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Dagli episodi di cronaca nera ai problem! della gioventu sovietica 

COME ISOVIETICIAFFRONTANO 
IL PROBLEMA DEGU - HULIGANI 
II moralismo non serve a debellare i fenomeni di teppismo - La collaborazione dei cittadini e dei dru-
gini fiancheggia la legge del Soviet Supremo - Diminuifa del 1 5 % la criminalita negli ultimi cinque anni 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 1G. 

La < battaglia contra gli luili 
gani — decisa recenlemente 
dal Soviet Supremo che ha 
anche approvato una speciale 
legge contro il teppismo — fia 
fatto scorrere un no' di inehio-
stro in Occ'ulcnte e ha anche 
destato qualche inquictante in 
tcrrogativo. « Ma che c'e dun 
que nell'Uniane Sovietica? — s« 
£ chiesto pin di uno — un im 
provviso aumento della crimi
nalita? ». « E se e cosi. quali le 
origini e le ragiani? ». 

Abbiamo gia avuto occasione 
di parlare di questo fenomeno 
in relazione ad alcuni episodi 
(come un assurdo delitto real 
strata or non e malta a Rostov 
sul Don) che maqqiormente 
hanno colpita I'npinione pub 
hliea di qui. E abbiamo anche 
delta come, alia base di certs 
spinte verso le aziani delittuase 
vi siano spesto problemi insa 
luti. stati d'animo non risolli. 
arce che aspettann il lavara di 
ricerca dello stnrica. dello psi 
coloqo. dcll'ccnnamistn insip-
me naturalmente. Vinterventa 
del politico. Ma ora con I'aiuto 
di una ormai copiosa letteratu 
ra tiscita sull'argamento, pos-
siamo tentare un discorso meno 
generico. 

Aiizitutto bisngna dare atto 
alia societa sovietica di affron-
tare il prablema senza inutili a 
dannosi camuffamenti. Nan c'e 
giarnale che non abbia quasi 
ttitti i giorni tin pezza di cro 
naca nera che d spessa qual 
cosa di pin di una <templicp ri 
costruzione di fatti: vi prerale 
la tendenza all'analisi e insie 
me al discorso diretto al letto 
re. Tipici a questo riguardo i 
lunghi pezzi dedicati dalla Kom 
somolskaia Pravda alia st'aria 
di una ragazza che, incantata 
dall'atmosfera di un caffe per 
stranieri di Mosca, $ passata 
rapidamente dalle braccia di 
un diplomattco americano a 
quelle di ttttti i suoi amici. La 
ragazza d finita cosi davanti ai 
giudici e in quel giorni a Mosca 
non si parlava d'altro. Una rea-
zione. questa dei moscoviti, che 
ci sembra molto indicativa: 
•perchi solo una citta profan-
damente sana pud in fonda 
sentirsi offesa e mostrarsi scan 
dalizzata per le gesta di una 
concittadina dalla vita cosi 
squallida. Una reaziane di 

massa di simile ampiezza di 
frante ad un episodio di mal-
costume, sarpbbe assolutamen-
te impensabile in un'altra si 
tuazione. ad esempio in Italia 

Certo bisogna distinauere da 
un attegniamenta maralistica. 
che spessa si risolrp pai in at 
teggiamenti ipacriti o paterna 
listici: ma il moralismo di Mo 
sea nasce qui dnl fatto che dnv 
vera la staria della giavane pro 
stituta escp dal quadra delta 
vita della citta. & incanciliabile 
can la natura, le abitudivi p 
anche i bisopni dei moscoviti 

// moralismo camunaup nan 
aitita certamentp ad affrantarp 
i problemi. Meglia dirp IP case 
come stanno can le parole pin 

semplici: le telecronache dal-
I'attla del tribunate che abbia 
mo visto nei giorni scorsi alia 
televisione e che mostravano 
« piccoli teppisti > smarriti di 
fronte ai giudici, ci paiono per 
esempio, molto piii efficaci di 
troppi discorsi. 

Ma sopraltutto interessanti ci 
sembrano i primi studi diretti 
a definire la pericolosila dei 
criminals nell'Unione Sovietica; 
cio che colpisce, prima di tut 
to. e la mancanza del « crimi
nate di prafessione*; gli episodi 
di cronaca nera che maggior 
mente colpiscono in occidente 
(grandi assalti alle banche. alle 
giaiellerie ecc. da parte di ban 
de organizzatc) qui sono raris 
simi e bisogna andare indietro 
di anni per trovare traccia di 
una <r moderna » organizzaziane 
criminate. II che non significa 
certo clip, soprattutta nei vil-
lai/gi. non si rerifichiua talvolta 
reri e propri « assalti » ai ne 
qozi: ma anche questi episodi 
ricntrana in gran parte nel \c 
namena del teppismo. 

Lo stesso discorso vale per 
due episodi che hanno recen-
tcmente destato qualche allar 
me fra le autorita di polizia: 
il prima si e veriftcato al mu-
seo storico di Mosca dove due 
studenti hanno rubato I'elsa 
della spada di Kutuzov; I'al-
tro al museo Pttskin e ha a-
vuto per protagonista un re-
stauratare die. alle prese con 
un « San Luca » ha decisa di 
campletare il restauro facendo 
« saltare » la testa del santo... 
Gli e andata perb male e qual-
cuna ha dovuto poi partare a 
termine un vera restauro. 

Obiettivo di questi « topi di 
museo > era probabilmente di 
vendere le opere trajugate a-
gli stranieri che nei pressi de-
gli alberghi moscoviti, cerca-
no, e spesso trovano, icone 
(ma si tratta sempre di gros-
solani falsi). 

Secondo i dali ujficiali co-
munque la criminalita 6 in net-
ta diminuzione nell'Unione So
vietica: ponendo il 1961 — 100, 
abbiamo il 1963 = 88 e il 1965 
= 85. Dal 1958 al 1965 nella 
Repubblica Federativa Russa i 
furti sono diminttiti del 17 per 
cento e le rapine del 22 per 
cento. Per quello che riguarda 
gli omicidi solo il 3 per cento 
di essi sono legati ad altri at-
ti criminali (furti, rapine, 
ecc), il 97 per cento trova la 
sua origine in particolari si-
tuazioni familiari, in litigi fra 
ubriaclii e nelle manifestazio-
ni di teppismo: il teppismo. 
dunque. e Valcool. 

Ma che cos'd questo teppi
smo? Ecco in un cortile un 
gmppo di giovani che si diver-
tona a far saltare una dopo 
Valtra lutte le lampadine, ec
co una « banda > che distrug-
ge in pochi istanti quasi tutte 
le parte a vetri della «casa 
per giovani spasi » nella Lenin-
gradski Prospiekt, ecco ancora 
nel metro quattro o cinque gio-
vinastri che molestana una ra
gazza e la coslringono a scen-
dere prima del tempo... Que
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II fratello di Lenin 
(lettere da Pietroburgo 1883-1887) 

sli sono gli episodi minori: ma 
aggiunyete qualche litro di 
vodka ed avrete spesso anche 
la rissa. e talvolta I'episodio di 
violenza. 

Secondo i dati dell UNESCO 
il consumo procapite di alcool 
dovrebbe essere nell'Unione 
Sovietica inferiore di quattro 
volte a quello riscontrabile in 
Italia. Ma Alessandro Kudriav 
zev viceministro dell'ordine so 
dale e capo della polizia del
la Repubblica federativa rus
sa, ci assicura che le cifre 
dell'UNESCO non corrispondo 
no assolutamente a quelle del
la polizia sovietica e, preoccu-
pato. afferma che i tre quarti 
degli omicidi vengono compiu-
ti in stata di ubriachezza e co
si il 99 per cento degli atti di 
piccolo teppismo e il 35 per 
cento degli incidenti stradali. 

Ecco dunque il quadra nel 
quale dovra operare la nuova 
legge che come e noto parla 
esclusivamente di teppisti e di 
ubriachi e comporta un aggra 
vamento di pena per tutti i 
piccoli rcati. Ma propria per 
il carattere particolare di que 
sti piccoli crimini la parola 
decisiva, nella lotta non spet-
ta piu alia polizia. L'origina-

lita della legge del Soviet sta 
propria nel prevedere e rego 
lumentare la partccipazione dei 
cittadini alia battaglia contro 
i teppisti. C'e dunque un am-
pio riconoscimento alle imzia-
live dei clrugini. i giovani — ra-
gazze e ragazzi — che dopo il 
lavoro mettono una fascia ros-
sa al braccio e vigilano nel 
cortile e sulla strada. Per i dm 
gini il teppista e uno da con-
vincere, un giavane al quale 
bisogna parlare con calma. Se 
nonostante la pressione dei d m 
gini e delle altre organizzazia 
ni di base (i tribunali dei com 
pagni. il collettivo di lavoro, 
ecc.) il teppista continua sul
la sua strada, allora scatta la 
legge che prevede per i casi 
meno gravi una specie di fer-
mo di polizia di died, quindi-
ci giorni. 

Prcsso la polizia e possibile 
sapere qualcosa di piu sugli 
huligani. « La maggioranza di 
essi — vi dice il vice mini-
stro — sono nati fra il '40 e il 
'50. Scavando nelle loro bio 
grape troviamo che almeno la 
meta sono orfani. troviamo in 
fanzia senza scuola. senza edit-
catari e anche. talvolta gli er-
rori della polizia e dei tri

bunali ». 
E' insomnia una eredita del

la guerra — e di una guerra 
che e penetrata fin nel cuore 
del paese — quella die la so 
cieta sovietica deve affronta 
re. Non dunque un problema 
nuovo. diventato improvvisa 
mente drammatico. ma sempli 
cemente un problema maturo. 
Ecco Vorigine della legge. dei 
pravvedimenti diretti a riem 
pire quelle zone di vuoto, di 
carenza di ideali che si ma-
nifestano qua e Id nel pieno 
dello sforzo colassale che il 
paese sta compiendo. Ecco an 
che i nuovi piani edilizi (le 
statistiche dicona che la coa-
bitazione cantribuisce e molto 
al sorgere dei « ragazzi di stra 
da »). i nuovi caffe e i ritravi 
serali per i giovani. per non 
spingerli a cercare nel teppi 
sma la passibilita di stare in 
sieme. di far circolo. C'e dun 
que alia base della <r batta 
glia » una scelta precisa e ra 
gionata: colpenda il <r piccolo 
teppismo » si pensa di riusci 
re a ridurre ancora e natcval-
mente I'indice della criminali
ta nell'Unione Sovietica. 

Adriano Guerra 

Grave decisione della Corte al processo Ben Barka 

ffvflff «#•## a fatto il nome 
diunaltro teste oculare 

PARIGI — I membri della parte civile del processo Ben Barka sulla scalinata del Palaizo di 
Giustizia. L'ultima a clcstra e la vedova del leader marocchino. (Telefoto ANSA-« l'Urtita ») 

Nelle acque delle Canarie 

Resta a bordo 
nell'aereo che 

si inabissa 
E' peggio del fumo 

Tumor i 
in vista 

con la carne 
alia griglia 

TRIESTE. 16. 
Manjjiarc carne alia griglia e 

piu dantinso del fumo per I'or-
ganisnm umano. Questa afTerma-
zione e stata fatta dal prof. Car
lo Sirtori. dircttore della divi-
sione di anatomia patologica del-
I'istituto na/ionale dei tumori. 
presidente della Fondazione Car
lo Erba. coordinatore scientifico 
dell'istituto Gaslim di Genova. 
ed esperto per il cancro nella 
organiz7azione mondiale della sa-
nita. 

In uno studio prescntato alle 
< Giornate mediche di Trieste *. 
conclusosi la $corsa settimana. 
i) prof. Sirtori ha detto che il 
poricolo della carne alia £riglia 
deriva dal fatto che la carne vie-
ne cotta direttamente "nil fuoco. 
,«enza alruna prote/ione. e sulla 
sua ^upcrfscie si ragguinge la 
tempcratura di circa 700 gradi. 
Quando una sostanza organica 
viene portata a tali temperature. 
le sue proteme si denaturano. e 
le so=tan7e grasse di\entano 
idrocarbun cancerogeni. 

La came dopo essere passata 
sulla gnglia subisce una trasfor-
mazione nelle sue sostanze. Le 
sostan/e diventate cancerogene 
— ha detto Sirtori — sono state 
misurate qualiiatiiamente e quan 
titativamcnie. e si e visto che 
da un chilo di carne gngliata «i 
ottcngono 6 gamma di benzopi-
rcne. prodotti dai processo di 
combust:one. cifra alta e corri-
spondente ad un prodotto di ben-
zopirene derivato rial fumo di 
600 sigarette. N'ella grigliatura 
della came awiene lo stesso 
processo che si ha quando si fu-
ma una sigaretta: anche qui la 
combustione del tabacco avviene 
a 6700 gradi. per cui si trasforma 
in nenzopirene: la temperatura 
motto elevata provoca quind: la 
!ra«formazione di una «ostanza 
:nnocua in una so^tanza pcrico-
Tosa. 

E' fuggito dal 
carcere il 

« re della truffa » 
MILANO. 16 

Un detenuto. Franco Dirani 
Tripoli di 53 anni. dopo aver 
ottenuto una Iicenza prcrnin di 
otto giorni dalla colonia pona 
le di Castelfranco Emilia, non 
si e presentato alia pn!izia mi 
lanese per il controllo. Ora e 
ricercato da tutte le questure. 

II Dirani Tripoli e conosciu 
to come il « re delle trufle »: 
ne ha commesse. infatti. deci 
ne e decine, per un totale di 

I diverse generality. 

Un «DC-3» spagnolo con 

24 passeggeri e stato 

costretto ad un amma-

raggio forzato - Tutti si 

sono salvati tranne uno 

MADRID. 1G. 
Un drammatico ammaraggio 

forzato e stato effcttuato sta 
mane alio 11 da un aereo spa
gnolo di linca tra Las Palmas 
e Tenrrife. nelle ipole Canarie. 
I passeggeri. tutti. spagnoli. 
si sono salvati: solo uno e mor-
to inabissnndosi con il relitto 
dopo essersi rifiutato di abban 
donare il suo posto. Hanno cer-
cato di tirarlo fuori. di spin-
gerlo a viva forza nei poehi se-
condi disponibili. Non c'e sta
to niente da fare. 

L'aereo. un bimotorc « DC 3 > 
delle Iince « Spantax >. con a 
bordo 24 passegceri e t re uo-
mini di cquipaggio. stava sor-
volando la zona di mare delle 
Canarie a due miclia dalla co 
sta dell'isola di Tenerife da 
dove era partito. All'improvvi-
so il comandante Eugenio Mal 
donado si e accorto che uno 
dei due motori non rispondeva 
piii ai comandi. L'avaria mi-
naceiava di far precipitare lo 
aereo e di mettere in serie dif-
ficolta un ammaraggio forzato. 
II comandante non ha avuto 
dubbi: prima che il * DC-3 > si 
inclinasse ha subito disposto il 
piano di emcrgenza tentando 
un ammaraggio di fortuna. 

La manovra e stata perfctta. 
favorita anche dalle ottime con-
dizioni del mare . In pochi mi-
nuti i passeggeri e i membri 
deircquipaggio sono riusciti a 
mettere in funzione i battcllini 
di gomma, ad aprire gli spor-
telli e ad abbandonare con tut-
ta calma il relitto deH'acrco. 

Prima i passeggeri. poi I'e-
quipaceio: la norma e stata ri-
spcttata. ma solo all'ultimo mo-
mento ii comandante si e ac
corto che a bordo. seduto al 
suo posto. era nmas to un uo 
mo. il 62enne Fernandez fz-
quicrdo La moglie era gia in 
un battellino che si stava al-
Iontanando dal relitto che co-
minciava ad affondare. Imme 
diatamente i membn dell*equi 
paggio hanno cercato di por 
tare fuori Cuomo. Ne e nata 
una violenta colluttazione al 
Cinterno della carhnga Poi al 
la fine ogni t t n t a t n o per ripor 
ta re alia ragione d passeggero 
e stato abband.in.ito Oramai 
Cacqua stava entrando all'in 
terno del « DC 3 >. 

I naufraghi sono stati rac-
colti poco dopo dalle barche 
dei pescatori che si trova va no 
nella zona. Sono stati condotti 
sani e salvi al vicino villag 
- . : - j : r - — . - » " • • » »• • " 

nerife. 

Condannato a Francoforte 

All'ergastolo 
un aguzzino 

di Auschwitz 
Miti pene per altri due criminali nazisti - Nessuna 
emozione degli imputati alia lettura del verdetto 

FRANCOFORTE. 1G. 
L'ergastolo, la massima pena 

prevista dal cod ice tedesco post-
bellico. e stata inflitta dalla Cor
te di Francoforte a Joseph Er-
ber. uno dei capo aguzzini del 
campo di sterminio nazista di 
Auschwitz. Erber c stato rico-
nosciuto col|H?voIe di complicita 
neM'assassinio di migliaia di pri-
gionieri ebrei. In particolare. 
durante il dibattito sono stati 
esaminati scttanta casi nei qua 
h l'iniputato aveva partecipato 
direttamente alle uccisioni. In-
sieme a Erber sono stati giudi-
cati anche Wilhelm Burger e 
Gerhardt Neubert — macchiati-
si a loro volta di crimini ad 
Auschwitz — che sono stati con-
dannati il pnmo a otto anni ed 
il secondo a tre anni di reclu-
sione. II processo si e concluso 
dopo nove mesi. durante i qua
li sono stati rievocati i crimini 
commessi da nazisti in Polonia. 

Quello conclusosi oggi era sta
to definito « il piccolo processo 
di Auschwitz ». giacche quello p.u 
importante era stato celebrato 
oltre un anno fa e si era con
cluso nell'agosto del 1961. Allo
ra gli assassmii esaminati si e-
rano contati a milioni. Ad Au
schwitz Erber era uno dei capi: 
il sessantanovenne imputato di 
rigeva 1'ufficio matricola di Bir-
kenau. la sezione femminile del 
campo di sterminio. 

La giuria ha ritenuto Erber 
colpevole di omicidio in scttanta 
casi specific! e di complicita 

generica in migliaia di altri. 
Burger e Neubert sono stati 
condannati per complicita in as-
sassinio. Nessuno dei tre impu
tati ha mostrato la minima emo
zione quando il presidente della 
Corte. Emil Opper. ha letto il 
verdetto. Per quanto condannato. 
Burger e stato lasciato libero 
dopo la sentenza: egli era stato 
condannato ad otto anni di re 
clusione. che ha scontati. dal
le autorita polacche nel 19.i3 ed 
il tribunale di Francoforte ha 
dedotto la pena gia scontata da 
quella che e stata inflitta oggi. 
Burger era stato arrestato nuo 
vamente dalle autorita tedesche 
dopo essere rientrato dalla Po 
Ionia. Quanto a Neubert. oggi 
57enne. rimarra in carcere per 
poco piu di due anni avendo gia 
scontato nove mesi di carcere 
prevent ivo. 

Il processo di Francoforte. 
non sara certo I'ultimo contro 
i criminali nazisti. 1'ufficio spe
ciale di Stoccarda. incaricato di 
esaminare le ricnuncie riguar-
danti crimini di guerra. ha in 
fatti annunciato di avcre in 
corso 314 inchicste nei confron 
ti di e \ nazisti. Dal 1958 I'uf 
fic;o ha esaminato e archiviato 
\ycn 1.046 casi. L'orcani^mo non 
ha il potere di muovere accuse 
formali. ma mctte a disposizio 
ne di volta in volta il risultato 
del suo lavoro. L'ufficio di Stoc 
carda si e occupato a fondo 
della posizione di tutti gli a-
guzzini di Auschwitz. 

Pullman con 48 pellegrini 

Tragica gita a 

Lourdes: 2 morti 

nello scontro 
Un morto 

e quattro feriti 
sull'Autostrada 

del Sole 
AREZZO. 16 

Un -incideo'.e r.e! quale socio n-
masti coin volt i p.u automezzi ed 
e costa'o la vita n<i un oamio 
nista nu^itre altre quattro per-
sone scno nm.i.-'c ferite. e awe-
nuto sull'Autostrada de! So!e. a 
circa due chilometn dal casello 
di Battifolle. Un a.itocarro. tar-
«ato Boio'Jna. cendotto da Carlo 
Z:!io. di .15 anni. che procedeia 
nelia corsia Sud. ha tamponato 
il r'niorch:o <li tin autocarro 
t O. M- >. guidato da Amlc'o Gi-
mniani di 32 ami di Stiava di 
Lucca. lx> 7A.o e morto sul col-
po. mentre i! secondo autista dei-
!o ste>so mezzo. Giovanni Bo-
scardlni di '12 anni. ha nportato 
feme guanbiii n un me=e. 

Al momen'o delio scontro viag 
siava sulla cors'a Nord un altro 
autocarro. L'autisia del quale. 
for^o dis'ratto da cio che acca 
deva suH'altra carrea^'ata. si 
.<pa-tava improvvisamen"e sulla 
=:n!.stra. Oitruerido !a cor.'ia di 
sorpa = -o. In que! momonto so 
pragaiungeva una < Ta-mu; >. 
gjidata da G'u=eppe Trentn di 
i5 anni. di Bema: qiest ultimo. 
per evitare I'tirto. ha b.occato 
1'auto. ma e s*a to a sua volta 
tamponato da un'altra * Taunus ». 
condotta da RaTfaele Saccoman-
no di 35' anni. anch'egh di Ber-
na. 

19 le vittime nella sciagura del Mare del Nord 

Inchiodato negli abissi il 

sottomarino eon 13 a bordo 
Le navi non possono raggiungere il luogo della catastrofe a causa delle 

bufere — Un solo superstite — Sei le salme finora recuperate 

BONN, 16. 
E' impossibile r iportare. al 

meno per ora. alia superficie 
quel che e rimasto del som 
mergibile ?cuoIa llai della ma 
rina tedesca, affondato improv 
visamente ieri nel mare del 
Nord. al largo di Newcastle on 
Tyne: i tredici gio\ani che vi 
*ono rimasti chiusi dentro deb 
bono avcre t n n a t o una morte 
trermnda. Dei venti marina' 
che facevano parte delt'equ: 
paggio deirf/oi oramai e cer 
to che solo uno si e salvato 
Pieter Silbernagel di 28 anni. 
Cunico che al momento della 
sciagura repentina 6 riusci 
to a lanciarsi dal ponte del 
auiiifricr&ibiie ciie in quei mo
mento era in emersione, prima 

che le ondate della bufcra lo j 
lngoiassero. C'crano altri sei j 
compagni insieme con lui sul 
ponte: sono stati ritnnati ca 
daveri . Non hanno resistito co 
me lui a ben tredici ore di 
attesa nel mare in tempesta 
prima dell 'arrivo dei soccor 
si; o forsc sono morti sul 
colpo. tra\olt i dal gorgo del 
iommergibile che affondava. 
i L'ho visto andar aiu a picco 
come un macigno » ha detto il 
superstite ricover^to in un 
•ispedale tedesco. 

Ora la tempesta che imper-
versa sulla zona impedisce di 
continuare le ricerche per il 
recupero del relitto che si tro 
va a 45 mctri di profondita: 
la nave Magnus e rientrata in 

porto dopo un tcntativ o di pren 
dere il largo reso vano dalle 
\ioIente raffiche di vento che 
spaz7ano quel tratto di Mare 
del Nord Non e escluso che 
possano riu^cire nellimpresa 
la fregata britannica Black 
trood e la nave am-ncana 
Kittiirake: ma per ora perfino 
le ricerche acree sono state 
so<pese 

Dei settc corpi rc-cuperati 
ieri in marc, uno solo e stato 
identificato: si tratta di Hans 
Juergen Muth di 22 anni. che 
6 stato riconosciuto da uno de
gli ex marinai del sommergi 
bile nella citta di Esbejerg in 
Danimarca, dove il cadavere 
del giovane marinaio era stato 
portato da un elicottero. 

i L'incidente e avvenuto 

in Spagna, nei pressi di 

Burgos — II pullman si 

e schhntato contro un 

torpedone spagnolo 

BURGOS (Spagna). 16 
Un pullman canco di pelle

grini italiani si e scontrato con 
un autobus spagnolo a Villa/o 
peque. nei pressi di Burgos. 
I due autisti — I'italiano Gio 
vanni Palavizzini di Milano e 
lo spagnolo Joaquin Salaverria 
Rasquin, di Beasain — sono 
morti sul colpo e parecchi pas
seggeri italiani sono rimasti fe 
riti. 

Non si hanno ancora notizie 
precise sulle caus? dell'inci-
dente. ma e certo che lo scon 
tro e stato frontale. 

A bordo dell'autobus si tro 
vavano 48 pellegrini di Messi
na che erano partiti dall'Italia 
il 1 settembre per compiere un 
giro dei santuari mariani in 
Francia. Spagna e Portogallo 
II viaggio. organizzato da una 
associazione religiosa di Mes 
sina. era appogffiato dall'Ope-
ra dei Paolini di Milano. Sul 
I'autnbus spagnolo. invece. si 
t rova\a solamente Cautista. 

NeH'incidente numerosi pel
legrini sono rimasti feriti e so 
no stati trasportati urgente-
mente all'ospedale di Burgos 
con auto di passaecio. I medici 
si sono subito prodigati per for-
nire ogni cura cd assistenza ai 
feriti. Le condizioni di molti 
fortunatamente non destano 
preoccupa7ioni. Solo per la si 
gnora Stella Natta Riggio la 
protnosi e nservata La signo-
ra. infatti. ha riportato la frat-
tura di otto costole. diverse fe 
rite e v a n e contusioni al petto 
cd al capo 

I pellegrini — in gran parte 
nuclei familiari — guidali da 
padre Edoardo Scelfo dell'or
dine dei Minori presso la chie 
sa di Lourdes. provenivano dal 
santuario di Fatima in Porto 
gallo ed erano diretti in Fran 
cia dove avrebbero compiuto 
una \isita alia basilica di Lour 
des. 

Partito da Messina il 1 set
tembre il gruppo era giunto il 
giorno dopo a Torino Poi toe 
cando Grenoble. Perpignano. 
Barcelona. Saragozza. Madrid 
e Li«hona aveva raggiunto il 
santuario di Fatima in Porto 
gallo. il 12 sera. 

Mercoledi 14 i quarantotto 
pellegrini. lasciata Fatima. 
avevano proseguito per Sala 
manca dove avevano pernot-
tato. Ieri mattina avevano ri 
preso il viaggio alia volta di 
Lourdes, ma nelle vicinanze di 
Burgos e awenu to lo scontro 
con il torpedone spagnolo. 

Per «tutelare il segre-
to» di un poliziotto e 
stata respinta una pre
cisa istanza della parte 
civile - Figon, prima di 
morire misteriosamente, 
aveva detto: « Caille mi 
vorrebbe veder morto» 

PARIGI. 18. 
Scnndalo grosso. per la de-

cisiono »lell'.\s<ise della Sen
na di tutelare il -s seureto pro-
fossionale >. (1<-1 comnussario 
Caille: il poli/inttn. interroga-
to nel corso dt-Ha dei-jma mlien-
/a <o lo sara anche uell'undi-
(I'.siina). si e rifiutato di dire 
(hi lo ha infomiato del fatto 
(lie. tra i rapinatori di Ben 
Barka. era Georges Figon. il 
teste fondanuntale. suicidntosi 
— secondo la veisioiie ufliciale 
— alia \igilia del suo incontro 
con i| giudice istruttore. Que 
sto inforniatoie probabilmente 
eoritrollava i\i\ vicino il gruppo 
di rapinatori: quasi certainen-
te era. e. meinbro di una 
for/a di p,>li/i.i <ei«ieta. del 
* MTvi/io parallelo >\ di cui 
Caille 6 indicato come uno dpi 
maggioti dirigenti. 

(Juest'unmo. di cui il com-
missario non ha voluto dire 11 
nome. sa ccrtamentc come e 
linito Ben Barka. Percio la par
te civile ha chiesto alia Corte 
di far parlare il commissario. 
nonostante tin decreto. vecchio 
di (!(» anni. della Corte di Cas-
^a/ione. che tutela il >-egretn 
professionale dei poli/ioMi quan
do si tratta del nome di un in
forniatoie. I.a Corte ha rispo-
sto di no. 

Le possibility di sapere qua
le line ha fatto il leader pro-
gressista marocchino sceinano 
dunque ancora una volta. Chi 
e Caille. coniunque. e qual e il 
MIO ginco? Forse la migliore 
prescnta/.ione del commissario 
venne fatta dal scttimanale 
francese L'Express puco dopo 
il presunto suicidio di Figon. 
in un numero speciale dedicato 
completamente all'affare Ben 
Barka. Kcco quel che scrisse 
L'Express. 

« II commissario Caille e 
1'elemento piu importante della 
prefetlura di polizia. dopo il 
preretto. Nel periodo della crisi 
algerina fu il capo delle ope-
razioni speciali anti OAS. E' 
Cuomo di lidun'a dt>| ministro 
Frey. nella polizia. \ 'ede fre-
quentemenle il ministro del-
Clnterno. a quattr'occhi. 

G II commissario ha voluto 
che il deputato Lemarchand gli 
fncesse inenntrare Georges Fi
gon. Lo incontro martedi mat
tina. a casa del deputato Figon 
rese a Caille solo una descri-
zione par/iale dell 'affare: la 
descri/ionc data a suo tempo 
da I.ofM'7. 

«Cosi. (|tiandn il commissa
rio incontro a cola/ione il co
mandante del controspionaggio. 
Finville. questi ne sapeva giA 
piu dj lui i . 

Kd ecco come lo stesso Figon 
indico il commissario Caille. nel 
mcnioriale consegnato nelle 
mani di un redattore del sctti
manale francese pochi giorni 
prima di morire. Sia ricordato 
che il presunto suicidio lascid 
molti dubbi: si. il colpo alia 
trmpin era sparato da dManza 
ravvicinata. ma nessuno aveva 
sentito |o sparo 

Veniamo al memoriale Figon: 
t Lemarchand e Caille. qu»i 
due! Oh! Come vorrebbero ve-
dermi ammazzato! 

« F'etiljean (sarebbe questo 
il name di battaglia. nel contro
spionaggio. del commissario 
Caille - n.d.r.) e un polio. Non 
un agente segreto. Un polio... 
Ma e la macgior copertura per 
tutto Caffare... ». 

Caille. brninte«o. in aula ha 
ncgato tutto. Soprattutto di es
sere <r un polio ». di es«f»ro «••« 
to. al momento giusto. meno 
ricco di infnrmazioni del capo 
d( Ho SDKCE. il rontrosp'onae 
Cio ufTicialc Ha ncgato cosi di 
av t r incontrato Figon c. quan 
r!o gli c stato chiesto se lo 
stt s«n Figon potes^e conoscerlo 
con il nome di Petit jean ha det
to. con una battuta di dubhio 
gusto, visto che Figon tcmeva 
di esser liouidato da lui: «Que-
sto riovroste poterlo chiedere a 
Figon >. 

Ha poi anYrmato di essere 
uno r a cui si e tcntato di le-
varc la pclle* nella fase istrut-
»oria dr! p n e e s ' o ; un ir:N£t.r-
rimo funzionario * caIunniato». 
Ma che colic gamento con le 
rnlizie parallele! Lui non cen
tra.. . Tutto cade. pero. quando 
Caille vuol dimostrare che an
che il deputato Lemarchand e 
un integcrrimo difens-ire della 
!e?ge e della giustizia. che 
neppure lui. con i servizi se-
greti ha nulla da fare. K' trop 
po grossa. non ci crede nes
suno. 

Non ci crede probabilmente 
neppure Cavvocato pcnerale 
dello Stato Ma. per ragior.i di 
principio. chiede che non si 
violi la disposizione della Cas-
sazione. chiede che sia per-
messo a Caille di non rivelare 
chi e Cuomo che. ancora oggi. 
potrebbe spiegarc a viva voce 
davanti ai giudici qual 6 stata 
la fine di Ben Barka. E la Cor
te si associa. 
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