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(mperialismo e democrazie 

DA GUERNICA 
AD HANOI 

II «fascismo esterno» (a proposito di 
uno scritto di Maurice Duverger) 

Quando il primo ministro 
, svedese, il socialdemocratico 
• Palme, ha paragonato i re-

centi bombardamenti ameri-
cani sul Vietnam ai crimini 
di guerra nazisti, si e attira-
to il furore di Washington, 
tanto che Nixon ha dato 1'or-
dine che il suo ambasciato-
re a Stoccolma e quello sve
dese in America se ne re-
stassero ognuno a casa pro
pria. I rapporti fra i due 
paesi sono da tempo molto 
tesi proprio per la coraggio-
sa opposizione del governo 
svedese alia guerra del Viet
nam. Ma due giorni fa sul 
Monde di Parigi un noto 
studioso di fenomeni politi-
ci, Maurice Duverger, ha ri-
preso per proprio conto le 
accuse di Palme e le ha svi-
luppate in un coerente ra-
gionamento. II suo scritto 
merita un'attenta considera-
zione. 

Nelle prigioni 
americane 

Dice dunque Duverger che 
cio che gli americani hanno 
fatto nel Vietnam non e so-
stanzialmente diverso dai 
massacri di Guernica, di Ora-
dour, di Treblinka o di Lidi
ce (del resto, bisogna pur ri-
flettere sul fatto che da noi 
i soli ad approvare esplicita-
mente i bombardamenti so
no stati appunto i fascisti). 
Duverger trova anzi che in 
un certo senso la responsabi
lita degli americani — e non 
solo dei governanti, ma an-
che dei cittadini o almeno 
di quei cittadini che taccio-
no ed accettano — e piu pe-
sante perche la liberta di 
opporsi e negli Stati Uniti 
assai piu grande di quanta 
non ve ne fosse per le popo-
lazioni dei paesi fascisti. II 
fenomeno piu grave e — nel-
Tanalisi dello scriltore fran-
cese — proprio la dicotomia 
fra una politica interna gui-
data dai valori liberali, dal 
pluralismo e dalla tolleran-
za e le relazioni con gli al-
tri popoli, ove regna invece 
la violenza, l'imposizione con 
la forza, il terrore, cioe un 
sistema di rapporti che lo 
stesso Duverger definisce co
me un vero e proprio « fa
scismo esterno >. 

L'accusa di Duverger si 
estende daU'America a tutto 
il «sistema occidentale». 
Gli altri paesi dell'Ovest — 
ed egli citp esplicitamente 
Francia, Gran Bretagna, Re-
pubblica federate tedesca — 
non possono infatti vantare 
nulla di meglio, sia perche 
nelle loro guerre coloniali 
hanno usato gli stessi siste-
mi e se oggi non li usano 
e solo perche non ne hanno 
i mezzi, sia ancora perche 
quando restano inattivi da-
vanti al comportamento a-
mericano. ne condividono le 
schiaccianti responsabilita. 

In tutti questi paesi del 
resto si e sempre manifesta-
ta quella stessa dicotomia, 
che in America ha toccato 
il suo parossismo; la demo-
crazia, quando democrazia vi 
e stata, ha avuto solo valore 
interno, ma essa non si e 
mai estesa al comportamen
to verso gli altri popoli. In 
genere, anche neH'interno di 
questi paesi, la politica este-
ra e sempre stata la piu 
sottratta ad ogni controllo 
democratico. Ma le cose non 
si fermano qui. II comporta-

Le nuove 
opere 

di Marc 
Chagall 

Marc Chagall ha fatto una 
nuova donazione al museo 
che egli ha voluto far co-
struire a Nizza-Cimiez e che 
verra inaugurato il 7 luglio 
prossimo, giomo del suo ot-
tantacinquesimo compleanno. 
Piu che un museo, I'edificio 
in realta e stafo concepilo 
come centra culturale nel 
quale verranno raccolte le 
festimonianze piu imporlan 
ti delfc esperienza biblica > 
dell'ariista. 

«Messaggio biblico > di 
Chagall e del resto il titolo 
ufficiale della raccolta che 
inizialmenfe comprendeva 
venti grandi tele (qualtordi 
ci illustrano la c Creazione 
dell'uomo » e il « Caniico dei 
cantici) e altrettanli piccol! 
quadri: adesso il fondo si 
anicchisce di tutli i dise 
gni e gli acquarelli di prova, 
di ottanta incision! e di un 
gruppo di opere illustrate da* 
pitfore, oggi introvabili sul 
mercato. 

Chagall ha inoltre append 
ftnito di far installare nel 
museo le vetrate da lui ap-
positamente disegnate. Ma 
altre vetrate a color! con la 
sua firma stanno per entra-
rc nella cattedrale di Reims: 
i « Fuochi chagalliani >. 

L'instancabile artist a ha 
Inoltre preparato per la piaz 
za della First National City 
Bank di Chicago un mosaico 
dl 70 metri quad'i. « Le qua! 
tro s'agioni • Si Iratta di un 
doppk) muro, una specie di 
•rchitettura quadro di cui si 
potranno vr-dere le immagj 
nl giranrftwi irtorno 

mento civile entro i confini 
della propria societa poteva 
accompagnarsi con i metodi 
piu mostruosi al di fuori di 
quegli stessi confini. « Fasci
smo esterno » e appunto il 
titolo che Duverger ha dato 
al suo saggio, intendendo 
sintetizzare con quell'espres-
sione l'intero fenomeno da 
lui analizzato. 

Al le idee di Duverger vor-
remmo aggiungere alcune 
nostro riflessioni. Intanto e 
utile precisare che i crimini 
commessi all'estero si accom-
pagnano di solito anche con 
attentati alia democrazia in
terna. Nelle prigioni ameri
cane vi sono parecchi avver-
sari della guerra vietnamita. 
La stampa americana e og
gi piena di rimostranze per 
quelle che essa considera li-
mitazioni dei suoi diritti. 

Abbiamo sotto gli occhi il 
resoconto dell* incontro di 
Nixon con i capi del Con-
gresso, che si e svolto alia 
vigilia della riapertura dei 
negoziati parigini, resoconto 
scritto da Rowland Evans e 
Robert Novak, che sono con-
siderati in America i migliori 
cronisti di tutto cio che ri-
guarda la >residenza. Essi ci 
dicono che Nixon non ha 
dato ai dirtgenti parlamen-
tari del paese la minima spie-
gazione sui motivi per cui in 
dicembre ha ripreso i bom
bardamenti, non si e lascia-
to porre nessuna domanda 
sulFargomento, ha trattato i 
suoi interlocutori con la «ti-
pica freddezza nixoniana» 
e ha cercato di far capire 
loro in questo modo che se 
anche gli tagliassero i fon-
di per la guerra, lui trove-
rebbe i sistemi per continua-
re lo stesso. Tutto questo e 
stato fatto sebbene la Costi-
tuzione americana attribui-
sca solo al Senato il potere 
di decidere se una guerra 
debba o no essere combat-
tuta. 

Non e tuttavia questo il 
punto principale. Noi non 
siamo mai stati fra coloro 
che ignorano il valore delle 
forze democratiche, tipiche 
della vita pubblica degli Sta
ti Uniti o di altri paesi del-
l'occidente, anche se abbia
mo sempre attirato l'atten-
zione sui limiti spesso so-
stanziali di quella democra
zia e sulle manipolazioni dei 
suoi strumenti, che consen-
tono alle classi dirigenti di 
sfruttarli per una piu abile 
e a volte mortificante orga-
nizzazione del consenso. 

II vizio 
di fondo 

E' stato uno storico ame-
ricano a dire che anche 
nel suo paese la battaglia 
per il socialismo passera per 
una lotta in favore di un'e-
stensione di una democrazia 
piu autentica. Sarebbe co-
munque sbagliato per noi sot-
tovalutare il significato di 
tante conquiste democrati
che, che sono poi le stesse 
in nome delle quali un'oppo-
sizione alia guerra del Viet
nam si e potuta esprimere 
in America. Ma il pregio del 
ragionamento di Duverger 
sta proprio nell'essere anda-
to alia radice del vizio di 
fondo di certi sistemi che af-
figgono sui muri i loro va
lori democratici. 

Quella che Duverger — 
uno scrittore non di parte 
nostra — ha messo in luce 
e una delle principali carat-
teristiche sovrastrutturali 
deirimperialismo, corrispon-
dente del resto a un benes-
sere o a un'opulenza interna 
che veniva largamente paga-
ta con la miscria inumana 
dei popoli soggetti o dipen-
denti. Lo scrittore francese 
non arriva a chiedersi se il 
• fascismo esterno » non sia 
a sua volta il prezzo paga-
to (dagli altri) per quel vol-
to civile e democratico al-
1'interno Ma e una doman
da che altri si sono posti 
In particolare se la sono po
sts nei paesi alle prese con 
i tragici problemi di un sot-
tosviluppo. che proprio dal-
lo sfnittamento delle poten-
ze piu ricche trae la sua 
principale origine. Ci si e 
spesso chiesto anche perche 
in quei paesi forme demo
cratiche di esercizio del po
tere tardino tanto ad affer-
marsi. Ora, la responsabilita 
principale non va vista pro
prio nel * fascismo esterno » 
e. in genere. nei rapporli in-
ternazionali che I'lmperiali-
smo ancora impone al mon-
do*> Tale e la nostra opi-
nionc. 

Si disse giustamente du
rante la guerra contro il fa
scismo che nel mondo di og
gi liberta e democrazia sono 
indivisihili A nostro parere. 
cid e piu che mai vero Ma 
questo sienifica rhe sen7a 
lotta contro rimperialismo 
Ml che ogffi vuol dire in pri 
mo hioco lotta risoluta e in 
transisente contro la politi
ca vietnamita degli Stati Uni 
th parlare in nome della 
liberta P della domocra7ia 
non ha il minimo senso 

Giuseppe Boffa 

MOZAMBICO: viaggio nelle zone liberate dai partigiani 

Chi sono i veri «selvaggi» 
Incontro con Carlos Manuel Maltes, disertore portoghese che ha scoperto I'infamia della propaganda colonialista - Un comizio nella fore 

sta - II giornale tirato al ciclostile - L'ospedale alia macchia - Gli eroici sforzi dei guerriglieri per creare dal nulla I'assistenza sanitaria 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DAL 

MOZAMBICO. gennaio 
Gli aerei a reazlone porto-

ghesi fanno vol! di ricogni-
zione quasi ogni giorno sul-
la provincia libera di Cabo 
Delgado. Cercano i campl ba
se dei guerriglieri, ma anche 
I villaggi, le colonne dl clvl-
li che trasportano i prodotti 
agrlcoli, i campi coltlvati. II 
piu delle volte non riescono a 
segnalare nlente dl tnteres-
sante, perche in questa /.ona 
tutta la vita si svolge al ri-
paro di una foresta quasi 
inlnterrotta. Allora arrivano 
gli apparecchi — con moto-
re Piat — e buttano glO bom-
be e defoliant! a casaccio. al 
la cleca. 

«Ci dicono che le zone 11-
bere sono in mano a ban-
diti ferocissimi, che tengono 
la popolazione sotto il terro
re e la incitano a trucidare 
qualsiasl soldato portoghese 
caschi nella sue mani. Anche 
per questo, gli equlpaggl de
gli aerei non hanno scrupo-
II a bombardare 1 villaggi». 

Per scoprire che tutte que 
ste sono menzogne. bisogna 
venire fin qui e. come capite. 
non e semplice. Comlncla co-
si a raecontarci la sua sto 
ria Carlos Manuel Maltes, 24 
anni. disertore dell'esercito 
portoghese, Carta Milltare dl 
riconoscimento n 11944369, na-
to ad Avelro In Portogallo, 
dl . professione meccanlco, 
sposato. con due figli. di 
origine contadlna. 

Lo incontnamo in un cam 
po base nel piu fitto delle 
foreste all'intemo di un alti-
piano dl Cabo Delgado, nel 
distretto di Nan^ade Porta 
una divisa mimetlca quasi 
nuova, gh occhtali da sole. 
e sbarbato, 11 volto un po' in 
fantile. florido parla un por 
toghese stretto che facclamo 
fatica a capire Nnn e un di
sertore politico. Aveva gla fl-
nito i due annl della ferma 
obbligatoria in Mozambico ed 
aspettava di giorno In giorno 
di essere relmbarcato. quan
do. per una mancanza 1iscl-
plinare (era stato sorpreso 
a bpre birra in servlzio). la 
sua permanenza sotto le ar-
mi e stata prolungata per al
tri due anni. 

Lo trasferiscono al presidio 
dl Namatil. Ha paura; flno-
ra e rimasto nelle retrovie ad 
aggiustare camion, ma da Na
matil teme di non uscire vivo 
Tutti- sanho che e costante-
mente sotto- il tiro delle ar 
tlglierle dei «terroristi», le 
pattuglie che escono tomano 
ogni volta con mortl e ferltl, 
i viveri e i rifornimenti arri
vano solo per aereo. I collega-
menti sono affidati unicamen-
te alia radio, il medico vlene 
una volta al mese e neppu 
re regolarmente. Nessuno e 
mai fuggito dal presidio, per
che Il terreno attorno ft pie-
no di mine e gli ufficlall 
non ne svelano alia truppa 
la posizlone. e pol ci sono i 
leopard!, I leonl. I serpent! e 
J « bandit! » Carlos per* Dre-
ferlsce ugualmente tentare. E" 
fortunato- gli uomini dl un 
villaggio della zona llberata 
lo awistano e lo fermano pri 
ma che egli li abbia Intravi-
sti. Prendono In consegna le 
sue arm!, gli danno da man-
giare. da here e fnformano U 
comando partlglano. 

Carlos e salvo e tocca con 

Nella foresta della zona partigiana di Nangade si ciclostila il giornale del Frelimo « L'eroico » 

mano la falsita della propa
ganda di Caetano Qui non ci 
sono «bandit)» (la tesi del 
banditi il delegato di Caeta
no 1'ha rlspolverata spudo-
ratamente perfino poco tern 
po fa all'ONU, nel vano ten-
tativo di bloccare un ordine 
del giomo di ccndanna del co-
lonialismo portoghese propo-
sto da 37 Stati afrlcanl ed ap-
provato a stragrande maggio-. 
ranza: fra gli ottcastenutl. {1 
delegato'dell'It^IiaK hon cl""so-'' 
no disperatl che vagano sfa-
mandosi d) radicl. non ci so 
no popolazloni terrorlzzate. 
Carlos Manuel scopre un po-
polo in arm!, che partecipa 
globalmente alia lotta. dal 
bambini che studiano, agll 
invalid! che tntagliano le sta 
tuette, dalle donne che por-
tano I'acqua. a! trasportatorl. 
al contadinL 

Carlos sta imparando lenta-
mente: dl politica. quando 
era In Portogallo. nessuno gli 
ha mai parlato. ET convlnto 
che tutti ! giovani portoghe-
si slano come era lui e quan
do gli parliamo dell'esistenza 
dl un movimento antifascl-
sta nel suo Paese. non ci con 
traddice, ma non e convlnto. 
E" sicuro comunque che nel 
l'eserclto portoghese dl stan

za nella a. provincia portoehe-
se d'oltremarea del Mozam 
bico non ci sia nessuna rete 
dl opposizione organlzzata. 

Tutti I soldati, sostiene Car 
los, sono convinti dalla pro
paganda di Caetano che qui 
esistano solo selvaggl. 

La parola «selvaggio» per 
gli abitanti di questi vUlaggl 
non significa nulla. Nelia 
lingua locale, 11 makonde, il 
vocabolo non esiste. In un co
mizio nella foresta, Clpande, 
11 vice comandante dell'eser
cito dl liberazione (11 coman-

;dpnte- |D capo e lo stg^so 
•* presiderite (lei Frelimo. Sama

ra Machel»• dedica a questo 
tema una parte del suo dl-
scorso « I porto^hesi — spie 
ga —, 1 razzlsti sud afrlcanl, 
gh impenalisti dicono che 
siamo selvaggi e che per que
sto e giusto bombardare I no 
stri villaggi, uccidendo don 
ne, bambini, vecchi, malati 
Intendono offendercl, perche 
la parola **selvaggio" sign! 
fica gente che ucclde senza 
ragione. che non rispetta 1 fe 
ritl, 1 prlgionierL Noi. lo sa 
pete, non uccidiamo se non 
in battaglia, quando combat 
tiamo per difendere i nostr: 
villaggi o per liberare la no

stra gente: prendiamo cura dei 
prigionieri. dei ferltl, del vec
chi. dei malati. educhiamo i 
bambini. Selvaggi quindl non 
siamo noi, sono i portoghesi. 
I sud africani. i rodesiani che 
mandano le loro truppe nel 
Mozambico per uccldere gli 
abitanti, selvaggi sono gli im 

perlalistl che fornlscono ae
rei, bombe napalm, al Porto 
gallo ». 

II ragionamento fila logi 
co e semplice e la popola
zione del villaggio, riunita 
attorno ad un palchetto lm-
provvisato — fatto di tron 
chi, di rami d'albero e dl 
liane — applaude. E' una pic-
cola ma efficace lezione dl 
educaziqne alia pace e.contro 
Q razzispipi I fiprtoj^iKUbom-. 
bafdano. "uccidono, tor'tura 
no e offrono cos! un terreno 
dove facilmente potrebbero 

' crescere fanatismo bellicista 
e I'odio razzista Invece nel 
le scuole della foresta. ne! 
villaggi nelle manifes'azton; 
dei guerriglieri non c'e dl 
scorso. comizio lezione arti 
colo (qui. in un angolo della 
foresta. ben protetto. vici 
no ad un rifugio antlaereo 
scavato nella terra, si tira al 
ciclostile II giornale del di
stretto di Nangade. « L'ero: 
co») In cui non si faccia una 
netta distinzione fra fascismo 
e popolo portoghese. non si 
sottolinei che i soldati di 
Caetano sono anch'essl vittl 
me del colonialismo. rhe J\-
amici come i nemicl sono In 
differentemente neri e bian 
chi e che percid 11 colore del 
la pelle nnn pud costituire 
un elemento di giudlzio per 
distinauere chi aiuta la 'ottn 
per 1'indipendenza del Mo 

zambico da chi vuole soffo-
carla. 

Insieme all'educazione antl 
razzista, altrettanto lntensa 
e 1'azione propagandistica e 
politica per esaltare la pace 
ed evitare che. specialmente 
fra i giovanissimi, prenda 
piede una sorta di fascino, 
di mlstica della guerra. (aVer
ra un tempo In cui non do-
vremo piu annunclare ag-

, guati. attacchi e . morti. An 
nunceremo invece la coltiva-
zione di nuove fattorie. l'ab-
bondanza di nuove fabbriche, 
la costruzione di nuove scuo
le nel nostro Paese. E' per 
questo che combattiamo » di
ce una poesia che I bambini 
imparano a scuola). 

Del resto, 1'educazione alia 
pace non e che un aspetto 
dell'alto grado dl coscienza 
civile di queste popolazioni 
Un altro. partlcolarmente am-
mirevole date le condizioni 
material! In cui le region! li
berate sono costrette a vive 

re. sono i sacrlfici e le atten 
zioni verso i malati pri • fe
rltl Fra 1'altro. quando si 
visitano le corste pulite e 
ariose del pur modesto e po-
vero ospedale del Frelimo a 
Mtwara In Tanzania, non si 
pud non ricordare chp li o»ni 
ferito (vi sono donne col 
corno ^traziato dai proi*>rt'li 
degli aerei portoghesi. bam 
bint mutilati dai bombarda 

menti), ogni malato e arrl-
vato grazie ai guerriglieri o 
agli abitanti del villaggio che 
lo hanno portato per ore e 
spesso giorni in spalla o su 
barelle improvvisate attraver-
so le zone liberate fino ad 
oltre il confine. 

Vlsitiamo uno del dodlcl 
posti medici della provincia 
di Capo Delgado, nel distret
to di Napa. Non ha niente 

"dr-simile:ad uno degli ambu-
latori a cui siamo abituati, 
eppure rappresenta una gran
de conquista per queste no-
polazioni che fino alia libe
razione erano in mano solo 
ai «curadores» della tribu, 
stregoni che si affidavano 
quasi unicamente alle for-
mule magiche ed ai riti pro-
piziatorl. Adesso il posto me
dico funziona a ritmo inten-
so. Donne, uomini, vecchi, 
bambini fanno ore ed ore di 
cammino per raggiungerlo, 
perche hanno imparato ad 
avere fiducia. Qui dirige ogni 
cosa Geronimo Cornelio Cos-
sala, un giovane guerrlgliero 
mozambicano che ha seguito 
In Tanziana un corso dl otto 
mesi per diventare infermiere 
e che praticamente fa tutto 
cid che fa rebbe un medico 
In piu Istruisce delle ragazze 
che diventeranno a loro vol 
ta infermiere. II pavimento 
e di terra tattuta. l'ambu 
latorio e costitulto da una 

capanna ed una capanna t 
anche la «corsia» che acco-
glie I degenti. Pero si steri 
lizzano 1 ferri, si danno i 
punti, si fanno iniezioni en 
dovenose e intramuscolarl, si 
curano ferite, si sommlni 
strano medicine, si tiene, in 
un grande registro, una spe 
cie dl ordlnatissimo scheda 
rio con le diagnosi e le pre 
scrizionl. 

Quando arrivlamo, Geroni 
mo Cornelio sta medicando 
la gamba dl una donna funta 
da un prolettUe d'aereo. Chie-
diamo quali siano le diffi-
colta maggiori. Personale e 
medicine scarseggiano. (I me
dicinal! che arrivano dall'Eu-
ropa hanno il difetto di es
sere troppo vari come qua
nta e troppo pochl come quan 
tita, 11 che compllca, e spesso 
rende imposslbile. la distri-
buzione: qui servirebbero In
fatti pochissimi tipi di me 
dicinall in grandlsslme quan
tity, ma e difficile ottenerli, 
dato che 1 «Comitat! dl aiu-
to » promuovono raccoite gra 
tuite per cui spesso si tratta 
di donl dl singoli medici o 
di plccol! ospedali). Un altro 
ostacolo sono le distanze: i 
malati piu gravi non si pos
sono trasportare dai villaggi 
e nonostante le vlsite In loco 
deirinfermiere, e difficile, e 
molte volte imposslbile, in-
tervenlre efficacemente nella 
capanna di un villaggio. 

Dl medici, fra tutto 11 mi 
Hone dl mozambicanl delle 
zone liberate, non ce ne sono, 
ma non va dimenticato che 
gia 11 posto sanltario e Tin-
fermiere sono uno straor-
dinario pnsso avanti perche 
sotto i portoghesi non s'era 
mai visto non solo un dotto 
re, ma neppure una medi-
cina. Adesso, invece, per esem-
pio, tutta la popolazione e 
vaccinata contro il vaiolo. 11 
Frelimo, oltre alia rete sa
nitaria locale, ha costruito 
un vero e proprio ospedale 
(lo « Zambesi») nella provin
cia di Cabo Delgado (con es-
so e gemellato 1'Arcispedale 
di Reggio Emilia) ed un al
tro molto ben attrezzato. fun 
ziona a Mtwara, in Tanzania. 

AU'ospedale del Frelimo di 
Mtwara lavorano due medi
ci bulgari (marito e moglie) 
inviati dal Partito comuni-
sta bulgaro, ed un'infermiera 
italiana, una giovane mlla-

nese — Maria Salghetti — pro-
fessionalmente assai qualifi-
cata.e, che, presta' lasua ope 
ra' gTatuitamente.' Questi tre 
europei sono molto stimati 
e ben voluti sia rial- guerri
glieri che dalla popolazione e 
quando al ritorno, avremo 
occasione di fermarci a Mt
wara, ci renderemo conto 
che il giudizio entusiasta e 
largamente meritato (11 solo 
dottor Slavou. che funge an
che da direttore dell'ospeda-
le di Mtwara ha effettuato 
in un anno 740 operazioni). 
In una delle tappe delle mar-
ce di ritorno incontreremo 
per caso il medico bulgaro. 
reduce da un giro di oltre 
un mese all'interno delle zo
ne liberate. Ci spiega che lo 
scopo del suo viaggio — com-
piuto naturalmente tutto a 
pied! — e stato quello di 
coordinare meglio I'assisten
za medlca fra l'ospedale di 
Mtwara, l'ospedale Zambesi 
e i posti medici local!. 

Marisa Musu 
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I complici dello squadrismo 
Dopo gli arresti per le bombe di dicembre, si rende sempre piu rtecessario risalire a chi muove le fila della «trama nera » - Una lunga serie di episodi 
che dimostrano la protezione e la impunita assicurata ai fascisti - L'assalto al « Maffino » - II comportamento degli organi dello Stato e della Magistratura 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 9. 

« Quando vuole. la polizia sa 
dove mettere le man!»: que 
sto il commento che ha fatto 
eco. negli ambient! democra 
tici. alia notizia della cattu 
ra del due fascisti per le 
bombe dl dicembre. Le forze 
antifasciste napoletane. nel la 
ro interventi sulle autonta dl 
govemo e sui loro apparati 
penfericl. non chiedevano al 
tro al questo re Zamparelli 
che di essere quel poliziotto 
che aveva dato la caccia alia 
famosa banda di via Osoppo 
quando era capo della Squa 
dra Mobile a Milano. o. piu 
recentemente proprio a Na 
poll, al mafioso Gerlando AI 
berti e ai suoi accolitl. 

Ora il problema - che va 
le nella stessa misura per la 
magistratura - e di continua 
re a muoversi in questo mo 
do. per mettere a nudo tutta 
la «trama nera» di Napoli. 
di cui i due arrestatt sono 
solo delle pedine A chi ne 
tira le fila (e aU'opinione pub 
bl:ca) occorre dimostrare che 
non si intende protrarre ol 
tre I'atteggia mento di tolle 
ranza adottato in passato e 
che si vuole recidere tutte le 
maglie di complicitA. diretta 
o indiretta che formano una 
rete di protezione a salva 
guardia della Impunita degli 
squadrist! 

Troppi sono gli episodi di 
questo genere a monte delle 
quattro bombe es^Iose fra II 
12 e 11 31 dicembre del 72 
Lasciamo la parola a Ghirar-
do. il direttore del Malttno 
Ha appena consegnato al li 
notipista il corsivo per la pri
ma paglna del 31 dicembre 
che da notizia dell'attenUto: 

sono le se! del mattino e si 
commenta 11 fatto; se ne rl-
cordano i precedenti; si ricor-
da 11 primo attentate, quel
lo del 5 dicembre '68. Pu un 
assalto feroce. Bande annate 
di mazze e bullonl dl ferro 
parteciparono alia spedizione 
punitiva. Vetrate spaccate, au
to rovesciate, insegne divelte 
DurO parecchi minuti I'opera 
di devastazione e gli squa 
dristi rinse! rono a fuggire, no
nostante che di fronte al Mat 
ttno, a trenta metri, si tro 
vasse II comando della i n di 
vlsione del carabinieri. presl-
diato giorno e notte 

Denunce 
arch i via te 

«L'lndomanl — racconta 
Ghirardo sull'onda dell'emo 
zione — andai dal prefetto 
(allora era il dr. Bilancia 
n.d.r.); entrai nel suo uffl 
cio intenzionato ad esprime
re la mia protesta. il mio 
sbalordimento perche cose si 
mil! potessero ancora acca-
dere In una citta come Na 
poli. perche non si fosse prov 
veduto a proteggere la sede 
di un giornale... ma anche 
convlnto di ricevere un atte-
stato dl solidarieta Invece fu 
II prefetto ad Invest! rmi per 
primo. accusandomi. dicendo 
che la col pa era nostra, del 
giornale. era mia per aver 
consentito di scrivere quello 
che avevamo scritto a propo 
si to delle vlolenze fasciste 
contro gli student! del llceo 
Vtco. Quasi ml mlnaccid di 
denunctarml per aver dlffuso 
notlzle atte a turbare l'ordl 
ne pubbllco.. t. 

Cinque del tepplstl furono 
ldentificatl. pio Urdl, • <le-

nunclatl, ma In questura (ai 
l'epoca il questore era Alia 
nello) tentarono di non darne 
1 nomi alia stampa; «Erano 
ftgll dl buona famiglia. mi 
spiegarono — e sempre Ghi 
rardo che racconta — e ave 
vano chiesto di non far sape 
re nulla ai genitorL che ne 
sarebbe ro rimasti angosciau. 
Incredibilmente la questura 
aveva accondisceso al loro de 
siderio; ma alle mie rimo
stranze desistettero e I nomi 
vennero fuori». 

Quando. quattro mesl piu 
tardi, andd alia procura a 
chiedere conto del processo, 
il direttore del Malttno si sen-
tl rispondere che era stato 
tutto archiviato: « I cinque 
erano denunciati per danneg 
giamento — mi risposero — 
e cioe un reato perseguiblle 
su denuncia di parte, ma voi 
la denuncia non I'avete pre 
sentata, i termini sono scadu 
tl e quindi non se ne fa 
nulla ». 

Questo e uno del processi; 
ma finora alia procura e al 
1'ufficio istruzione se ne sono 
accumu:ati ben 35 di questo 
genere. Alcuni sono anni che 
non fanno un passo avanti. 
Molti altri hanno fatto del 
passi lndietro: i reati per i 
quali gli squadrtsti erano sta 
ti denunciati sono stati «de 
rubricati». come si dice in 
gergo g.udlziario; la tentata 
strage diventa pubblica inu 
midaz:one. il tentato omtcldio 
retrocede a leslonl volontane 
1'intenzionale viene interprets 
to come pretenntenzionale 
Viene cos! spianato rapida 
mente il terreno per l'ero ga 
zione d) pene piu lievl e per 
la concessione della liberta 
prowisorla. I collegamentl 
trm un fatto e 1'altro, tra una 

aggresslone e una spedizione 
punitiva. si perdono, si sfl-
iacciano: pur essendo sempre 
gli stessi, gli autori vengono 
considerati ogni volta come 
Indlvidui distinti e separati. 
e non identificati come una 
organizzazione per delinquere 
al servizio di un disegno che 
presenta tutti gli aspetti de]. 
la continuita. 

Un'altra trama. impalpablle. 
quella delle strane. mcompren-
sibili complicita sembra ac-
compagnare quella delle vio 
lenze: e fatta di indagini non 
concluse, di episodi lasciati 
correre, di inchieste mozzate. 
di indifferenza verso perso 
naggi che hanno legato il lo
ro nome. come protagonist! o 
come vittime, alia catena squa-
drtstica che si arricchisce set 
timana!mente di anelli appa 
rentemente piccoli, a volte, ma 
tutti omogenei l'uno all'altro. 
omogenei. soprattutto. alia li-
nea propagandistica della DC 
basata sugli «opposti estre 
misml». 

II testimone 
scomparso 

II discorso toma a Portici. 
dove appunto operavano i due 
personaggi (ermati I'altra not
te E* qui che. nel Testate scor-
sa, e stato catturato Luciano 
Luberti. I) • boia di Alben 
ga ». massacratore di partigia 
nl. ri cercato per I'assassinio 
dell'amante Si scopre che vi 
trovava rifugio da un anno. 
BriHante oper^/;one quella del 
I'arresto; ma le Indagini si 
fermano li. non vanno a fon 
do per I'accertamento delle 
complicita. degli intrighi. del 
l'ambiente che ha consentito 
oosl slcura e lunga ospltall-

ta a un personaggio del ge 
nere. 

Eppure qualche tempo pri
ma e accaduto qualcosa di 
sconcertante a Portici. Nel lu 
glk) del "71 1 fascisti aveva 
no fatto esplodere una bom 
ba in pieno consiglio comu. 
nale; un vigile urbano. An 
drea Bonoro. in quel momen-
to dl panico aveva avuto la 
prontezza di gettarsl all'inse 
guimento degli attentatori; 
riusd quasi ad afferrarne 
uno. che gli sfuggi. ma disse 
di averlo nconosciuto Pochl 
giorni dopo sulla via Domi-
ziana. verso Pozzuoli. cioe al 
punto opposto del golfo na-
poletano. un uomo fu trova-
to morto. vlttima. si disse, di 
un incidente stradale; scono-
sciuto rinvestitore. l'investito 
era il vigile Andrea Bonoro. 
Indagini su questo episodio 
non furono ma! inlziate. 

Tra Portici e Napoli. tra la 
sede regionale di cAvanguar-
dia nadonale* e quella del 
MSI. I rapporti sono fittl. 
evident!; c'e anzi frequente lo 
scambio di uomini tra una 
organizzazione e I'altra e ci 
sono nomi accomunatl nelle 
lmprese squadristiche, come 
quello dl Abbatangelo e quel
lo di Eduardo Piore (il gio
vane ferito poche ore pri
ma della bomba al Mattino 
da una revolverata. che Invo-
ca al suo capezzale 11 fede-
rale missino per confidargli 
qualcosa di molto lmportan 
te). Ma le mani sulla «tra
ma» non vengono messe. an
zi alle elezloni politiche il 
MSI inserisoe nelle sue II-
ste. Insieme con una serie 
di ufficlall del carabinieri e 
dell'esercito a riposo. anche 
un vice questore In servlzio 
presao la questura dl Napoli, 

Nicola Cotecchia, puntualmen 
te eletto al parlamento. Ser 
ve a suffragare la propagan
da sul «partito di ordine», 
ma anche a rafforzare garan-
zie di appoggi e tolleranze 
presso modest! funzionari e 
sottufficiali: almeno questo e 
nelle lntenz!oni dei dirigenti 
missini. 

I motivi 
di allarme 

D'altronde 1'infiltrazione av-
viene anche in altri modi. Si 
viene a scoprire che Luigi 
Branching il picchiatore ar 
restato il 20 dicembre nel con
siglio comunale di Napoli in
sieme con il fratello di Ab
batangelo, gia noto per aver 
partecipa to 11 23 settembre 
"71 alia devastazione della se
de del PCI di Porta Piccola. 
per aver lanciato una bomba-
carta in un'assemblea al llceo 
Vittorio Emanuele, per aver 
partecipa to 11 9 dicembre *71 
ad un* aggresslone al Colli 
Amlnel, per essere nella squa-
dra di assalto che II 22 no-
vembre del "72 plcchla gli 
student! del llceo Genovesl. * 
addirittura un frequentatore 
della palestra della polizia. 
Vi e iscritto al settore lotta 
delle «Piamme d'oron, con 
tessera 0005 rilasciatagll nel 
*70 con firma del maggiore 
D'Amato. Dopo I'arresto di 
Branchlnl 11 questore dira a! 
giomallsti: «Come vedete sia
mo Imparziali. abbiamo arre-
stato Branchlnl benche sia fi-
gllo dl un nostro sottufficia. 
le»; ma sarebbe interessan-
te sapere se egli fosse al cor-
rente che 11 Branchlnl anda-
va ad allenarsl per le sue 
lmprese nella palestra della 

P.S.. e se ora, tomato In li 
berta provvisoria, vi sia stato 
riammesso. Se il questore non 
ne fosse stato informato do 
vrebbe essere indotto a ben 
altre indagini in ambienti che 
gli sono molto vicinl. 

Sono fatti come questi, che 
abbiamo riferito stralciandoli 
tra 1 tanti, che hanno indot
to l'opinione pubbhea demo 
cratica napo!etana a gettare. 
in ripetute occasioni, gridi di 
allarme per cid che stava ac-
cadendo a Napoli. prima an
cora delle bombe di dicem
bre; a mettere 11 governo di 
fronte alle proprie responsa
bilita e a valutare in manie-
ra preoccupata il comporta
mento degli organi dello sta
to e della magistratura. Com-
portamenti riconducibili in 
tutta evidenza al pericoloso 
disegno politico dl svolta a 
destra costruito sulla tesi de
gli c opposti estremUmi ». S« 
ne ritrovavano le tracce — 
non sembri paradossale — 
perslno nelle cronache... mon-
dane del giornale di Lauro, 
che pubblicava con grande 
evidenza la foto del matri-
monio della figlia del depu-
tato missino Alfano e un'am-
pia informazione sui presen-
tl, tra 1 quail facevano spic-
co generali della NATO e par-
lamentari d.c, elencati accan-
to a uno stuolo di gerar-
chi fascisti. Quel matnmonio 
si svolse nella cappella del 
comando NATO 

1 motivi di allarme della 
opinlone pubblica democrati-
ca sono dunque piu che 1«* 
gittiml. Per fugarli non v'e al-
tra via che fare completa lu
ce sulla «trama ». 

Ennio Simeon* 
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