
1 ' U l l i t c l / mercolcdi 12 maggio 1965 PAG. 3 / a t tua l i ta 
A Salisburgo 

w 

Cristiani 
e marxisti 

[Credo sia utile riprendere il 
scorso sull incotitro tenutosi 

[Salisburgo. tra il 29 aprile e 
2 maggio. sul tema Crtetia-

tsimo e marxismo. oggi — di 
ii il nostra giornale ha gia-
ato una prima informnzione. 
[Mentre ci si affanna. qui da 
)i. a negare che il dialogo tra 
pmunisti e cattolici sia pos 
iile; a negare. nddirittura. 

be ci sia. ecco riunirsi, per 
Iniziativa di una associnzio 

di ispirazione cristiana del-
Gcrmania Occidenlale (la 

lulus • Gesellschaft) studiosi 
|arxisti, dirigenti comunisti. 

un lato, e leologhi. rnppre-
bntanti della Chiesa non me-

autorevoli. dall'altro. Ecco 
nome del cardinale Koenig 

jmparire nella lista di colo-
che hnnno adcrito alia ini 

lativa e il prof. Vincenzo 
(iano — docente di filosofia 
lla scuola superiore dei Sale 
[ani a Roma, dirigente del 
Dgretariato della Chiesa cat-
)lica per i non credenti. pre-
leduto appunto dal card. Koe-
ig — presenziare asslduamen-

ai lavnri dell'assemblea. 
II comunicato. votato a gran-

maggioranza dal congres-
), afferma che I'incontro 6 
lato utile e che il dialogo de

le continuare. Una piccola mi-
iranza di voti contrari non fa 
îe sottolineare il signiNcato 
)n formale del consenso. 
I I dialogo in erretti c e sta

ll, punti d'incontro sono emer-
I, anche se non si pud dire 
le a qucsto risultato si sia 
iunti facilmente. I lavori ini-
larono proponendo il tema: 
yuomo e la religione — e la 
iversa e contrastante conce-
[ione non poteva non appari-

in primo piano, rischiando 
| i far naufragare I'incontro 

un'astratta contrapposizio-
le di principi. Cera da chie-
lersi, per usare le parole del 
lalcsiano prof. Giulio Girar-
Ji. perch6 « ... un dialogo tra 
larxisti e cristiani doveva co 
linciarc stabilendo cio che ci 

livide. quando il primo princi 
pio del dialogo consiste ncl 
jrre l'accento sui valori che 

|li interlocutori hanno in co-
lune ». 

I I prof. Reding, docente di 
cologia cattolica alia Univcr-

|ita di Berlino (Occidentale), 
asteneva, nella prima relazio-

le prcsentata al congresso. 
[he il nocciolo delta concezio-
ho marxista non va ritrovato 
In una sorta di metafisica ma-
[erialistica. costruita per mcz-

del matcrialismo dialettico 
|e siamo d'accordo!). ma nel 
Fapporto tra struttura e so-
rrastruttura. Da questa affer-
lazione egli poi traeva la con-

flusione che < la legge storica 
il nocciolo del marxismo — 

bon e per se stessa ateistica ». 
Benonche una simile proposi-
lione. pur sempre mcritevole 
|i esscre discussa dal punto di 
fista filosofico. appare in real-

poco conseguente e desti-
*ta a scarso successo. men-

re si traduce poi in una sor-
di richiesta ideologica nei 

infronti dei marxisti Occor-
dire che la richiesta ideo-

pgica. esplicita o implicita. ha 
jrcorso. da parte cattolica. 
la parte notcvole dei lavori. 
jndendone piu faticosi i ri-
iltati. E' mancata in molti la 
)nsapcvolezza. chiaramente 
resente invece ncll'interveii-

del Girardi. « che il cristia-
j , per aprirsi al dialogo con 

marxismo. non ha bisogno 
sapere che (jucsto non c 

kscnzialmcnte atco». La ri-
licsta ideologica e stata un 

lemento evidente della rcla 
sne del prof. Calvez. del 
Brdiiie dei gesuiti. Egli nbict-
\\a infatti alia nota tcsi di 
enin. secondo cui importa sta

ll ire Laccordo nella lotta per 
jnquistarc il < paradiso > in 
Jrra. anziche dividers! a pro-
Dsito del paradiso in ciclo. 
he in realta non si pu6 mai 
iicdere a un cristiano di di-
[•nticare le proprie convin-
jni e prcoccupazioni religio-

Ma se si puo cssrre d'ac-
^rdo sul fatto che la propo-
tione di Lenin e inadeguata 
che le possibility d'incontro 

tvono scaturire dal raffron-
dclle due concezioni nella 

totalita. si deve a parcr 
»stro anche affermare che 
On si deve di qui giungcre a 
retendere che i marxisti ri-
unzino alle proprie conclusio 

di principio. ai fondamenti 
irici della propria prassi. E' 

Dntraddittorio cioe richiedcre 
marxisti di abdicare alia 

Ira concezione. quando poi si 
fferma — e giustamente — 
he ai cattolici non si pud 
liedcre. nemmeno momenta 
pamente. di porla tra paren 
si. 

(Bisogna dire, tuttavia. che 
parte cattolica ha saputo 

jpcrarc i limiti di questc 
ipostazioni che risontono an 
i)ra di un'ispirazione intcgra 
Ma. Per il prof Dubarlc — 
tll'ordine dei domenicani. do-
fcnte di filosofia all'Istituto 
molico di Parigi — il pro 

Jema del rapporto tra cristia 
e marxisti va affrontato oggi 

... in un mondo e in seno di 
:iela in cui. verisimilmente. 

rottura dell una nimita spi 
tuale e divenuta un fatto 
lanamente irrcversibile » I I 

^pporto va pcrcio ricercato 
)n « ... sulla bast* d una per 
Hasione alia \orita ma dc\e 
^SITC ccrcato su quclla del 
IcniMiscimentn dello liborta » 

E' prccisamente a qucsto 
into che si stabilua tl enntat 

tra le posizioni delta parte 

cattolica e quelle dei comunisti 
Garaudy e Mury. volte alia vi-
sione di un marxismo che af
ferma la posizione centrale del-
i'uomo e che sa riconoscere co
me. in determinate situazioni. 
la religione non faccia da osta-
colo ma possa essere I'impul 
so per la partecipazione dei 
credenti a soluzioni progres
sive dei problcml del nostra 
tempo. E' a questo punto che 
si stabiliva il contatto tra le 
posizioni di parte cattolica c 
quelle ufficialmente assunte. a 
proposito della religione, dal 
nostra partito al suo X Con 
gresso ed efficacemente espo 
ste. neirincontro di Salisbur
go. da Cesare Luporini. Si sta
biliva il contatto tra la visio 
ne pluralistica della societa 
moderna. a cui approdava il 
Dubarle. e la concezione di 
una societa socialista plurali
stica che noi siamo venuti ela-
borando in questi ultimi anni 
e che, con particolare tensio 
ne. i partecipanti di Salisbur
go accoglievano dalla esposi-
zione di Lucio Lombardo Ra-
dice. 

Giunti a riconoscere. da par
te cattolica. che in una socie
ta di cui si d rntta I'unita ideo
logica non possono essere a-
vanzate ai comunisti pregiudi-
zinli di principio: giunti da 
parte nostra a concepirc la 
societa socialista come un or-
ganismo alia cui costruzione 
possono partccipare forze di
verse. di differente ispirazione 
ideale, sulla base del princi
pio del libera confronto del-
le posizioni cultural! ed ideo-
logiche, ecco che nulla si op-
pone. da parte comunista. ad 
accogliere le esigenze avan-
zate legittimamente dal Du
barle. Esse suonano cosi: 
* ... non basta... iscrivere il 
principio della liberta indivi-
duale di opinione e di reli
gione nella carta costituziona 
le dello Stato. Bisogna ancora: 
1) lasciare alle diverse comu-
nitd confessionali ragionevoli 
facolta d'organizzazione inter
na. d'espressione e di pratiche 
pubbliche....: e la tolleranza 
civile: 2) rendere neutrale il 
funzionamento amministrativo 
dello Stato in rapporto alle 
preferenze idcologiche o reli
giose dei governanti. vale a 
dire interdirsi, nel modo piu 
assoluto. di porre misure am-
ministrative dello Stato al ser-
vizio preferenziale di qualsiasi 
forma di convinzione e di ideo-
logia, e, particolarmente. al 
servizio di quclla forma che 
prcdomina tra gli uomini o i 
partiti di governo: e Timpar-
zialita politica >. Nulla si op-
pone. ripetiamo. ad accoglie
re queste esigenze proprio per-
che la nostra visione di una 
societa socialista pluralistica 
cstende il principio dello Stato 
laico. indipendente dalle ideo
logic anche e piu che mai 
al regime politico del sociali-

smo. 
Si apre cosi il discorso sui 

valori positivi che cristiani e 
marxisti possono e debbono 
affermare in comune. 

« I I matcrialismo storico — 
si chicdeva Don Gcrardi — e 
veramente il centra del marxi
smo. la sua tcsi fondamenta-
le? Io esiterci molto ad ac
cogliere questa... posizione... ». 
Noi risponderemmo — a que
sto interrogativo del Gerardi 
— che il rapporto tra struttu
ra e sovrastruttura e si I'es-
senziale del metodo marxista. 
ma che occorre poi distingucre 
tra qucsto metodo e il fine a 
cui esso mira e a cui possono 
tendere anche forze che non 
condividono il metodo marxi
sta: vale a dire I'cdificazione 
di una societa comunista. 
Quando si tratta del comuni 
smo va tenuta di fronte la 
definizionc di Encels. secondo 
cui esso d « il processo delle 
condizioni della liberazione del 
l'uomo >. I I nocciolo del comu 
nismo sta appunto dove anche 
il Gerardi Io individuava: 
« ... lanalisi marxista della 
storia. e particolarmente la 
tcoria dell'alienazione che la 
percorre tutta. non e soltanto 
una descrizione: e panmenti 
una \alutazione. un giudizio di 
\alore. che deve essere fonda-
to in funzione di una certa 
concc7iont- dell'uomo. dun ccr 
to sistcma di valori di cui il 
centra e la liberta. Cio che ' 
\ienc prima di tutto nel mar
xismo. ci ha ricordato Garau 
dy. e l'affcrmazione delPuomo. 
Forse si puo legittimamente ag 
giungere. e Iideale dell'iiomo. 
l'uomo come valore. l'uomo co 
me liberta ». 

Si poo osscr\are che que 
sta impostazione del Gcrardi 
risente di una fondazione dei 
\aIori ancora astrattamente an 
tropologica e che non a caso 
egli parte di qui per criticare 
quclla che. a suo parere. sa 
rebbe. nella visione conscguen 
temente immanentistica del 
marxismo. una riduzione della 
dimensione dei valori umani 
Si puo osservarc che il marxi 
smo fonda i valori in altro j 
modo. cioe storicisticamentc ; 
Tuttavia si impone la consta J 
tazione che. a questo punto. | 
il dibattito e il dialogo si fan j 
no costruttivi perche si svolgo j 
no intorno al nconoseimento di 
comuni valori. 

earn •~» t \J.' .•*•> »' I .••; »'_•,* . .1. • fir.. 

Muore un corriere*: si scopre la centrale del tabacco 

CONTRABBANDO NEL CONVENTO 
Dopo lo scarico delle sigarette un incidente: il camion contro un muro che si abbatte su due uomini — Uno 
muore, Valtroe grave — Cinquanta milioni di sigarette — I tentativi dei frati per nascondere Vintera vicenda 

Dopo i frati di Mazzarino, 
ecco i frati contrabbundteri. 
Un convento di cappuccini, 
che sorge su un'attura dalla 
quale si domma tutto il logo 
di Albano, era stato trasfur-
mato in una centrale di con-
trabbando di sigarette estere 
e, forse, di medicinali. 11 traf-
fico che, nonostante il riser-
bo degli investigalori, sembra 
colossale, e stato scoperto per 
caso, per una disgrazia occor-
sa ai <t corrieri» del tabacco: 
un camion, dopo aver scari-
cato nel viagnijico giardino 
dell'eremo 27 grosse casse di 
«americane», ha abbattuto, 
mentre usciva a retromarcia, 
il portone ed un tratto del 
muro di cinta e i due uomi
ni che stavano aiutando a ge-
sli I'autista nella difficile ma-
navra sono stall travolti, 
schiacciati da alcuni massi. 

Uno di essi, Pierino Scali, 6 
morto sul colpo; I'altro, Ernie-
negildo Foroni, e rimasto gra-
vementc fertto. Era I'una del 
I'altra nntte e queV^ che deve 
essere successo nel convento 
e facilmente inttiibile. La corsa 
ai ripari, per tentare di na
scondere tutto, e iniziata: ma 
e stata condotta maldestramen 
te. con scarsa perizia. Prima 
sono stati fatti scomparire tl 
camion e I'autista, che e sta
to identificato tna e ancora uccel 
di bosco. Poi — era gia passa-
ta un'ora e mezzo — il ferito 
e stato trasportato a Roma: il 
frate che I'ha accompagnato 
ha raccontato di averlo trova-
to sull'Appia in una pozza di 
sangue, vittima forse di un « pi-
rata della strada ». Infine — 
ed era ormai I'alba — i carabi-
nieri sono stati chiamati nel 
convento: «C'e un morto nel 
giardino: non sappiamo che gli 
sia successo ». hannn detto ver 

telefono i cappuccini. 
Ma la verita e venuta pre

sto a galla: un'ora dopo, i 
carabinieri avevano gia colle-
goto i due fatti, il morto nel 
convento e il ferito misterioso. 
Cera di piu: avevano scoper
to sigarette ovunque. anche 
nelle cantine del convento, per 
un valore di cinquanta milio 
ni e passa. Ora si sta ancora 
indagando: i frati sono stati in-
terrogali tutti, per ore. Pri
ma li hanno sentiti gli investi-
gatori locali; poi colonnelli dei 
carabinieri e della Finanza, in
fine il pretore di Albano e il 
Procuratare della Repubblhn 
di Vellelri, dottor Badali. So
no caduti ~ soprattutto uno di 
essi, padre Antonio Corsi. un 
frate amico di tante persona-
lita e di principi — in nume-
rose contraddizioni ma hanno 
negato lo stesso di es\ere a to 
JIO.SCCHZO del traf fico. Hanno 
sostenuto di aver ospitato. per 
c spirito di carita », tre uomini 
e che questi, durante la notte, 
avevano combinato un « pande 
monio». Un raccontino poco 
convincente: potsibile che i 
contrabbandieri avessero scari-
cato le 27 pesanti casse sen-
za fare un rumore? E perche 
volevano abbandonarle nel 
I'eremo? E ancora: perche i 
frati non hanno avvertito su-
bito i carabinieri? Infine c'e 
un ultimo particolare. scon 
certante: Ermenegildo Foroni. 
il ferito, risiedeva da anni a 
iMgano, in Svizzera, dove si 
trova da tempo anche Vex pa
dre guardiano del convento di 
Albano. frate Fedele Rnccitto 

Tutto dunque e cominciaio 
verso I'una. I'altra nntte. 11 en 
mion era entrato nel convento 
verso le 2.1. come ha racconta 
to un teste. Molto probabil 
viente i tre * corrieri ». lo Scali. 

il Fotoni e I'autista sconosciu-
to. avevano atteso sul far della 
notte qualche battello sulla 
spiagga dt Pomezia: * Mio ma-
lito mi ha detto che doveva 
andare sul litorale di Pomezia 
per dei lavori », ha raccontato 
teri pomeriggio la vedova di 
Pierino Scali, signora Lidtn 
Mazzoni, E ccrto in quel trat
to di mare sono spesso arriva-
te navi contrabbandiere: Pu 
mezia tra I'altro. era, anni fa, 
una delle t zone » di Lucky Lu
ciano. 

Finito lo scarico, I'autista si 
mette alia guida del mezzo, un 
camion di medic dimensioni, 
forse un « Iconci/io », ed inizia 
a retromarcia la manovra per 
uscire. 

E' una manovra difficile: il 
viottolo che porta daliedificio 
canventuule al portone in fer-
rn della cinta esterna del mo-
nastero, e stretto, come stretto 
('• I'ingresso. Pierino Scali e Er
menegildo Foroni cercano di 
aiutare con gesti e grida I'au
tista: arretrano lentamente. 
Venti metri prima del portone 
tuttavia, il camion esce dal 
viottolo: abbatte alcuni dei tra
iled in ferro che reggono un 
pergolato, poi si schianta con
tro i pilastri del portale, con
tro il muro di cinta, che fra-
na. Un masso si abbatte ad-
dosso alio Scali, schiacciando-
lo, uccidendolo sul colpo; cal-
cinacci colpiscono I'altro *cor-
riere » die si accascia al suo-
lo, ferito gravemente. 

II panico si diffonde nel con
vento: ci deve essere stala 
una lunga discussione sul mo 
do migliore per mettere tutto a 
tacere. 

Soltanto un'ora dopo i con
trabbandieri passano all'azio-
ne: il camionista parte chissA 
per dove e un'ambulanza che 

Una d?lle casse di sigarette trovate nel giardino del convento e (a destra) padre Antonio Corsi 

Un frate entra nella caserma dei carabinieri 

L U C i a n O G m p p i La ricostruzione della disgrazia all'interno del convento 

i frati chiedono alia clinica Re-
gina Apostolorum, carica il 
Foroni. Alle 2,30 arriva al cen 
tro traumatologico dell'INAIL. 
alia Garbatella: al volante sie-
de padre t\ntonio Corsi e con 
lui sono due monadic, suor Vir 
ginia Sentin e suor lmelola 
Lucchetta, infermiere della cli
nica che ha in dotazione, dal
la Pia Societa di San Paolo, 
I'ambulanza. Qui subito il fra 
te racconta la prima bugia: di
ce di chiamarsi padre Antonio 
Gro.ssi, di essere del convento 
di Cittaducale, di essersi tro-
vato per caso a passare sul
l'Appia e di aver soccorso. san-
guinante sull'asfalto, in fondo 
alia discesa delle Frattocchie, 
un giovane. « Forse l'ha messo 
sotto un " pirata " ». suggeri-
see anche. 

Ma i sanitari sono i primi a 
sospettare della versione del 
frate: per loro, le lesioni die 
presenta il Foroni — ferite al 
volto e alia testa, frattura del 
bacino — non sono quelle ti-
piche degli incidenti stradali. 
Comunicano i loro sospetti al 
poliziotto di turno e questi av-
verte la Squadra Mobile: cin
que minuli dopo arriva in ospe-
dalc un'* Alfa > del pronto in-
tervento. Padre Corsi, alias pa
dre Grossi, intanto k riparlilo: 
gli agenti non possono far al
tro die interrogare Ermenegil
do Foroni. L'uomo. che ha 42 
anni e risiede a Lvgano. pun 
solo rispondere a cenni: fa ca-
pire di essere stato travolto e 
che non era solo. Poi si cor-
regge: con un gesto indica che 
si e sbagliato. che non e'era 
nessuno con lui. Nello stesso 
momenlo, in questura accerta-
no che l'uomo era ricercato 
sin dal 1961 per contrabbando. 

A questo punto, i poliziotti 
capiscono di trovarsi di fron
te ad un inquietante « giallo ». 
Una pattualia della Stradale 
si reca all'inizio della salita 
delle Frattocchie, cerca a lun-
go i segni del presunto inve-
stimento. Ma sull'asfalto non 
ci sono tracce di savgue, di 
frenate: e la genie che abi-
ta intorno non ha sentito nul
la. A questo punto non ci so
no piu dubbi: il frate avevn 
inventato tutto. Ma perche"/ 
E chi. che cosa aveva ridotto 
il Foroni in quelle condizioni? 
Le indagini sembrano arenar-
si anche perche i medici vie-
tano agli agenti di sentire nuo-
vamente il ferito. Comunque. 
partono i fonogrammi di ritn 
ai Castelli e ovunque. 

Cosi si e fatta I'alba. Ma al
le 5 squilla il telefono nella ca
serma dei carabinieri di Alb'i-
no. € Abbiamo trovato un ca-
davere nel giardino del nostra 
convento, correte». urla dal
l'altro capo del filo padre An 
tonio Corsi, ancora lui. I mi-
litari non hanno perso tem
po: appena arrivati nell'ere-
mo, hanno visto le grosse par
te di legno divelte, il muro di 
cinta schiantato e, appoggiulo 
ad un grosso masso composto 
come se qualcuno ce lo avesse 
portato. un cadavere. Prima 
ancora di sentire t cappuccini, 
i carabinieri cercano i docu-
menti nelle tasche del morto: 
It trovano. Cosi sanno di trovar
si davanti al cadavere di Pie
rino Scali, 55 anni. via Veni>-
zia Giulia 143 a Roma. 

Cominciano gli interrogators 
dei frati: ce ne .<to«o quattrn 
nel convento in questo perio-
do: padre Antonio, padre Cur
io, padre Angela e il padre 
guardiano fra' Mario Milani. 
mentre ;l quinto. padre Paolo. 
e fuori, in un'altra * casa ». 
Per tutti comunque risponde 
padre Antonio Corsi: dice che 
la sera precedente. all'imhru-
nire. avevano bussato tre rn-
mionisti, che avevano chipstn 
ospitalita per la notte e die 
loro non avevano potuto dirt> di 
no. per < carita cristiana *. 
Poi, verso le due, era succes
so il « pandemnnio »: svegliaii 
dalle grida, i frati erano cor 
si nel giardino, t i arecano tro-
rato un morto e il muro frn-
cassato: i I camian'tsta era 
scomparso nella notte. 

1 carabinieri non riescono a 
capire perche mai i frati ab 
biano atteso tante ore per chin-
marli. perche abbiano volu-
to nascondere il cadavere: in-
sospettiti. girano nel giardin.t 
p scoprono delle grosse casse. 
accatastate le une suite altrc. 
/-e aprono e. con stupors, sco
prono che sono piene di * amp-
ricane*: di « Kent > e di « Marl
boro ». per la precisinne. 1 cap
puccini a questo punto si mo 
strano ancnr piu stupcfalti: l& 
TO non sanno nulla, non han 
no visto nulla, non hanno sen 
tito nulla, non si sono accom 
di nulla. Ma e una spiegazione 
poco convincente che crolla 
miseramente poco dopo qunn 
do i militari trovano altre cas
se di sigarette e medicinali 
sviz:eri non in commerdo in 
Italia nelle cantine del con
vento. 

A questo punto polizia e ca-
Tabimeri si rendono conto che 
Pierino Scali e Ermenigildo 
Foroni sono state dttime della 
medesima disgrazia e che quel 
padre Grossi che ha accom 
pagnato all'IX.ML con un'am 
hulanza di una clinica di snore 
di Albano. il « corriere * altn 
non <* che padre Corsi. che il 
convento — infine — forse e" 
una centrale di contrabbando. 

Mezz'ora dopo nella cittadina 
piombano colonnelli della fi
nanza e dei carabinieri; poi 
arriva il Procuratore della Re-
pubblica di Vellelri. Xel pome
riggio, i frati vengono tutti 
trasportati in Pretura e inter-
rogati insiemc c poi se{Kirata-
mente dal magistrato. 

A poco a poco i lati oscuri 
si sdiiariscono: gli investiga 
tori dicono poco e nulla ma 
non e difficile caoire, attra-
verso le voci. qiidlo che stan-
no accertando e cosa era il 
convento. 

La nolizia intanto si e spar-
sa per tutta Albano, e corsa di 
bocca in bacca: e in molti sono 
caduti dalle nuvole. a molti e 
parso impossibile che proprio 
padre Antonio, quel grosso fra 
te sempre gioviale che affriva 
a tutti sigarette di marca. sia 
un contrabbandiere. Tanti ri 
cordano. pero, che i frati ave 
vana fatto la questua soprat
tutto nelle campagne chicdendo 
nina. came, formaggi. latte si-
no all'arrivo del Corsi; poi non 
piu come se fossero divenuti 
improvvisamente ricchi. Che 
era cambiato. allora? 

Nel convento settecentesco e 
hen conservato, che gode di 
una vista meravigliosa, vivono 
attualmente cinque frati e quat-
tro laid: uno dei religinsi & 
attualmente fuori, come abbia
mo detto. Non si sa ancora se 
tutti fossero implicati nel traf-
fico ma e certo che anche se 
uno solo di essi avesse tenuto 
le fila gli altri dovevano sa
pere e tacere. Comunque sono 
tante le cirenstanze che accu-
sano i cappuccini: la succes-
sinne di buaie che padre Corsi 
ha cercato di far credere quan
do ha trasportato il Foroni in 
ospedale; la verdiia di un'ora 
e mezzo nell'accomnagnare il 
« corriere » all'INAIL: il ritar-
do di ore per chiamare i ca
rabinieri al convento: le tante 
contraddizioni. E infine, ripe
tiamo. non sembra un caso che 
Vex priore, padre Fedele. e Er-
meneaildo Foroni risiedono en-
trambi a Lugano: certo. pud 
anche essere «i?a coincidenzq 
curiosa con il fatto che siga
rette. sia pure di fabbricazione 
americana. e medicinali arri-
ravano tutte dalla repubblica 
d'oltre Alpe. 

Comunque i frati a notte sono 
stati rilasciati: per aagi si par-
la deU'emissione delle denunce 
a loro carico. 

n. c. 

Pierino Scali, il «corrlere» morto, e (a destra) Ermenegildo Foroni 

Cinque frati 
nel mistero 

Le campunc (ii San Pancra/io 
hanno suunato a lungo. ion, |>cr 
chiamare i fedeli di Albano alia 
|in>ce.ssiotie anniiale in onore del 
l>;itrono: ma i cappuccini del 
convento di San Francesco le 
hanno ascoltate invano. asserra-
Hliati com'crano in Pretura. trin-
cerati dietro un sostanziosn sbar-
ramento di Carabinieri incaricati 
di pioteggerli dalla curiosita dei 
fotografi e dei cittadim. quasi 
fossero agenti segreti in mis-
sione speciale. 

Tuttavia, anche se hanno forza-
tamente mancato all'appuntamen-
to con la processione. mai i cin
que cappuccini di Albano sono 
stati cos) vivi e presenti nell'ani-
mo della cittadina in festa. Non 
e'era discorso — durante la pro
cessione, nella piazza invasa da-
£li ambulanti di dolciumi e gio-
cattoli. nelle innumerevoli oste-
rie della cittadina — nel quale 
non fossero misehiati cappuccini 
c contrabbando. morti e miste
ro. I fratti di San Francesco so
no cosi usciti da fiuclla atmo-
sfera sfocata. smorta ohc si 

La vedova della vittima 

«Mi hanno detto 
che e stato ucciso 
durante una lite» 

< Hanno litigato e si sono picchiati: suo marito e ferito, cosi mi 
hanno detto i carabinieri > Lidia Mazzoni, che abita con i figti in un 
palazzone delle case popolari di via Venezia Giulia, a Villa Gordiani, 
racconta fra i singhioxzi finterrogatorio nella caserma di Albano, 
e poi il riconoscimento del cadavere del marito, Piero Scali, nel corv 
vento dei frati. 

c Mi hanno fatto tante domande, ma non ml hanno spiegato 
cos'era successo di preciso: hanno continuato a ripetermi che e'era 
stata una lite viotentissima e Piero era rimasto ferito... ». 

• Nel giardino del convento, sotto un cespuglio coperto da un 
plaid avana, mi hanno portato a vedere il cadavere di mio marito.-
I vestiti e le scarpe erano vicino a lui, buttati da una parte, c Era 
tomato da Napoli, dove aveva consegnato un trasporto di lane, **-
bato sera. L'altra mattina, verso le 4, e partito di nuovo: doveva an
dare a Pomezia. Nel pomeriggio mi ha telefonato e mi ha detto che 
sarebbe venuto entro un'ora. Erano le quattro e mezzo, e non Itio 
piu visto. Questo e tutto quello che ho detto ai carabinieri. Non so 
altro, non ho mai conosciufo i frati di Albano, tui non ne ha mai 
parlato... >. Cosi ha continuato a r ipetfe la vedova. 

Nella foto: la signora Mazzoni piange nel convento dopo aver 
riconosciuto il cadavere del marito. 

erano costruiti f.ititnsamente 
nofili ultimi anni. dnpn la nioitc 
di fra Itunino. I'ultimo padic 
Kuardiano che tutti ncordano an
cora con simpatia: un buontem-
pone amante del vino schietto. 
capace di trasformare la con-
sueta questua in un incontro pia-
cevole: un elcmento intcgrante 
nella vita di una ceita parte del 
paese. 

Dalla morte di fra Ruffino. il 
convento si era invece strania-
to dalla vita di Albano. Poco 
freouentato (anche se Raimondo 
Orsini andava talvnlta a tro-
vare il suo buon amico padre 
Antonio Corsi, I'ideoloeo della si-
tua7ionel. la vita del convento 
si svolpeva lontana dal pae^r: 
la questua si era ridotta ad un 
rUuale di poco conto. sempre 

piu desueto: torso mantenuto In 
vita tanto per dare una parven-
za di rispetto alle recolc del-
I'ordine die imponcono la pin 
as<;olutn poverty c Pclomosma 
come unica fontc di sostenta-
niento 

Soltanto un uomo emertfeva da 
tanto griciore: padre Antonio 
Corsi. Riovane. ottirno parlato-
re dalla voce suadenle e virile, 
colto: un francescano moderno, 
dalle rela7ioni altnlocate. capa
ce all'occorrcnza di rispolvcrare 
un amico ministro. intelligente 
nuantn basta per brillare senza 
mettersi mai definitivamente in 
primo piano. Vm uomo che. brn-
che avesse tutte le qunlita ne-
cessarie. si era laudato snstitut-
re al posfo di padre guardiano 
fdopo averne occupato la carica 
in una breve vacatin) rial piii 
anziano padre Mario, un fran
cescano sonza meriti narticolari 
oltre quelli dell'eta. Dech altri. 
in paese conosconn a mala pona 
i nomi- nadre Carlo, fra Anccln 
padre Paolo. 

Chi potrebhe saperno di piu sul 
loro conto c Pennino Varriecchfji. 
l'an7i"ano contadino che lav ora a 
me7zadria I'orfo del convento. Ma 
Pepnino Verdecchia. contrari*-
mente alle sue abitudini ieri ha 
nas=ato tt,tta la giornata fuori 
casa. insiome alia moclie. N>«;-
suno. nemmeno i pa rent i. *a do-
v'e andato: la ciu^ificazione uf-
ficiale e che nor .San Pancra7i"o 
oenuno. ad Albano. fa quel che 
Cli pare. La fP<;ia del patrono 
romne le consuctudini di ojmi 
Cinmo. 

Inratti Contro la coi<uictudino 
rVeli ultimi anni ii convento e 
tomato ad essere al centra rfrl-
ratfen7ione del paese: c contro 
ocni repola j carabinieri hanno 
tentatn di difenderio ria nuesfa 
curiosita. XJS ftiifa dei frati can-
nuccini dalla Pretura. inratti. ha 
superato certamente ojrni mi-
sura del boon *en*o. I ciomali-
<ti sono stati tenuti a distanra. 
fuori dei cancclli. I'n'auto pri-
vala. seorta'a da decine di rriTi-
t i . e stata fatta entrare nel nor-
tono \U non hastava- quando il 
nnmo frate ha fatto il ee«to di 
*a!irvi sbiicando all'improwisn 
rfa dietro il co'onnafo inferno f 
ua'h lontani 1'harmo ritacrfato 
mdietro. cn»u-jrK-rrid

,
0i0 a spirca-

re un at let ten salfo a pie' pari. 
. ^" ° . di mielior causa. I cara-

hiniVri hanno doviifo sftidiare 
'maltra tatMca: hanno fatto en-
, rare un fureone tutto chin«n. 
I'hanno sistrmafo diVfro it colon" 
nato. poi — a carico nirno — 
sono schizzafi fiwvri a nschfo di 
travoltrere la fo'Ja che ri era 
accalcafa aH'in«Trcs«o Von £ sta
ta un'irVa felire: e «c i frati 
cappMcrini ave^scrn senti'o con 
ouan«a crertnra francfiezza i 
cittadmi di Alharo hanno espres
so la 'oro rii«ani'-ova7ione avrcb-
bero^ forse rinunciato ad imbar-
car«i in questa onerazione al
ia 007. 

IJJ fuca comimoue. e stata la 
conclusione pii'i deena di ouesta 
romanzesca piornata: ouasi il 
tocco maestro di un abile regi-
*ta per romp'etare il quadro di 
mjefero che avvolpe il convento 
di San Francesco tassu in cima 
Mia de'iriosa collina rtalla omle 
si domin* il ta«»o di Albano Con-
t'ahhando fr^ti cannuccini. rror-
fi po'iriT in so-v-AiniiiTcrn p ftj-
ea Pna'e- ce n'p di cht* costnur* 
ii^a «tona ancora piu incarrni-
"liafa ed esplosM a di quclla dri 
frati di Marzarir.o 

d. n. 
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