
1 ' U n i t e / lunedi 24 luglio 1967 at tua l i ta / PAG. 3 
• \yS^^N^%«N^S^S^VS^^S^^%^S/S^^S^S^^S^^S^^^W ,W^/N/\<^<1 

Pubblicato dalla rivista Junost l'epistolario 
giovanile dell'eroico cosmonauta sovietico 

ftooW esposti alia Corte costituzionak e alia Cassazione 

Un prete di 80 anni guida 
la sempre piu esigua 

schiera dei «canellisti» 
Una inqarbuqliata, patetka vkenda, che da quarant'anni appassiona I'opinions pubblka • Giulio 
Canella, nipote del prolessore, spera di dlmostrare che suo nonno non era il tipoqrato preqiudica-
to Hark Bruneri • Un lascito testamentario alle origin! del «coso » • // ruolo qiocalo dalla polhia 
faschta e da padre Gemelll • Sempre piu rari i testimoni e sempre piu voluminosi i «document}* 

Vladimir Komarov, a tinUtra, folografato nal boschi attorno a Mosca mantra prova una radio portatlla. A dettra, ai funarall, la vedova li china a baciara 
cotmonauia caduto, nal luogo in cui a stato lumulalo. 

il ritrallo del 

DALL'INVIATO 
VERONA, lugl.o 

Si chtama Giulio. Giulio Ca
nella. come il suo celebre, m-
feltcisstmo nonno. E' un bion-
dtno di vent'anni, magro, dal 
sorriso timido su un volto 
dolce Parla con accento su-
damertcano K' nato e vtssu-
to infatti per sedict anni in 
Brastle, prima di tornare con 
suo Ijadre e la sua famiglia 
a Verona. Suo padre e mor-
to, amareggiatu. lanno scor-
so Da allura Giulio, che stu-
din du perito tndustrtale, la-
rora ifa il dtsegnatore presso 
un'industria dt caldate e ter-
mosifoni) per aiutare sua ma-
dre e i suoi tre fratelli mi-
non 

La famiglia ha anche qual-

Nelle lettere di Vladimir Komarov 
il simbolo dell'uomo del XX secolo 

Dietro il suo sacriHcio personale afHora una civilta di mezzi e di idee di cui rappresenta solo la punta estrema - Dai primi ricordi di 
aspirante pilota nel '46 al matrimonio con Tamara - Un intenso bisogno di rapporto con gli altri ed una grande generosita di giudizio 

DALLA REDAZiONE 
MOSCA, 23 luglio 

Se e vero che ogni tempo 
ha la sua flgura tragica. il 
suo personaggio-simbolo gain 
to per primo u pagare il pre/ 
TO di un'epoca. non puo e.s 
servi dubbio che la seconda 
meta del XX secolo ha avu 
to questa figura in Vladimir 
Komarov. Dietro di lui. non 
e'6 la disperata e sohtaria 
temerarieta di Icaro; c'6 una 
civilta di mezzi e di idee, 
un coraggio corale di cui egli 
rappresenta solo la punta 
estrema, il dato di sintesi. 

Indagare su questo perso-
naggio-sinibolo e un po ' come 
indagare sulla forma contem-
poranea delta tragedia. E nul
la di piu ci puo soccorrere 
che la conoscenza dei «mo-
menti semplici » che costitui-
scono il tessuto della vicenda 
biografica e rhe espnmono. 
senza concfizionamenti eroici, 
la natura di un carat tere e 
il suo evolversi. Cio ci e ora j 
in parte consent it o dalla pub 
blicazione su Junost, la po-
polare rivista giovanile di B. 
Polevoi, di 27 lettere o brant 
di lettere che Komarov ha 
scritto, fra i 20 e i 25 anni, 
a due sposi suoi amici: Eu-
genio e Tamara. Sono gli an
ni duri dell 'immediato dopo-
guerra. quando Valodia, finite 
le scuole medie. va in avia-
zionc e si npromet te di giun-
gere fino all'Aceademia di 

mgegneria aeronautica. E' que
sto il dato che bisogna su-
bito annotare: egli diventa 
un «ingegnere pilota cosmo
nauta »; il che sottolmea, nel
le sue qualita personah. non 
solo e forse non tanto il co 
raggio e lo spirito di avventu 
ra, quanto la rigorosa quali-
ficazione tecmca 

Affetti. studio, nnpegno ci 

il desideno di raggiungerlo. 
Ed ecco. giorni addietro, nan-
no comunicato che non sa-
remmo piii partiti . Tutti j pia-
ni, le speranze, sono andati 
a monte Non pensate che 
mi hia abbattuto. che ab 
bia abbassato il naso Niente 
affatto Questi voli mi nan 
no dato inolto ». 

I voli gli avevano dato mol 
vile sono. nell'ordine. gli ele- ! to perche egli stesso avevii 
ment iche caratterizzano il suo \ dato inolto ad essi. L'entu 
discorso epistolare Nella nar 
ra/ione dei fatti piccoh o 
grandi. egli manifesta talvolta 
con considerazioni semplici 
ma sentite, una singolare ten-
sione esistenziale. Ritorna, 
qua e la, una certa angoscia 
del tempo, come una preoc-
cupazione di non sapersi ag-
ganciare ad esso, di avere un 

siasmo non basta. La tecnica 
ha le sue regole precise; l'uo 
mo deve sapervisi adeguare 
con intelligenza e con umiltii. 
Valodia non nusciva, mizial-
mente, a compiere ii rivolgi-
mento di 1B0 gradi dell'aereo; 
quando si trattava di stabiliz-
/a re l'aereo su posizione ca-
povolta, i comandi non gli 

Confermato 
il viaggio 

di Paolo VI 
CITTA- DCL VATICANO, 23 luglio 

Paolo VI — che stamani 
ncl discorso rivolto ai fe-
deli da piazza San Pietro ha 
ronfermato il suo viaggio in 
Turchia — ha inviato un te-
legramma al President? del-

l la Repubblicn tnrca. Cevdet 
, Sunay. Nell 'apprendere — 
[dice il testo — con prt>-
fondo dolore la notizia dpi 

| terremoto che ha devastato 
i il vostro Paese alia vigilia 
j della nostra risita. teniamo 
:ad assicurarvi quanto siamo 
vicini con il cuore alle po-
polazioni turche rolpite dal 
flagello. Mentre vi preghia-
m o di gradire l'espressione 
del nostro cordogho e las -
sicurazione della vivissima 
partecipazione della Santa 
Sede al lutto della Turchia. 
eleviamo all'Onnipotente una 
insistente preghiera in favo-
re delle famiglie duramente 
provate * 

« posto » nel modo cronologi- ! risultavano docili. e l'apparec-— . -. chio finiva a 270 gradi. Alia 
vigilia deU'esame di pilotag-
gio, esprime ad Eugenio qual-
che dubbio sulla propria ini-
doneita; ma poi aggiunge: 
<c Devo dirti che a rettificare 
gli errori mi aiuta un libretto 
di appunti compilato come 
mi avevi insegnato tu: tutti i 
miei errori Ii registro, e pri
ma del volo li rileggo, e in 
volo cerco di eliminarh uno 
ad uno ». 

Gli esami vanno bene. Gli 
istruttori sono severi e capa-
ci. II gruppo di Komarov fa 
scintille. I riflessi sullo stato 
d'animo sono netti: «Vivo 
adesso nel desiderio dell'av-
venire ». 

Nel '50. egli pote finalmen-
te entrare all'Aceademia di in-
gegneria. Poco prima aveva 

co: « E r o di guardia quando 
Genia ha compiuto il primo 
volo — narra nel febbraio 
1946 — quando e sceso dal-
l'aereo, gh ho chiesto quale 
era la sua prima impressione. 
Stava nella sua tuta di ovatta. 
con l'elmo sbottonato e gli 
occhiali sulla fronte. Come un 
vecchio pilota! Sorride e di
ce: normale. Vorrei anch'io 
provare questa sensazione di 
cib che si e in aria. La pro
verb, ma solo piu tardi. Ma 
io vorrei ora. insieme a lui... ». 

II 13 luglio '46: « Ho parla-
to con il neuropatologo come 
si parla con un padre. Mi ha 
detto: la vostra intelligenza 
deve prevalere sui sentimen-
ti. In cuor vostro. voi non 
siete d'accordo con me, per
che vi dispiace che nella vo

li dolor* dei moscovitt all'innuncio dalla trafadia 

lettera che in tale occasione 
stra professione non vi sia- i perduto la madre. La lunga 
no rapidi progress:. Ma non 
bisogna scoraggiarsi; non e 
vero — come voi pensate — 
che 1'ultimo anno sia andato 
perduto: esso ha arricchito la 
vostra esperienza di vita, vi 
ha fatto crescere... dovete es-
sere fiducioso nel futuro C'e 
un futuro ». 

E un mese dopo: « Non so 
quanti anni dovr6 ancora re-
stare qui. ma spero di essere 
iscritto aH'Accademia. Mi lm-
magino in essa. A dire il ve
ro, vivo solamente di questa 
speranza; della speranza. mal-
grado la mia eta. di essere 
accolto npgli studi snperi«in. 
Quando mi Ab alia immagi- j 
nazione. mi diventa piu facile j 
suoerare le difficolta » | 

Quando 1'immaginazione non i 
riesce a piegare la logica del • 
tempo. Valodia si affida ad 
un artificio assai comune. fa 
propria una vicenda alt mi 
che egli considera ideale. in 
vidiabile * Mentre penso a 
voi — senve a Eugenio e Ta
mara il 15 novembre "47 — 
il mio cuore si rallegra. spe
cie ora che vi cresce il fi-
glio. uomo del futuro. Come 
potrei nmanere indifferente? 
Io. caro Genia. a dire il vero. 
vivo adesso interamente di 
\ o j . de!!a vostra vita che il 
dest.no trasforma cosi felice-

i mente Nun e niente di me . 

sensse ai suoi anitci. e un 
documento toccante. Egli do-
veva molto a sua madre. Era 
stata lei a volere che studias-
se. a proteggerlo nei lunghi 
e d u n giorni di guerra. quan
do in casa non e'era piu il 
padre. E poi, la morte l'ave-
va colta all ' improwiso, sen
za che nulla l'avesse annun-
ciato. Al dolore per la per-
dita. si aggiunge una sort a di 
rimorso: «La cosa piii grave 
— senve — e che tutto e ac-

caduto in una assenza » Non 
averla vista morire. rende an-
cor piii struggente il ricordo. 
II figlio protetto avrebbe vo-
luto divenire protettore. e la 
fignra della madre acquista 
nella memoria una fragilita 
sconosciuta. «La ncordero per 
tutta la mia vita, cosi picco-
la. con i suoi movimenti dol-
ci durante la mia partenza 
da Mosca. quando. aecompa-
gnandomi. mi bacio in ia 
crime ». 

j La considerazione e l'alfet 
' to per la madre trasfigurano 
' anche da fatti del tutto for-
1 tuiti: « E ' morta a casa. il 
j giurno in cui il papa era tor-
1 nato dalla visita ai nonni. Co-
| sa gh aveva suggerito di rin-
i casare in quel giorno? » 
i Alia meta del '50, conobbe 
i colei che sarebbe diventata 

sua moghe. Dopo un mese ne 
I sensse a Tamara: «A Valia 
I non ho detto niente ancora 
I Passera del tempo e lei stes-
| sa lo capira ». 
I Le lettere successive descri-
I vono i primi tempi del ma-
j trimonio: In una piccola 
I stanza a cui zia Dascia ha 
j dato il bianco; la nascita ed 
] I primi mesi di vita del figlio 
, a cui egli impone il nome del-
' l'amico: Eugenio. E gli sfug-
! ge ancora una annotazione 
I sul tempo: «Sono agitato; 
i non posso immaginarmi pa-
i dre. Ormai me lo immagino. 
' ma lo trovo strano... quanto 
1 velcK-e corre il tempo, corre 
| la vita » 
• Da ogni lettera. benche non 

si possa dire che Komarov 
fosse un estroverso, traspare 
un intenso bisogno di rappor-
ti con gli altri. In genere. 
e generoso nel giudicarli: tal
volta li invidia; ma li mvidia 
come si invidia un modello 
pensato e scelto prima per 
se stesso. Per cm, piii che 
mcontrarsi con gli altri, egli 
cerca negli altri l'immagine 
di qualita ideali. di quelle 
qualita che crede di non ave
re ma che. mvece. posstede. 
e che solo il tempo potra 
->velare 

Enzo Roggi 

Luz Del F uego ucciM per 80 mila dollari? 

Si cerca fra i nudisti 
Passassino delPattrice 

L« confenna del viageio dpi j niente mi rallegra La vita 
Pontefice. come abbiamo det
to. si e avuta in mattinata 
« Le notizie che noi abbiamo 
circa il terremoto di ien — 
ha detto Paolo VI — sono 
per fortuna meno gravi. an
che se dolorose. di quelle 
diffuse subito dopo ;1 lut-
tuoso awenunento che non 
sembra dover impedire il 
nostro viaggio Al quale viag 
gio semmai si aggiunge una 
nota di vivissima commisera-
zione per le vtttime del ter
remoto e di maggior simpa-
tia per il Paese provato da 
questa sciagura ». 

II segrctano particolare di 
Paolo VI. mons Pasquale 
Macchi. il macs ' ro delle ce-
nmonie . mens. Orozio Coc-
chetti e mons Paolo Marcin-
kus della Sesretcna dt Stato 
sono infatti partiti stamane 
alia volta della Turchia. on-
de sovrintendere agh ultimi 
ntocchi del complesso cen-
moniale della visita del Pon 
teficc. 

scorre ma non cambia » 
All'iniz-.t) del '48. Valodia 

~i da il pretpsto per espn-
merp piu compmtamente le 
>ue riflession: sul tempo e 
sxilla vita. « II tempo., il sue 
rapido scorrere. a d i m sin-
ceramente. mi (a paura . . Cio 
che desta meraviglia m me 
e che non vi sia fine ad esso. 
E" impossibile paragonarlo. 
Cosa pub essere confrontato 
con l'mfinita? Quanto e bre
ve Ia vita. Potro. faro in 
tempo a fare magari un tan 
tmo dt utile, di buono? ». Ep-
pure. im punto di nferimento, 
di misura, c'e: e il suo lavoro 
soand'/o su tempi relativi. 

14 luglio "4fl: « Molodzov ha 
fatto di noi il miglior gruppo 
e ha ottenuto di accelerare 
la preparazione del nostro 
gruppo in modo da terminare 
il piii presto possibile gli stu
di e partire per Batajsk. An
che noi facevamo del nostro 
meglio. Tutto andava bene; lo 
scopo era vicino ed era forte 

RIO DC JANEIRO. — La poliiia brasiliana ha chiwie la celenia nwditta • l»«la oYat »ola». La chiwtora * dorwta alia mitMriosa scetn-
parta dall'attric* Lui Dal Fuaajs. Si tamo infatti cha Lwi Dal Fwafo — aspitc dalla colon ia nwditta — sia stata assassinata da qwalcwne 
ch* »T»ra intar*sM a impadronirsi «H SO mila dollari (circa cinqwanta miltoni di l ira) cha I'attrica i w n ricawto ra«ant*m«nM in aradita. 
Lut Dal Fvaajo tv nota nagli anni fra il '40 • il '50 qwando si prvsantava tulla scana rattita asclushramanta di sarpanti cha la si attor-
cifliavano interne Fartacipe a numarosi film a com madia. La petitia era indafa fra i « nwdtsti » sulla scomparsa oWH'attrica. NELLA 
TEL. ANSA: a sinistra, una vadvta aM campe « I set a aW seta >, a dasira. una fete di Luz 0*4 Fvofe eW 1947. 

che modesto appoggio- le pro-
vlene dall'ultima sparuta schie
ra di « canellisti » rimasti a 
combattere tenacemente, an
che se con speranze sempre 
piii flebili, una battaglia ge-
nerosa, disinteressata, persi-
no priva — apparetttemente — 
di un qualsiasi pratico signi-
flcato. Vogliono infatti che la 
legge restituisca ufficlalmente 
il suo nome e il suo onore 
ad un uomo ormai scomparso 
da anni, e che venne bollato 
come simulatore nel corso del
la piii clamorosa vicenda gin-
diziaria che scosse e divise m 
due I'Italia degli anni trenta. 

Perche una storia tanto poi-
verosa dovrebbe far rtaprire 
gli archicvi della Cassazione, 
distogliere autorevoli magi-
strati ed altre personalita dal
le diuturne e piu pressanti 
incombeme? Cosa muove, i 
« canellisti », una monomania, 
una sorta di fissazione scle-
rotizzata dagli anni? Ci face-
vamo queste domande, prima 
di accostarci alia questione. 
Prima di leggere una lettera 
in cui il biondino dal sorriso 
timido scrive: « Sono il figlio 
maggiore di Giuseppe Canel
la, morto l'anno scorso per 
il grande dispiacere di non 
aver potuto ottenere giusti-
zia. Mio nonno (di cui porto 
orgogliosamente il nomet e il 
prof. Giulio Canella, a tutti 
noto per la drammatica vi
cenda di cui fu vittima ». Pri
ma dt sapere che. il 5 mag-
gio 1967, la vedova dt Giulio 
Canella si c rivolta. da Rio 
de Janeiro ove risiede da al
tre trent'anni, al prestdente 
della Corte Costituzionale ed 
al prestdente della Cassazio
ne imocando la revisione del 
processo It 10 giugno. sem
pre dal Brasile. ha scritto at 
giornali italtam anche la h 
glia Rita 

Lettere ingenue, se si vua 
le. ma che esprimono una pp 
na. un tormento autentici. che 
dclineano il quadro dt un in-
tero nucleo famtliare il cut 
desttno. la cut esistenza sono 
stati segnati profondarnente 
dalla vicenda che ha colptto 
il nonno del gtovane Giulio, 
e che rischia di ripercuoter-
si su di loro per generaziont 
tntere. 

I « canellisti » hanno scrit
to. in questi piii che trent'an
ni. una massa enorme di me-
moriali. di rapporti. di de-
nunce. Hanno instancabilmen 
te ricercato prove, documen-
ti, testimonianze che conva-
lidassero la loro tesi. Hanno 
bussato a centinaia di porte 
Giuseppe Canella, il padre di 
Giulio. si rivolgeva nel 1961 
a tutti i cento vescovi d'lta-
ha. e a Papa Giovanni XXIII. 
Nel 1965, inviava una prattca 
al cardinale Ciriaci. presiden-
te del Tribunate della S. Con-
gregazione del Concilia, che 
veniva respinta in capo a tre 
settimane. Cosi le sue let
tere. i suoi appelli al vesco-
vo dt Verona, monsignor Car-
raro. al vescovo di Milano. 
cardinale Colombo, non tro-
vavano che un formale cenno 
dt ricevuta da parte di ano-
ntmi segretari Nella sostan-
za. un muro. il muro del si-
lenzio 

E' questo muro che la fa
miglia Canella ancor oggi ten-
ta disperatamente di forzare. 
II tempo non gioca certo a 
suo favore. La notizia del-
lennesimo ricorso alia Cassa
zione e stato net giorni scor-
st liqutdata m poche righe 
dai giornali italiani: quei gior
nali che dal 1927 al 1933 de-
dicarono invece centinaia e 
centinaia di articoli (sessanta-
quattro articoli il solo, palu-
dattssimo e riservatissimo Os-
servatore Romano.'> al «ca
sa » Canella. 

I «canellisti ». i testimoni, 
sono ormat pochisstmi. II ptu 
deciso e combattivo di tutti. 
tl colonnello Giuseppe Parmi 
che nel 1947 pubblicb anche 
un grosso tolume. e ora da 
qualche tempo gravemente in-
termo GU altri sono molto 
anziam e sfiduciati 

Resta. prattcamente solo. 
don Germano Albertt. un sa-

] < crdote membro del Tribu-
raie ecclesiasttco diocaano 
di Verona Ottantenne. un mi-

i *to dt estrema lucidtta e dt 
cnmprenstbtle sragatezza. don 
Alberti ha scritto ancora il 
15 apnle scorso una lunga 
relazione m cut documenta 
come lo « sconoiciuto di Col-
leono». il reduce smemorato 
i he nel 1977 tu arrestato a 
Torino ed tnrtato aUospedale 
peichiatrico tos%e rea1mente 
;.' capttano prof Giulio Ca-

I v^Un. ion il ttpografo pregtu-
' dicato Mario Bruneri 

Sarebbe 1r. patetico don 
A'.berti. nel riproporre a qua-

' rant'anni di distanza questa 
te*i che nn daU'tnizio dtrise 
t mlcntemente Topimone pub-
b'.ica ttaliana e tu alia base 

[ della clamorosa vicenda giu-
dzziana se eff.'f non andasse 
molto oltre lanziano prete 
leronese parla senza mezzi 
termini di una congiura. di 
(ui turono protagoniste le au-
torita fasciste di polizia del-
lepoca ed alcuni esponenti 
del mondo ecclesiastico. pnn-

| cipale fra questi padre Ago-
, *ttno Gemelli. il famoso fon-
1 datore deWUntverstta cattoli-
! ca di Milano 

Prima della guerra. padre 
Gemelli dirigera. insieme al 
prof. aCnella, una rtvista cat-
tolica di filosofla Ben presto, 
sorse fra t due un contrasto 
ideale irriductbile. Quando, 
nel 1927, lo »smemorato di 
Collegno » faticosamente ritro-
vara la sua personalita, e so-
prattutto la sua cultura ftlo-

sofiiu lo fuceva riconoscerc 
per il prof Canella, propno 
padre Gemelli si rtveld tnrece 
il suo piii accantto avversarto 
e riusci a farto condannare 
da tutti i Trtbunah a portare 
il nome del pregiudwato Ma
rio Bruneri I figlt che dopo 
queste sentenze Gtulto Cartel 
la « Bruneri » ebbe con la pro
pria moghe furono dtchiaratt 
illegtttimi e frutto dt concu 
btnato. la famiglia schtacctata 
dalla vergogna emtgrb in Bra 
stlc. A poco a poco sulla n 
cenda M ttese tl stletizto. To
pimone pubblica dnncntico 

Ma non i Canella non t 
» canellisti » l\si hanno pio 
segutto con ogni mezzo la lo 
ro lotta, ricostruendo pezzo su 
pezzo il mosawo dell'mcredi-
bile congiura che, secondo i 
documentt dt don Alberti. hu 
alia sua ortgtne grosst motivt 
di interesse fun lascito testa 
mentario dt tngentc valine cht 
un commilitone caduto luscit, 
al fronte al capttano Canella 
e che fu trafugato alio « .srac 
morato » di Collegno). vergo 
gnose alteraztoni ed omissio 
ni di prove decisive pressio 

m di online politico che non 
M lermarono neanche dtnanzt 
alia soglta della camera di 
Consujlto dov'era rtuntta. per 
deadere in estrema istanzu, 
la Corte di Cassazione. 

E' ora alia Corte di Cassa
zione che e stato indirizzato. 
con la rtchtehsta di una revt-
stone, {'ultima memoriale di 
don Alberti Xella loro frnte-
ttcu ingenuita. nel loro disar-
mante candore, i « canellisti » 
hanno prcsentato questo espo-
sto. busato su fatti e testi
monianze. senza farlo accom-
paqnare da una trattazume dt 
dtritto ad opera dt un gtu 
rista Per cut la revisione do 
vrebbe arvenirc. dt propria 
iniziattva, da parte della Cas 
suzione medesima, il che c 
pulcsemente ussttrdo. Quando 
gltelo abbiamo fatto notare. 
don Alberti st e come illu 
minato. « Gia — ha detto — 
ci occorre lavvocato. Let a 
ha dato davvero un buon con 
siglio » A ottant'anni suonatt 
sembra proprio deciso a TWO 
mtneutre daccapo. 

Mario Passi 

II prof. Giulio Canada, folografato con la famiglia nal 1927. 

Dai giovani di Carrara 

Impedito un 
comizio del MSI 

CARRARA, 23 luglio 
Carrara antifascist a ha da

to ancora una volta dimostra-
zione di non gradire le provo-
cazioni fasciste dei giovani del 
MSI. che si sono presentati 
stamane nella citta decorata 
con Medaglia d'Oro al merito 
della Resistenza, con fare pro-
vocatorio per tenere un fa-
zioso raduno giovanile in piaz
za san Francesco. Fin dalle 
prime ore del mattino, ingen-
ti quantitative di forza pubbli
ca sono arrivati nella piazza 
per proteggere Ia mamfesta-
zione fascista. Si calcola che 
circa 500 fra polizia e carabi-
nien erano le unita radunate 
per proteggere. ancora una 
volta. i fascisti 

Nonostante tutto gli antifa
scist! carraresi hanno impedi
to che il relatore ufficiale del
la manifestazione, il presiden-
te nazionale della Giovane I 
taha, svolgesse il suo comizio 
apologetico cantando a voce 
alta canzoni partigiane come 
« Bella ciao », « Fischia il ven 
to» e scandendo, a gran vo
ce, i nomi delle locahta dove i 
fascistI, d'accordo con il cri
minate Reder, commissero or-
rendi massacrl. AI gndo di 
« Marzabotto », « Vinca », « S . 
Terenzo », « S Anna », « For-
no», I fascisti masses! sono 
stati messi in fuga e sal vat l 
poi dalla polizia da una sicu 
ra lezione. 

VIE NU0VE 

i Tra il dire 
e il fare! 

VA 
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