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Un anno fa il suo corpo veniva trovato ai piedi del traliccio di Segrate 

ANCORA AVVOLTA NEL MISTERO 
la morte dell'editore Feltrinelli 
La difficile identificazione del cadavere - Misteriose anche le ragioni e 
gli autori dell'altro attentato a San Vito di Gaggiano - II rilancio delta 
tesi degli«opposti estremismi»e la strumentalizzazione compiuta dalle 
forze politiche conservatrici alia vigilia delle elezioni del 7 maggio 

P o r t o g a l l o 

Oporto: grande 
i > 

manifestazione 
di protesta 

contro il carovita 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13. 

« Terrorista muore alle por-
te di Milano mentre tenia di 
far saltare un traliccio... E' 
morto straziato dalla dinami-
te per gettare mezza citta nel 
buio.. Si chiama Vincenzo 
Maggioni, 46 anni, da Novi Li-
gure, abitante a Milano » Co-
si I giornali del mattlno del 
16 marzo dell'anno scorso ri-
ferirono la notlzia della scon-
volgente tragedia dl Segrate. 
Pubblicarono anche la foto 
del misterioso dmamitardo: 
un uomo con gll occhlall, lub-
bra strette, capelli cortl. Ma 
nella mattlnata dello stesso 
giorno comtncid a clrcolare 
il nome vera: Giangiacomo 
Feltrinelli, e la notizia assun-
se ben altre proporzionl. 

E sublto cominclarono a 
porsi 1 prlmi drammaticl In-
terrogativl: come e morto? E* 
stato vittinia di un Incidents 
oppure e stato assassinate? 
L'esplosione si era verlflca-
ta nella tarda serata del 14 
marzo. A poca distanza dal 
traliccio fu trovato il famoso 
pullmino « Volkswagen ». Nel-
le tasche dell'editore fu rinve-
nuta una minuscola fotogra-
f ia dell'ultima moglie. Fu quel-
la che servl agli inquirenti 
per ldentificare Feltrinelli. 

Chi riconobbe nella donna 
della fotografia Sibilla Mele-
ga fu il commLssario Luigi 
Calabresi, inviato nella sede 
dei cugini (i carabinieri) per 
dare un'occhiata. Rapldamen-
te tutti i dubbi scomparve-
ro. II cadavere di Feltrinelli 
fu riconosciuto dal famlllari. 
I periti medicolegal! afferma-
rono poi che l'edltore era mor
to sotto il traliccio per dls-
sanguamento. Ma chl c'era as-
sieme a lul? Come si era ve-

rificata l'esplosione? Con chl 
si era incontrato nei giornl 
precedentl la tragedia? Quel-
la sera, assieme al traliccio 
dl Segrate, fu preparato 1'at-
tentato anche a un altro tra
liccio, quello di San Vito di 
Gaggiano. Ma non cl fu l'e
splosione. Sembra anzi che. 
in nessun caso, per il modo 
come le carlche furono slste-
mate, lo scopplo potesse es-
serci. Come mai? Si trattava 
di un enlgmatlco messagqlo? 
E qual era il suo slgnifica-
to? Gli interrogate si Infit-
tivano 

Agli inquirenti, d'altra par
te, passatl I prlmi giornl di 
ricerche affannose e confuse, 
sembrd lnteressare piu la vi
ta che la morte di Feltrinelli. 
Si era allora, non dlmentl-
chiamolo, in plena campagna 
elettorale. Un rilancio pode-
roso della tesi degli opposti 
estremismi faceva molto co-
modo alia Democrazia cri-
stlana. La tragedia dl Segra
te, per questo partito. veniva 
come 11 caclo sul macchero-
nl. La morte dl Feltrinelli po-
teva trasformarsl In una ml* 
nlera di votl, grazle anche al-
l'aiuto obiettlvo che veniva 
recato da una eerie di dell-
rantl dichlarazionl rese in 
quel giornl da taluni espo-
nentl del gruppl cosiddettl 
della sinistra extraparlamen-
tare. Gli inquirenti comincla
rono cosl I loro voll In ellcot-
tero, setacclando 1 luoghl di 
presunti ritrovl degli uomlni 
della banda dl Feltrinelli, al-
lontanandosi sempre piu dal 
traliccio di Segrate. 

Le notizie In quel giornl 
non mancarono ai numerosl 
inviatl piovuti a Milano da 
tutta Italia. Persino U riser-
vatissimo De Feppo, allora 
procuratore della Repubblico. 

Go che rimane di 
una tragica esperienza 

La parabola di un'esistenza inquieta - II contributo, 
che resta, delI'attlvita dell'lstituto per la Storia del 

Movimento Operaio e della Casa editrice 

Proprio in questi giornl, a 
un anno di distanza dalla tra
gica fine, la casa editrice ha 
pubblicato, in memoria di 
Giangiacomo Feltrinelli, un 
documento di Gracco Babeuf. 
Babeuf, come si sa, e una 
delle grandi figure del primo 
socialismo francese, il risolu-
to assertore di un egualitari-
smo con forti venature di ra-
dicalismo utopistico, il giorna-
lista e Vorganizzatore politi
co del aTribuno del popolon 
negli anni in cui Voffensiva 
moderata si scatena contro 
Robespierre; e Vintrepido con-
giurato mandato a morte nel 
1797 dal Direttorio, la cui me
moria politica restera affjda-
ta soprattutto alia testimo-
nianza e agli scritti del Buo
narroti. 

Difficile non cogliere, in 
questa scelta fatta dagli ami-
ci, tl tentativo, certo affettuo-
so, di ristabilire, oltre lo spes-
sore della storia, una sorta di 
«afflnita elettiva». Tuttavia, 
proprio la testimonianza degli 
amid comente di deflnire ul-
teriormente i tratti di un oriz-
zonte ideologico che — nella 
parabola di una inquieta esi-
stenza ~~ s'era venuto al suo 
termtne cristallizzando in uno 
schema di lotta politica e 
di azione culturale insieme 
astrattamente carismatico e 
fortunosamente cospirativo. 
Anche in questo. la vicenda di 
Giangiacomo Feltrinelli & 
qualcosa di piu di una tragi
ca avventura e tocca un pun-
to importante nella nostra vi
cenda. In trasparenza vi si 
legge la difflcolta di un'intera 
generazione di intellettuali di 
estrazione borghese, approda-
ti alle file del movimento ope
raio, a reggerne il passo in 
un momenta cruciate dello 
scontro di ctasse su scala 
mondiale, come quello che si 
epre a partire dalla meta de
gli anni cinquanta. Sono ap-
pena passati i vdieci inver-
ni» nei quail si e consumata 
la pazienza strategica di un 
certo Upo di uomo di cultura. 
Di fatto, il livelio di produ-
zione e organizzazione delle 
conoscenze che il movimento 
operaio esprime in questa fa-
se (dall'analisi degli sviluppi 
delVimperialismo alia rifles-
sione sui problemi della tran-
sizione al socialismo) e com-
plessivamente non assimilabi-
le da questo Upo di intellet
tuali. E' il punto a partire dal 
quale Feltrinelli, gia organiz-
zatore di cultura nel movi
mento operaio. riguadagna un 
orizzonte istituzionale piu tra-
dizionalmente praticabtle e 
avvia una spasmodica rifles-
sione sulle denunciate degene-
razioni « revisionistiche» del 
movimento comunista mon
diale. 

E' necessario, crediamo. te-
ner presenti le coordinate di 
questa complessa vicenda. se 
vogliamo dare alia sua atti
vita di editore e di organizza-
tore di cultura (la oibliote-
ca, poi, Vlstituto, la casa edi
trice. la rete delle ltbrerie> 
la collocaztone che ad essa 
compete, valutarne il trava-
glio e le acquisizioni. cogliere 
Vintreccio e la divancazione 
che in fasi successive ne de-
flniscono il rapporto con il 
movimento operaio e con il 
partito comunista. La vicenda 
dell'lstituto. in proposito, I 
esemplare. Sviluppatosi dal 
primitivo nucleo — la biblio-
Uca, nata nel 1948 — Vlstituto 
dfetn&x ben presto uno dei 

piu ricchi serbatoi di materia-
li per la storia del movimen
to operaio internazionale e, in
sieme, un centro assat rilevan-
te di aggregazione intellettua-
le. Attraverso I'opera di un 
forte gruppo di studtosi vienc 
avviata una feconda organiz
zazione della ricerca. Essa ha 
come presupposto ed obietti-
vo metodico il rinnovamento 
delle scienze storiche a parti
re dall'emergere del proteta-
riato moderno come perno di 
un nuovo blocco sociale. 

La ricerca di Togliatti sulla 
formazione del gruppo diri-
gente del partito comunista, 
condotta sulle carte dell'archi-
vio Tasca, resta un punto di 
riferimento essenziale per que
sto discorso storiograftco, che 
e nelle sue linee fondamenta-
U Vanalisi del modi di forma
zione della egemonia. E' il 
punto alto dell'attivita del
l'lstituto Ma proprio di qut 
cominceranno a manifestarst 
difflcolta. E non saranno solo 
finanziarie, ma nasceranno an
che da un oscuramento di pro-
spettiva, Proprio mentre si 
apre il problema della po-
sizione del fondatore nei con-
fronti del movimento operaio 
organizzato, ecco reagire po-
sitivamente il fitto tessuto po-
litico-culturale plasmato dal-
Vattivita dell'lstituto La de-
vitalizzazione incipiente sard 
bloccata con una restrizione 
dell'attivita editoriale a he-
neflcto della biblioteca. 

Esplode U 1968: alia prova 
elettorale il movimento comu
nista conferma il proprio 
slancio. E' it momento delle 
lotte sludentesche e dell'emer-
gere a volte awenturoso del
la complessa tematica anli-
istituzionale e antlautoritarta, 
nella quale molti intellettuali 
cercheranno contorto alia pro
pria escatotogia pollUca, cioi 
alia ittusione piccolo-borghe-
se di agguantare i prtncipi ul-
timi deU'azione rivoluzionaria 
vanificando lo spessore della 
storia. La casa editrice che, 
dal tempo degli ambigui best
sellers st era sempre piii aper-
ta a una saoqislica di inter-
vento a carattere popolare, di-
venta uno dei prtncioali vei-
coli della riftessione tntorno a 
questi problemi: e conduce, 
ancne se non senza aualche 
sbandamento. un positivo la-
voro dl drenaqgio Quando, 
qualche tempo fa. ha preso in-
sistentemente a circotare la 
voce che la Etas Kompass o 
la stessa dnanziana aeqtx 
Agnelli. I'IFI. tentaasero di 
impadronirsi della rasa edi
trice. la reazione nella roscten-
za democratica e stata note-
vole. E" un teqno aeiia mam-
rita di questa coscienza. del 
la sua capacila di appropriar-
si cnticamente del prodotlo 
culturale Dictamo coscienza 
democratica e non aenencu-
mente opinione pubblica. per-
che ci riteriamo a un pro-
cesso reale di crescita delle 
masse popolari E lo dlciamo 
perche intendiamo soltohnea-
re la funzione determinants 
che in questa crescita ha aim-
to il movimento operaio orga
nizzato e il partito rnmunista 
in primo luoqo. e che in rap
porto a questo processo si ae-
flnisce il segno di ognt opera-
zione dl direzione culturale 
nel nostro paese. la sua pos-
sibilita di promuovere cono-
scenza e trasformazione reali. 

Franco Ottolenghi 

si trasform6 in una specie 
di divo televlsivo, conceden-
do conferenze stampa quotl-
diane. I suol sostltutl, pur ri-
petendo rltualmente 1'articolo 
del Codice che si rlferisce al 
segreto lstruttorlo, furono tut-
t'altro che parchl dl Informa-
zioni. I corpl dl reato via via 
rinvenutl nel camlonclno, nel
le abltazloni di Saba e dl al-
trl, nel «covi» delle sedicen-
tl Brigate rosse, furono mi-
nuziosamente lllustratl, elen-
cati, fattl fotografare. 

L'immaglne di un magistra
te con un mltra in mano, sor-
riso soddlsfatto, con accanto 
11 questore e 11 capo dell'uf-
ficio politico, campeggid nel
la prima pagina dl diversi 
quotidian!. Una specie di fo
to dl gruppo con signora. Ma 
gli interrogativl restavano a-
perti. Se ne aggiungevano. an
zi, altrl non meno inquietan-
tl. Nell'ablta2ione del «luogo-
tenente Saba » fu trovato una 
specie di pozzo dl San Patrl-
zio. E furono In molti allora 
a chledersi 11 perche un «tu-
pamaro» di razza si compor-
tasse come un ragazzlno del
la via Paal. 

Fu poi la volta dei «covin 
delle Brigate rosse, scoperti 
con un crescendo sempre piu 
incalzante man mano che cl 
si avvicinava al 7 maggio, 11 
giorno delle elezioni. II «co-
vow piu importante, quello 
con la « prigione per i neml-
ci del popolo» fu tempebtiva-
mente scoperto il 2 maggio. 

Stabilire la verita sulla mor
te dl Feltrinelli sembrava ln-
teressasse sempre meno. E 
difatti agli interrogativl piu 
inquietanti non fu data nes-
suna risposta. Passata la cam
pagna elettorale i frenetlci 
spostamentl degli Inquirenti, 
1 frequentissiml incontri ad 
alto livelio, i sensazionali ri-
trovamenti cessarono di col-
po. L'inchiesta venne forma-
lizzata. II giudtce istruttore, 
guardando con occhio piu lu-
cido e distaccato i fascicoll 
processuali. rimise In liber-
ta, sia pure provvisoria, 1 
personaggi messi prima In ga-
lera. da Giovanni Battista La-
zagna a Giuseppe Saba, per 
parlare solo del principal!. 
Venne poi depositata la peri-
zia balistica sulla bonta della 
quale vengono avanzate, co
me noto. abbondantl riserve. 

Pochi giorni fa, inoltre, e 
saltata fuori la notizia degli 
orologi che ha ridato vigore 
alia ipotesi, mai venuta com-
pletamente meno, dell'omici-
dlo. SI e saputo, infattl, che 
la lancetta dell'orologio che 
avrebbe provocate l'esplosio
ne non era quella delle ore 
ma dei minuti. Si trattava 
dl un orologio-trappola? L'edl
tore, cioe, credeva di avere 
nel taschino un orologio con 
la lancetta delle ore, ed era 
quindi convinto di avere a 
propria disposizione, due o 
tre ore di tempo, oppure sa-
peva di avere quello dei mi
nuti? Singolarmente sotto II 
traliccio fu trovato anche un 
secondo orologio con la lan
cetta delle ore, non perd im-
piegato nelle operazioni. 

Feltrinelli fu vittima dl un 
tranello diabolico? Fra i suol 
accompagnatori ce n'era uno, 
ritenuto owiamente" fidato, 
che gli tese invece l'inganno. 
consegnandogli al • momento 
giusto l'orologio-trappoia? Gll 
inquirenti tendono a scarta-
re una tale Ipotest, ma quail 
element! abbiano in mano per 
sostenere una tale convinzio-
ne non sappiamo. 

Si possono avanzare delle 
Ipotesi. Gli inquirenti. per e-
sempio, potrebbero esclude-
re la tesi dell'omicldio per 
l'ovvia ragione che nessuno 
avrebbe messo a repentaglio 
la propria vita per ammaz-
zare un altro. Ma si pud ribal-
tere che 11 Upo che ha gioca-
to un tale tiro aveva anche 
predisposto le cose in modo 
tale da avere, al momento op-
portuno, la giustlficazione per 
allontanarsi per il tempo giu-
dicato necessario. evitando co
sl dl essere investito dall'»-
splostone. Si e saputo. infat-
ti. che fra gli ingredient! assn-
lutamente necessari per met-
tere assieme l'attentato ne 
mancava uno. Ed ecco che 
quel tizlo pud avere detto al-
l'editore di doversi al ion tana-
re per andare a prendere nel 
camioncmo I'ingrediente in 
questione Per respingere una 
tale ricostruzione. naturalmen-
te ipotetica. bisogna conosce-
re. nei dettagli, eld che si t> 
verlficato dopo lo scopplo che 
ha ucciso l'edltore Lo sanno 
gli inquirenti? Sanno se gll 
accompagnatori sono rimasti 
colnvolti nell'esplosione? Seci 
sono stati dei feritl' Perche 
questo e 11 punto. 

Soltanto se si ha ia certez-
za che tutti gli acenmpagna-
toii hanno davvero rischiato 
la pelle si pud scartare 1'ipo-
tesi del «tradimento • In ca
so contrario le due ipotesi 
(mfortunio sul lavoro. assas-
sinio) rimangono entrambe in 
piedi 

A un anno dalla morte, 
quindi, il mlstero nmane an-
cora fitto Piu chtara, invece, 
a tanta distanza. appare la 
strumentalizzazione. a fini e-
lettorali, che di questa trage
dia venne fatta. Î e lnrtaginl 
fornirono roccasione per ooe-
rare sequestri arbitrarl (1'ln-
tera categoria degli awocatl 
di Genova scese addlrittura 
in sciopero per protestarc con
tro tali metodi), per mettere 
a soqquadro ab;tazioni di clt-
tadtni che nulla avevano a 
che vedere con la morte dl 
Feltrinelli, per agitare di fron-
te al benpensanti lo stracclo 
del « pericolo rosso ». Ma non 
servirono a scoprire la verita. 

Ibio Paolucci 

Nel centro della citta dl Oporto, la seconda per Importanza del Portogallo, si e svolta recentemente una manifestazione di 
40.000 persona per protestare contro II carovita, contro la guerra colonlale e II fasclsmo. Nonostante le violente carlche 
della pollzla, la folia ha continuato la manifestazione dlsperdendosi a piccoli gruppl nelle vie vicine. Nella foto: gruppl di 
manlfestanti sfuggono alle carlche della pollzia nel traffico cittadino 

Dichiarazione dppo la Conferenza mineraria nazionale 

Minacciata da Ferri la chiusura 
delle miniere sarde e siciliane 

Annunciafa la « necessifa» dello smanlellamenfo delle zoffare e dei pozzi carboniferi Sulcis • II pericolo della 
disoccupazione - Smenfifa della linea governativa nella fesfimonianza di fre docenfi dell'Universifa di Cagliari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARL 13 

II mlnlstro dell'Industria 
' onorevole Mauro Ferri, tor-
nato a Cagliari nel giro di 48 
ore, per presenziare alia ceri-
monia dl apertura della 25. 
Fiera Campionaria Sarda. si e 
ancora soffermato sulle con
clusion! della conferenza mi
neraria nazionale. II mlnlstro 
ha ribadito di accettare i 
punt! quail ficanti della mo-
zione presentata dalle regloni 
e dagli enti locali. Sara ela-
borato 11 piano minerario, 
neH'ambito piu vasto della 
programmazione nazionale. e 
col contributo determinante 
delle region!, dei comuni e 
delle province, dei sindacati. 

L'onorevole Ferri ha quindi 
riconosciuto che la conferen
za ha costituito un momento 
Importante di dibattito e di 
scontro dialettico. II bilancio 
dei lavori e stato positivo, an
che se molti punti restano da 
chiarire. Nessuno poteva, del 
resto. attendersi conclusion! 
miracollstiche. Secondo Ferri, 
sara portata avanti una poli
tica mineraria adeguata alle 
esigenze e agli interessi del 
paese, perd non bisogna a far-
si illusioni». 

Che significato pud avere 
l'awertimento? II mlnlstro 
dell'Industria aveva parlato 

cliiaro a chiusura della con
ferenza: saranno tagliati 1 
«rami secchi», verranno cioe 
chiuse le miniere non produt-
tive. In primo luogo le zolfa-
re siciliane. 
* « Qui — sono le parole pro-
nunciate dall'esponente gover-
nativo socialdemocratico — 
vengono erogati inutilmente 
decine di miliardi, con le con-
seguenze che tutti conoscono. 
Se occorrera ammettere che 
non e piu possibile uno sfrut-
tamento dello zolfo sicillano, 
il discorso sara quindi spo-
stato sulla sorte dei 3500 la-
voratori del settore. Questi 
non possono essere abbando-
nati, e hanno pieno diritto di 
conservare il posto di lavoro, 
ma nel quadro di una pro-
spettiva industriale economi-
camente validan. 

Si e parlato di a attivita so-
stitutiva sla per le zolfare co
me per il carbone del Sulcis 
(Taltro aramo seccon da ta-
gliare). 

Per le miniere carbonifere 
sarde, la parola definitiva 
spettera nelle prossime setti-
mane al presidente del Consi-
glio onorevole Andreotti. Fer
ri ha comunque anticipato gli 
sviluppi della vertenza: sa
ranno vagllate le ulteriori pos-
sibilita di sfruttamento dei 
giacimenti sulcitani: in caso 
negativo (e l'ENEL si 6 gia 

espresso senza mezzi termini 
per la chiusura delle ultime 
due miniere), anche per i ml-
natori di Carbonia saranno 
messe in moto le a attivita in
stitutive ». 

Le prospettive non - sono 
confortanti in quanto — sem
pre secondo Ferri — la realta 
e caratterizzata da una serie 
di fatti estremamente gravi, 
in primo luogo dal «declino 
del llvelll occupativi». Ma se 
un declino c'fe stato, se nella 
sola Sardegna da oltre 20 
mila minatori siamo scesi sot
to i 4 mila. la colpa di chl e? 

Non d difficile trovare i re-
sponsabili: sono i molti pri-
vati, che hanno drenato le rl-
sorse minerarie con metodi a 
dir poco colonialist!, e il go-
verno, che ha permesso. fa
vorite e addlrittura concesso 
ingent! strumenti finanziari 
perche venisse attuata la co-
lossale rapina. 

E ora si vorrebbero chiude-
re le zolfare siciliane e i poz
zi carboniferi sardi, porche 
sono diventati specie dl « can-
tierl di lavoro» improdutti-

vi, antieconomlci. Questo non 
e vero. 

Esistono progetti di valenti 
studios! che provano la pos-
sibilita di sfruttamento delle 
materie prime ritenute ain-
servibilin dai tecnocrati go-
vernativi. Una significativa 

I I magistrato noto per le sue posizioni d i estrema destra 

Un'altra grave provocazione 
promossa a Genova da Sossi 

Dopo il caso Lazagna il sostituto procuratore della Repubblica ha for-
mulato una serie di accuse, tra cui quella di associazione sowersiva, basa-
ta su pettegolezzi della moglie di un imputato della banda « 22 ottobre » 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 13 

Un'altra grave provocazio
ne e in atto a Genova. Si ten-
ta, ancora una volta, di col-
pire tra gli altrl alcuni com-
pagni - del nostro partito e 
personalita della vita demo
cratica cittadina. -

L'azione repressiva parte 
dal sostituto procuratore del
la repubblica dottor Mario 
Sossi, ben noto per le sue 
posizioni dl destra estrema. 
Si tratta dello stesso magi
strato che, nel momento in 
cui stava per essere scarce-
rato Taw. GJ3. Lazagna, nel-
l'agosto del 1972, emise un 
clamoroso online di cattura. 
Sossi, come e noto, coinvol-
geva assieme a Lazagna il 
compagno architetto Aristo Ci-
ruzzi, Ia sua consorte Marisa 
Calimodio e Vittorio Togliat
ti in una romanzesca accusa 
di furti e traffic! d'armi ba-
sati sul memoriale. poi smen-
tito, del noto provocatore 
Marco Pisetta. 

Quale e ora la sostanza del
la nuova indagine promossa 
dal dottor Scssi? A quanto si 
e saputo essa si fonda su Ion-
tani pettegolezzi messi in giro 
dalla moglie di uno degli im-

Eutatl della banda «22 otto-
re*. Costei, Margherita Ca

ruso, e la stessa che aveva 
«rlvelato» inesistentl contat-
ti tra il defunto editore Fel
trinelli e i bandit! della orga-
nizxazione criminal* genovese 
capegglata dal mlssino Diefo 

Vandelli. Sulla base dei pet
tegolezzi di questa giovane 
donna, assldua frequentatrice 
del nucleo di polizia giudizia-
ria dei carabinieri, a distan
za di diversi mesi Sossi ha 
imbastiio un'accusa a carico 
della stessa Caruso, coinvol-
gendo diverse persone in im-
putazioni di favoreggiamento 
e ricettazione, con rimmanca-
bile riesumazione deH'articolo 
270 del codice Rocco. che col-
pisce le « associazioni sower-
ve che abbiano a scopo il do-
minio di una classe sulle al
tre». Gli a?cusati sono l'awo-
cato socialdemocratico G. B. 
Gramatica. il compagno av-
vocato Ennco Baccino, Ago-
stino Marchelli e, dl nuovo, il 
compagno architetto Aristo 
Ciruzzi. 

L'indagine e passata ora al-
1'esame sereno del giudice 
istruttore dottor Grillo. 
Starebbero emergendo In pie-
no tutti gll element! che pro
vano l'esistenza di una roman
zesca montatura basata su 
lontani pettegolezzi. Si sa che 
la Caruso nell'agosto scorso 
avrebbe accennato, in conver
sazione. alia possibllita che 
Barcino abbia avuto contatti 
con un accusato della banda 
«22 ottobre». La giovane ri-
feriva una sua personale In-
terpxetazione di una conflden-
za che le avrebbe fatto il suo 
difensore aw . G. B. Gramati
ca. Baccino ebbe sentore allo
ra d«Ua strana cbiaccriierata. 
Denuncid sublto per calun-
nla la Oaruao fin dal mano 

scorso. Ora Baccino ha tenu-
to a smentire la calunnlosa 
accusa, presentandos! al giu
dice istruttore dottor Grillo, 
accompagnato dal suo difen
sore awocato Ricci. Altrettan-
to ha fatto l'awocato Grama
tica. La stessa Caruso avreb
be ora addlrittura smentito 
innanzi al giudice istruttore 
le precedent! vaghe accuse 

Si consider! che' per il 
compagno Ciruzzi l'accusa di 
ricettazione si fonda su un 
passaporto trovato nella sua 
casa sempre nel marzo scor
so. Ciruzzi spiegd che il docu
mento era stato dimenticato 
da un esule spagnolo che egli 
aveva ospitato. Per mesi non 
vi fu nessuna contestazione, 
e adesso salta fuori improv-
visa un'accusa di ricettazione 
del passaporto 

Dal canto suo il compagno 
aw. Baccino ci ha dichlarato: 
«Sono assolutamente sereno 
di fronte alle assurde accuse 
che hanno dato luogo al pro-
cedimento in atto, perche es
se sono false e calunnlose, co
me ho gia denunciato a suo 
tempo, quando esse sono sta
te fatte clrcolare senza che 
mi venlssero contestate. Ho 
gia risposto in merito al giu
dice istruttore e ho fiducia 
che dl questa provocazione, 
che colpisce in me 11 mill-
tante democratioo piu one 
l'awocato, sara fatta al piu 
presto plena giustizia*. 

Gius«pp« MurzolU 

testimonianza, contrapposta 
alia linea del governo, e quel 
la di tre docenti della facol 
ta di ingegneria deH'Universi 
ta di Cagliari, Ciccu, Cotza e 
Siotto i quali hanno presenta 
to uno studio sulla situazione 
e le prospettive del bacino 
minerario del Sulcis, facendo 
particolare riferimento alle 
possibilita di utilizzazione 
chimica del carbone, in con 
trasto con la posizione uffi 
dale dell'ENEL. I tre studio 

• si hanno sostenuto che, come 
dimostrano tante simili situa 
zioni europee (Germania 
orientale, Scozia, ecc.) ed 
extra europee (Core a del 
Nord, Pakistan, Australia), e 
possibile puntare su una di-
versa utilizzazione del carbo
ne sardo. 

Durante la conferenza — 
hanno detto i tre studiosi — 
non sono stati presentati mo 
tivi tecnico-economici di suf-
ficiente valore per mettere la 
parola fine alio sfruttamento 
delle risorse carbonifere del 
Sulcis. Gli unici dati realisti 
cl che abbiamo uditi e letti 
— quelli del relatore profes 
sor Piga, per esempio — in-
dicano invece che le miniere. 
opportunamente rlstrutturate. 
hanno un futuro, purche di 
ventino parte integrante di 
un complesso verticale di 
estrazione e di trasforma
zione. 

Lo studio dei giovani docen 
ti universitari cagliaritani, 
corredato da tutta una serie 
di dati tecnici precis! e detta-
gliati, smonta le tesi del
l'ENEL e quindi del governo 
di centro-destra, tutte punta-
te sullo « smantellamento ». 

I problemi del settore estrat-
tivo ritenuti «marginali» non 
possono essere enucleati dal 
contesto generate della politi
ca mineraria del paese, e per-
tanto dal quadro della pro
grammazione ^lobale, dell'ap-
prowigionamento della mate
ria prima e delle fonti di 
energia. 

II settori minerar! cosiddet
tl amarginalin possono tro
vare positivo sbocco nel con
testo di «una politica unita-
ria dell'ambiente e della ra-
zionale valorizzazione delle 
risorse natural! del paese». 
come dice 11 documento del
le Regloni approvato dalla 
conferenza di Cagliari. «Per 
questo rifiutiamo con forza 
— dice rassessore regionale 
all'Industria, 11 socialista Ni-
cjla Capria, che ha portato 
alia conferenza di Cagliari la 
posizione unitaria deU'Assem 
blea siciliana — i pretesi di 
scorsi definitivi. sullo zolfo 
della nostra isola, discorsi 
fuori da una concezione ge
nerate di sviluppo intersetto-
riate e territoriale. Lo zolfo 
sicillano e in effetti un pro
blema economico-sociale che 
condiziona la stessa esistenz.! 
di una importante parte del
la Regione. Come tale e pro
blema nazionale. Come lo 6. 
in definitiva. il problema del 
carbone sardo ». 
* In definitiva, non e'e da 
decretare «sentenze di mor
te », ma « un programma ope
rative, deve essere awiato se
condo le indicazioni scaturite 
dalla conferenza dl Cagliari, 
senza presclndere nel modo 
piu assoluto dai punti piu ur
gent!, • che sono, appunto, 
quelli del carbone sardo, del
lo zolfo sicillano, della bauxi
te pugliese e del mercurio 
dell'Amiata ». 

GiuMppe Podda 
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Lettere 
alVUnita: 

II malgoyerno dc 
si fa sentire 
anche nell'csercito 
Caro direttore, 

se scriviamo a questo gior-
nale e perche siamo convtntl 
che i nostri problemi hanno 
la stessa orlgine politica dt 
quelli per cut si battono mi-
lioni di ttaliani dei quali 
l'Unlta e strumento di espres-
sione e indispensabile mezzo 
organizzativo. 

L'ltalia e nella NATO e 
tutta la politica estera dal do-

S oguerra ad oggl e stata su 
ordlnata agli interessi della 

America, garanti i governt 
della DC i quali hanno sem 
pre avuto nelle manl anche il 
comando dell'esercito E' quin
di assurdo ritenere I'eserclto 
a al di fuori della politica» 
come afferma il regolamento 
Ne hanno dato una valida 
prova Vex generate Dl Loren 
zo e Vammiraglio Birindelli. 

Nell'esercito il malgoverno 
dc si e fatto sentire e si sen 
te in misura ancora ptii ele 
vata (per mancanza di stru 
menu che salvaguardino t mi 
litarl controllati dai militart. 
stessi) che nelVambwnte cwi 
le. Le forme di repressione 
prima fra tutte il Regolamen 
to, sono tali che la comuntca 
zione con Vesterno e difficile 
e pericolosa Le armi per 
mantenere chluso Vesercito 
sono anche di ordine psicolo 
gico' Vambiente eccessiva 
mente formale; le puniziom 
che possono essere inflttte in 
manlera prcticamente arbilra 
ria; il concedere o meno li 
cenze a discrezione del co 
mandanti; Visolamento dm 
problemi esterni: la proibt 
zione di fatto (anche se non 
a livelio di regolamentazione) 
della stampa che non sia 
tc indipendente » Questa situa 
zione. a nostro avviso, non e 
ligia alia flgura dell'esercito 
come lo vuole la Costituzione-
cioe controllabile a livelio po
polare, con meno deleghe pos 
sibili, in cui veramente un 
cittadino non verda i suol di 
rittl clvili. 

Una risposta, a nostro avvi 
so, deve partire sia dall'inter-
no che dall'esterno Dall'in 
terno. e necessario un tmpe 
gno da parte di quel militart 
che gia nella vita civile han 
no preso coscienza dei pro 
blemt politici attraverso la 
scuola. le tabbriche e la mlli 
zia in organizzaztoni politiche 
democratiche e che'. di conse 
guenza, hanno un'esperienza 
organizzativa senz'altro utile 
Dall'esterno, a livelio dt orga 
nlzzazlonl glovanili si potreb 
be senz'altro aprire un dibat
tito sul tema in questione 
poiche proprio i giovani sono 
i piu direttamente toccati dal 
servlzio militare. 

Ma non vorremmo, con qm-
sto, limitare il problema del
l'esercito ai giovani ed alle lo
ro organizzazioni. Le conse-
guenze economiche all'inter-
no di ogni famiglia, che deri-
vano dalla partenza di un gio
vane per il servlzio di leva 
siffatto e, piu in generate, le 
impltcazioni politiche ed eco
nomiche connesse ai mante-
nimento dell'esercito riguar 
dano tutti i lavoratori e tut
ti coloro che si battono per 
una reale democrazia nel no
stro Paese. 

LETTERA FIRMATA 
da alcuni militari di leva 

(Torino) 

Le 6 0 mila ope
razioni della lavo-
rante a domicilio 
Cara Onlta, 

ver quanto scriviate — co
me accade in questi ultimt 
gtornt — sulla questione del 
lavoro a domicilio. penso che 
sarete sempre molto lontani 
dal far sapere a tutti t lettori 
la realta vera sullo sfrutta
mento che regna in questo 
settore. lo per esempio ho 
dovuto accettare di lavorare 
a casa perche avevo sublto 
un grave intervento chirurgi-
co che mi ha costretto a la-
sciare tl mio posto. Ebbene, 
per un lavoro che richiede 60 
mila operazioni. mi venivano 
date 5 mila lire. Dividendo 
per tl tempo impiegato, ri 
sulta che io percepivo 50 lire 
all'ora. Quando va proprio be 
ne. questa ditto, che conse 
gna lavori a domicilio di ml-
nuteria meccanlca, da ta pos 
sibilita di guadagnare al mas 
simo 170-180 lire all'ora. 

Per quanto mi riguarda. ho 
smesso di fare la tavorante 
a domicilio perche mi stava 
per venire Vesaurimento ner-
voso Distintl salutL 

ADELE FOGLIENI 
(Olgiate M. - Como) 

« E' giusto rischiare 
la pelle per 
poco piu di cento 
mila lire al mese?» 
Signor direttore, 

sono un carabiniere e rm ri-
volgo a codesto pregiato gior-
nale onde mettere in eviden-
za tl malumore e lo stato di 
disagio esistenti tra I compo-
nentl meno abbienti della no
stra Arma: appuntati e cara
binieri per essere precisi. Vor-
ret rendere edotti quel signo-
ri che starmo al governo, se 
ancora ce ne fosse blsogno 
del fatto che il sacrtflcto ed il 
pericolo costanti cut siamo 
sottopostt non sono adeguata-
mente retribuitu Infatti, lo sti-
pendto base di un appuntato 
dei carabinieri, con oltre vert 
t'anni dt servizio. si aggtra 
tntorno alle 100 mila lire men 
sill, piu qualche ridicola in-
dennita. 

Per una retribuztone tanto 
irrisoria siamo sottopostt, co
me dicevo, a pericoli dt ognt 
sorta, fra cui quello di dover 
affrontare la delinquenza or
ganizzato. Sappiamo bene che 
tutti i lavoratori sono esposli 
ai gravi pericoli degli infor-
tuni; perd le altre categorie 
hanno i sindacati che difen-
dono i loro sacrosanti diritti, 
lavorano sette ore al giorno, 
le ore straordinarie e te fe-
sttvita vengono pagate oppor
tunamente maggiorate: ed e 
giusto che sia cosl. Da nol 

invece le ore non si contano, 
le domeniche e festlvita non 
esistono. il servlzio di planto-
ne che vige ancora nelle no-
stre caserme e di 24 ore con
secutive, la retribuzione delle 
ore straordinarie e un mirao 
gio. 

Data questa situazione. cc*-
me constdererebbe lei, signor 
direttore, quel carabinieri che 
svolgessero il servizio in mo 
do, diciamo, non molto attivo? 
che quando cl sono dei peri
coli da affrontare, cercassero 
di a arrivare un po' in ritar-
do o? Diciamolo francamente, 
non e giusto ne umano ri
schiare la pelle per poco piu 
di 100 mila lire al mese. Ed 
e soprattutto vergognoso e 
deludente per un Paese civile 
e progredito come — si dice 
— e l'ltalia, avere un'orqnmz-
zazlone di polizia i cut com-
ponenti sono costretti a vlve-
re con una paga da mlseri 
mercenari. 

Porgo ossequtosi saluti. 
LETTERA FIRMATA 

Per il «Carlino» 
e un insulto 
gridare « liberta ! » 
Cari compagnt, 

vorret portare a vostra co-
noscenza quanto e apparso sul 
Resto del Carlino del 17 feb-
braio scorso sotto il titolo 
«Nuovl scontri ad Atene fra 
studenti e polizia ». A un cer
to punto deH'articolo si legge: 
«...dalle finestre dell'edlflcio, 
centinaia di studenti al grido 
dl " democrazia e liberta" 
hanno insultato 1 polizlotti dl 
yuardla...». 

Non sapevo che per il Re
sto del Carlino il grido di 
a democrazia e liberta » fosse 
ittventato un insulto. 

A. T. 
(Bologna) 

II suo nome sotto 
un appello che non 
ha neppur visto 
Cara Unita. 

sono venuto a conoscenza 
del fatto che su Lotta contl-
nua e stato pubblicato anche 
il mio nome tra le adesiont 
per la scarcerazione di Viale. 
Naturalmente sono contro o-
gnl forma di repressione po
litica, ma Vappello non mi t 
stato sottoposto neanche in vi-
sione. Ti prego quindi di ren
dere pubblica questa mia pre-
cisazione. 

Frateml saluti. 
NATALE RACO 

Redattore capo dl 
Realta Sovietica (Roma) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl e lmpossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci 
scrivono, e i cui scritti non 
vengono pubblicati per ra
gioni di spazio, che la loro 
collaborazione e di grande 
utilita per il nostro giorna-
le. il quale terra conto sia 
del loro suggerimenti Ua del
le osservazioni critiche Oggi 
ringraziamo: 

Mario BOSCHIN, Trieste-
Francesco MESCHINO. For-
mla (« Mi serve urgentemen-
te ver la tesi di laurea un 
libro ate non trovo tn libre-
na e in biblioteca: " il movi-
irento contadino nei Lazio 
di Alberto Caracciolo. Essen-
do flglio d. contadint, non 
ho molte possibVita econo
miche: per cui sarei anche 
grato a quei lettori che po-
tessero farmi avere documen-
ti e libri che tratttno del 
movimento contadino in Ita
lia dal 1900 al 1950. 11 mio 
indirtzzo: c/o famiglia Cic-
colella - via Palazzo Con-
dotto 25 - Formia»); Giosue 
MARINO, Casalecchio di Re
no; M.G. STARITA. Naooli 
{aCerti staterelli come VI-
sraele di Dayan, la Giorda-
nia di re Hussein, la Grecta 
dei colonnelli. la Spagna dei 
franchistt, il Portogallo dei 
colontalisti, governano in 
modo antidemocratico. o com-
piono aggressioni, o reprimo-
no la liberta dei popolt, gra-
zie al fatto che hanno la 
protezione degli USA »). 

Angelo GANZL Milano (ci 
pare che la risposta fosse 
estremamente chiara: rite-
niamo che la polizia non de
ve essere presente, ne arma-
ta ne disarmata, durante cor-
tei sindacati e manifestazio-
ni popolari; non deve essere 
presente davanti alle scuole 
e davanti alle fabbriche); 
G. DE SANTIS, Aesch (c Dal
la prima pagina del prtnei-
pale giornale che esce a Ba-
sUea, potrete notare il gran
de rilievo che viene dato al-
Vultima, macabra trovata del 
nazifascismo internazionale: 
a trafugamento della salma 
di Petatn Lo stesso National 
Zeitung riportb tn prima pa
gina la foto del fascista Al-
mirante subito dopo le ele
zioni politiche tlaltane*}'. 
Giordano FONTANOT, Mug-
gia; Bruno CONTINI, Bo
logna (« Quando il giornali 
parla delle lotte degli sta-
tali, non dimenticate t di-
pendenti civili del ministero 
della Difesam). . 

O.F., Luino {K Credo sia 
utile parlare chiarament* ai 
compagnt che in buona fede 
credono ancora ai gruppet-
ti, mostrando loro sia la va-
cuita ideologico e polittcm 
dei gruppetti stessi. sia tl 
fatto che nella pratica molto 
spesso Vincoscienza di chi U 
dirige non fa che portare 
aequo al multno detla rea
zione n); Francesco PAPA-
RO. Guardavalle; Ferdinan-
do PARISINI. Bologna; Sil
vio FONTANELLA, »5enova; 
Giulio GAGLTARDI, Berga
mo (« La tassazione delle re-
tribuzioni dei lavoratori non 
subisce modifiche sostanzialt 
da molti anni: difatti Vesen-
zione dell'imposta viene cal-
colata su 960000 lire mentre 
sarebbe molto piu onesto se 
il governo elevasse Vesen-
zione almenu a 2 milioni di 
lire, tl PCI dovrebbe soste
nere questa richiesta*). 

J 


