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SETTIMANA POLITICA' 
A- o-

Confronts sui Iatti 
Dopo una settimana di di-

battito parlamcntare sul 
nuovo governo, e dopo che 
Senate c Camera hanno ac-
cordato la fidiicia all'on. 
Rumor, scatta il tempo per 
i famosi « cento giorni» di 
cui tanto si e parlato. E' il 
momento dei prowedimenti 
immediati ehe la serieta 
dclla situazione economica 
e sociale impone: un banco 
di prova arduo, che tuttavia 
non sopporta rinvii. Sul filo 
della stessa discussione par-
lamentare, questa esigenza 
e risultata con grande chia-
rezza, in sintonia, del resto, 
con quanto hanno afferma-
to le organizzazioni sinda-
cali, che proprio in questi 
giorni hanno dato inizio ai 
colloqui con il nuovo gover-
no proponendo un piano di 
lotta al caro-vita. Con quali 
misure rispondera il govcr
no a questa esigenza? Da 
quanto ha detto il presiden-
te del Consiglio nel suo di-
scorso alle Camere e nolle 
due repliche, cio non appa-
re evidente fino in fondc. 
Rumor si e scusato per le 
Indicazioni generiche dicen-
do che in alcune materie la 
riservatezza e d'obbligo. Ma, 
d'altra parte, neppure negli 
incontri della troika dei mi-
nistri finanziari con i diri-
genti della Federazione 
CGIL, CISL, UIL pare siano 
emersi elementi piu preci-
si. La prima verifica, quin-
di. e rinviata alia prossima 
riunione del Consiglio dei 
niinistri, che dovrebbe aver 
luogo aH'inizio della setti
mana. 

II passaggio dal centro-
destra alia nuova formula 
di governo lo si e avvertito 
soprattutto sulle questioni 
di indirizzo: sull'impegno 
antifascista, in primo luogo. 
E il dibattito, come era pre-
vedibile, ha fatto emergere 
il tema dei rapporti tra 
maggioranza e opposizione. 
Rumor ha definito il suo 
quarto governo un « centro-
sinistra senza illusioni», 
che si costituisce dopo la 
prova negativa del centro-

PICCOLI - Perche * 
necessario confrontarsi 

destra, come tentativo di 
operare un « ancoraggio 
qualitativamente piii soldo 
con la realta del pacse », 
« non dando tregna alle in-
sorgenze fasciste e alia vio-
lenza ». Quanto al rapporto 
con il PCI, il presidente del 
Consiglio ha detto che esso 
« non si risolve con viere 
affermazioni di principio *, 
poiche — ha soggiunto — 
« e affidato alia capacita di 
mettere in atto una politica: 
alia politica della maggiore 
forza di opposizione dobbia-
mo cioe rispondere con la 
nostra politica ». Su questo 
stesso punto, il capo-gruppo 
dei deputati dc, Piccoli, 
ha polemizzato vivacemente 
con i missini, affermando 
tra l'altro che il PCI e una 
forza con la quale il con-
fronto — da posizioni di re-
ciproca autonomia — si im
pone da sempre. II segreta-
rio del PSI, De Martino, ha 
detto che il PCI e fuori del
la maggioranza « per ragio-

ORLANDI — La TV di 
De Feo come modello 

ni obiettive e non per spi-
rito di crociata » ed ha rico-
nosciuto che se una maggio
ranza e capace di svolgere 
una politica popolare e an
tifascista, cid non puo non 
influenzare il tipo di oppo
sizione comunista. Diverso 
e stato l'accento del segre-
tario del PSDI, Orlandi, il 
quale si sente spesso nelle 
vesti di custode delle chia-
vi che dovrebbero «chiu-
dere» la maggioranza. Ne 
fa fede la posizione dei so-
cialdemocratici sulla RAI-
TV. Essi, infatti, vorrebbero 
perpetuare nell'ente radio-
televisivo un regime di ge-
stione governativa in con-
trasto con i principi costitu-
zionali. 

Per i comunisti hanno 
parlato Perna, Colajanni e 
Bufalini al Senato e Torto-
rella e Natta alia Camera. 
Chiara e stata l'immagine 
del PCI che e stata fornita, 
anche in questa occasione, 
al Parlamento e al paese. 
E' rimmagine di una gran
de forza impegnata sui fatti 
a dare una soluzione positi-
va ai problemi, superando 
la inadeguatezza del pro-
gramma governativo, e nel-
lo stesso tempo decisa ad 
aprire una prospettiva nuo
va. Sul carattere dell'oppo-
sizione del PCI all'attuale go
verno non vi sono dubbi di 
sorta. Non ci sono tregue — 
come e stato detto — da 
chiedere o da concedere: c'e 
il confronto; c'e il cimento 
immediato. Ed e stato ricor-
dato che cosa disse Palmiro 
Togliatti nel marzo del *62, 
dinanzi al primo governo di 
centro-sinistra. Egli affer-
mo che quel governo, per di-
stricarsi dai limiti e dalle 
ambiguita e andare avanti 
con un programma di rifor-
me avanzate, aveva bisogno, 
piu che di una maggioranza, 
di una opposizione. 

Questo e anche il senso 
dell'opposizione rigorosa e 
costruttiva che i comunisti 
condurranno nei confronti 
del quarto gabinetto Rumor. 

Candiano Falaschi 

Probabile un nuovo interrogatorio di Servello da parte dei magistrati di Genova 

II nome del vicesegretario del MSI 
neirindagine sull'attentato al treno 

Agli atti la registrazione del colloquio con Marzora ti, che fece da « palo » sul direttissimo - Dall'agenda 
del latitante Rognoni scomparsi i fogli relativi ai gio rni della strage di Piazza Fontana - Trovata nella sua 
abitazione anche una lettera di Pino Rauti - I periti di parte forniti agli attentatori dai dirigenti missini 

Dalla nostra redazione 
QENOVA, 21 

« Era ora » — ha esclamato 
un inquirente genovese alia 
notizia della richiesta di au-
torizzazione a procedere con-
tro gll onorevoli Franco Ser-
\ello, vice segretarlo nazlona-
le del MSI, e l'altro gerarca 
misslno Francesco Petronlo. 
E' stato aggiunto: a La prova 
aella radunata sediziosa e del
la reslstenza aggravata capeg-
glata dai due parlamentari 
missini era documentata con 
foto su tutti i giornali. II 
gruppo dei fascisti che stava 
dando luogo allaggressione, 
durante la quale venne ucci-
sc l'agente Antonio Marino, 
era colto perfettamente nel
le istantanee ». 

I commentl degll inqulrenti 
genovesl si collocano non tan-
to in una polemlca tra le due 

I comizi 
del PCI 

OGGI 
Padova - Piazzola, Cera-

volo; Roma, Natta; Cremo
na, Pajetta; Ascoll Piceno, 
Vecchlettt; Clvltanova Mar-
che, Antonlnl; Teramo - Sll-
vi, Borghlni; Aosta, Colajan
ni; Genova - Voltri. D'Ale
ma; Brescia • Idro, I. NI-
coletto; Cuneo • Racconlgl, 
Nardi; Teramo - Ancarano, 
Piva; Coffaro, Rubbi; Bre
scia - Edolo, Terraroll. 

DOMANI 
Lugo, Giadresco. 

MARTEDI' 
Battaglia Terme, Cera 

volo. 

Continua nelle grandi cittd I'offensiva delle Immobiliari 

PIOGGIA DI DISDETTE A MILANO 
PER LE ABITAZIONI IN AFFinO 

Per fermare la corsa al caro casa proposta di legge del PCI per il blocco generalizzato — Una di-
chiarazione del segretario del SUNIA — leri una riunione di ministri per I'esame del problema 

La pressione della grande 
proprieta immobiliare su decl-
ne di migliaia di inquilini, nel
le principali citta italane, con-
tinua. II tentativo e quello di 
impurre nuovi aumenti dei fit-
ti o di precostituire situazio-
ni di maggior favore in vista 
della scadenza di fine anno, 
quando verra a cessare il bloc
co previsto con la legge nu-
mero 833 del 1969. 

Proprio per questo, la que-
stione dei fitti (anche perche 
il costo della casa grava in 
misura sempre piu pesante 
su salari e stipend! costituen-
do una vera e propria «tan-
gente») e tra quelle che piu 
urgentemente richiedono mi-
sure immediate di interven-
to. II PCI, come e noto. ha in-
dicato, attraverso la presenta-
zione alia Camera di una ap-
posita proposta di legge. la 
itrada del blocco generalizza
to di fitti e sfratti. Non si 
tratta infatti di andare sem-
plicemente ad una proroga 
del blocco introdotto con la 
legge del '69: quel blocco e 
stato sconvolto dalla senten-
za della Corte costituzionale 
de! 3 Iuglio "72 e dalla inter-
pretazione tendenziosa e for-
zata che ne ha dato la pro
prieta immobiliare. C'e di piu: 
l'approssimarsi della scaden
za del blocco ha accentuato 
e moltiplicato le richieste di 
numanto e le minacce di sfrat-
to. mentre per i contratti di 
locazione successivi al '69. e 
percid fuorl blocco. I fitti han
no raggiunto da tempo li-
velli inaccessibili. La sempli-
ce proroga della attuale si
tuazione Iegislativa, equivar-
rebbe quindi alia liberalizza-
zione del mercato delle loca-
zioni. con conseguenze disa-
Etrose dal momento che In Ita
lia mancano decine di milio-
ni di vani e sette milioni so
no le famiglie di inquilini. 

La richiesta del PCI e. quin
di, quella del blocco generaliz-
eato di tutti I fitti che impe-
disca le violazioni del regime 
vincolistico, fermi gli aumenti 
e gli sfratti, e riporti il cano-
ne di affitto alia misura do-
vuta alia data del 31 dicembre 
72. riassorbendo cosl i massic-
ci e ingiustificati aumenti im
post! dalla proprieta immo
biliare a partire dal gennaio 
•73 e dopo. 

Secondo la proposta di leg
ge comunista. il blocco. cosl 
organizzato, deve durare il 
tempo necessario (i comuni
sti indicano la fine del 74) 
per permettere al governo ed 
al Parlamento. con il parere del 
comuni e delle Region!, di da
re awio ad una politica del
la casa radicalmente d I versa 
(e anche qui il PCI ha pre-
disposto una serle di misure 
legislative per il finaralamen-
to di un piano decennale di 
edilizia popolare) e di appron-
tare una nuova discipllna ge-
nerale dei fitti e del contrat
ti dt locazione, ispirala al crl-
t tr lo della funzione della ca

sa come bene sociale. 
Che la questione del blocco 

sia acutamente avvertita da-
gli inquilini e confermato. 
peraltro, dalle 230 mila firme 
che sono state gia raccolte 
sotto la petizione lanciata dal 
SUNIA (sindacato nazionale 
inquilini ed assegnatari) per 
rivendicare il blocco ed una 
nuova politica della casa. Anzi, 
a proposito delle richieste che 
U SUNIA specificatamente a-
vanza su questo terreno. il 
compagno Aldo Tozzetti. segre
tario del sindacato. ci ha ri-
lasciato la seguente dichia-
razione. 

«II prowedimento imme
diato che milioni di inquilini. 
operai, impiegati, artigiani e 
commercianti attendono con 
grande interesse dal nuovo 
governo, e Temissione di un 
decreto-legge che preveda il 
blocco generalizzato dei fit
ti e dei contratti di locazio
ne di tutti gli immobili desti-
nati ad abitazione o ad atti-
vita artigiana, commerciale. 
professionale. ecc.». 

a II decreto deve anche pre-
vedere la sospensione degli 

sfratti esecutivi, o in corso 
di procedura, e la riduzione 
degli affitti per gli alloggi lo-
cati recentemente. sui quali 
piu esosi sono stati gli aumen
ti imposti dalle societa im
mobiliari. Questo prowedi-
nento anticongiunturale si im
pone per difendere il tenore 
di vita di milioni di famiglie. 
per arginare l'aumento dei 
prezzi e per bloccare le centi-
naia di migliaia di disdette 
di contratti di locazione. che 
sono state emesse dalla pro
prieta immobiliare in vista 
della scadenza del regime vin
colistico, prevlsta al 31 dicem
bre 73. Basti pensare che nel
la sola citta di Milano la di-
sdetta e arrivata per l'ottanta-
tre per cento dei contratti». 

a l l SUNIA ntieno che tale 
prowedimento, che e stato ri-
chiesto da forze politiche, dal
le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori. e da associazioni 
di categoria, deve restare in 
vigore per il tempo necessa
rio a consentire al Parlamen
to di adottare una legge orga-
nica di regolamentazione dei 
contratti e dei canoni di lo

cazione. che abbia come ba
se la difesa dei locatari con
tra le azioni arbitrarie di sfrat-
to, ed una revisione genera-
le dei canoni per renderli piu 
aderenti alle possibility eco-
nomiche dei lavoratori». 

a Per queste rivendicazioni 
— ha concluso Tozzetti — e 
in particolare per ottenere dal 
Parlamento e dal governo i 
finanziamenti necessari per la 
piu estesa possibile applica-
zione della legge per la casa, 
strumento essenziale per una 
nuova politica in questo setto-
re. il SUNIA e impegnalo in 
tutto il Paese per raccogliere 
attomo alia petizione il con-
senso piu ampio dei lavora
tori e gia nella giornata di 
venerdi 230 mila firme s^.io 
state presentate alia presiden-
za della Camera dei deputa
ti e a tutti i gruppi parlamen
tari riellarco costituzionale». 

Ierl sera intanto un comu-
nicato ministerial ha dato 
notizia di un incontro. svoi-
tosi presso il mimstero di 
Grazia e giustizia, tra i mi
nistri Zagari e Giolitti. per 
I'esame di un disegno di leg
ge sui fitti. 

II pretore di Bologna condanna il razionamento di energia 

Illegittime le sospensioni di 
elettricita da parte dell'Enel 

L'ente obbligato ad awertire la popolazione con 15 ore di anticipo 
BOLOGNA, 21 

Con prowedimento d'ur-
genza a garanzia di un dint-
to minacciato da un pregiudi-
zio imminente e irreparabile, 
il pretore di Bologna ha di-
chiarato illegittima la sospen 
sione di erogazione della e-
nergia elettrica attuata, secon
do un piano clandestino dai-
l'ENEL, e ha disposto che ren
te ponga immediatamente fine 
a questo stato di cose e co-
munichl con almeno quindici 
ore di anticipo agli utenti, an 
che con comunicazioni pubbii-
che, le modalita e i tempi cir
ca la futura sospensione di e-
nergia elettrica. 

L' arbitrario razionamento 
dell'elettricita. era stato in 
questi giomi concordemente 
denunciato dalle organizzazio-

In ricordo 

di Pietro Secchio 
Alessandro Vittadello ha sot-

toscritto 500 000 lire per I'Uni-
ta in memoria del compagno 
Pietro Secchia. 

ni sindacali le quali avevano 
dichiarato che tali sospensio
ni avevano soprattutto il sa-
pore di ricatto e di vendetta 
verso gli Enti locali che, preoc 
cupati di salvare 1'ambiente e 
l'uomo. esigono che l'ENEL at-
tui il suo programma di po 
tenziamento in modo da non 
alterare il gia precario equili-
bno ecologico, vale a dire sen
za creare nuove sorgenti di in-
qulnamento. 

II pretesto della sospensione 
dell'erogazione dell'energia e-
lettrica era stato spiegato dal-
l'Enel con la necc sita di prov-
vedere alia periodica manu-
tenzione degli impianti e di 
non mdebolire le capacita pro-
duttive deinndustria del Mez 
zogiomo. 

L'affermazione dell'ENEL e 
pero tutta da dimostrare, anzi 
Mndacati e Industrie la ne-
gano. 

II pretore di Bologna e sta
to sollecitato al giudizio da 
un rlcorso presentato da due 
Industrie bolognesi le quali 
avevano fatto presente quali e-
rano gli enormi dannl ripor-
tati dalla loro produzione per 
1'interruzione del ciclo pro-
duttivo. che coprc 1'intera gior
nata (24 ore su 24) e anche i 
rUchl che queate lmprovvise 

< interruztoni di energia causano 
alia incolumita pubblica. 

L'ENEL — ha affermato il 
pretore nel decreto depositato 
in cancelleria e che verra 
quanto prima notificato alia 
direzione del compartimento 
di Firenze — deve usare la 
« normale » diligenza che si e 
sige da qualunque altra a-
zienda. perch^ il «contralto 
di somministrazione dell'ener
gia elettrica > fa sorgere a ca-
rico dell'ENEL l'obbligo di e 
rogare energia e soprattutto 

j di predisporre « una adeguata 
; organrzzazione al fine di riat-

tivare il servizio quando que
sto fosse rimasto interrotto ». 

Viene cosl confermata l'ac-
cusa dei sindacati i quali 
hanno sostenuto che le preca-
rie condizionj degli impianti 
sono dovute principalmente ad 
una grave insufficienza del 
personate (l'ENEL non ha 
mantenuto l'impegno di assu-
mere 25 mila dipendenti) e 
del programma di gestione. 

Ma a parte II giudizio di 
merito il gludlce ha stabilito 
che l'ENEL e obbligata a usa-
re la normale diligenza e se-
rie cautele per evitare che l'u-
tente sublsca le conseguenze 
dovute a un suo deficitario 
comportamento. 

procure, quanto nell'ausplcio 
che i magistrati mllanesi glun-
gano il piu possibile a colpi-
rc i mandanti del piano cri
minate che. come e noto, pre-
vedeva la strage sul direttissi
mo Genova-Roma da attribui-
re al gruppi sedicentl di estre-
ma sinistra e la successiva 
adunata «del partito dell'or-
dine», attorno a CIccio Franco. 

E' stato notato, a Genova, 
che la richiesta di autorizza-
zione a procedere contro Ser
vello ha pressoch6 coinciso 
con il goffo tentativo di ret-
tifica che il vice segretario 
nazionale del MSI aveva indi-
rizzato al nostro giornale per 
smentlre i suoi rapporti con 
il gruppo dei dinamitardi in-
carcerati a Genova. Abbiamo 
documentato come agli atti 
aell'lstruttoria risulti deposi 
tato il nastro con incise le 
voci di Servello e di Mauro 
Marzorati, il giovane che af-
fiancava Nico Azzi e faceva 
da palo davanti alia toilette 
del direttissimo mentre 11 
« bombardiere nero » tentava 
di innescare la carica di due 
chili di tritolo. 

Ora 1'attenzione degli inqul
renti genovesl e rivolta alia 
continua pressione esercitata 
in vari modi e in particolare 
— come abbiamo documenta
to sull'« Unita » — con lettere 
su.' tre missini incarcerati a 
Genova alio scopo di farli 
stare zittl. 

E' molto probablb — a 
quanto si dice — che, dopo le 
ferie estive, il giudlce istrut-
tore dott Grillo e il PM dott. 
Barile sentano il bisogno di 
interrogare di nuovo Ton. Ser
vello prima di chiudere ' la 
istruttoria sull'accusa di stra
ge per Tattentato al treno. E' 
anche possibile — ci e stato 
riferito — che gli inquirenti 
intendano sentlre, nel prossl-
mo futuro, uno dei prlmi In-
diziati per la strage di piazza 
Fontana: il leader dl cOrdi-
ne nuovo». Pino Rauti. Per
che? Perche tra le carte se
questrate nell'abitazlone mila-
nese del latitante direttore de 
a La Fenice », Giancar'o Ro
gnoni. e nel negozio di sua 
moglie, Anna Cavagnoli, e sta
ta trovata anche una lettera 
con la quale Pino Rauti plau-
tie al programma annunciato 
con i primi nutneri della rivl-' 
sta fascista e fornisce anche 
alcune «direttive» al «carae-
rati». 

Nei giorni scorsi c'e stata 
una puntata a Genova del so-
stituto procuratore di Milano 
Riccardelli. il magistrato che 
fra l'altro segue il caso Cala-
bresi. Assieme al dottor Ba
rile. Riccardelli avrebbe con-
statato che l'agenda del 1969 
di Rognoni contiene annotazlo-
ni di «estremo interessen, oltre 
ad alcune « in chiave » che so
no da decifrare. 

L'agenda e ricca di ben cin-
quecento nomi. Un particolare 
ha fatto sussultare il magi
strato mtlanese: Rognoni o 
qualche altro ha completa-
mente strappato dall'agenda 
tutte le pagine del dicembre 
1969. I'epoca deMa strage di 
piazza Fontana. 

Ovviamente il processo che 
avra luogo a Genova per Tat
tentato al treno non esaurira 
l'inchiesta in atto sulla c tra-
ma nera». Rimarranno le 
* connessionl» con i fatti dl 
Milano. II bombardiere Nico 
Azzi, come si sa, ha confes-
sato di aver .'ornito le bombe 
a mano con le quali venne uc-
ciso l'agente Marino in via 
BeHotti. ma non ha voluto 
dire da dove provenissero 
queste bombe 

Da quali elementi si dedu
ce il possibile collegamento 
tra il latitante Rognoni e il 
vice segretario del MSI. Fran
co Servello? Partiamo dal te-
sto della rettifica che il par-
Iamentare missino ci ha in-
viato: cL'on. Franco Servello 
— e scritto tra l'altro — 
smentisce di avere alcun con 
tatto diretto o indiretto con 
ii signor Rognoni». Servello 
usa il presente indicativo. Cer-
to se ammettesse di avere ora 
del contatti con Rognoni con-
fesserebbe un reato di favo-
reggiamento grande come una 
rasa. Ma sono Azzi e Marzo
rati a dichlarare: • Abbiamo 
avuto lunghi contatti con 1'on. 
Servello che ci ha invitati a 
entrare nel MSI per svolgervi 
un'efficace attivita. Le direttl-
ve le dava Servello. che era 
a contatto con Rognoni». 

Servello soonfessa i dina
mitardi nelle sue dichiarazio-
nl ufficiali; al giudlce genove
se che lo interrogava avrebbe 
dichiarato: « Fate bene ad ar-
restare queste teste calde: 
p'O ne arrestate piu ve ne sa-
remo grati. come MSI». Que 
*ta la dichiarazione ufflciale. 
ma a noi cronisti e capitato 
di ascoltare uno sfogo del 
ronsu!ente di parte nominate 
dalla difesa per la perizia sul
la carica di tritolo collocata 
sul treno. Si tratta del noto 
maresciallo Bizzarri che si 
occupo anche del caso Feltri-
nelli II maresciallo esclamd: 
* Sono a Genova, ma mi muo-
vo soltanto se mi assicurano 
ladeguato compenso So be-
n.ssimo che se vado da Ser 
vello, che proprio leri mi ha 
:nvttato a Interessarmi del ca
so. i pagamenti andrebbero 
per le Iunghe» Si tratta di 
una sparata gratuita del ma
resciallo Bizzarri? Cosa ne di
ce Servello, che da una parte 
r'.ngrazia I magistrati per gli 
arrest! e dall'altra si premu-
nirebbe di trovare i consu-
lenti per la difesa degli im-
puut l? 

E" un fatto che i magistrati 

genovesl hanno sentlto il bi
sogno dl interrogare Servello 
particolarmente dopo alcune 
testimonialize, come quella 
dell'amica dl Azzi, Francesca 
Cozzi. Costei ha narrato di PS 
sere stata presente quando. 
uscito dallo studio dl Servel
lo, Giancarlo Rognoni riunl 
dentro al negozio di sua mo 
pile i piu fedeli del gruppo 
« La Fenice ». In queH'occasio-
ne — slamo al 20 febbraio 
scorso — Rognoni dichiaro 
che occorrevano del volontari 
decisi «per un grande atto 
dimostrativo ». 

Ai primi di marzo si costi
tuisce II gruppo dal quale si 
scelgono i volontari che for-
meranno il « commando » per 
Tattentato al treno. da attri
bu te a un gruppo sedicente 
di estrema sinistra di Pavia. 
Ii 19 marzo Rognoni. assieme 
ad Azzi e a De Min, arriva 
a Genova per predisporre la 
«tecnlca delTattentato». Nel 
negozio Coin acquistano la 
sveglia per la fabbricazione 
delTordlgno e rientrano a Mi
lano. Successivamente, alia vi-
gilia dell'adunata attorno a 
Ciccio Franco. 11 Rognoni, Az
zi e Marzorati partono per 
Pavia. Rognoni acquista i bi-
glietti, Azzi e Marzorati com-
prano alTedicola due pubbli-
cazionl dei gruppetti. Rogno
ni rlentra a Milano e i due 
salgono-con Tordlgno sul tre
no. De Min ha Tincarico di 
venire a riprendere i due a 
Pavia dopo Tattentato. 

Come si vede era Rognoni 
a tenere i contatti con chl 
«dava gli ordinl». Sa molte 
cose. Si costituira? Difficile 
prevederlo. In questi giorni 
sarebbe stato visto a Milano. 

Giuseppe Marzolla 
25 aprile 1945 a Milano: Aldo Lampredi (indicato dalla freccia) sfila alia testa dei partigiani 
con il Comando dl liberazione nazionale Alta Italia. Si notano tra gli alfri, in prima fila, Fer 
ruccio Parri , il generate Cadorna, il compagno Luigi Longo, il democristiano Enrico Mattei. 
Alia destra di Lampredi e llio Barontini 

Un grave lutto per il partito e per I'antifascismo italiano 

La scomparsa di Aldo Lampredi 
E' morto ieri in Jugoslavia dove trascorreva un periodo di riposo • La sua lunga e coraggiosa milizia 
nel partito - Fu condannato a 10 anni dal Tribunale speciale fascista - Combattente in Spagna e di-
rigente della Resistenza - II suo ruolo nell'esecuzione di Mussolini - TQlegrammi di Longo e Berlinguer 

n compagno Aldo Lampre
di, U famoso « Guido», aiu-
tante dl Longo al Comando 
Generate del CVL, uno dei 
fondatori del PCI, 6 morto ie
ri in Jugoslavia nelTospedale 
Jesenlce di Lubiana, dove era 
6tato ricoverato in seguito 
ad un col lasso cardiaco. Al 
momento del trapasso erano 
ad assisterlo la moglie Rena-
ta e II figlio Roberto. 

II compagno Lampredi ave
va 74 anni (era nato a Firen
ze il 13 marzo 1899). 

Appena e glunta la notizia 
del decesso, sono partiti per 
Lubiana il compagno sen. 
Silvano Bacicchi, membro 
della C.C.C. del partito, e il 
compagno Alessandro Vaia del
la federazione comunista di 
Milano che si trovava nelle 
vicinanze della localita dove 
il compagno Lampredi tra
scorreva con la famigiia un 
periodo di riposo. 

II compagno Luigi Longo. 
presidente del Partito. e il 
compagno Enrico Berlinguer, 
segretario genera le, hanno 
inviato ai familiari il seguen
te telegramma: «Vi giunga 
la nostra commossa e frater-
na partecipazione al dolore 
che tutti ci rattrista per la 
scomparsa del caro compagno 
Aldo Lampredi, militante e 
dirlgente amato del nostro 
Partito. La sua figura rimar-
ra di esempio a tutti I comu
nisti italiani. ai democratic! 
e agli antlfasclsti, ai combat-
tenti per la liberta in ogni 
parte del mondo*. 

L'annuncio della morte del 
compagno Lampredi e stato 
dato al Partito dal Comitato 
Centrale e dalla Commissione 
centr-ale di controllo: 

«La scomparsa del compa
gno Aldo Lampredi rappresen-
ta un lutto per tutto il movi-
mento operaio e antifascista 
nel quale aveva militato per 
54 anni. 

« Con :1 compagno Lampredi 
scompare un comunista, un 
combattente del movimento 
operaio. un uomo di coerenza 
e forza di carattere esem-
plari. 

« Entrato a far parte del mo
vimento giovanile socialists 
nel lontano 1919, quando ave
va appena vent'anni, Aldo 
Lampredi partecip6 alia fon-
dazione del PCI, operando 
nella nativa Firenze, attiva-
mente, sia nella gioventu so-
cialista che nel PSI al quale 
aveva aderito nel 1920. 

« Alia costituzione del Parti
to comunista, per le sue qua
nta di dirigente, Lampredi 
venne nominato membro del 
Comitato della gioventu co
munista e del Comitato fe
derate di partito per la pro-
vincia di Firenze. La lotta 
per dare alia classe operaia 
una guida politica sicura, ri-
voluzionaria e leninista fu 
la prima grande esperienza 
che Lampredi fece come gio
vane militante. 

« Erano quelli gli anni duri 
della repressione fascista e 
Lampredi combatte, come co
munista, la sua battaglia an

tifascista, prodigandosi con 
energia ad organlzzare il Par
tito nella sua fase clandesti-
na e a fare del partito la 
forza animatrice della resi
stenza operaia e antifascista 
a Firenze e in provincia; e 
questo fra difncolta enormi. 
Per questa sua attivita, nel 
febbraio 1926 Lampredi venne 
arrestato e portato davanti 
al tribunale speciale che lo 
condanno a 10 anni e 6 mesi 
di carcere. II suo atteggiamen-
to in istruttoria, davanti al 
tribunale e in carcere fu 
sempre forte, coraggioso, di-
gnitoso. 

a Scontati sei anni di carce
re, liberato dall'amnistia del 
1932, Lampredi riprese subito 
il suo posto di lotta nelle file 
del partito a Firenze, dedi-
candosi per due anni ancora 
alTattivita di direzione politi
ca, sfuggendo alia caccia del
la polizia e alle persecuzioni 
dei fascisti. Nel 1934 evito un 
nuovo arresto espatriando in 
Francia, dove pote realizzare 
una sua grande aspirazlone: 
andare in una scuola di par
tito a Mosca. Cosl il giovane 
falegname-ebanista pote svi-
lupDare la sua cultura e com-
pletare e affinare le sue co-
noscenze teoriche del marxi-
smo e del Ieninismo acquisite 
durante la lotta clandestina. 

«Scoppiata la guerra civile 
di Spagna, Lampredi abban-
dono la scuola e gli studi per 
arruolarsi nelle Brigate inter-
nazionali, nelle quali assolse 
compiti di istruttore con il 

leri i'ultima udienza alia pretura di Roma 

Attesa la sentenza sul ricorso 
sindacale per il «Messaggero» 

La vertenza del Messaggero 
e finita anche in Pretura. Ieri 
e l'altro ieri infatti, si e te-
nuta Tudlenza promossa dal 

J rlcorso presentato dai sinda-
' cati dei poiigraf ici e dal comi

tato di redazione del Messag
gero. La vendita del 50 % delle 
azioni del quotidiano, il con-
seguente tentativo di sostitui-
re il direttore. con Tintenzione 
di mutare linea del giomale. 
e stata ritenuta lesiva dello 
statuto dei diriUi dei lavora
tori, nonche del contratto dei 
giornalisti. 

Davanti al pretore Fucilli. 
cosl. sono sfilati l'altro ieri i 
rappresentanti dei sindacati 
poligrafici CGIL. CISL e UIL 
e della Federazione nazionale 
della stampa. Enuambi, sep-
pur con diversi accentl hanno 
sottolineato come il ltcenzia-
mento di Alessandro Perrone 
sia stato deciso in seguito alle 
posizioni che il direttore del 
Messaggero ha assunto su tut
ta la vicenda; dalla sua parte
cipazione alia giornata di «si. 
lenzion lndetta dalla Federa
zione naalonaJe della stampa. 

E' stato poi sentito Alessan
dro Perrone, il quale ha ri-
badito di aver affiancato tutte 
le iniziative prese dai tipogra-
fi e dai giornalisti. fin da 
quando e stata resa nota la 
cessione delle azioni all'edito-
re Rusconi. « Ho aderito agli 
scioperi e questo — ha aggiun
to — ha comportato prima una 
posizione critica nei miei con
fronti da parte di tre dei sei 
membri del consiglio di am-
mlnistrazione e, conseguente-
mente, il mio licenziamento. 

La mia condotta come diret
tore. d'altra parte, non era 
nemmeno in contrasto con gli 
interessi della societa editrice. 
Infatti l'aumento delle vendite 
testimonla che la impostazione 
politica data al giomale e sta
ta condivisa da un largo stra-
to della cittadinanza e un suo 
cambiamento porterebbe ad 
una diminuzione dei lettori». 

Nella mattinata di oggi e 
stata la volta dl Ferdinando 
Perrone. cugino dl Alessandro 
e compropnetario del 50 % del
le azioni vendute a Rusconi. 
La sua deposi zione e durata 
molte ore. QueaU ha confer

mato i contrasti con il diret
tore del Messaggeto sulla im
postazione del giomale che 
sarebbe scivolato « sempre piu 
a sinistra » fino ed abbroccia-
re negli ultimi tempi posizio
ni « extraparkunentari di sini
stra* — come ha detto. Egli ha 
anche sostenuto che era giun-
to al convincimento che fosse 
necessario licenziare il diret
tore per evitare «t confusiane ». 

Dalle contraddittorie posi
zioni di Ferdinando Perrone 
ha tenuto a distinguersi Luigi 
Barzini. comparso subito dopo 
davanti al pretore. Questi. in
fatti. ha ripetuto che come di
rettore non cambierebbe affat-
to la collocazione politica del 
giornale, che le sue critiche 
sarebbero di carattere «tecni-
co-giornalisUco» e che Tedi-
tore Rusconi nell'affidargli lo 
incarico gli ha dato compteta-
mente carta bianca. ritenendo-
lo unico responsabile della li
nea del giornale. 

Nel pomeriggio si e svnlta 
la discussione. La sentenza e 
prevlsta per i primi giorni 
della prossima settimana. 

grado di capitano dell'Esercito 
repubblicano spagnolo. La 
esperienza in Spagna fu assa. 
preziosa a Lampredi per i 
compiti nuovi che doveva poi 
assolvere in Italia durante le 
lotte e la guerra di Libera
zione. 

« Infatti. quando nel novem-
bre 1943 il partito chiama 
Lampredi in Italia inviandolo 
nel Friuli come responsabile 
politico e militare. egli diven-
ta un combattente esperto e 
capace del movimento parti-
giano italiano. Dal '44 al '45 
e chiamato alia funzione di 
responsabile del Triumvirato 
insurrezionale per il Veneto 
e quindi diventa. fino alia Li
berazione. aiutante del com
pagno Longo al Comando ge
nerate del Corpo Volontari 
della Liberta, svolgendo i com
piti piu delicati e difficih. 
ultimo dei quali, assieme a 
Walter Audisio (Valerio). la 
esecuzione dell'ordine di fuci-
Iazione di Mussolini e degli 
altri gerarchi fascisti dato dal 
CLNAI. 

«Proprio su questa vicenda 
cosi decisiva per la storia del 
nostro paese, la testimonian-
za fornita da « Guido » lo scor
so marzo. riportata dalTt/ni/a 
nelTambito di una inchiesta 
sugli ultimi giomi del fasci-
smo, e stata decisiva per fa
re piazza puhta di versioni di-
storte o false. 

« La designazione di Lampre
di ad esecuiore. msieme a Va
lerio. dell'ordine di fucilazio-
ne di Mussolini e cosi riferi-
ta dal generate Cadorna: « Esi-
steva una sentensa precisa... 
Doveva anche essere esegui-
ta.„ Gli esecutori furono desi-
gnati. furono cioe scelte due 
persone che juidassero e che. 
comunque. tomassero indietro 
avendo compiuto Toperazione. 
Le persone erano Walter Au
disio, nome di battaglia "co-
lonnello Valerio" e Aldo Lam
predi, nome di battaglia "Gu:-
do", sostituto di Longo nel 
comando del CVL. Io perso-
nalmente vidi Audisio e Lam
predi partire per la missione » 

«Appartiene ormai alia sto
ria la frase detta dal patriota 
Lampredi a Mussolini prima 
che questi fosse fucilato: « Chi 
TavTebbe detto che tu. che hai 
perseguitato i comunisti per 
tanto tempo, avresti poi dovo-
to regolare i conti proprio cor. 
loro ». 

« Finita la guerra di Libera
zione. con la semplicita. la 
modestia e la schiettezza d; 
sempre, Lampredi tornd a de-
dicarsi alia dura e continue 
attivita di organizzatore del 
partito. ricoprendo prima Tin 
carico di segretario delta fe 
derazione di Padova, poi <t 
vice responsabile della Se 
zione centrale quadri. mem 
bro del C.C. del Partito d«l 
VII congresso e da ultimo 
membro dellTJfficio di presi-
denza della C.C.C. 

«La figura del compagno 
Lampredi rimane di esemp.o 
e di incitamento per tutti I 
militantl comunisti, per I 
combattentl anti fascisti. per 
le nuove generazioni». II CC 
e la CCC del Partito 
nista italiano. 

file:///ello

