto le edicole con la 
notizia della morte di Feltri
nelli. Tra questi il Milanese, 
che trova modo di creare at 
tro allarmismo e di inserire 
un altro elemento di provoca
zione scrivendo: «In ognt ca
so, 6 certa una cosa: si vole-
va senza dubbio alcuno nuo-
cere alia ' citta, metterla in 
balux di chi — a conoscenza 
dell'attentato — avrebbe po
tuto allaccarla, con esito pre-
vedibile. Nel buio poteva suc-
cedere di tutto » — e il setti-
manale Tempo che si doman-
da invece: «E' propria sol-
tanto un caso il fatto che la 
oscura morte di Giangiacomo 
Feltrinelli sia avvenuta quan
do il processo Valpreda stava 
per scoppiare nelle mani deU 
la magistratura, al punto che 
questa ha sentito il bisogno di 
rinviarlo?.„ Ancora una vol
ta: a chi giova?». 
' Per contMidere questa ras 

segna della stampa italiana 
un fatto mette ancora conto 
di essere sottolineato: quasi 
la totalita dei giornali ha n-
ferito della pos zione subito 
assunta dal Congresso del no
stra Partito « contro ogni im 
presa crimmosa e di amen-
tura quale piu volte il fasci-
smo ha osato e perpetrato 
nel nostra Paese > e soprat
tutto l'impegno che il nostra 
Partito « non rinuncera ad a-
gire per far luce sull'awcnu-
to, prima di ognt manipolata 
compMcaztone di quaUiasi 
parte interessata ». 

Giangiacomo Feltrinelli era 
« alia macchia » dall'autunno 
del 1969, prima della strage 
dl Piazza Fontana. 

Nel prim! giomi dell'anno 
successivo, egli scrisse una 
lunga lettera al dlrettore del-
VEspresso, una lettera che 
rappresenta una tappa dl ri-. 
lievo di quel galoppante 
processo di distacco dalla 
realta, di quella fatalistica 
rassegnazione ad un inevita-( 

bile peggio che lo avevano 
s p i n t o alia clandestinita. 
« Credo infatti » egli scriveva 
«che gli avvenimenti di queste 
ultime settimane rappresenti-
no la fine delle lllusioni de-
mocratlche. Di quelle illusioni, 
per intenderci. che hanno per-
messo ad una parte del Paese 
di credere nella possibility di 
un democratico passaggio del 
potere economlco, politico e 
mllitare dalle class! che da 
oltre cento anni lo detengono 
(dalla borghesia industrial 
prima, dal grande capitale 
italiano e straniero poi) alia 
classe lavoratrlce. Credo che 
questi avvenimenti segnino — 
con o senza colpo di stato vl-
cino o lontano — la fine del
le illusioni o delle speranze 
che vanno sotto il nome di via 
italiana al socialismo ». 

E concludeva: «Abblamo 
gia avuto il nostra piccolo 
Reichstag e ognuno da questo 
momento e investito di nuove 
responsabilita: fra queste, la 
princlpale e quella di vedere 
e di giudicare con chiarezza 1 
reali termini della situazione, 
di non illudere se stessi e gli 
altri ». 

La chiarezza alia quale fa-
ceva appello era ormai da 
tempo scomparsa, sommersa 
da un pesslmismo senza fine e 
senza scampo. La lettera al-
l'Espresso, infatti, non rap
presenta un'improwisa sorti-
ta dopo i terribili, sconvol-
genti fatti di piazza Fontana, 
ma la prosecuzione di un di-
scorso iniziato anni prima. Nel 
1968, neU'opuscolo intitolato 
«Persiste la minaccia di un 
colpo di stato in Italian, sta-
biliva un arbitrario parallelo 

Sibilla Melega, la quart a mo-
glie di Feltrinelli 

tra I'ltalia ed H Vietnam e 
nel luglio dell'anno dopo, nel-
Topuscolo intitolato «Estate 
1969 » spiegava come avrebbe 
potuto essere attuato. a suo 
giudizio, un colpo di stato nel 
nostra Paese. Intendiamoci: 
questa minaccia era tutt'al-
tro che infondata, il governo 
fascista di Tambroni, il ten 
tativo di colpo di stato nel 
1964 non erano frutto di una 
fantasia awelenata dal pessi-
mismo e dalla sfiducia, cosl 
come non lo era la strage di 
piazza Fontana che, probabil-
mente, sarebbe stata anche 
qualcosa di piu di un a piccolo 

Reichstag » se fosse scopplata 
anche l'altra bomba, quella 
deposta alia Banca Commer-

Quello che c'e alia base di 
questo processo e l'ossessione 
del disastro incombente, del
la rovina alia quale 11 movl-
mento operaio non pub porre 
riparo. Quando la CIA fara 
11 colpo di stato, diceva Fel
trinelli, i sindacati tradiranno 
e i partiti della sinistra non 
saranno in grado dl organiz-
zare una resistenza vallda. 

Alia lettera all'Espresso, il 
nostro giornale • rispondeva 
scrivendo: a E" senz'altro giu-
stiflcato il timore di repres
sion! della liberta di espres-
sione e di pensiero. Non po
chi esempi si sono avutl nel 
giorni scorsi, da noi ferma-
mente condannatl insieme a 
forze democratiche di dlverso 
orientamento. Dove perb Fel
trinelli sbaglia, e dobbiamo 
dirlo senza eufemismi, e nel-
lanalisi politica che egli cer-
ca di tratteggiare: "fine del
le illusioni democratiche", 
" fine delle illusioni o delle 
speranze che vanno sotto il 
nome di via italiana al socia
lismo" e cosi via La linea 
che le forze democratiche, an-
tifa5ciste, operaie e popolari 
sono chiamate a segulre — e 
seguono — e profondamente, 
radicalmente diversa. Come 
dimostrano. appunto, l risul-
tati Importantl. ottenutl In tut
ti i campi. nel corso del 1969 » 
« E sbaglia anche » prosegui-
va il nostro giornale « nel mo
mento in cui, definendosi per 
seguitato ingiustamente da un 
magistrato, assume di conse-
guenza un atteggiamento di 
chi si rifugia alia " mac
chia ". Non e con posizioni 
di questo genere che si com-
battono i pericoli di destra e 
1 rischi di involuzione» 
• II disperato pesslmismo che 
portb Giangiacomo Feltrinelli 
alia « macchia » aveva antiche 
origin!; e il caso, politico e 
umano. di un grande ricco che 
senti, piu o meno confusa-
mente, il peso della sua con
dizione di privilegiato, che av-

vertl, nella sua infanzla do* 
rata ma fondamentalmente 
triste di orfano dl padre ed 
erede di una stermlnata for-
tuna, l'esistenza di «due si-
tuazioni diverse, la mla e 
quella degli altri». 

Da questa condizione, anl-
mato da un deslderio di ri-' 
scatto e di « espiazlone », cer-
cb dl use I re nei modi piu di
vers!, un po* • sempre «di-
mezzato», diviso tra le vec-
chle abitudini e nuove irre-
quietudini, in una vita trava-
gliata, difficile, contradditto-
rla. - • 

L'immensa fortuna di cui si 
trovb a disporre alia nasci-
ta affonda le sue origin! nel 
capitalismo pionieristico della 
seconda meta dell'ottocento, a 
Mllano, quando un suo ante-
nato, Glacomo, inizib un for-
tunato commerclo dl legnami. 
Le sue sostanze crebbero man 
mano che si allungavano in 
Italia e in Europa le ferrovie 
cui il vecchio Giacomo Fel
trinelli forniva le traversine. 
Fu il suo trampolino di lancio; 
gli servl per diventare, piu 
tardi, un «big» dell'edilizia 
ed un banchiere. Nel 1890 ave
va un patrimonio valutato a 
sessanta milioni di lire. Per 
11 suo commerclo di legname 
aveva acquistato una foresta 
in Carinzia, la stessa dove 
Giangiacomo Feltrinelli si ri-
fugera piii volte, fra suggestl-
vi scenari. Nasce un piccolo 
impero che, accanto alia pro-
prieta in Carinzia, ne conta 
altre in Jugoslavia e in Ro
mania. Un piccolo impero che 
il padre di Giangiacomo, Car
lo, ampliera, prima dl morire 
suicida nel 1935, quando Gian
giacomo ha nove anni: alle-
vamenti dl bestlame In Argen
tina ed in Brasile. palazzi, 
terreni e fabbriche a Milano. 
Brescia, Roma ed in altre cit
ta italiane. Carlo Feltrinelli 
diventb consigliere delegate 
delle Acclalerie Falck, gran
de azlonista della Montecatl-
ni, del Lloyd Triestino e del
le Assicurazioni Generall. 

Dopo aver militato nel re-
parti del Corpo di Liberazione 

Giangiacomo Feltrinellt con II flgllo Carlo nato dal suo terzo matrimonio con Inge Schoentil. 
Negli ulttmi tempi I'editore milanese aveva fatto frequent! visile a Milano per vedere questo 
suo unico flgllo 

MILANO — I periti di parte civile (da sinistra): prof. Maccacaro, a w . Dell'Ora, prof. Marubini e prof. Pecorella, si 
avviano all'obitorio per assistere all'autopsia 

aggregato alia Quinta Arma-
ta, Giangiacomo Feltrinelli si 
iscrive al Partito Socialista, 
da cui esce nel 1948, dopo la 
scissione di palazzo Barberini, 
per passare al PCI. E' di 
quegli anni il suo amore per 
una ragazza di Sesto S. Gio
vanni, Bianca Maria Delle 
Nogare, di modeste orlgini, un 
amore contrastato duramente 
dalla madre, che lo spedisce 
par qualche tempo In Sud 
America convinta che quella 
soluzione cosl cara ai roman-
zieri e al ricchi dell'ottocento 
sara ancora una volta effica-
ce. Invece fallisce e Giangia
como Feltrinelli, rientrato a 
Milano, sposa la ragazza. 

E' il prin-o di quattro ma-
trimoni: successivamente spo-
sera Alessandra De Stefani, 
Inge Schoental (dalla quale 
ha avuto un figlio. Carlo, che 
ora ha nove anni) e Sibilla 
Melega, Pultima compagna 
della sua vita. • * ** • 
- Nel 1954 nasce la sua casa 
editrice che fara due grossl 
a colpi »: la pubblicazione del 
Gattopardo e del Dottor Zi-
vago, due a best-sellers» del
la letteratura mondiale. 

Nel 1956, dopo i fatti di Un-
gheria, ci sono i primi attriti 
con il PCI da cui uscira poco 
dopo, con una motivazione di 
segno sociaidemocratico. 

a Mi sono accorto » dira al 
giornalista americano Ralph 
Chapman dell'Hera/d Tribune 
«che il comunismo non e poi. 
dopotutto, una risposta ad 
ogni cosa. II Partito Comuni-
sta mi ha deluso, e in Italia 
ce ne sono molti altri co
me me». , 

II sospiro di sollievo del 
• suoi», che aspettano e pre-
gustano il ritorno del transfu-
ga. e di breve durata. Gian
giacomo Feltrinelli non ha fi-
nito di fare il a sowersivo». 
Ha solo finito di far parte di 
.un'organizzazione seria pro
fondamente radlcata nella 
realta italiana, che non ricer-
ca scorciatoie e rifiuta le faci-

11 suggestioni dell'awenturi-
smo scambiato per «rivolu-
zione ». 

II suo tormentato Itinerario 
ideologico-politico lo spingera 
ad orientarsi verso i movi-
menti di liberazione dell'Ame-
rica Latina, in particolare per 
Cuba, per Fidel Castro e Che 
Guevara, sempre perb sulla 
base d'una visione ingenua-
mente riduttiva e deformante 
della rivoluzione intesa non 
come processo ma come « col
po » magicamente risolutivo. 

Feltrinelli va a Cuba, dice 
che pubblichera le memorie di 
Fidel Castro, si trattiene nel-
l'isola e scrive un opuscolo 
sulla guerriglia politica in Ita
lia che non vedra mai la 
luce. 

Nel 1967 soggiorna breve-
mente nelle prlgioni della Bo
livia dove si e recato per il 
processo contro il giornalista 
Regis Debray, amlco dl Che 
Guevara. Viene espulso e al 
ritorno in Italia intensifica la 
pubblicazione di materiale 
della sinistra extraparlamen
tare. Dopo l'assassinio di Che 
Guevara ne pubblichera il 
diario. 

Nella sua grande passlone 
per i capi guerriglieri della 
America Latina si confondono 
l'ammirazione per le loro ge-
sta e una meccanlca traspo-
sizione di situazioni, la stessa 
che gli fa scrivere in uno dei 
suoi due opuscoli: « ln Italia 
come in Vietnam ». 

Nella primavera del 1969 
viene accusato di falsa testi-
monianza per l'alibi fornito ai 
coniugi Corradini, anarchic!, 
incolpati degli attentati alia 
Fiera Campionaria e alia sta-
zione centrale di Milano del-
l'aprile di quell'anno. I coniu-

?;i Corradini saranno assolti e 
o sara anche Feltrinelli (ora, 

fra raltro, di quegli attentati 
e degli altri compiuti nell'e-
state del 1969 sono accusati 
gruppi di fascisti). Lo accusa-
no anche di incitamento alia 
violenza per articoli sulla rl-
vista a Tricontinental» e il 9 

dicembre del 1969 viene inter
rogate dal giudlce istruttore 
dott. Amati. Un teste avrebbe 
riferito che copia di volantini 
lasciati sul luogo dell'attenta
to alia RCA a Milano sono 
stati inviati all'editore. Poi 
Feltrinelli ufficialmente scorn-
pare. Di lui si torna a parla-
re, in modo clamoroso, quan
do, il primo aprile del 1971, 
viene ucciso il Console boli
viano ad Amburg'o, Roberto 
Quintanilla. uno dei piu odiati 
uomini della Bolivia, esperto 
nella controguerriglia, che ha 
dato la caccia a Che Guevara 
e ai suoi compagni. 

Lo ammazza una donna che 
viene trovata in possesso di 
una « Colt-Cobra ». Dicono che 
l'arma sarebbe stata acqui-
stata a Milano proprio da 
Giangiacomo Feltrinelli. 

Poi il lungo silenzio della 
« macchia » drammaticamen-
te interrotto dal clamore del
la scoperta del suo cadavere 
dilaniato nelle campagne di 
Segrate, una morte violenta 
e oscura che ha suggellato 
un'esistenza inquieta, trava-
gliata e contraddittoria. 

Giangiacomo Feltrinelli non 
riuscl mai a liberarsi delle 
stigmate della sua origine so-
ciale. Ai viaggi a Cuba, alia 
sua ammirazione per i com-
battenti dell'America Latina, 
alternb le apparizioni sulle ri-
viste di moda, come indossa-
tore di eccezione. Gli studen-
ti lo accolsero spesso con dif-
fidenza e per le vie del centro 
di Milano si senti rimprove-
rare dai suoi operai la serra-
ta di una fabbrica, la stampa 
borghese lo scolpl spesso con 
la facile ironia e con la cat-
tiveria che si riservano alia 
c pecora nera ». 

A Segrate, o altrove, e mor-
to un pessimista irrequieto e 
isolato, un tragico simbolo di 
isolamento politico sul quale. 
pesa, tremendo, il sospetto di 
una a mostruosa messinsce-
nan. 

Ennio Elena 

LA TATTICA FASCISTA PER ALEV1ENTARE LE MANOVRE REAZIONARIE 

UNA TRAMA NERA NELLA CATENA Dl PROVOCAZIONI 
L'esempio del gruppo « 22 marzo » e la tecnica di inserimento dei fascisti, mascherati da « anarchici » o « sinistri » - II viaggio degli amici di Rauti in Greeia 
e la « camera » di Merlino - Chi e'era dietro gli attentati ai distributori di benzina - L'ombra dei servizi segreti dei colonnelli e i risultati delle indagini di Trevlso 

C'e una «trama nera ». fatta 
di bombe e di provocazioni, 
di morti e di attentati, che 
viene tessuta in Italia da al-
cuni anni. Una trama della 
quale solo oggi la magistra
tura, sotto la spinta delle for
ze democratiche ed antifasci-
ste, sta individuando alcuni 
fili portanti che fanno capo a 
personaggi noti e meno noti 
del fascismo italiano. Sono 
personaggi legati a forze e 
gruppi eversivi che operano 
in campo internazionale e che 
prendono ordini dai colonnel
li greci. dai regimi fascisti 
spagnoli e portoghesi. 

Pochi mesi fa, alia fine del 
lo scorso anno, alcuni giorna
li tedeschi hanno rivelato che 
il capo della democrazia cri-
stiana bavarese, Franz Joseph 
Strauss, si e incontrato in se-
greto il 29 ottobre 1971 in 
Greeia con il minLstro degli 
Intern!. Pattakos, su invito di 
quest'ultimo. Un invito porto 
con una eloquentissima let
tera pubblicata dagli stessi 
giornali. Da tutto il contesto 
del «messagg:o» emerge con 
chiarezza che i due personag
gi hanno sostanziali anaiogie 
d! vedute a sul futuro della 
Europa». Un futuro neanche 
a dirlo Unto di abruno*. E 
un segno tutto questo. hanno 
sottolineato i democratici 
greci in esilio. degli obletti-
vi che si prefiggono 1 colon
nelli e i loro amici, europei 
e no: tentare di «esportare» 
il loro regime in altri paesl. 

In Italia i tentatlvl reazio-
nari si sono manifestati con 
una serle di «inizlative» che 
hanno provocato decine dl at
tentati per alimentare la stra-

tegia della.tensione. II sotto-
fondo di queste iniziative e 
in parte venuto alia luce, do
po la strage di piazza Fon
tana. 

Anche se la situazione ita
liana e profondamente diver
sa, non e inutile ricordare 
quanto awenne in Greeia al
ia vigilia del colpo di stato 
dei colonnelli. 

Strategia greca 
Dal 1965 al 1967 la Greeia 

fu scossa da una serie di pe-
santi provocazioni. 

Questa «strategia del disor-
dine» culmind nel 1967 con 
una serie di attentati ad Ate 
ne dei quali, owiamente. non 
furono mai scoperti gli auto-
ri: l'ultimo tocco prima del 
colpo di stato per ariportare 
l'ordine ». 

Qui trovano spiegazione 1 
tentativi di gruppi fascisti ita
liani. di utilizzare la «espe-
rienza» dei colonnelli, senza 
fare i conti con la grande 
forza, la capacita, la vigilanza 
del movlmento operaio e dells 
forze antifasciste in Italia. • 

In questo quadra si ebbe il 
viaggio. di cui abbiamo gia 
parlato altre volte, di alcuni 
esponenti dello squadrismo fa 
scista italiano in Greeia in 
occasione del primo anniver-
sario del colpo di stato dei 
colonnelli. 

Gli organizzatorl di questo 
viaggio sono stati — anche 
questo e noto — Pino Rauti 
(fondatore dl «Online nuo-
vo», entrato poi nell'esecutl-
TO del MSI, ora In gaterm au 

mandato del giudice Stiz e 
candidato per il partito neo-
fascista di Almirante), e Ste-
fano Delle Chiaie (il ccbom-
bardieren di Roma, figura no-
tissima dello squadrismo ro-
mano). 

Al viaggio parteciparono 
personaggi che rispondono al 
nome di Mario Merlino, Adria-
no "nigher, Giuseppe Schirin-
zi, Aldo Pardo. Elio Massa-
grande. Giulio Maceratini, Ro
mano Coltellacci. SteCano Ser-
pieri e Roberto Palotto 

Ognuno di questi personag
gi, nei mesi seguenti alia vi-
sita in Greeia. si impegnera 
in un certo «Iavoro» di pe-
netrazione in ambienti di si
nistra o sara protagonista di 
oscure vicende nelle quali 
esplosivo e attentati avranno 
grande parte. 

Arriveremo anche a questo: 
ora vediamo cosa fecero i 
quaranta «turisti n fascisti in 
Greeia. Pino Rauli, interro-
gato sbrigativamente dal giu
dice istruttore Cudillo nel cor
so dell'lnchiesta sulla strage 
di Milano, dira che il viaggio 
era all'incirca una «gita pre-
mio » e che non vi erano pro
blem! politici da esaminare 
con I rappresentanti dei co
lonnelli. . - , •• » 

E" invece certo che t gl-
tanti si ' incontrarono tra gli 
altri con una delle piu peri-
colose eminenze grige del re
gime dei . colonnelli. Costas 
Plevris. 

Chi e questo personaggio In 
effetti? Tedeschi, il dlrettore 
del settimanale fascista « n 
borghese », pubblicando in Ita
lia un libro dl Plevris, «L'an-
tldemocratlco*, coal scrlvo: 

a Costas Plevris e nato 29 an
ni fa ad Atene (il libro e sta
to pubblicato nel 1970). dove 
risiede. Figlio di un lattaio. 
si e laureato in scienze poli-
tiche ailUniversita di Atene 
ed in giurisprudenza a Salo-
nicco. E* specializzato in so-
ciologia e tecnica della propa
ganda. Nel 1964 fondo l'orga-
nizzazione patriottica " IV 
agosto" richiamandosi al gior
no in cui nel 1936. il gene^ 
rale Metaxas andd al potere; 
infatti il movimento di cui 
Plevris e l'animatore si rifa 
alle ideologie nazionalistiche, 
sociali e anticomuniste di Me
taxas™ La rivista che dirige 
ha avuto un ruolo di primo 
piano nella polemica contro 
i governi che precedettero la 
rivoluzione dei colonnelli con
tro il partitismo e il parla-
mentarismo ». 

Le cose che questa nota non 
dice sono parecchie, ma due 
ci preme sottolineare in que
sto momento: 1) l'organizza-
zione . del « IV agosto» ha 
come simbolo il fascio con 
l'ascia bipenne. cioe lo stesso 
simbolo di nOrdine nuovo». 
l'organizzazione di Pino Rau
ti; 2) Costas Plevris e il «teo-
rico» deH'infiltrazione di ele
menti di destra nei gruppi di 
sinistra o sedicenti tali. • 

Sta di fatto ' che. - dopo II 
viaggio in Greeia, Merlino e 
Serpieri, spie della polizia (il 
primo certo a stretto contat-
to con Stefano Delle Chiaie) 
si inserirono nel movlmento 
studentesco con altri ccame-
rati», come Serafino di Luia. 

n primo rlsultato dl questa 
Inflltraiione fu a Roma la 

abattaglia di Campo de Fio-
ri» (31 maggio 1969), che con-
cluse una manifestazione stu-
dentesca. Nella piazza romana 
vennero incendiate «ulo, per-
cossi passanti, distrutte ve-
trine. 
- La polizia caricd e arresto 
decine di giovani di sinistra, 
ma neppure un fascista. Ep-
pure in tutte le foto, pubbli-
cate il giomo dopo dai gior
nali. si notava chiaramente, 
ad esempio, Mario Merlino. 
La carriera di quest'ultimo e 
di Serpieri. come e noto. fin!-
ra al circolo a 22 marzo D. 

Un esempio 
On altro esempio della tat-

tica appresa in Greeia da Co
stas Plevris. Alia fine del 1968 
a Roma vennero compiuti una 
serie di attentati dinamitardi 
a scuole. caserme di polizia, 
infine a distributori di benzi
na. Nello stesso periodo 1 la-
voratori addetti ai rifomimen-
ti di benzina scesero in scio-
pero: questa coincidenza fece 
dire alia polizia che gli atten
tati erano stati eseguiti da 
un'unica mano. Quest'unica 
mano sarebbe stata quella dei 
lavoratori in sciopero 

La magistratura invece ha 
accertato che gli attentati di
namitardi furono opera dei 
fascisti guidati da Stefano 
Delle Chiaie e da altri noti 
squadristl. Addlrittura e sta
ta raggiunta la prova che due 
bande fasclste si dividevano 
aU'epoca 11 «mercato» degli 
attentati. E tra gli accusati 
troviamo il noma dl Roberto 

Palotto, un altro dei a turi
sti » in Greeia. 

Alcuni test! diranno al giu
dice che Palotto spingeva per
che i lavoratori usassero crla 
maniera forte» e distrugges-
sero stazioni di servizio e de-
positi. 

Per questo «gioco» dei fa
scisti (complici alcuni fun-
zionari di polizia che aveva
no avallato la tesi dell'a unica 
mano») decine di lavoratori 
sono finiti in galera per es
sere prosciolti solo mesi dopo. 

Gli episodi salienti di que
sta tattica fascista si hanno 
in tutta Italia tra il 1968 e il 
1969. Ricordiamo per esem
pio che Nino Sottosanti, det-
to a Nino il fascista», a Mi
lano, aveva incontri con Pi-
nelli, era entrato in un grup
po anarchico e offriva alibi 
ad anarchici arrestati. 

In tutto questo periodo, vie
ne ripetutamente segnalata la 
attivita in Italia di agent! del 
servizio segreto del colonnel
li, insediati nella organizza-
zione degli student! greci, le
gati al regime. A! primi di di
cembre del 1969 in Italia si 
trovava lo stesso Costas Ple
vris. •• • 

Da Treviso proprio in que
ste settimane sono giunte no-
tizle che confermano 1 colle-
gamenti tra 1 colonnelli greci 
e I fascisti italiani: si parla 
dl esplosivo scaricato da una 
nave ellenica, dl direttive pre^ 
else e di plan! particolareg-
giati. In questo quadro, e evi-
dente, Pino Rauti assume un 
ruolo molto importante: e lo 
anello dl collegamento? E* II 
flduclario In Italia dei colon

nelli e dei loro padroni ame 
ricani? 

Come si vede. basta met
tere elementi uno dietro ral
tro per avere un quadro 1m-
pressionante delle precise re
sponsabilita dei fascisti. 

Ancora due parole per sot
tolineare un ultimo aspetto 
che forse non con la necessa-
ria forza e stato associato a 
questa attivita palese od oscu
ra dei fascisti negli ultimi tre 
anni. Parliamo del tentativo 
di «goIpe» di Junio Valerio 
Borghese. II «principe nero», 
stando alle accuse, nel dicem
bre del 1970 ha concepito un 
colpo autoritario sulla base 
di una - organizzazione, il 
«Fronte nazionale», nella qua
le peso decisivo hanno certe 
organizzazioni del Movimento 
soclale italiano. 

Di Borghese e del suo « gol-
pe» si dice che fosse flnan-
ziato da industrial i liguri e 
torinesi i quali avevano anche 
partecipato a pranzi d'afTari 
e riunioni con il fiduciario del 
famigerato comandante della 
X MAS. Armando Calzolari. 
Ma questi non potra piu for-
nire chiarimenti: e stato « sui-
cidaton in una pozza d'acqua. 

Tutti quest! fatti Indicano 
11 ruolo che I fascisti e i grup 
pi reazionari hanno affidato 
alle provocazioni. comprese 
quelle piu criminal! e spre 
giudicate, nel tentativo di ot-
tenere una involuzione reazio-
naria alia quale in Italia in 
tutti questi anni la grand* 
forza del movimento operaio 
e democratico ha sbarrato la 
strada. . 

Paolo Gamboscfa 


