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11 «Popolo» e 
Voperazione Cimino 

L'unica 
minaccia 
VA BENE, abbiamo tiralo il 

j'lato tulti con la cattura 
di Leonardo Cimino e Franco 
Tnrreggiani. Tanto piii che ce 
i"> wevano mozzato non solo 
la morte raccapricciante di 
quel due poveri ragazzi. Sil-
ratio e Gabriele Menegazzo, 
via anche la nevrasi orche-
strata a rullo di tamburn, per 
quarantotto giorni. intorno ad 
una caccia all'uomo che in Ita
lia non aveva precedenti. Co
me se non uno, due, tre as
sassin'! brutali e tuttavia dalla 
dimensione ben circoscrivibile 
.si trattasse di catlurare, ma 
Dillinger. 

Comunque e fatta. Chi era 
ricercato affunnosamcnte ora 
<* prcso. I sospetti, le accu
se. le ricostruzioni induttive 
da qucslo momenta in poi pns-
sono essere canfrnntati, con-
validati e tramutati in prove. 

Revtano da ralutare alcun't 
dettagli. nnn marginal'!, bal-
zati nulla ribalta dall'ephodin 
ultimo, dalla cattura stessa. 
E' vera. La strada giustn pe
rn p stnta finalmento aperta, 
e quindi si pun asnettare con 
magn'iorp serenita I'pvamp del 
maaistrato anche a pmpositn 
deWaifn cnnrlntivn Saprrmn 
p qiudicherpmn, come nqnunn 
ha il diritto. r il dovere. di 
fare. 

Stando cntl le cose, diamn 
pure, p senza alcimn sfnrzn. 
il stio a ciaieunn. Ilanno par 
Into in enro di incubn ritesi-
pato. Bene. E allnra congra-
tuliamaci enn gli investigata-
ri che questa rolta sono riu-
sciti ad arrivare in fondo. 11 
lorn mestierp c raccngl'iprp 
fatti e inrlizi, ranainnnerc i 
fugniaschi, cnnieanare gli uni 
p ali altri al g'wdicp; In hannn 
fatto p qtiatn dnpntutto ennta. 

Ala il disenrsn nnn finisre 
nni pprcliP mmlruvn In ha al 
1'iraatn p pnlnriln in un mndn 
flip non vun nasiarp <;otto si-
lenzio. Prpndiamn solo il Pn 
pnln. J7 quatidiann ufficialp 
dplla Demnrrazia cr'tstiana. In 
sfrumentn d'infnrmazinnr — di-
riamn cos? per la enmndita dei 
lunahi cnmuni — piii dnsata P 
* cnmpnstn » fra quelli circo-
lanti oani qinrnn. In vrimo 
luogo. il riliero data all'arrp-
stn di Cimino e Torreaqiani: 
un tilolo a cinque colonne su 
ntto, in prima pagina, d'aper-
tura. accompaanato per qiunta 
da un edit oriole di centnscs-
santa righc. Una collncazione 
p una misura che nemmeno i 
discorsi di Rumor riescono a 
nltenere di salito. Indicativn, 
malto indicativo, ma 6 ancora 
il meno. 

11 contcnuto del traboccanle 
cammenlo merita rifiessioni 
malto pin stimolanti. < Domi
ni che sono al centro di una 
attenzione pubblica sempre piii 
sgomenta ed allarmata, sim-
boli pericolosi di una spavalda 
quanto redditizia ribellione alio 
leggi e alia morale comune, 
causa — forse piii di quel che 
non si pensi — di perversi 
istinti di cmulazione che Ira-
scinano altri alia consumazione 
di azioni antisocial'!, in una 
spirale angosciosa che non sem-
bra possibile spezzare ». Di chi 
$i parla? Dcgli speculator! di 
Agrigento? Delia Federconsor-
zi? Di coloro che al propria 
profitto, capitalistico o mono-
polistico che sia, sacrificano 
tmpassibilmente gli interessi 
di un popolo intero? Di quelli 
che hannn tramato il complotto 
per assassniare Kennedy? Di 
quatc nemico pubblico dclla 
societa civile, insomma? 

So. c a Leonardo Cimino 
che ci si rifcrisce. 

Potremmo accontentarci di 
pensare che nella redazione del 
Popolo qualcuno ha perduto la 
bussola e il senso dclle propor-
zioni. Ervia. un giovanotto 
mosso solo dalla propria dtspe-
razione o psicopatia privata. 
I'ultimo prodotto (meglio: sot-
toprodotto) di quesio asselto 
socialc. un cascame dcll'ordi 
namento ncl quale egh conta 
quanto un centesimo conta ri-
spetto ad un miliardo, scam 
biato per il protagonista, per la 
causa numcro uno, per Vunico 
tarlo che rode J'cstablishment 
perfetto. A chi lo raccontano? 

La verita — e la riprova sta 
nelle prime pagine di altri gior-
nali dedicate esclusivamcnte. 
dalla prima all'ultima nga. a 
quest'ultimo episodio di crona 
ca nera — e che con Vopera
zione Cimino si tenia la put 
grossa e piii goffa manovra di 
diversione. 

Vedete — si ccrca di dire, 
martellando sulla suggestione 
immediata del sangue, del fat-
taccio. delta caccia capace di 
scatenare sempre istmti pri-
mordiali — andrebbe tutto be
ne, la societa sarebbe sana. 
bene ordinata ed efficiente, se 
non ci fossero i Cimino. Riscn-
timenti, proteste, denunce, ri-
rendicaziom? Lasciamo andare, 
jacciamo un bel blocco tutti, 
noi che amiamo la sicurezza 
e I'ordine, e mettiamoci a brae 
care gli assasstni vert o pre 
sunti con il fucile in spalla. 
€ La societa — lo scrive il 
Popolo — ha dimostralo di pos-
sedere in se stessa gli anticorpi 
con cut difendersi dall'assalto 
di mali che, a ragione o a 

lorto, crediamo di poter indi-
care come originati dal suo 
stesso tessuto >. 

Ecco come i vari Leonardo 
Cimino diventano calamita e 
valvola di sfogo generali. Fi-
ducia, dunque, e occhio esclu-
sivamente ai delitti: questa la 
morale della favola tragica di-
panata per quarantotto giorni 
fra via Gatteschi e Monte 
Mario. 

Certo, la foto enorme di un 
uomo morente m ospedale, con 
le ferite aperte, la trachea in-
cisa dal bisturi, il cannello del-
I'ossigeno infilato nelle narici, 
somiglia al ricordo di un safa 
ri: sulla « belva » abbattuta 
manca solo il piede del fortu 
nuto cacciatorc. II piii elemen-
tare sentimento di umanita. la 
•i pieta cristiana » ne soffrono 
un paco. ma il fine merita 
pure qualche sacrificio. Per il 
Cornere (Iinrorrnazionc, che 
pubblica una vignetta umoristi-
ca sotto un prima piano del-
iagonizzante (la presa del Ci
mino: e adessn il Monte Bian
co!). merita addirittura il ci-
nistno. 

Giorgio Grillo 

LA STOMA DI CIMINO E TORREGGIANI 
E cominciato 

tutto con 
un piccolo furto 

Seguirono poi le rapine fino alia sanguinosa cattura sulla 
collina di Monte Mario - A colloquio con la madre di Cimino 
A 12 anni venne solo a Roma dalla provincia di Catanzaro 

La madre di Leonardo Cimino, la sorella e I'avvocato davanti alia camerelta dell'ospedale dove I'accusato del delitto di via 
Gatteschi combatte fra la vita e la morte 

Domenica il secondo turno delle elezioni in Francia 

Due soli protagonisti: 
gollisti e sinistre unite 

Crescente forza d'attrazione dello schieramento unitario che diventa il solo antago-
nista del gollismo - Tramonto del centrist a Lecanuet, Tultimo atlantico di Francia 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 8. 

Sono essenzialmente due lc 
forze che si fronteggeranno do
menica ncl secondo turno elet-
torale: la Quinta repubblica da 
un lato e daU'altro la sinistra. 
nnita sotto un'unica insegna del 
PCF e deila Federazione. Mai 
la divisione tra destra e sini
stra e stata cos! netta. nella 
vita politica di questo paesc, e 
mai la geografia elettorale piu 
semplificata. Le battaglie trian 
golari (la dove t re candidati 
rcstavano in lizza) assai nume-
rose nel '02. costituiscono og-
gi una minoran7a assoluta. II 
blocco gollista trova davanti a 
se. compatta. una unica forza. 
quolla dclla sinistra. Tra la 
Quinta repubblica e la gauche 
unita dall'accordo. vi saranno 
2G5 « durlli » elettorali: in 125 
ballottaggi a due. al candida
te! gollista si opporra un comu-
nista investito dalla Federazio
ne. e in 14-1 sara un c federa-
tn» . sostenutn dai comunisti. 
che affrontera il gollista. Tl 
PCF sosterra inoltre dieci 
* duelli » contro il Centro de-
mocratico. e quattro contro 
candidati di destra senza spe-
cifica etichetta politica: mentre 
la Federazione si battera con
tro otlo c lecanuettisti ». e tre 
moderati. II PSU affrontera la 
Quinta repubblica in sei circo-
scrizioni. In tutto. si tratta di 
300 battaglie a due. tra sinistra 
e destra gollista o centrista. 

In tale quadra di insieme. cio 
che prende spicco e essenzial
mente un fatto politico: que
sta sinistra, mille volte beffeg-
giata dai gollisti per le sue 
lacerazioni e division! interne. 
si drizza questa volta unita 
contro la Quinta repubblica ed 
appare Tunica forza capace di 
contrastarlc il successo. Le im-
plica7ioni di questa battaglia 
sono tali che la Quinta repub 
blica p>!rebbe perdere piu di 
un segcio. tra quelli che i son-
daggi le davano come acquisi 
ti. In tutti i calcoli precedenti. 
ci si basava infatti anche sti 
eventual! casi di non applica-
zione dcll'accordo del 20 dicem-
bre. su contestazioni e diver-
genze tra gauche non comu-
nista e PCF. per dare come 
scontata alia Quinta repubbli
ca la maggioranza assoluta dei 
seggi. Questo pericolo non e af-
fatto scomparso. 

Ma la unione della s :nistra 
rende tale battaglia pin pro-
blematica per i gollisti. E' per 
questo motivo. si ritiene. che 
De Gaulle ha fatto. nel corso 
deH'odierna riunione del consi-
glio dei ministri. una dichia-
razione al larmata. che suona 
esattamente cosi: c Quella che 
e stata la posta del primo tur
no sara a piu forte ragione la 
posta del secondo turno. e cid 
appare assai nettamente a tut
ti gli spiriti: si trat ta del regi
me e delle istituzioni che sono 
in gioco. Cid conferma. in oc-
casione del secondo turno. te-
nuto conto dell'opposizione 
principale e del suo elemento 
dominante, che ci6 che e in 
causa, e la Repubblica e la 
liberta >. 

Dall'altra parte della bar-
ricata, Valdeck-Rochet. par-
lando stasera alia telcvisione 
— dove sono riprese le Ira-

^i>^Mm 

PARIGI — La delegazione del PCF (a destra nella telefoto) e quella della Federazione durante 
la riunione per gli accordi sul ballottaggio di domenica 

smissioni elettorali — ha af-
fermato invece: c Noi conti-
nueremo a rafforzare l'unita. 
Noi continueremo a fare tutto 
il possibile per rafforzare l'u
nita sulla base di un program-
ma comune. NeH'immediato. 
per il secondo turno di scru-
tinio. si tratta per tutti i re-
pubblicani di serrare i ran-
ghi. per battere i candidati 
del potere personale e della 
rcazione. II PCF. la Federa
zione e il PSU hanno realizza-
to un largo accordo in vista 
di far votare per il candidato 
di sinistra meglio piazzato per 
battere il potere personale. 
Nella grande maggioranza 
delle circoscrizioni. esiste dun
que una candidatura unica 
delle formaztoni di sinistra. 
14! disciplina repubblicana gio-
chera in pieno; noi chiediamo 
a tutti i repubblicani di bloc 
care i loro suffragi sul candi
dato unico della sinistra >. 

Disciplina di sinistra 
II caso piu spettacolare di 

questa «disciplina di sini
stra > e quello di Maurice Fau-
re . gia presidente del Partito 
radicale. che ha voltato le 
spalle al Centro democratico. 
ed e passato. armi e bagagli. 
dalla parte dei « fedcrati >, 
che egli aveva. all'epoca del 
Taccordo con i comunisti. com-
battuto con queste parole: 
c Non posso accettare. egli 
scriveva. il postulato di base 
della Federazione che conside-
ra il PCF come alleato privi-
legiato y. Ora. Maurice Faure . 
ha sottoscritto. tamburo bat-
tente, la propria adesione alia 
linea della Federazione. ed ha 
accettato la richiesta comuni-
sta di rendere di pubblica ra
gione la sua accettazione della 
linea approvata il 20 dicembre 
per poter ottenere fl loro voto. 

Nel panorama che si deli 
nea in questa giomata deci 
siva per la battaglia del se
condo turno. il Centro demo
cratico da ancora una vol la 
prova della sua incrcdibile 
ambiguita, c dclla sua incli-

nazione al favoreggiamento 
dei gollisti. Esso ha mantenuto 
circa 70 candidati in lizza. di 
cui soltanto 18 si cimenteranno 
contro la Quinta repubblica. 
mentre tutti gli altri sono 
schierati contro i < federati >. 
o i comunisti. Dopo i contatti 
presi ieri tra il rappresentan 
te di Pompidou. Baumel e Le
canuet. I'indegno patteggia-
mento e stato concluso. 

Tra coloro che il Centro de
mocratico ha mantenuto nel 
c duello > contro la Quinta Re
pubblica vi e il fascista Soustel-
le. il che offre la prova sup-
plementare del posto in cui si 
situa il partito di Lecanuet nel 
panorama politico francese. Ma 
la politica del Centro democra
tico merita qualche considera-
zione piu approfondita. Esso. co
me abbiamo detto. e il grande 
sconfitlo di queste elezioni. in 
sieme al suo « giovane » e sor-
ridente leader Jean Lecanuet. 
che ha tcntato di vendere il suo 
europeismo e il suo atlantismo. 
come una pasta da dentifricio. 
Lo seacco di Lecanuet non ri-
guarda solo la Francia: esso 
assume valore esemplare in una 
Europa occidentale dove tutte 
le forze conservatrici. e in pri
mo luogo i democristiani italia-
ni. punta\ano sulla vittnria di 
questo leader per nconferma 
re la validita di un disegno 
centrista. o di centro-sinistra 
in Europa. Basterebbe sfoglia-
re i giornali italiani. ed esa-
minare quanto scr i \e \ano i 
commentatori politic!, per ac-
corgersi che Lecanuet era da 
to come «i l grande favorito » 
delle elezioni francesi. e si pro-
nosticava per il suo partito 
una vittoria di prim'ordine, 
che avrebbe reso Lecanuet ar-
bitro. di fronte a De Gaulle. 
della politica estera. al punto 
da poter ricondurre la Fran
cia nel solco atlantico. Ora il 
dirigente cattolico non d riu-
scito. in queste elezioni. che a 
perdere terreno: dal 16^ otte 
nuto nelle elezioni presidenzia-
li esso e passato al 13^ . II suo 
declino b al tempo stesso quel
lo di una vecchia politica di 
servilismo alle forze sociali piu 
retrograde, e alia sclerotica 

aspirazione di una Europa le-
gata a filo doppio agli Stati 
Uniti d'America. Gollista sul 
piano economico, atlantico in 
politica internazionale, il gio
vane leader appare come un 
decrepito politicante. in una 
Europa profondamente mutata. 
e nella quale le nuove genera-
zioni. e le generazioni interme-
die. sono antiamericane. e av-
verse «lla politica di aggres-
sione dell'-America contro il 
Vietnam, e di sopraffazione 
dell'America suIl'Europa. Le
canuet e sconfitto al tempo stes
so come antieomunista di choc, 
e come avversario di una po 
litica di cooperazione della 
Francia con Test socialista. 

Che fara De Gaulle? 
! Le stesse cerarchie religio 

se hanno rifiutato di sostenere 
Lecanuet. tnnandolo superato 
rispctto ai tempi, e perfino il 
caso di Rouen, dove il gollista 
Dusseauly e arrivato larga 
mente in testa al candidato 
centrista. dimostra che l'arci-
vescovo della citta di lecanuet 
ha lasciato dirottare i voti de-
gli elettori cattolici verso i can 
didati della Quinta Repubbli 
ca. piuttosto che verso colui 
che rappresentava la stessa po 
litica sociale di De Gaulle, ma 
corretta in pecgio sul piano in 
terna7ionaIe. e su quello speci 
fico della distensione. 

Con il crollo di Lecanuet. 
cade alio stesso tempo il nostal-
gico e reazionario disegno di 
riportare indietro di venti anru 
rEuropa occidentale e la Fran 
cia, nelle scelte di politica inter
nazionale, bnea che il MRP ave
va testardemente perseguito per 
venti anni e piu. fino a lasciar-
vi le penne di un partito che si 
presentava. dopo il 1945. come 
il secondo partito di Francia. 

Che fara De Gaulle? Egh fi 
nira per digenre i lecanuettisti. 
L'ultima parola che i centrist! 
di Lecanuet avrebbero potuto 
dire, prima di domenica 12 mar
zo. stava nel mantcnere i pro 
pn candidati contro il candidato 
gollista. Ma il Centro demo
cratico ha affermato che il pn> 

blema principe, per esso, e 
quello di « sbarrare la strada 
ai comunisti >. I nemici di Le
canuet, pero, sono divenuti, in 
queste ore, non solo il PCF. ma 
tutta, la Federazione di sinistra, 
vale a- d i re ' rintbro BcJiiera-
mento della gauche unita da un 
accordo leale che ieri e stato 
rispettato fino in fondo, e sot
toscritto pienamente ancora una 
volta. 

Lecanuet contava sulla < pa-
gaille > (confusione), come di-
cono i francesi. tra federati e 
comunisti, e sperava di fare 
leva sulla di.scordia tra loro 
per indurre un'ala della Fede
razione (e soprattutto i radica-
Ii) a scegliere, nel secondo tur
no. per delle alleanze di cen
tro-sinistra. Ma il caso di Mau
rice Faure fa capire da quale 
parte tira il vento, e quanto il 
calcolo si sia rivelato fallimen-
tare. A questo punto, l'emissa-
rio di Pompidou, incontratosi 
con Lecanuet ha imbastito la 
ultima trappola per i centristi. 
e 1'accordo inter\enuto favorira 
essenzialmente. come abbiamo 
detto. i deputati della Quinta 
repubblica. 

Una tattica dura, da un cal
colo fatto. avrebbe portato i 
gollisti a 201 deputati. Una tat
tica morbida, che e quella che 
e stata scelta da Lecanuet. po-
trebbe permettcre alia "quinta 
Repubblica" di ottenere 282 de
putati, vale a dire 21 in piu. 
Quale sara la contropartita? La 
vaga promessa — che d'altra 
parte De Gaulle ha fatto bale-
nare nel suo discorso del 5 mar
zo — di raggruppare attorno a 
se forze ancora incerte. pro
messa che giochera sul piano 
parlamentare e governativo con 
I'assorbimento dei centristi che, 
come i giscardiani diventeran-
no uno sgabello per il potere. 
Sic transit, Lecanuet e il parti
to cattolico francese e cosi tra-
montano al tempo stesso le spe-
ranze degli atlantici nostrani 
che giuravano. fino a Ii\ello go-
*.emati\o piu elevato. che so!o 
il partito democristiano fran 
cese poteva presentarsi quale 
forza capace di assicurare la 
successione al gollismo. E de-
clina inline il sogno di un cen
tro sinistra francese. che si spe -
rava avrebbe potuto spaccare 
in due l'unione della sinistra. 
creare una crepa tra federati 
e comunisti e soprattutto tra il 
PCF e i soeialisti fino a ricrea-
re una forza di mezzo vincolan-
te a sinistra, a simialianza di 
quella che esiste in Italia. 

Con la sconfitta di Lecanuet. 
si dissolve il disegno. cosi a 
lunso accarez7ato dai leaders 
democristiani italiani. di vede 
re risorcere in Francia come ai 
tempi dell'alleanza De Gasperi 
Schuman e Adenauer, un parti
to cattolico, capace di giocare 
un ruolo di governo. Le forze 
socialiste e di sinistra possono 
guardare con fiducia o inte
r e s t . ormai anche da noi. solo 
dall'altra parte ddla barricata. 
Una alternativa al potere della 
con«er\azior»e sociale. pud esse 
re trovata solo nell'unita pol-'ti 
ca e programmatica della sini 
stra. E' quello che. in queste 
ore. la Francia insegna. anche 
di fronte al temibile regno di 
De Gaulle, e alia sua tempora-
nea stabilita. 

Maria A. Macciocchi 

y<. Se /ossc rinufito al pucse 
tutto questo non sarebbe acca 
ditto ». Maria Cimino e append 
tornata dall'osjK'dale, ha getta 
to il cappotto sul letto, si e la 
seiata cadere su una trabal-
lante jxiltrona. (!li occhi rossi 
sono pieni di lacrime. « Mio fi 
glut sta morendo. L'ho vista in 
ospedale. Dicnim tutti die v un 
bandito, un us^uwmn. ma to 
ancora non ci credo E' sempre 
mio figlio... •. 

Maria Cimnni piangf il figlio 
Leonardo come ><• t o w nun to. 
Sul ta\olo della modesta came
ra d.i pran/o c e un ntrat to del-
l'uomo accusato. ora anche da 
Franco Torreggiaiu. di avere 
assassinato i fratelli Menegaz.-
zo. E' racchiuso in un'unica 
cornice di eelluloide assieme ad 
una foto della madre quand'era 
piu giovane. 

« Allora avevo quarant'anni, 
eravamo ancora al paesc e 
Leonardo aveva undid anni. 
Era un ragazzo che voleva far-
si un avvenire, che voleva im-
parare un mestiere, fuggire la 
miseria dei nostri posti... ». di 
ce ancora la madre. piangendo 

E infatti. era appena Hnita la 
guerra. quando I>eonardo Cinu 
no. dodicenne. lasciava Girifal 
co, in provincia di Catan/aro. 
ix>r cercare fortuna nella gran 
de citta. nella Capitale. Ave\a 
in tasca l'indiri//.o di uno zio 
che faceva il sarto. 

Tro\6 il parente in una del
le tante baracchc che gia sor-
ge\ano a ridosso dell'Acque-
dotto Felice. Quella fu per 
diversi anni la sua abitazione e 
li imparo a tenere l'ago in ma-
no. Come lavorante passo da 
una sartoria aH'altra, ma la 
retribuzione era scarsa. poche 
lire la settimana. anche per-
che aveva conosciuto una ra-
gazza e voleva sposarsi. La 
scio percio la sartoria pas-
sando a lavorare come gar-
zone in un distributore di ben-
zina sulla via Flaminia. Ed e 
in questa occasione che avvie-
ne il suo primo urto con la 
legge. Ha 22 anni. Una sera si 
allontana e trattiene per se tut
to I'incasso della giomata, co
me * liquidazione » disse. Ma 
l'arresto e quasi immediato e 
la condanna severa: due anni 
di reclusione. 

Leonardo Cimino comincia 
cosi a conosccre Regina Coeli 
ed e in prigione che si fa i 
primi amici. « gli amici che lo 
hanno rovinato >. dicono la ma
dre ed anche la moglie. Que-
st'ultima e ora inserviente in 
una clinica: non vuole piu sen-
tire parlare del marito che pu
re ricorda « affettuoso *, < pre 
muroso i . 

Appena uscito dal carcere 
Cimino tenta una rapina, una 
aggressione. Non e armato. non 
gli riesce il «colpo». ma lo 
attendono altri cinque anni di 
prigione. Ormai e bollato. or
mai e giu per la china e non 
si fermera piu: ruba una « Fer
rari », finisce ancora in carce
re poi conosce un c dura ». uno 
abituato a maneggiare la pisto-
la. Mario Cordara. «E* Cor-
dara — dicono i poliziotti — 
che ha trasformato Cimino da 
ladro di poco conto in un ban
dito pronto a sparare >. E ven-
gono i c colpi > alia S. Pelle-
grino. con la -paratoria e i due 
cassieri ridotti in fini di vita. 
Poi \ ia Gatteschi. 

Ma chi lo ricorda bambino 
rimane stupito nel sapere chi 
e duenta to Ijeonardo Cimino. 
Al paese lo ricordano come un 
ragazzo timido. pauro^o. scon 
troso. E gli stessi poliziotti n-
tengono che Cimino abbia spa 
rato. in via Salaria c in via 
Gatteschi. per paura « E' un 
vigliacco... > dicono testualmen 
te «un vigliacco che quandn 
mette mano alia pistola ftni*ce 
tutto il caricatnre. Ma p questa 
sua paura a fnrln piu pericn 
Inso. perchc a chi gh *i npponc 
risponde subitn a revnlreraie. 
E' uno che ha fatto della vn 
lenza un mitn... •>. 

Ijeonardo Cimino ha scnito. 
in tutti questi mesi di lautanza 
— ma i suoi amici dicono che 
e sempre stata la sua passio-
ne — versi, poesie. e non ce 
n'e una. fra quelle finite nelle 
mani dei carabinieri. in cui non 
compaiano le parole c morte >, 
« sangue >. c violenza >. 

Le sue uniche Ietture erano i 
giornaletti dell'orrore: i Diabo 
lik. i Satanik. i Kriminal e i 
fumetti del West in cui l prota 
gonisti sparano e uccidono in 
ogni pagina. Ne hanno trovati 
a dozzine accanto ai mazzi dolle 
carte, agli scacchi, ai fogliotti 
con i disegni delle « battaglie 
navali >. nella casupola dove 
ha vissuto con Torreggiani e 
Loria per alcui>e settimane. 

C e r a un .solo settnnanale ed 
era a|XTto alia pagma di un 
articolo (Lil titolo >.< Porche spa
rano l deluH|iienti s. 

La vita di Franco Torreggia
iu e meno avventurosa, ma 
egualmente squallula. S<.> Cimi
no e cresciuto in un tugurio, 
Franco Torreggiaiu e n.ito nel
la promiicmta, in uno degli 
stan/om di |).ild//o Hrasehi, che 
iiegli anni del dopogucii>i o^pi 
t.i\ii centmaia di taniiglie in 
mane slollate. Suo eompagno 
di gioclii, nell'.intico p.ila//o 
tra-itormato in dormitorio, era 
Mario Ix>ria. il ~ terzo uomo » 
di Monte Mario, tinito anche lui 
in carcere, accusato di favoreg
giamento. Le due famiglie era-
no amiche, amiche nella dispe-
razione e nel bisogno. Quando 
palaz/o Braschi venne evacua-
to, le numerose famiglie 

\ennero trasferite nelle case 
popolaii di Tufello. palaz/oni 
enorini, vecchi quando ancora 
erano nuovi. lontani dal centro, 
in intv/o alia campagna, senza 
sen i/.i. Fr.ineo h<i cinque fra
telli e un po' tutti. in quest! 
ultimi anni. hanno avuto clisav-
venture con la legge: nsse. pic-
coli lurti. « Non \o le \a uecide-
re. non \ole \a che Cimino spa-
n i w — dicono ora i t.mill.an. 
l.i madie. il fratello Giorgio 
Ei a aiuLito in \ i.i Gattc.ic.lu JXT 
t( ntaie uno scippo... v. 

Le case di Cimino. Torreg
giaiu e Loria sono tutte a po-
c In metri di distan/a 1'una 
dall 'altra. nel quaitiere mostro 
del Tufello. In questa atmo-
sfera cupa, e nata la trage-
dia che e costata la \ i ta a 
due raga7/i innocenti: Gabriele 
e Silvano Menegaz/o 

II professor Oreste Mazzarella, primario dell'ospedale San Filip-
po Neri, a colloquio con alcuni giornalisti 

" Entro sei mesi avro arrestato 

tutti i colpevoli» 

Intervista 
di Garrison 

ad un giornale 
di Mosca 

II corrispondente della «Literaturnaia Gazeta* 
German ha interrogato anche il capo della polizia 
di New Orleans, che ha detto.- «lo non conosco 

nessun Garrison » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8. 

II procuratore di New Or
leans Jim Garri=on. ha nla-
«=ciato un'intervista al corn-
sponden'.e dagli Stati Uniti 
del ciornale so\ :elico t Lite
raturnaia Gazeta >. V. Ger
man. Alia prima domanda che 
il c.omal.^ia ha mo!:o all'uo-
rr.o cne ha r aperto ie :naa-
c ni 5i.i ai^a^i.n o di Dai-
las e ehe r^jarriaia ia *e 
î dclia COTITI --io->e \\ ir ren 

-u ()-»\a!l a^dSi.no inco . 
(larn-on ha n-po^:o: < IIIM 
•-'o che contro il pres.den'e 
Kennetl> e-!>*e\a in complot
to I -no: (i!i cond.icono a New 
O:\eans Gii uom.ni co:n\ora 
nel complotto. quelli che sono 
vi vi. h conosco e \oglio sma-
scherarli. In quanto a Oswald 
sono sicuro che in un modo o 
nell'altro ha avuto a che fare 
con il complotto ma ceno non 
ne era la figura pnncipale >. 

Ecco. qui di seguito. !e al-
tre domande e nsposte del d>a-
lo?o tra Garrison e d giorna-
Ii->ta German; 

Quando intendete far cono-
scere alTopinione pubblica i ri-
sultali delle vostre indaglni? 

I primi nsuitati delle inda-
gini saranno resi noti il 14 
marzo. quando Shaw si pre-
sentera dinnanzi alia Corte. 
In comples1*) a\r6 bisogno da 
tre a sei mesi per arrestare 

gl. a::n coT>p;.ci ciei corr,p:ot-
to. si mtende. a patto che co-
s'oro non se ne fuggano dal 
pae^e. 

Come sappiamo, avete con-
cesso la liberta su caution* 
all'arreslato Clay Shaw; non 
e'e pericolo che possa c sva-
nire > cosi come e « svanito • 
il testimone Ferry? 

No. nro c e ptnco'.O Shaw 
e una per-oia ben cono-eiista 
q i! E' ^n IKVTIO molto r.cca 
l'o--.€-ri • rro/a »erra. Noo 
pe-.-o che po-i-a 5compar.re. 

Avete fatlo qualche cosa 
per garanlire la voslra pro
pria sicurezza? 

It ;eni;o che njlla mi mi-
narci. 

Successn amente il g.oma-
lista sovietico ha interpellate 
il capo della polizia della 
citta di New Orleans, Bat-
chelor. 

Che cosa pensate delle dl-
chiarazioni del procurators 
Garrison? 

Non conosco nessun Gar
rison 

Ma si tratta di James Gar
rison, procuratore di New 
Orleans, che ritiene che 
Oswald non sia stato I'omict-
da del presidente! 

Garr.<on finora non ha di-
mo^trato nicnte. 

Non vi sembra che Garri
son possa avere ragione? 

Non !o so. non ho opinio** 
in propo&it*. 

file:///ennero
file:///ole/a
file:///ole/a
http://Gattc.ic.lu
file://O:/eans
file:///oglio

