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Scompare 
/a differenza 
tra chi arriva 
e chi parte 

V < >< 

4 / «Paradiso dellavoro» 
e ormai venuto I off anno 
Dagli 84 mila immigrati del '61 (partenze 24 mila) ai 

60 mila del '63 (partenze oltre 42 mila) 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 18 

Un anno fa il presidente dell'Unione industriale torinese rila-

Iscl ay a una dichiarazione ai giorn alisti: « Le fabbriche delta citta 
hanno bisogno di trentamila ed anehe piu immigrati all'anno ». 

lonostante che il « treno del sole » scaricasse ogni giorno 
alia stazione di Porta Nuova parecchie decine di freschi aspiranti torinesi, c'era 
"bisogno di jar pubblicita a questo stato di necessitd. Alcune grandi Industrie, 
la <* Lancia», per esempio, non stavano con le mani in mano ad aspettare la 
rnanna che veniva dal Mezzogiorno. Andavano a cercarla direttamente al-
vorigine, la reclutavano e 
la portavano cot pullman 

fa Torino. Gli uomini di 
ijtnteri paesi della Calabria 

delle Puglie vennero in 
luesto modo trasferiti dalle 
wvere campagne del Sud al

le catene di montaggio per 
jli automezzi. La « Fiat > non 
iveva, invece, bisogno di or-
janizzare traduzioni di mas-
ta: pescava manodopera a 
riene mani dove poteva; ma 
toprattutto nelle piccole e 

ledie Industrie collegate. La 
Fiat > agiva come una po-

lente calamita. 
Fortissimo era il ricambio 

lella manodopera. Essendo 
facile trovare un'occupazione, 
'immigrato puntava sempre 
ll meglio: incominciava nel-
tedilizia (anche perchi gli 
^arantiva subito, insieme al 
ivoro, un posto letto in una 

^aracca) e via via cercava 
[i dare la scalata al magico 
tigante dell''automobile. In 
ucune fabbriche il ricambio 
lella manodopera arrivava 
| d ' interessare addirittura il 
sssanla per cento dell'inte-

maestranza. Anche il piu 
novveduto degli immigrati 

Ion ci metteva molto a siste-
larsi. Era stato calcolato che 

ion impiegava piu di sei gior-
\i (nel peggiore dei casi) per 
rovarsi un lavoro. Nonostan-

le obiettive difficolti d'in-
idiamento, il 76 per cento 
n meridionali si diceva co-
lunque soddisfatto di essere 

venuto a vivere a Torino. E 
cosi la popolazione della cit
ta. aumentava in died anni 
(dal 1951 al 1961) del 43 per 
cento. 

Ora, addio paradiso del la
voro. La musica e cambiata 
e di parecchto. C'e stato un 
tracollo del flusso ed un au-
mento considerevolissimo del 
riflusso: il < treno del sole > 
marcia all'indietro. II tracol
lo & avvenuto negli ultimissi-
mi mesi; ma gia da tempo si 
avvertiva che qualcosa stava 
cambiando. 

Un po di cifre. Nel 1961 
arrivarono in citta. 84.426 im
migrati e se ne andarono 
24.610, con un saldo attivo di 
quasi sessantamila lavoratori. 
Nel 1962 arrivarono 79.742 
immigrati e se ne ripartirono 
38.643, con un saldo attivo di 
oltre 41 mila unita. L'anno 
scorso si e avuto il primo gra
ve colpo: sono arrivati 59.952 
immigrati e se ne sono anda 
ti 42.032, con un saldo attivo 
di sole 17.920 unita. Non e 
ancora, comunque, il tracollo. 
Si giunge ai primi mesi del 
1964 e si registrano le piu 
basse cifre dVarrivi degli ultt-
mi anni le piu alte cifre di 
partenze: gennaio 4.328 arri-
vi di immigrati e 3.605 par
tenze (saldo attivo di 723 
unita); febbraio: 3.952 amvi 
e 3 34R partenze (saldo attivo 
di 606); marzo: 4.016 arrivi 
e 3.327 partenze (saldo atti-

'arlando a dirigenti CISL 

fro/a VI riesuma 
il corporativism** 
di papa Pacelli 

« La mia simpatia e il mio au-
gurio alia Spagna cattolica » 

faolo VI ha ricevuto ieri, fra 
altri, un gruppo di rappre-

atanti della CISL di Milano 
rescnti il sottosegretario al 
roro Calvi, il segretario ge-

le aggiunto della CISL ser. 
Ippo, i segretari general! dcl-
i CISL milanese onn. Vittori-
Colombo e Pier Virgilio Or-
l i) . 

convenuti. il papa ha ri-
Ito un discorso molto signi-
ltivo, richiamandosi - alle 

fge e realistiche indicazwm 
il nostro predecessor* Pio 
ebbe a dare dell'atticitd sin-

tale-. . . -
tiovera ricordare, con Paolo 

le parole di papa Pacelli, 
enunciate Til marzo del '45: 

di sopra della distinzione 
datori e prestatori di la-

ro, sappiano gli uomini ve-
re e riconoscere quella piu 

unita, la quale lega tra 
to tutti quelli che collabo-
10 alia produzione. Che quc-
i solidartcia si eatenda ad ogni 
ib della pTOdmione. che di-
iga il fondamento di un mi-
>r ordine economico. di una 
%a e giusta autonomic, ed 
ra alle classi lavoratrici il 
imlno per acquisiare onesta-

tnte la loro parte di respon-
iilita (sic!) nella condotta 
ll'economia nazionale! -. 
tn questa visione corporativa 

rapporti di classe - l e diui-

sioni e le ant it est — ha ribadito 
ancora Paolo VI. citando sem
pre il suo prediletto predeces-
sore (Pio XIL appunto, che 
pgli tende a rivalutare in ogni 
occasione, obiettivamente con-
trapponcndolo a Giovanni 
XXIII) — non possono por-
tare risultati posittvi, ne per t 
lavoratori, ne per i datori di 
lacoro ». 

La teoria. tipica del cattoli-
"esimo sociaie delle ongini (ma 
superata nei fatti dalle stesse 
correnti piu moderne del movi-
mento cattolico), della -colla-
borazione delle classi- viene 
cosl esplicitamente ed aggres-
sivamente riaffermata oggi dal
la suprema autorita della Chie-
sa, nel quadro dell'opera ai 
- restaurazione - attualmente in 
pieno sviluppo dopo la parentc-
si giovannea. 

Sempre ieri, Paolo VI ha ri
cevuto in speciale udienza an
che la Scuola di assistenza so
ciaie di Leon (Spagna). guida-
ta dal fondatore dell'Istituto 
cardinal Ruffini. noto esponente 
dcll'ala tradizionalista e conser-
vatrice dell'episcopato italiano 
e verso il quale il papa ha 
avuto parole estremamente lu-
singhiere. In questa occasion^ 
11 pontefice ha espresso • la sua 
simpatia e il suo augurlo alia 
Spagna cattolica*: 

vo di 689). Tanto per fare 
un confronto sard bene ri
cordare che nel gennaio del-
I'anno scorso s'era avuto un 
saldo attivo di 2199 persone, 
nel gennaio del 1962 un saldo 
attivo di 3.287 persone e nel 
gennaio del 1961 addirittura 
un saldo attivo di 5.015 immi
grati. 

Per la prima volta dopo 
parecchi anni, Vincremento 
maggiore della popolazione 
torinese e stato dato nel mese 
scorso dal < movimento > na-
turale e non gia dall'immigra-
zione: Veccedenza dei nati sui 
morti e stata di 779 unita; 
quella degli immigrati sugli 
emigrati di 689 unita. 

Cosa ha fatto mutare cosl 
radicalmente il volto dell'im-
migrazione? Come mai si k 
venficata questa brusca svol-
ta? Dove se ne vanno coloro 
che adesso < emigrano * da 
Torino? Gli esperti dicono di 
avere previsto quello che in 
termini tecnici si chiama 
€ effetto di ritorno». Ogni 
emigrazione porta con s& un 
< effetto di ritorno >. Ma in 
questo caso Veffetto ha su-
perato ogni previsione. Evi-
dentemente sono intervenute 
cause nuove, spesso inquie-
tanti, che hanno determinato 
una continua diminuzione 
del flusso emigratorio ed un 
continuo aumento del riflus
so. Una di qucste cause 
e il decentramento delle In
dustrie. 

Molte fabbriche si sono 
spostate dalla cittd ai centrt 
della cosiddetta < cintura tn-
dustrtale >, che comprende 
ventitre comuni attorno a To
rino, provocando anche il tra-
sferimento dei lavoratori di-
pendenti. Un'altra causa i la 
saturazione degli alloggi. In 
cittd ogni buco e abitato e 
sempre pifi problematico di-
veniva Vinsediamento dei 
nuovi arrivati. Cite vale tro
vare lavoro se poi non si rie-
sce a sistemare la famiglia 
neppure in un solaio o in uno 
scantinato? 

Ma la causa piu grave sta 
diventando quella, politico e 
congiunturale nello stesso 
tempo, che ha provocato non 
soltanto le clamorose ridu-
zioni dell'orario di lavoro alia 
€ Fiat » e altrove, ma addi
rittura quattromila licenzia-
menti. Si calcola che fra i 
liccnziamenti, le riduziont 
dell'orario di lavoro (nell'in-
tera provincia sono stati col-
ptti 65 mila lavoratori) e le 
mancate assunzioni dell'edih-
zia (nell'attuale stagione il 
numero degli edili impiegati 
si e ridotto di almeno il 10 
per cento), vengano corrispo-
sti circa due miliardi di lire 
in meno di salari ogni mese. 

Gli immigrati, ancora una 
volta. sono fra i primi a 
paaare anche le conseguen-
ze di questa situazione. Ades
so debbono fare la coda da-
ranti at cancelli dei cantiert 
per cercare di trovarsi una 
occupazione. Coloro che an
cora arrivano si portano, co
me quellt che li hanno pre-
cedutt nei tempi piu facili. gli 
enormi valigioni pieni di pa
ne e dt cacio. Cosi possono 
resistere. Ma alia Camera del 
Lavoro capitano ormai ogni 
giorno parecchi lavoratori 
che, esaurite le scorte, non 
dispongono neppure piu dei 
mezzi per poter tornare al 
propria paese. Ho provatn a 
chiedere in queste giornate 
neglt efficienti uffici statistt-
che quale fosse ora il tempo 
imptegato dai nuovi immi
grati per trovarsi un lavoro. 
Non mi i stato risposto. Nes-\ 
suno ha ancora fatto il caZ-
colo. • I 

NEW YORK — Trattata con tutte le attenzioni possibili, la « P i e t a » di Michelangiolo viene sistemata nel 
padiglione vaticano della Fiera mondiale di New York. Dopo 11 lungo viaggio — conclusosl, a differenza 
di altri capolavori d'arte giuntl da altri paesi, felicemente — la prezlosa opera d'arte & cosl riapparsa 
alia vista dei suoi ammiratori e gli americani potranno adesso godersela per un palo d'anni. Uscita dalla 
cassa, comunque, la «P ie ta» sara protetta da una lastra di cristallo a prova di proiettile. Finora, infatrL 
tutto e andato bene: ma le precauzioni non sono mai troppe. Nella telefoto ANSA-* 1'Unita >: tecnici ed 
operai mentre sibtemano il capolavoro nello stand vaticano. 

Controistruttoria sull'assassinio del giovane student* 

I carabinieri rimisero al ministro 
un rapporto sulla morte di Ardizzone 
Sembra probabile che esso confermasse la responsabilita della polizia — II medico smentisce: « Non ho mai detto 

che Ardizzone fosse stato calpestato » — Le testimonianze di un franviere e di un vigile 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 18. 

Un rapporto, definito «segretissimo», fu inviato dai carabinieri al ministro degli 
intern), on. Taviani, pochi giorni dopo I'assasslnio dello studente Giovanni Ardizzone. II 
documento, di cut non si ritrova traccia negli atti istruttori, parti dalla Tenenza Duomo 
e giunse regolarmente al Viminale. II suo contenuto, che non e mai stato reso noto, rias-
sumeva i risultati dell'inchiesta dell'Arma sui tragic! fatti accaduti in via Mengoni il 27 
ottobre '62 e — secondo quanto e trapelato — della morte del giovane antifascists dava 
una versione non molto dissimile da quella espressa a suo tempo, all'on. Lajolo e al 
sen. Scottl, dall'ispettore generate di PS Musco: Ardizzone, cioe, era stato travolto da una 
camionetta della polizia, durante la bestiale carica; una camionetta, se non identificata, 
almeno idertificabile. 

La nuova rivelazione va ad agglungersl a quelle che abbiamo pubblicato nel giorni 
scorsi, dopo I'incredibile conclusione dell'istruttoria sui delitto, e alle testimonianze, gra-
vissime, che riportiamo oggi in questa pagina. Essa aggiunge nuovi preoccupanfr 
interrogate sulla vicenda giudiziaria seguita ai sanguinosi episodi milanesi di due anni 
or sono. Che fine ha fatto il rapporto del carabinieri? II ministro Taviani ne ha presa 
visione? Se si, perche non ne ha reso edotto il Parlamento? Se no, come e potuto acca-
dere? E ancora. Perche I'importantissimo documento non e giunto nelle mani del magi
strate? O vi e giunto e non e stato preso in considerazione? 

A queste domande, una risposta ai Impone, di fronte ai dubbl dell'oplnione pubblica 
e all'interrogazione che i parlamentarl milanesi, facendosi interpret! di questi dubbi, 
hanno presentato al vicepresidente del Consigllo Nenni, e al ministro degli Intern! Taviani. 

Aldo Giassi, 39 anni, dipen-
dente dell'ATM e abitante 
con la moglie Carla Fiorini 
in via Palmanova 187, e un 
altro che vide uccidere Gio
vanni Ardizzone. La sua te-
stimonianza e tra le piu 
drammatiche e accusatrici. 
€ La camionetta che schiaccio 
lo studente — ci dira nel cor-
so dell'intervista — punto 
deliberatamente sui gruppo 
di giovani che camminavano 
coi cartelli sui marciapiede 
di via Mengoni. Forse, i poli-
ziotti volevano soltanto spa-
ventarli, terrorizzarli, farli 
scappare. Ma la manovra, se 
quella era Fintenzione dei 
celerini, fu di una tale vio-
lenza d i e la jeep non si arre-
std piu. Balzd sui povero ra-
gazzo e lo colpi all'altezza 
del ventre >. 

Sono passati 17 mesi e 
qualche giorno da quella sera 
ternbile, eppure, Aldo Gias-
si, ripensando a quei momen-
ti, prova ancora un profondo 
sgomento, e si indigna. « Uc
cidere cosi un ragazzo pieno 
di vita! >. Anche allora lo 
avevamo avvicinato, e del-
1'accaduto ci aveva fatto un 
racconto obiettivo - e circo-
stanziato. Ripete le stesse co
se, sempre in quei giorni, alia 
polizia che lo convoco una 
prima volta in questura in-
torno al 3 novembre, e una 
seconda volta sette giorni do
po Va detto subito che le sue 
dichiarazioni furono prese a 
verbale dallo stesso dingente, 
la squadra politica, dott. Pro-
venza. Ma il Giassi non fu 
mai interrogato dal giudice 

Le sue parole sono le stesse 
di quel lontano ottobre 1962 
c Ero andato anch'io al comi-
zio di Novella — racconta — 
quando tutta quella grande 
folia comincid a sciogliersi, 
mi sono incamminato con al
tri amici verso il Duomo >. 

II gruppetto di cui faceva 
parte il Giassi giunse in via 
Mengoni, quasi aU'incrocio 
con via Tommaso Grossi, po
chi minuti dopo. < Qui — ri-
corda il testimone — vi era 
un gruppo di giovani studen-
ti con cartelli. Anche loro 
gridavano " pace ", " via tut
te le basi militari di missili". 
Manifestavano, > - lo ricordo 
bene, senza neppure agitarsi. 
Ma aU'improvviso e accaduto 
il finimondo Ho sentito dap-
prima la gente alle mie spal-
le gridare, poi l'ho vista 
scomporsi, fuggire. Dietro di 
loro 1'urlo delle sirene. Mi 
voltai, mentre anch'io accele-
ravo il passo», 

E* a questo punto che Aldo 
mt #*»—.-»^J jGiasai diviene un teste df ec-

. rwro wampitl *ceiion»le importanza. Tutto 1 

cid che accade da quel mo
menta sotto i suoi occhi, pur 
non durando che lo spazio di 
una quarantina di secondi, e 
rimasto impresso nella sua 
memoria come in un negati-
vo fotografico: nittdo nella 
sua tragica sequenza. Dice: 
< Le camionette irruppero af-
fiancate, su due file, sfioran-
do l'orlo dei marciapiedi, ad 
una velocita impressionante. 
Mi piombarono alle spalle 
prima che avessi il tempo di 
trovare un qualsiasi scampo. 
Una mi sfioro appena, ma 
perdetti Tequilibrio e ricor
do che non caddi perche mi 
appoggiai alia schiena di al-
tre persone che fuggivano >. 

< Adesso mi avevano sor-
passato. Non so se fosse quel
la che mi aveva toccato o 
un'altra: sali, dopo aver ster-
zato, sui marciapiede. Non lo 
fece, ne sono sicuro, per evi-
tare nessuno. Al fischio delle 
sirene la gente faceva il vuo-
to davanti alle jeeps scatena-
te, correndo verso i marcia
piedi, gli sbocchi di altre vie 
o verso la galleria. Vidi il 
"muso" della camionetta 
puntare sui giovani che si 
sbandarono. Fu un attimo. 
Un ragazzo, che poi seppi es
sere l'Ardizzone. fu travolto. 
Colpito al ventre, il poveret-
to cadde sotto le ruote ante-
riori del mezzo che, anziche 
arrestarsi, ha continuato la 
marcia, trascinandolo per al-
cum metn ». 

Successivamente il Giassi 
si uni al giornalista Pestaloz-
za e ad altri per un sopralluo-
go in via Mengoni. Ripete a 
chi lo interrogava quello che 
ha raccontato a noi. Fu invi-
tato in questura, vi ando. for-
ni gli estremi per un verbale 
di una cartella dattiloscritta e 
!o firmo. Convocato una se
conda volta e nchiesto se si 
riconosceva in una fotografia 
in cui appariva insieme ad 
una quindicina di persone 
nelKatto di indicare una bici-
cletta contorta in mezzo alia 
strada disse che era proprio 
lui, e in quell'occasione affer-
md di esserr pronto a colla-
borare per la ricostruzione 
dell'accaduto. Ma non venne 
mai piu « disturbato >. 

II vigile Filippo Lo Faro, 
della zona Duomo, era in ser-
vizio, alle 17 del 27 ottobre 
1962, aU'incrocio di via Men
goni angolo via Tommaso 
Grossi. La folia, spaventaia 
dall'urlo delle sirene della 
polizia, correva da tutte le 
parti. Qualcuno, tuttavia, non 
si rendeva conto del pericolo 
che le jeeps creavano nelle 
vie colme di gente, Cosl do-
vette soprattutto adoperarsi 

per spingere donne, uomini, 
ragazzi sui marciapiedi, in 
luogo che riteneva sicuro. 
Per questo egli, a due passl 
dal giovane Ardizzone, non 
vide l'attimo in cui fu col
pito. 

«Un gruppo di donne — 
ci ha raccontato — voleva a 
tutti i costi attraversare la 
strada, portarsi sui marcia
piede opposto. Dovetti fati-
care non poco per trattenerle. 
In quel momenta i caroselli 
si susseguivano. Quando mi 
voltai vidi il giovane a terra. 
Poco lontano da lui un altro 
uomo piu anziano era ferito. 
Da quel momenta non mi 
preocCupai d'altro che di soc-
correrli >. 

Una «1100», nuovissima, 
al volante era un insegnante 
di scuola, apparve dalla di-
rezione di via Silvio Pellico. 
II Lo Faro invito 1'automobi-
Iista a fermarsi. «Yi sono dej 
feriti. Dovremmo portarli in 
ospedale > disse. L'uomo al 
volante non disse nulla. Fer-
mo la macchina, scese, apri le 
portiere, c Caricammo prima 
l'Ardizzone — rammenta il 
vigile — era privo di cono-
scenza. e non si riprese nep
pure durante il tragitto al-
I'ospedale Fatebenefratelli 
L'altro invece, che seppi poi 
essere un muratore, si lamen-
tava. Aveva il vestito intnso 
di sangue. e perdeva sangue 
dal viso e dalla bocca. Lo 
pregai di non sputare nell'm-
terno dell'auto perche avreb-
be sporcato l sedili nuovissi-
mi. Intanto, gridavo all'auti-
sta dove doveva dingers], 
svoltare. Passammo in vie a 
senso vietato, superammo 
tram alia sinistra. II caso lo 
richiedeva >. 

II vigile urbano Giuseppe 
Lo Faro fece dell'accaduto 
un rapporto al proprio co-
mando. Fu interrogato dal 
magistrato durante il famoso 
sopralluogo in via Mengoni, 
cui parteciparono anche lo 
studente Piergiorgio Zurleni, 
abitante in via Bronzetti 37. 
che assistette alia tragica fine 
di Ardizzone, il giornalista e 
critico musicale Pestalozza e 
altri. Ma non fu sentito 
in alcuna istruttona. « Sono 
rimasto anch'io stupito — ci 
ha detto — che la cosa sia 
finita cosi! >. 

Per quanto riguarda Pier
giorgio Zurleni, anch'egli 
non fu piu interrogato dopo 
la ricostruzione dell'episodio 
in Via Mengoni, ricostruzio
ne che, come sappiamo, fu 
fatta qualche giorno dopo 
la tragica morte del nostro 
compagno. i 

All'ospedale Fatebenefra
telli era di turno, quella sera,, 

il dott. Giorgio Caprotti. II 
dott. Caprotti, che ha lo stu
dio in viale Fulvio Testi 93, e 
tuttora medico all'ospedale 
dove venne ricoverato l'Ar 
dizzone. Ricorda molto bene 
ogni particolare sui « ricove 
ro d'urgenza > dello studente 
travolto in via Mengoni. 
Mentre un collega del dottor 
Caprotti si occupava del fe
rito meno grave che era stato 
trasportato con l'auto privata 
insieme alio studente (si 
tratta di Nicola Giardino -
N.d.R.), egli si adopero su
bito per Tinfortunato piu 
grave. 

« Giunse in ospedale — ri
corda — in uno stato di inco-
scienza. Per quanto rammen
ta, aveva ferite in tutto il 
corpo. Un policontuso, in
somnia. Gli praticai delle 
iniezioni, alcune cardiotoni-
che. Si riprese. Appena aper-
se gli occhi e si rianimo, do-
vette avvertire i dolori delle 
ferite. Allora, ebbe una rea-
zione violenta. Imprecd, si 
dibatte, se la prese con tutti 
"Che fate? — gridava — rion 
statemi addosso". E conti
nuo ad imprecare, tanto che 
dovemmo allontanare dalla 
saletta del pronto soccorso la 
suora di servizio. II ragazzo 
presentava ferite e contusio-
ni non solo al ventre ma an
che al torace, alle braccia, 

tutte apparentemente non 
mortali. Se soccombette fu a 
causa delle lesioni interne 
che dovevano essere gravi >. 
' II dott. Caprotti, dopo aver 
prestato all'Ardizzone le pri
me, sommarie cure, lo avvio 
in corsia e del giovane si oc 
cupo personalmente il medi
co capo-turno. « Pensavo che 
se la cavasse — dice ancora 
il sanitario del Fatebenefra
telli — seppi solo dopo qual
che ora che era morto e cio 
mi stupi >. Quella sera stessa 
il dott. Caprotti che per pri
mo aveva avuto cui a dello 
sventurato Ardizzone fu av
vicinato dal magistrato e al 
giudice che lo interrogd rese 
un dettagliato resoconto 

« E' stato successivamente 
interrogato dal magistrato 
inquirente? > abbiamo chie-
sto. « No — ha risposto il dot-
tor Caprotti — nessuno mi 
ha piu interrogato». La di
chiarazione piu importante 
che ci doveva fornire il dot-
tor Caprotti e tuttavia un'al
tra. Pare che nella sentenza 
istruttoria, con la quale si e 
voluto chiudere il «caso > 
Ardizzone, si attribuisca al 
medico addirittura un giudi-
zio esplicito sull'origine del
le ferite riportate dallo stu
dente, mettendogli in bocca 
1'espressione: « L e lesioni 

sono compatibili con l'ipotefli 
di calpestamento >. 

Su questo punto il dotto* 
Caprotti e estremamtnt* 
esplicito. « Premesso che non 
sta a me, medico di primo 
intervento, stabilire le causo 
delle ferite, e per cio che mi 
riguarda emisi una precisa, 
diagnosi nei registri del 
pronto soccorso, posso ri« 
sponderle che anche se ml 
avessero chiesto essere l'Ai» 
dizzone caduto da una mon* 
tagna io avrei risposto: tutto 
cio pud essere, data la natura 
delle lesioni >. Cio signlflca 
che al dott. Caprotti venne, 
fin da quella sera, rivolta 
una domanda precisa, preorw 
dinata non sappiamo flno m 
qual punto, ma certo intesa 
ad avviare le indagini sulla 
meno responsabile tesi de l 
calpestamento del giovano 
da parte della folia. 

Non fu quindi il medico a 
dichiarare che le ferite erano 
state provocate dal calpesta
mento della gente in faga 
davanti alle camionette, m a 
uno degli inquirenti a sufge* 
rire una tale eventualita, ri» 
ferendola — se in tali terv 
mini e esposta negli atti f l u -
diziari — ad una fonte cha 
poteva anche essere indubi* 
tabile. 

Piero Giordanfno 

trecentomila copie 
vendute in Europa 
nell'ultimo anno 
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