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Un'assemblea numerosa e appassionata 

Convegno a Bologna 
di cristiani 

per il socialismo 
Vi partecipano 1200 persone invece delle 500 prevenlivate • La relazione di don Giulio 
Girardi -1 lavori aperfi nel nome di Allende - Elemenlo unificante il riffiuffo dell'«inlegra-
lismo» e del «confessionalismo» della religione come strumenio delle classi possidenti 

Nel corso del confronto nel carcere di Lucca con i compagni colpiti 

Riconosciuti gli aggressori 
f ascisti di Lido di Camaiore 

Si tratta di tre dei quattro di « Avanguardia nazionale» arresfati dopo gli incidenti - Chiede aiuto 
agli industriali della Versilia il boss fascista di Massa • Ora accusa il MSI di averlo «scaricato» 

BOLOGNA. 22. 
1200 persone sono arrivate, 

venerdi 21 settembre, a Bolo
gna, a loro spese, da tu t t e 
la parti d ' l talia. per par ted-
pare al convegno nazionale 
« Cristiani per il socialismo »; 
l'afflusso continua nella gior-
na ta di oggi. Ma c'e di plu: ol-
t r e a far fronte alle loro spe
se, i convenuti si sono fattl 
carico delle spese per l'orga-
nizzazione: nella giornata di 
leri, sono statl cosi raccoltl 
piu di 3 millonl. 

I l comitato promotore del 
convegno. costituito da espo-
nenti delle ACLI (sinistra), 
del Movimento 7 Novembre, 
di riviste di ispirazione cri-
s t lana quail « COM » e « Testl-
monianze», prevedeva l'af
flusso di 500 persone al piu. 

Mi sembra giusto part l re 
da questi dati . che non sono 
statistici ma politici. Con il 
convegno di Bologna. « esplo-
d e » e comincla a dlventare 
un fatto. se non ancora di 
massa. tut tavia di gruppi, mo-
vimenti . tendenze gia signifi
cative e consistenti, la seel-
ta fatta da cristiani non so
lo genericamente del sociali
smo. ma della milizia rivo-
luzionaria nei diversi «di-

s taccament i» (part i t i . slndaca-
t l ) del movimento operaio or-
ganizzato. di tradizlone e di 
Ispirazione marxista. 

Una assemblea 
affollata e tesa 

II salone della autostazione 
di Bologna (500 posti a sede-
re) e insufficiente per la fol
ia dei convenuti. Ma tut t i en-
t rano . si dlspongono sulle sca-
linate, negli ambienti retro-
s tan t i (segreterie. corridoi, 
ha l l ) ; tu t t i restano. a t tent i e 
sensibili, per ore e ore. anche 
se il caldo e soffocante, l 'aria 
viziata. La relazione introdut-
tiva e stata svolta da don 
Giulio Girardi . 11 filosofo sale-
siano autore di librl decisivi 
per il movimento che oggi a 
Bologna vive un momento al
to della sua esistenza (llbri 
come « Marxismo e cristiane
s imo ». «Crist ianesimo e lot-
t a di classe »). 

Don Giuiio. allontanato dal 
it superior! maggiori» dalla 
sua cat tedra all'Ateneo Sale-
siano di Roma, vive e inse-
gna a Parigi. in una specie 
di « esilio dorato ». II suo ca-
so ci sembra simboleggiare be
ne l 'ambiguo atteggiamento 
delle autor i ta ecclesiastiche. 
che non ricorrono (e non pos-
sono ricorrere. dopo i princi-
pi sanciti dal Concillo Vati-
cano 2.) a scomuniche, ma 
ten tano una «normal izzazio-
n e i) con provvedimenti e 
pressioni di varia na tura . 
Non riescono. pero. a rista-
bilire una disciplina — poli-
t ica o ideale — come ai « bei 
t e m p i » del confessionalismo. 
Questo convegno ne e una rl-
prova. anche per la affluen-
za ad esso di numerosi sa-
cerdot i : non solo teologi e 
scr i t tor i di avanguardia. ma 
anche «normali» e «semplici» 
parroci. 

Una linea di 
demarcazione: il Cile 

II segretario del comitato 
promotore . il fiorentino De 
Vita, apre il convegno nel 
nome di Salvador Allende e 
del suo sacrificio, del popolo 
cileno e della sua battaglia. 
Propone un minuto di silen-
zio. Mentre siamo in piedi, 
u n a voce di donna intona, 
Eommessa. l '«Internazionale»: 
a l t re voci la accompagnano 
lievi. 

Questa sera, sabato 22. il 
convegno si trasformera in 
una manife5tazione antimpc-

Non solo 
una rarita 
zoologica 

E' interessanie vedere a qua
le punto possano giungere 
I'odio e il detirio anlicomuni-
sla. Ci sembra utile percib 
riferire di un arlicoto del di-
Tettore del quolidiano della 
Catena Monti che si stampa a 
Bologna. L'arlicolo e un cam-
pionario di insulti. Essi cul
minant) nella af/ermazione che 
« e immensamente stomache-
Tole J» vedere il nostro partito 
«insegnare a gente che ha b;-
togno di imparare che ci si 
deve kivare le ma.nl prima di 
mangiare, che per evitare il 
colera ncn bisogna lavarai le 
man i i). 

Come si vede, siamo non so. 
Jo alia menzogna piu assurda, 
via alia farneticazione piu in-
credibile. E, tuttavia, non sa-
rebbe gtuslo considerate che 
$i trattl soltanto di un caso 
di allucinazione individuate, 
anche se Vautore di queste 
panzane e certamentc un ca-
so zoologicamente raw. II fat
to e che la vista del sangue. 
come si sa, eccita i pescicani 
e git sctacalli. E, dunque, non 
solo noi comunisti, ma ogm 
persona onesla deve far gran-
de attcmione. Si discuta, co
me e necessario, Ira tutti i de-
mocratici, ma non si dimen-
tichi rnai che la bestia fasci-
tta, con il suo bagaglio di 
ignoranza e di cicco odio per 
tutto quanto vt t di progrcssi-
90 nel mondo, sta semprc at-
Ptggualo. 

rialista: parleranno militan-
ti delle colonie portoghesi, 
della Spagna. del Vietnam, del 
Cile. Se volessimo tentare di 
definire politicamente i par-
tecipantl al convegno nella lo
ro unita e non nella loro 
distinzione (e la definizione 
e tut t 'a l t ro che facile) direnv 
mo che sono convenuti a Bo
logna 1 cristiani che si schiera-
no, decisamente, come compa
gni i raterni di lotta, dalla 
parte del Cile. 

Si t ra t ta pero di un punto 
di partenza: il movimento ap-
pare vitale, appassionato, in 
fase di ripresa e di matura-
zione, ma carico anche di con-
trasti e contraddizioni, e co-
munque di problemi aperti , 
ai quali vengono p ropose so-
luzioni diverse. 

II rifiuto dell'« integrismo » 
e del « confessionalismo », del
la religione come s t rumento 
di regno delle classi possiden
ti. e senza dubbio un forte 
elemento unificante, cosl co
me lo e il rifiuto della vec-
chla K dottr ina sociale crlstia-
na» , la lotta senza quart iere 
contro la ideologia dell'« in-
terclassismo». Piu in genera-
le, viene crit icata e respin-
ta. in nome di una autenti-
ca fede cristiana, quella che 
Girardi (e gli altri) chiama-
no la « ideologia crist iana», 
usando — con Marx — il ter-
mine ideologia nel senso ne-
gativo di teoria s trumentale. 
Questa posizione impegna pe
ro a rifiutare anche ogni « in
tegrismo » di sinistra, ogni de-
rivazione dalla fede di una 
dottr ina sociale rivoluzionaria. 

Le «due presidenze» 
e la loro dialettica 

II problema del rapporto 
fede - impegno rivoluzionario, 
cristianesimo - marxismo e 
s ta to quindi al centra della 
relazione Girardi e del dibat-
t i to che ha fatto ad essa im-
mediatamente seguito. Dicia-
mo sublto che Giulio Girar
di ha delineato una soluzio-
ne (o meglio: una via per tro-
vare sempre una adeguata so-
luzlone) assai interessante, e 
per me convincente. Girardi 
ha contrapposto ad una «in-
terpretazione dualistica », alia 
assunzione contemporanea ma 
parallsla deir« assoluto della 
fede » e del « relativo »del mar
xismo come progetto storico, 
una «interpretazione dialet
tica », che « pur riconoscendo 
la razionalita propria della 
sfera polltlca, e l 'autonomla 
relativa della sfera religiosa, 
considera essenziale anche af-
fermare la interdipendenza e 
interpenetrazione t ra di esse». 

II cristiano che si e schlera-
to dalla par te del socialismo 
rovescia il tradizionale princi-
pio (ideologico. conservatore) 
del «p r ima to dello spiritua-
le sul temporale». afferma il 
pr imato del temporale, dl un 
temporale che e verlfica ne-
cessaria e «ple t ra dl para-
gone » della fede. Girardi ha 
parlato di « d u e presenzen: la 
presenza socialista nella Chie-
sa — popolo di Dio — la pre
senza cristiana nel movimen
to operaio. «Noi non voglia-
mo fondare — ha det to — 
un nuovo part i to confessiona-
le ne una nuova Chiesa, per
che la nostra scelta politica, 
pur contraddicendo le scelte 
dominanti nelle nostre Chie-

se» (sono presenti anche evan-
gelici. cristiani di Chiese diver
se dalla cattolica) .< pud csse-
re vissuta in coerenza coll'ispi-
razione cristiana originaria ». 

Nella discusslone si sono 
delineate (cosi almeno mi e 
sembra to» due tendenze. Per 
una prima tendenza. ogni rl-
fenmento alia fede, a una 
ispirazione cristiana sarebbe 
un residuo confessionale e in-
tegristico. dovrebbe scompari-
re nella motivaziona dl una 
scelta socialista. che dovreb
be essere esclusivamente un 
fatto di classe (Angelo Mar-
chese, Genova); il cristiano 

dovrebbe addir i t tura « rifonda
re n la sua fede partendo dal 
materialismo dialcttico, dal 
marxismo inteso come filoso-
fia e non solo come scienza 
della rivoluzione (Lidia Mena-
pace, Tren to) . 

Per una seconda tendenza, 
invece. non puo essere « mes-
sa t ra parentesi n la presenza 

del mili lante rivoluzionario cri
st iano nel « popolo di Dio ». 
nella coscienza cattolica cosi 
come e. «Non si t ra t ta piu 
di rapporti tattici t ra coscien
za cristiana e coscienza rivolu 
zionaria, ma di un rapporto 
che coglie alle rad:ci le ragio-
ni stesse della loro distinzio
ne e le pone in una relazio
ne creativa » (Peppino Orlan
do. Genova). II problema del
la legitlimita de.la scelta so
cialists di un cristiano. «se 
condario per not n, gruppi di 
avanguardia anche se in « nu-
mero crescenten (« ma atten-
zione al trlonfallsmo! ») « re-
sta tu t tora nel nostro paese 
un problema dram mat lco per 
grand 1 masse di credent! che 

vengono t ra t tenut i da una con 
creta ed espliclta scelta di 
classe per rcmors di caratte-
re religioso» (Gabrlele Ghe-
rardi. Bologna). La attenzlo-
ne verso le grandi masse ca t 
toltcrte e s ta ta anche al cen
t ra degll lnterventl « acl lst l», 
in narttcolare dl quello di 
Giacomantonlo (Pavla). 

L. Lombardo-Radice 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO, 22 

Tre del quat t ro malviventl 
triestini di Avanguardia na
zionale arrestati per l'accol-
tellamcnto del compagno 
Franco Poletti a Lido di Ca
maiore, sono stati riconosciuti 

I dalle vlttlme nel corso di un 
confronto svoltosl al carcere 

l dl Lucca alia presenza del 
giudlce lstruttore dottor Se-
chl e dell'avvocato Graziano 
Maffel (dlfensore di Marco 
Baldisseri, il glovane implica-
to nel caso Lavorlni). Nel cor
so del confronto sono stati ri
conosciuti come presenti al-
l'aggressione Dagnor Nollch, 
Alessandro Smolis, Roberto 
Zuppello. Alessandro Scarpa, 
il quarto squadrista, amlco 

Siiamo molto bene quassu 
CAPE KENNEDY. 22. — leri al Centro spaziale 

Kennedy c stata presentata la sonda spaziale 
amcriciina che il 3 novembre prossimo vcrra 
lanciata in orbita per una missione spaziale 
che le fara sfiorare i pianeti Venere e Mercurio. 
dei quali verranno riprcse immagini televisive. 

Intanto ieri i membri deH'equipaggio <t Ski-
lab 2s. dopo una conrerenza stampa dallo spa-
zio nella quale hanno affennato che l'uomo 
<r pntrebbe rimaiiere su quasi finu a tempo in-
dcteiininato». hanno compiuto una s passeggia-
ta spaziale * d ie e durata ben 2 ore e 42 minuli. 

Ne sono stati protagonisti Alan Bean e Owen 
Garriott. mentre il terzo ahtronauta Jack Lou-
hina rimaneva all'interno della navicella. La sor-
tila nello spazio e stata effettuata per rocuperare 
sei rolli di pellicola foto^rafica impressionata 
con immagini del sole, che erano stati montati 
nel telescopio che M trova airintemo dello « Ski-
lab », Gli astronauti rientrcranno sulla Terra 
tnartedi 25 settembre. 

Nella folo: gli astronauti dello Skylab 2 du
rante la conferenza stampa. 

Condannato 

il Viminale 

per un sindacalista 

picchiato 
PADOVA, 22 

II pretore di Padova ha con. 
dannato il ministero degli 
Intern!, in persona del mi-
nistro del tempo, a risarcire 
ad un sindacalista padovano, 
Raffaello Baldin, i danni su-
biti il 10 marzo 1971, quando 
fu brutalmente picchiato du
rante una violenta carica di 
polizia. 

I fatti si erano svolti il 
10 marzo 1971 quando, dopo 
una manifestazione, decine e 
decine di giovani antifasci
s t si erano assiepati di fron
te alia sede del MSI. fronteg-
giati da una cinquantina di 
picchiatori neri . In mezzo, la 
polizia. Un reparto della Ce-
lere. chiamato a rinforzo 
mentre stava rl tornando in ca-
serma da un altro servizio, 
aveva improvvisamente cari-
cato, senza i prescritti squil-
!i di tromba. i giovani de
mocratic!, fra i quali si tro-
vava anche il Baldin. 

Nuova conferma all'ipotesi del deragliamento doloso 

L'ATTENTATORE SCELSE CON CURA 
IL TRATT0 Dl LINEA DA SAB0TARE 
II luogo e vicino ad un passaggio a livello incusfodilo e ad alcuni viofloli adaiti per la fuga - Sisiemalo il binario 
(circa un chilomefro) divelfo dopo il deragliamento del « Milano-Ventimiglia» - Le indagini della magislralura 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22 

Grazie ad una squadra di 
una cinquantina di operai spe-
cializzati, che hanno lavorato 
ininterrot tamente da martedl 
sera, prat icamente dal momen
to del deragliamento del rapi-
do Milano-Ventimiglia, questa 
matt ina il t ra t to lungo circa 
un chilometro di binari divel-
ti. nei pressi di Locate Triul-
zi, e s ta to ripristinato. Un leg-
gero r i tardo nei prossimi gior-
ni sara riscontrabile sui treni 
in transito su questa linea — 
specialmente quelli pendolari 
— perche i convogli in pros-
simita di Locate Triulzi do-
vranno procedere a bassa ve-
locita. almeno fino a quando 
il te r reno su cui poggia il ma-
teriale rotabi!e non si sara de-
finitivamente assestato 

Le indagini dei carabinien 
del nucleo investigativo e del 
magistrato si sono intanto m-

dirizzate alia ricerca dell'offi-
cina dove e stato pazientemen-
te fabbricato il cuneo d'ac-
clalo responsablle del dera
gliamento del rapido. Non c'e 
dubbio che l'attrezzo e s ta to 
creato ad arte per il sabotag-
gio. Molti element! concorro-
no ad avvalorare ormai que
sta tesi. Pare certo che l'or-
ganizzatore dell 'at tentato ab-
bia lavorato sulla putrella 
per molto tempo e con uno 
scopo prec ise La fiamma os-
sidrica usata per « ritaglia-
r e » il cuneo da un blocco di 
acciaio non e peral tro di uso 
comune. La sua potenza e un 
elemento tenuto dagli investi-
gatori in alta considerazione. 
E' infatti finora Tunica trac-
cia che pu6 delimitare 11 rag-
gio delle indagini. Solo un'of-
ficina specializzata di soli to 5 
dotata di un tale arnese. 

Lunedl intanto i periti Ini- i 
zieranno gli accertamenti sul ' 

cuneo e sui binari. Utile e sta
ta anche la definitiva indivi-
duazione del punto d'impatto 
del carrello del Iocomotore 
con il bordo piu basso — nep-
pure un centimetre — del cu
neo. Le s tr iature lasciate dal
le ruote appaiono perfettamen-
te combacianti con quelle pre
senti sulla putrella. Perche 
proprio quel punto sarebbe 
s tato scelto dall'igrioto atten-
tatore e secondo gli inquiren-
ti facilmente spiegabile. Un 
passaggio a livello incustodito 
— quindi la certezza di non 
avere testimoni indesiderati — 
ed una s t rada che permet te 
senza eccessive difficolta di 
dileguarsi in qualslasi dire-
zione. 

I primi risultati delle inda
gini danno comunque la pos-
sibilita di restringere a due 
sole il campo delle ipotesi. 
Innanzitut to quella alio stato 
at tuale dell'inchiesta meno 

probabile. Un incosciente cio6 
avrebbe abbandonato la pu
trella sui binari. Come abbia-
mo cercato di spiegare la mec-
canica stessa del deragliamen
to tenederebbe ad escludere 
questa ipotesi. Ben piu forza 
ha invece assunto negli ulti-
mi giorni un'altra ipotesi per 
le sconcertanti coincidenze — 
troppe in verita — venute alia 
luce, durante i sopralluoghi 
degli investigatori e del tecni-
ci delle ferrovie dello sta
to. Dlviene sempre piu at ten-
diblle infatti la possibllita di 
un sabotaggio. L'interrogativo 
cul gli Inqulrenti sono chla-
mati a rispondere e se — co
me tut to tende a far suppor-
re — siamo di fronte ad una 

organizzazione fascista che ten-
ta di rilanciare quella strate-
gia della tensione responsabi-
le dal dicembre 1969 fino alia 

i strage di via FTatebenefratelli 
! di una sanguinosa catena di 
, attentat! . 

Le polemiche tra gli USA e la FAO sul mercato dei cereali 

A CHI GI0VA L'AUMENTO DEL GRANO 
Nel corso delta Conferenza 

dei principali paesi esporta-
tori di cereali, tenutasi a Ro
ma il 20 settembre scorso, 
pare che il direttore generate 
della FAO. Addeke Boerma, 
sia stato oggetlo di una se-
vera reprimenda da parte 
dell'amencano Bulz, ministro 
USA dcll'agncoltura. per I'tn 
gmstificato allarmismo diffu-
so con t suoi rapporti e con 
la convocazione delta confe
renza stessa. 

A nostro avviso il povero 
Boerma credeva di fare un 
lavore agli USA, almeno sul 
piano economico con le sue 
previsiom (circa 9 miliardi 
di tonnellale di deficit gra-
nario mondiale nel "73-'74t in 
quanto tali prevtsioni non 
avrebbero potuto che agevo-
lare il maggior produttore 
del mondo di cereali destinati 
all'espoTlazlone 

Non aveva capito che in 
ultima analisi I'aUarmlsmo, se 
i vero che valorizza le scorte 
di quel paese e del Canada, 
in primo luogo. crea tutta
via all'interno di tali paesi 
una psicosi per la quale si 
arrtva alia le3aurizzazione dei 
cereali, a fenomeni specula-
tivi che accelerano il proces-
so inflazionistico in atto, sot-
traendo alia disponibllila del 
governo tngenti quantitative 
di cereali. Tra Valtro danneg-

gia quella campagna che gli 
USA stanno conducendo per 
riacquistare credibilita. al loro 
ruolo dt guida del mondo. 

Proprio percib il discorso 
di Butz. cosi come viene ri-
portalo, cerca di ridare fidu-
cia nella capacita USA di af-
frontare e superare qualsiasi 
congtuntura mondiale, solo 
mettendo in moto una parte 
delle proprie riserve fin que
sto caso le terre sottratte alia 
coltivazione negli anni scor-
sit col sislema dei contributi 
slatali alia mancata produ-
zione. 

Ma 1'argomenlazione di 
Butz presenla alcuni punti 
deboli che debbono essere 
me<t<ii in luce, non perchi ri-
teniamo debbn essere dalo 
sostegno agli allarmismi, ma 
perche" una giusta conoscen-
za della situazione pub sug-
gerire Vadozione di mezzi e 
strumenti capaci di superare 
le indubbie difficolta 

Pur dando per scontata la 
forte ascesa della produzione 
cerealicola negli USA ed il 
suo attestarsi sulla ctfra re
cord dt 200 milioni di ton-
nellate, rimane il fatto che il 
ministro americano punta su 
due elementi fondamentali 
per la saldatura con il rac-
colto del 1914: Vulteriore re-
stringimento delle scorte ed 
un contenlmento della do-

\ manda mondiale in relazione 
agli aumenlati prezzi del 
grano. 

In sostanza Butz ritiene 
che in relazione all'aumento 
del prezzo dei cereali, e del 
grano in misura maggiore, si 
possa arrivare a coprire la 
domanda solviblle dt frumen-
to, e cioe quella dei paesi piu 
ricchi. 

Non inter essa a Butz la for
te diminuzione del consumo 
che si verificherebbe partico-
larmente nei paesi sottosvi-
luppati, ni il fatto che le po-
che scorte di grano avanzate 
dal T2-73 siano completamen-
te esaurite, con la prospelli-
va di una situazione in cui 
nessuna sicurezza ci sara per 
Vapprowtgionamento dei piii 
poveri, il cui alimenlo fonda-
mentale i, come & noto, il 
pane. 

Ora i chiaro perchi il Di-
partimento USA dell'agricol-
tura prende questa posizione. 

Gli Stati Uniti hanno do-
vuto, per sostenere la loro 
agricoltura, ed in primo luo
go i produttori di cereali, 
non solo spendere molti mi
liardi di dollari I'anno, ma 
accollarsi I'onere di costitui-
re enormi magazzini, anche 
questi a spese dello stato, per 
conservare gli enormi surplus 
dl cereali, che si accumula-
vano ogni anno. 

Ma questo della spesa sta-
tale era solo una parte degli 
oneri statunilensi. La giacen-
za di decine di milioni di ton-
nellate di grano nei low ma
gazzini, la necessitd di ven-
dere a qualsiasi prezzo per 
impedire un'insostenibile ere-
scita di queste giacenze, ha 
agito per molti anni come 
elemento depressivo del mer
cato mondiale dei cereali, ed 
ha porlato alia pratica lar-
gamente diffusa in moltissi-
mi paesi di sostituire le pro
prie basi foraggere, a volte 
insufficienti alio sviluppo del
la domanda di prodotti degli 
allevamenti, con i piu econo-
mici mangimi bilanciali, es-
senzialmente formali da ce
reali e fartne e pannelli dl 
semi oleosi di produzione 
nord-americana. 

Interessante & la dichiarata 
volonta americana di voter 
sviluppare le esportazioni di 
denote agricolo • alimentari, 
per equilibrare la propria bi-
lancia dei pagamenti. Questo 
fa giustizia del vari tecno-
crati nostrani, fautori della 
margtnalizzazione dell'agricol 
tura: la piu grande potenza 
industriale del mondo punta 
proprio sull'agricoltura per 
sanare i propri guai econo-
mico-monetari. 

Luigi Conta 

dl Franco Freda, sarebbe sta
to riconosciuto soltanto da 
uno degli aggrediti. Nei loro 
confrontl 1'accusa e di tentato 
omicidio. II giudice Sechl e 
il magistrato che ha ordinato 
la scarcerazione di Mario ' 
Pellegrini, il quinto protago-
nista, prima ancora dl un 
confronto e questa procedura 
e apparsa anche a diversi 
maglstrati piuttosto s t rana e 
slngolare. Non si capisce per
che il magistrato non abbia 
usato con il Pellegrini lo stes-
so metodo adoperato con i 
quat t ro avanguardisti . 

Pier Paolo Carmassl, il 
boss fascista dl Massa, scorn-
parso misteriosamente dopo 
le accuse dei missini che lo 
lndicavano come l'accoltella-
tore del giovane operaio co-
munista Franco Poletti, si e 
fatto vivo. Ha scritto una 
lettera a nome di Avanguar
dia nazionale ad alcuni in
dustrial! della Versilia con 
la quale chlama in causa il 
MSI quando afferma che « ne
gli stessi ambienti di destra e 
massiccla la presenza di 
quanti ci blandirono nella spe-
ranza di un nostro appoggio 
elettorale; gli stessi che oggi 
ci condannano e ci denigra-
no» . E* evidente che Carmas
sl si riferisce alia rozza ma 
novra dei missini. allorche, 
subito dopo la feroce aggres-
sione del Lido di Camaiore, 
indicarono il Piero Carmas-
si, come responsablle della 
spedizione punitiva, per sal-
vare Mario Pellegrini, uomo 
di partito, amico di Almiran-
te e Blrindelli. 

La lettera di Carmassi nel
la quale accusa polizia e ma-
gistratura di «perseguire» 
Avanguardia nazionale rlvela 
— se ancora ce ne fosse bi-
sogno — gli s tret t l legami 
del MSI con i picchiatori e 
bombardieri neri dell'organiz-
zazione di estrema destra che 
oggi cerca di gettare a ma 
re, attraverso l'organo uffi-
ciale del part i to. L'operazio-
ne sganciamento da parte dei 
missini del giovane boss di 
Avanguardia nazionale, indi-
cato come sospetto autore del 
tenta to omicidio del nostro 
compagno Poletti, inizio pri
ma ancora che la polizia ar-
restasse nella sua abitazio-
ne Mario Pellegrini e rin-
tracciasse sull 'autostrada Ge-
nova-Livorno la «500» con i 
quat t ro squadristi triestini. 

Perche questa manovra? La 
risposta e semplice: isolato 
dallo sdegno dell'opinione 
pubblica il MSI «scarican-
do» Piero Carmassi, il capo-
manipolo di massa, oltre a 
salvare uno dei suoi camerati 
piu in vista della Versilia. 
tenta di darsi una veste le-
galitaria. Insomma. il MSI 
disconosce i suoi gregari. Lo 
fa di colpo, come avvenne a 
Milano. con Tassassinio dello 
agente Marino, mollando que
s ta propaggine di sistematici 
picchiatori e di saltuari omi-
cidi al suo destino. Ma Pie
ro Carmassi ribalta le ac
cuse: «Pr ima ci blandite e 
poi ci scaricate quando ci 
troviamo nei pasticci». Que
sto il senso della lettera con 
la quale Carmassi bussa an
che a cassa: aAbbiamo bi-
sogno di te came rata! Ab-
biamo bisogno dell 'aiuto che 
puoi e devi dare alia nostra 
bat tagl ia». Ci6 significa che 
il giovane capomanipolo si 
trova nei guai; molto proba-
bilmente qualche porta arnica 
si e chiusa e Carmassi chlu-
de la sua let tera con il gri-
do «boia chi mol la!». fa-
cendo intendere cosi che se 
dovesse finire nelle mani del-
la polizia o capitargli qual-
cosa e pronto a vuotare il 
sacco. 

E Carmassi di cose ne deve 
sapere parecchie se egli — 
come dimostra la lettera che 
reca la sua firma — e il 
capo di Avanguardia nazio 
nale. Nonostante nmmedia -
to arresto degli aggressori del 
nostro compagno Poletti. la 
inchiesta sulla centrale ever-
siva del Lido di Camaiore 
non ha compiuto molti passi 
in avanti. Ad esempio. an
cora non e stata fatta lu
ce sui legami tra il tenuta-
rio del bar-covo e gli squa
dristi chiamati da Trieste ne 
suH'attivita svolta dal pro-
prietario di una palestra di 
kara te dove erano soliti riu-
nlrsl i picchiatori neri e che 
improvvisamente e s ta ta chiu
sa. Molti dei personaggi del 
fascismo versiliese sono 
scomparsl in fret ta e furia 
e la polizia non si e data 
molto da fare per rintrac-
ciarli. 

Sono anni che la Versilia 
e al centro di una serie di 
gravi provocazioni: attenta-
ti alia caserma del carabi-
nieri del Forte dei Marmi. 
bombe contro locali pubblici. 
pes ta ggi. accoltellamenti. ag-
gres3ioni. Di azioni di questo 
genere 1'estrema destra ne 
compie dal 1969. Tralascia-
mo il caso Lavorini. angoscio-
so enigma giudiziario insoluto 
da troppo tempo. Ma gli at-
tentat i . in Versilia. le esplo 
sioni a Lido di Camaiore, 
cinicamente organizzate co
me manovra provocatoria per 
addossame la colpa ai co 
siddetti extra parlamentari di 
sinistra, o come tentativl di 
suscitare una paura favorevo 
1c a una svolta au tori t a r ia. 
E" la «s t ra teg ia della ten
sione » metodicamente perse-
guita da anni, sinora fallita 
per l'ampiezza del movimento 
unitarlo antifascista ma non 
affrontata con il rlgore che 
sarebbe s ta to necessario dal
la polizia e dal la maglstra-
tu ra per individuare esecuto-
ri, complici e mandant l . 

Giorgio Sgherri 

Lettere 
all' Unita: 

Tutto il nostro 
sostegno alia 
causa del 
popolo cileno 
Cara Unita, 

not emigratl democratici e 
antifasclstl abbiamo appreso 
con costernazlone la notizia 
del colpo di Stato mllitare in 
Cile, avvenuto per colpa del
la parte plu reazlonaria della 
DC e con I'appogglo degli 
Stati Uniti. Vogliamo esprl-
mere il nostro sdegno nei 
confrontl di coloro che han
no bruciato la democrazia e 
la liberta del popolo cileno. 
che continuano a uccidere e 
a perseguitare i nostri com
pagni del Cile e degli altri 
Paesi latino-americanl, che 
sono responsablli della mor-
te del Presidente Salvador 
Allende. l'uomo in cui nutri-
vano fiducia i lavoratori ci-
leni e tutti gli uomini aman-
ti delta liberta e del progres-
so sociale. Noi emlgrati espri-
mlamo tutta la nostra soli-
darieta al combattenti del Ci
le, augurando ad essi di riu-
scire a sconfiggere le forze 
della dittatura e della rea-
zione. 

GIOVANNI CERBINO 
(Colonia - RFT) 

Compagno direttore. 
sono un giovane compagno, 

attualmente sotto le armi qui 
in E.nilia. Nella nostra caser
ma si e parlato molto dei 
drammatici avvenimenti in Ci
le e posso dire che la quasi 
totalita dei militari di leva 
condanna severamente il «gol-
pe» fascista. Sia pure di na-
scosto, ho potuto leggere quo-
tidianamente l'Unita e deto 
dire che mi ha colpito favo-
revolmente I'appello rivolto ai 
militari dalla Federazione bo-
lognese. E' vero, deve essere 
di grande ammonimento la le-
zione del Cile dove i dirigen-
ti delle forze armate hanno 
portato avanti un colpo di 
Stato per conto delle forze 
reazionarie di quel Paese e 
degli USA. Proprio per evi
tare che anche in Italia pos
sano prendere il predominio 
certi fascisti come Birindelli, 
bisogna fare tutto il possibi-
le perche le nostre forze ar~ 
mate rispecchino fedelmente 
la Costituzione e siano effet-
tivamente al servizio del Pae
se e mat, in nessuna accasio-
ne. si prestino a diventare 
strumento di chi vorrebbe li
quidate la liberta e la demo
crazia. 

LETTERA FIRMATA 
(Bologna) 

Caro direttore, 
sono un veccchio compa

gno antifascista, ho passato 
la settantina e vorrei avere 
tante energie per poter com-
battere quella banda di uffi-
ciali reazionari e fascisti che 
hanno vigliaccamente colpito 
la nobile Repubblica cilcna. 
Ma le mie forze son limita-
fe. e Vunica cosa che posso 
fare in questa situazione e 
di mandare 10 mila lire al 
giornale: in questo momento 
e infatti necessario anche un 
contributo finanziaro per aiu-
tare i compagni cileni che si 
battono per il loro Paese. 

GUGLIELMO PERER 
(Castellammare di Stabia) 

Cara Unita, 
6 veramentc vergognoso il 

discorso pronunclato dal si-
gnor Saragat in morte di un 
martire, un martire vero. il 
compagno socialista Salvador 
Allende. E' stato un discorso 
tanto «sereno e democrats 
co i) da riscuotere il plauso 
del Roma, il fogliaccio fasci
sta di Napoli, che lo ha de-
finito addirittura a nobile in-
tervento», accomunandolo in 
tale plauso con quelli di al
tri due noti e degni rappre-
sentcnti delle forze piu retri-
ve che inquinano la scena po
litica del nostro Paese: it li
berate Bignardi e il missino 
Almirante. Veraogna per ta
le iniqua comunanza di idee 
di fronte ad un si efferato de-
litto. Dov'c finito, Giuseppe 
Saragat, il tuo passato di com-
battente della Resistema? For-
se la lua mente e stanca di 
combattere e, soprattutto, di 
capire. 

MASSIMO MARINELLI 
(Napoli) 

Cara Unita, 
e sloria assai vecchia e gia 

illustrata da Lenin in Stato e 
rivoluzione che la borghesia 
di ogni tempo e luogo ha 
sempre cercato. nei confronti 
dei dirigenti delle classi op-
presse in lotta per la pro
pria liberaziane, di trasfor-
marli. dopo morti. « in ico-
ne inoffensive, di cingere di 
una certa aureola di gloria il 
loro nome a " consolazione " 
e a misiificazione delle clas
si oppresse, mentre si svuo-
ta del contenuto 7a loro dot
trina rivoluzionaria, se ne 
smussa la punta, la si avvi-
lisce ». 

Ecco. dunque. alcuni orga-
ni d'informazione italiani (non 
esclusa la RAI-TV) presentar-
ci Allende (e prima di lui 
presentarono similmente il 
<r Che ») come utopista ingua-
ribile. romantico soqnatore di 
un mondo finalmente umaniz-
zato. generoso idealista fino 
all'estrcma e tragica fine. Que
sti tentativi tanto piu mistifi-
catori quanto piu rifuggono 
dalla truculenza e dalla be-
stialita dei fogli fascisti. c. 
al tempo stesso. tanto piu 
sfrontati quanto piu vorrebbe-
ro dar lezione di realismo po
litico al marxismo. sono da 
combattere e da condannare 
con forza. 

La via del compagni cileni 
al socialismo aderisce perfet-
tamente alia realta storica di 
quel Paese. come dimostra 
tutta una serie di fattl e co
me testlmonia, per ultima. 
Veroica reslstenza del popolo 
cileno contro la barbarie rea-
zionaria e fascista. Unire le 
grandi masse popolari nella 
difficile opera della trasfor-
mazione del mondo: ecco la 
validith storica dell' insegna-

mento cileno, il realismo di 
una strategia che, camblato 
cib che va camblato, e anche 
la nostra. Salvador Allende 
non sara relegato nel limbo 
delle «fcone inoffensive»; il 
martirio del « compagno pre
sidente » e .una grossa pietra 
scagliata contro il nemico! 

SERGIO SBROLLINI 
(Latiano - Brindisi) 

Non temiamo con-
fronti con altri 
sistcmi e ideologic* 
Carl compagni, 

il compagno Giancarlo Pa, 
le da Cagliari («Lettere al-
/'Unita » dell'll settembre), de-
plora la «pericolosa abitu-
dine» dei compagni soviet^ 
ci di impedire I'accesso dei 
giornalisti occidentali nellt 
loro aide giudiziarie. E va be. 
ne, e opimone, e come tale va 
rispettata. Perb, io dico una 
cosa. Quella dei sovietici sa. 
ra anche un'abitudine perico-
losa o perniciosa, non discu
ta, ma a che servirebbe da
re libera ingresso ai corrispon* 
denti stranieri proprio non 
capisco. Forse si potrebbt 
sperare in un minima di ob-
biettivita da parte di questi 
signori? Ho forti dubbi in 
proposito. 

Condivido senz'altro nella 
sostanza la posizione del no-
stro partito in materia dl IL 
berta politica, di libera cir-
colazione di idee diverse an
che e soprattutto in una so. 
cieta nuova. II marxismo pud 
vincere attraverso il dibatti-
to, non teme i confronti con 
altre ideologiet sistemi o po-
sizioni. Anzi, e giusto che vi 
siano questi continui raffron-
ti. Quello che non convince 
a proposito dei dissidenti in 
URSS, e la bassa strumento-
lizzazione che ne viene fatta 
con lo scopo di denigrare il 
socialismo e il primo Paese 
in cui si e configurato, A tal 
proposito, credo che noi dob-
biamo fare chiarezza in me-
rito, senza mettere in forsa 
il nostro fermo convincimen-
to sulla liberta e la democra
zia, ma anche senza cedere 
nulla all'avversario, anzi pro
prio in nome di quei principi. 

PASQUALINO SPERANZA 
(Salerno) 

Ci troviamo sem
pre contro anche 
le « antidonne » 
Alia redazione dell'XJnita. 

Ahime, molto giustamente 
un'inchiesta svolta dal setti-
manale Noi donne si intito-
lava « L'antidonna ». Si, per
che nella nostra lotta. lunga 
e difficile, per Vemancipazio-
ne e la democrazia. non com-
battiamo solo contro le strut-
ture del capitalisnio. non 
combattiamo solo contw le 
sovrastrutture dei pregiudizi 
maschili (anche dei compa
gni), ma ci troviamo anche 
sempre contro le «antidon
ne », quelle che si pasciona 
di pregiudizi antifemminili. 
che sono sempre pronte a so
stenere e a reclamare la di-
scriminazione contro il mon
do femminile. 

Una madre ha il figlio di-
plomato e disoccupato? Con 
chi se la prende la madre 
del disoccupato? Anche — 
bonta sua — col governo. ma 
principalmente con le donne 
che lavorano, le quali 1) por-
tano via il lavoro agli uomi
ni, 2) possono accedere a 
qualunque carica, 3) non si 
accontentano di lavori fem-
minili, come le ferroviere, le 
quali esigono pure i servizi 
igienici separati. 

Trovo sconsotante che ven-
gano mandate aH'Unita lette
re come quella pubblicata I'll 
settembre. A trent'anni dalla 
fine del fascismo (che aveva 
cacciato le donne dai pubbli
ci uffici, escludendole da 
ogni incarico importante e 
confinandole nei «lavori fem-
minilin), essere ancora alle 
prese con i pregiudizi e le 
ideologie dominanti nel ven-
tennio non e allegro. Mentre 
grandi masse femminili si 
battono per la conquista di 
un ruolo nuovo nella socie-
ta, sul nostro cammino, a 
tutti gli altri ostacoli. si ag-
giungono punlualmente gli 
strali delle « antidonne ». pa-
ladine della discriminazione 
e nemiche dell'emancipazio-
ne della donna. 

EMANUELA GATTI 
(Milano) 

Un dibattito 
aperto 
tra i lettori 
Caro direttore, 

ho partecioato al dibattito 
con Napolitano. Guttuso e Vo-
lont€ svoltosi durante il Fcsfr 
vol nazionale deHUnita. E' 
stata una iniziativa verameiy 
te interessante, perche ha da-
to a tutti gli intervenuti la po*. 
sibilita di esporre le propri* 
idee. Bisognerebbe continuart 
su questa strada anche quan
do non c'e il festival; e un 
dibattito aperto al pubblico 
per tutto i'anno si potrebb* 
svolgere proprio sul nostro 
giornale. 

La rubrlca « Lettere aJ/TTni-
ta a potrebbe ad esempio svol' 
gere questa funzione. Ta
le rubrica e per la maggior 
parte occupata da lettere di 
denuncia per soprusi vari. da 
proteste per la repression* 
nelle fabbriche e nelle scuole, 
dalle sacrosante lamentcle dei 
pensionati: lettere che tratta-
no problemi importanti, popo
lari. ma che m genere non 
abbisognano di una risposta, 
e piu che provocare la parte-
cipazione critica del leltore. 
ne sollecitano soltanto I'indi-
gnazione. Accanto a queste 
lettere ne potrebbero percib 
essere pubblicate altre dt ca-
raltere critico, specialmente 
sui problemi del partito; let
tere che :ieccssitano dt una 
risposta oppure aprano una 
discussione, il giornale sareb
be piii apcio ai suoi sosteni-
tori, si realizzcrebbe un avvi-
cinamevio dei giovani compa-
ani. 

TARCISIO BONAITA 
(Milano) ' 
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