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II convegno del PCI Egidio Bonanni lo studente sequestrato racconta i nove giorni di prigionia 

LA CASA DEVE 
DIVENTARE 

UN SERVIZIO 
SOCIALE 

Gift comporta la proprieta pubblica delle aree e 
un intervento qualitativamente diverso dello Stato 
L'ampio dibattito — II ruolo degli enti locali e 

I'impegno dei comunisti 

II com*. .-.r«o nazionalo indoNo 
dal PCI siil tema « II dintto al
ia casa e ad una citta per gli 
uomini » si e concluso ion se-
ra con un intervento del com-
pagno Pietro Ingrao (di cui n-
feriremo domani). 

Dal dibattito the e stato as-
sai ampio, vivace, sorretto da 
un seno sforzn di appro 
fondimento e di ricerca. e usci-
to il quadro di un partito che 
\ede ij grande fatto nuovo 
<lella preser.za operaia e di 
massa nella battaglia per un 
diverso assetto delle citta e 
del territorio: ma non si na 
sconde la portata dei problemi 
che nascono, per cio che ri-
guarda la continuity del mo
vimento, il collegamento tra 
gli obiettivi immediati e lo 
sbocco di prospettiva, la mobi-
litazione di tutte le forze di-
sponibili. E meno che mni si 
nasconde il problema dei rit-ar-
di. delle lentezze. delle as-
senze che spesso le organizza-
lioni territoriali del partito 

hanno mo.itnito di fronte alio 
sviluppo di un processo nel 
quale si rivela — chiara co 
me non mai — la stretta inter-
dijx^ndenza tra la lotta nelle 
fabbriclie e la presenza ope-
raia nella citta. nel piu vasto 
te^suto sociale. civile, politico. 

Sono tutti temi che il com-
pagnn C'arra'-si aveva toccato 
nella rclazione introduttiva. e 
,u qu.ih il dibattito ha p o t a 
to am'cchimenti. integrazioni, 
sottolineature anche critiche. 
ma nell'ambito <li un sostan-
ziale consenso. Gli interventi 
sono stati molti: hanno par 
lato Visca, Roscani. Sarti. 
Dalla. Campos Venuti, Mo
roni, Todros, Busetto. Marcel-
loni. Tutino. Tozzetti. Costa. 
Marcialis. De Lucia. Felicori. 
Reltramc. Michetti. Rivalta. 
Salzano. Schettini, Modica, Vi-
viani. Montaldo. Bernardi. Ge 
remiccM, Burlo. Nicolmi. Boc-
cm. Somogyi. Marchetta. Pol-
lini. Achiili, del RSI e Tortora 
delle ACLI. 

II senso del dibattito 
Piu che un resoconto testua-

le d'altronde impossibile per 
evidenti ragioni di spazio. con-
verra dunque tentare una ri-
eostruzione del senso politico 
generate del dibattito. attra-
verso il richiamo ai problemi 
affrontati. Un primo punto ac-
quisito e costituito dall'esten-
dersi del movimento unitario 
di lotta che lega ormai le ri-
vendicazioni salariali e di po-
tere nella fabbrica alia lotta 
per il blocco generalizzato dei 
fitti c per una nuova politica 
della casa. Da questo punto di 
vista tutti i dati forniti. nelle 
comunicazioni e negli interven-
ti, sono stati unanimi: da una 
parte nella denuncia delle con-
dizioni intollerabili ormai esi-
stenti negli agglomerati urba-
ni (nelle grandi metropoli in-
dustriali del nord come nei 
centri meridional']). dall'altr.i 
nel riconoscimento che la lot
ta di massa. al di la dei tra 
guardi immediati, mirn a toe-
care punti nevralgici dell'inte-
ro sistema. spinge a misure 
di radicale riforma. 

Sono stati portati itinumcre-
voli e significativi esempi di 
come, nel corso stesso della 
lotta. lo schieramento viene al-
largandosi a forze prima inat-
tive. muta la stessa qualita 
degli obiettivi, determina spo-
stamenti nel quadro politico 
Ri e sottolineato Vepisodio di 
Orbassano, il comune torine 
se dove la Fiat intendeva si-
tuarc un nuovo insediament-t 
industrial*1. che avrebbe nii-
gravato lo stato di congest io-
ne esistente nella zona. nddo«-
snndone gli ulteriori costi ;dla 
collettivita Ma una va.stissima 
mohilitnzinn*1 popolare h i co 
stretto i! comune di centro si
nistra a porre come condizio 
ne che il monopolio si assu-
TPesse direttamente i co«ti di 

urbanizzazione relativi ad ogni 
nuovo posto di lavoro; e la 
FIAT ha rinunciato allora al 
progctto. Si sono citati gli epi-
sodi di lotta in diverse al tre 
regioni e citta. in Emilia, in 
Toscana, a Roma, dove le don-
ne sono in primo piano nel mo
vimento che rivendica la co-
struzione di attrezzature e ser-
vizi sociali (tipica, a questo 
proposito, la pressione di mas
sa per le scuole e gli asili, 
l'occupazione di appartamenti 
vuoti nella capitale). 

Cio — si e notato — configu-
ra gia, anche se a Kvelli an-
cora molto diseguali, il dise-
gno di una lotta non piu sol-
tanto difensiva. ma di attacco 
alle strutture di una organiz-
zazione urbana costruita nella 
logica del profitto capitalisti-
co. Di qui 1'indicazione che, 
per porfare il movimento verso 
ohietth i di riforma strutturale, 
per evitare che la rivendica 
zione della casa. rimanendo le
gate ad una concezione tradi-
zion.de fun alloggio « purche 
sin >.). jxissa essere riassorbi-
ta <lal sjstema, l'accento ven-
ga pt)sto sulla casa come « ser-
\ i / io sociale». Questa e la 
sola visione antitetica al siste
ma. pcrche comnorta una so 
luzione pubblicistica del pro
blema delle aree, la fine della 
proprieta privata e il passag-
gio a forme di proprieta so
ciale. con un intervento quan-
titativamente e qualitativa
mente diverso da parte dello 
Stato. 

Si e anche osserv ato die la 
presontazione di proposte legi 
slative di riforma da parte 
nostra sara tanto piu officace 
quantn piu s,ira lecata ad una 
nostra capacita di elevare il 
grado di cosrienza e di com-
battivita del movimento. 

II ruolo dei Comuni 
Quale puo essere in questo 

quadro il ruolo dei Comuni. 
delle assemble© elettive Ioca 
li, quale il loro rapporto con 
1 nuovi organi di quartiere in 
eui tende ad esprimere il mo 
vimento: dove, piu in gencra-
1*>. riversare la spinta per una 
nuova pianificaziono della cit-
t* e del territorio? 

Qui, partendo dalla necessi
ty di far comprendere che il 
diritto alia casa e il diritto al
ia citta riguardano tutto il ter 
ritorio nazionale e tutta la po-
polazione; basandosi sui rap-
porti tra citta e area metropo-
litana, tra citta e campagna. 
tra pianura e montagna, tra 
aree sviluppate e depresse. 
dalle aree agricole e aree di 
eoncentrazione industriale. b 
caduto opportuno il richiamo 
•11a nostra lotta per la rifor
ma della struttura statale. Si 
k sottolineata rimportanza 
della creazione delle Regioni 
come sedi nuove di contratta-
Jtione e di battaglia, ricordan-
do che proprio ad esse I'arti-
eolo 117 della Costituzione as-
segna la competenza primaria 
in materia di urbanistica. 

Un nostro impegno volto a 
rompere Tattuale ordinamen-
to statale accentrato e burn-
cratico facilitera quindi an
che la conquista degli obiettivi 
41 fondo verso i quali tende 
0 movimento di lotta. Ed e nel-

dir«zioQ« ch« bUof na 

vedere la fun/ione doi Comu
ni, la loro trasformazione in 
un momento primario di ela-
liorazione e azione democra-
tioa. 

Cio rimanda al problem<» 
delle alleanze soci.ili e delle 
convergen/e politiclie neces-
^arie per allargare e portare 
avanti un simile tipo di bat
taglia. Si richiede- con^cguen-
temente. una nflessione sul 
lavoro delle organizzazioni del 
partito in questo senso. 

Come gia il compagno Car 
rassi aveva rilevato nella rela-
zione di apertura, al livello 
delle sezioni territoriali si so
no avvertite difficolta a inten-
dere il senso dello scontro e 
tutte le possibilita che si apro-
no su questo nuovo terreno. 
H discorso non e stato Iascia-
to cadere. Sono venute osser-
vazjoni critiche molto puntua-
li. ma anche indicazioni con
crete per un recupero di ini-
ziativa. nell'apertura corag-
giosa verso le nuove esperien-
ze di lotta che si moltiplicano 
oggi. Ri tratta di aprire un 
processo che parta dalle ri-
vendicazioni piu elementari. 
dai bisogni piu avvertiti, per 
risalire via via. nel vivo della 
battaglia, alle implicazioni di 
radicale riforma, di un diver
so destino dello citta. di un 
dherso vhe rc sociale. 

m. gh« 

«Mai viste armi, anzi 
parlavamo di calcio» 

Un primo tentativo per ropire il giovane era fallito - «Non mi hanno minacciato, avevo paura solo del freddo...» - I l processo contro i 4 si terra a 

Terni - « M i davano troppe medicine, temevo che mi awelenassero... >» - Quando e stato liberato non si e mosso per timore di perdersi sui monti 

Proseguira 
in segreto 
Tinchiesta 
sulla morte 
di Mary Jo 

BOSTON, 31. 
L'inchjesta sulla morte di 

Mary Jo Kopechne, la gio
vane donna morta lo scorso 
luglio nell' incident« d' auto 
di cui fu protagonista il se 
natore Edward Kennedy, $i 
svolgera da questo momen
to a porte chiuse: non sa
ra n no ammessi ne giornali 
sti ne pubblico. 

Cosi ha deciso ieri la Cor-
te suprema dello Stato del 
Massachussets, all'unanimi-
ta. Con la stessa sentenza, 
la Corte ha per6 reipinto 
due important! richieste dei 
legal! del senatore Kenne
dy: quella di dichiarare 
« non idoneo» a condurre 
I'inchiesta il giudice Boyle 
e quella di concedere agli 
avvocati del senatore il di
ritto al controinterrogatorio 
dei testimoni. 

Nel motivare la sua deci
sion* in merito alia segre-
tezza, la Corte ha spiegato 
che e • auspicabile » mante-
nere segreta I' inchiesta 
• per garantire I'integrita, la 
natura investigative e I'ef-
flcacia dell'inchiesta stessa*. 
Onde meglio garantire il se
greto, la Corte ha ordinato 
che il verba le dell'inchiesta 
sia sigillato a tempo inde 
terminate, dichiarando tutta-
via che < a suo tempo tutti 
i fatti relativi dovranno es
sere pubblicati e i| piu sol-
lecitamente possibile >. Dal
la stampa americana questa 
decisione di segretezza e 
stata accolta come un ten
tativo di impedire il linciag-
gio morale nei confront! di 
Ted Kennedy. 

La gioia e la commozione di Egidio Bonanni nell 'abbraccio dai f a m i l i a r i . 

E' in gravi condizioni ma fuori pericolo 

S'impicca in cella il giudice 
che trafficava con la malavita 
Salvato appena in tempo • E' stato messo nel polmone d'acciaio - Aveva costrurto una corda 

stracciando le lenzuola - Una lettera alia mo glie un'altra alia procure della Repubblica 

Dal nostro inviato 
IMPERIA. M 

Si e lnipiccato in cella Libe 
r<Uo Graziano. il 54enne consi 
gliere della Corte d'appello e 
giudice di sorveglian/a ck'l car 
core ch Marassi. nrrestato a Gf 
no\a il IK ottobre scorso sotto 
1'aciusa di millantato credito. 
lOtKii^iu.'ie, smercio di film |>or 
nogr.ifici, contrabbaiulo e favo 
reggiamento. Lo hanno soccor.so 
pochi istanti prima che moris-
se strangolato. Le sue condizioni 
sono grdvissime. 

Kicavata una lunga stnscia di 
tela, tagliando il lenzuolo. il 
(Jraziano l'ha legata alle sbar-
rc. ha formato un cappio e vi 
ha infilato il collo salendo su 
uno sgalK'llo. Proprio il rumore 
dello sgabello fatto cadere ha 
fatto accorrere 1'agenle di cu-
stodia a<ldetto alia sorveghanra 
del detenuto. 

II giudice e stato poi traspor-
tato all'ospcdalc civile di One-
glia, dove e stato messo nel pol
mone d'acciaio. La prognosi. fi-
no a ieri sera, era riservata per 
i stato asfittico e disturbi cir-
colatori ». Tuttavia. sul tardi, i 
sanitan davano assicurazione 
che il giudice si era abbastan-
7a ripreso dallo shock e che po 
teva. quindi. essere considerato 
fuori pericolo. U tentativo di 
impiccagione non aveva leso or
gani vitah anche se ha provo 
cato vaste ecchimosi alia gola e 
al'^une lesioni interne. 

Ii tentato suicidio del giudice 
(mcarcerato in seguito al cla-
moroso scandalo che l'aveva 
scoperto a capo di un gruppo di 
big della malavita del triango 
lo industriale, con i quali rtraf-
ficava » ottenendo loro in vari 
modi, la scarcerazionc) si d ve-
nficato verso le 5 di questa 
mattina. 

U giudice della malavita e sta
to dunque salvato appena in 
tempo. Ma questo non toghe che 
la sorveglianza disposta sul suo 
conto dallo stesso Procuratore 
della Repubblica di Geneva Co
co e dal procuratore generale 
Carmelo Spagnuolo, si sia di-
mostrata, nei fatti, inefflcace e 
scarsa. Soprattutto perchd era 
da prevedere che il Graziano ri-
pctesse il gesto disperato di 
cui fu protagonista nel 1963 un 
altro giudice genovese, incar
cerate perche vendeva liberta 
prowlAori* • tuicldatoai oel c*r-

ciro di Gono\a. 
II Gra/iano non <t\i\.i main 

fc^-tato niHi stati di dejiressionc 
durante l.i sua reclusione. Kgh 
si dichiar.ua soffcrente d; clau-
strofobia c otteneva di frequen 
tare u'li uffici del piccolo car 
cvii- impi-i a-M'. dent- 14'H ôva ri 
uMe c giornali ( umversava con 
il din-ttori' e i fun/ionar.. A\e 
%a an/i iiian:tt"-t«ito ottimiMiio 
nle\ando che eiili. in fondo. 
cnntinuawi purt- a percepire lo 
stii>endio e. in carcere. fini%a 
per maturare la pensione 

Del tentato >-uu".dio \»-ui\a 
suhito mformato a (ienova il 
procuratore della Repubblica 
che, a sua volta, a!le sette di 
stamane, a w c r t u a il procura 
tore generale. Poco dopo. ne^li 
uffici della procura si presen 
ta\a il fitflio majj^iore del Gra 
/uino per d<imand.ire un collo 
quio con il padre 1! giovano e 
stato mformato con cautela del 
l'accaduto ed e accorso a lm 
pena in compa^ma della ma 
dre. Gia in precedenzc. ! fami 
liari del giudice avevano otte-
nuto un primo colloquio con il 
detenuto. presrnte un sottuffi-
ciale dei carabinieri, II (ira?ia-
no aveva domandato se, del suo 
caso. parlavano i giornali. (Jli 
era stato risposto che era ap 
parsa solo una notiziola genc-
rica su un proccdimento a ca 
rico di un giudice. K' evidente 
P<T6, che il Graziano, trovando 
negli uffici del carcere l gior 
nali tagliati. capiva che i rita-
gli si riferivano ai titoli e alle 
notizie che lo riguardavano. 

Ancora ieri sera il giudice 
aveva assistito alia trasmissione 
televisiva con gli altri cinquanta 
detenuti del piccolo carcere im-
penese. 

N'ella cella del giudice sono 
state trovate due lettere; una 
indirizzata alia moglie, l'altra al 
procuratore della Repubblica di 
Genova, il quale non ha voluto 
nferire sul contenuto della mis-
siva limitandosi a dire che sara 
allegata agli atti trasmessi alia 
Cassazione per la designazione 
delh scde competcnte a giudi-
care il consigliere Graziano. E" 
presumibile, peraltro, che il de
tenuto abbia capito che ormai 
egli era stato scoperto in tutta 
la sua attivita e abbia tentato 
di fornirne una qualche giustifi-
ca/ione umana. 

GiuMpp* MarxolU 

25 anni dopo il primo delitto 

Un uxoricida massacra 
I'amante a coltellate 

- BOI.OGW. 51 
• 1") .nun fa aw'\«i ucciso la moiil.e e stamane ha nia-.sacrato 
Z J'ania.'ite a coltellat*. p]do<irdo ScaramaulM. di 5Ti annt. mecca-
2 n:co, »i e consegnato, st'nAa opporre resist<'ii/.a. alia r>oIi/i.i 
Z subito accorsa. 
" Li \ittima si chiamava Carmela Scixjtto e a w \ a 4.< anni. 
- Tut'u <• avwnuto stamarw- neH'aridrone d<>l nuniero cnico 12 
Z di \ la del B<jrgo ]ju donna, in vestatflia d,i camera, s. era 
- alTace at,i su una specie di hallatoio (K-lle scale JKT ordinare 
Z un capp'iceino al ragazzo di un bar clie sta\a pji.ss,'indo :n 
3 quel momento. I*a donna v anche scesa, forse JXT spieuaro 
Z meglo (juanto voleva. In quel momento. e snpr.iggiunto !o 
" Scar.unaglia che ha commciato ad imprecare. Î i donna ha 
- rispi»-to p<>r le rime e svmito 1'uomo ha estratto un coltello di 
Z t-isca colpendola due volte al torace. 
• IAI donna si e accasciata in una po/za di san/«up. P<K-1II 
Z minuli dopo sono sopraggiunti gli agentl. Kr.uui sUiti avvertiti 
Z ial bar vicino. Lo Scaramaglia si t* fatto arrestare. J.l anni fa 
- aveva subito una condanna per avere assassinato la moglie. 
Z Da tempo ayeva una relazione con la Scuotto, ma fra i due 
- avven.vano liti continue. II meccamco rimproverava alia donna 
" di rieeverc in casa trappi c clienti ». 

Durante un processo negli USA 

Giudice spar a contro 
imputato col revolver 

2 NEW CASTLE (USA). 31. 
Z II giudice Roy Smith si 6 piuttosto innervosito, ogpi, 
Z allorche, in piena aula di tribunate. I'imputato Dawson 
- Woods, di 60 anni, ha tirato fuori una pistola c l'ha puntata 
Z minacciosamente mil magistrate. Ma il nervosismo del giu-
- dice Smith & durato poco; egli ha rapidamente estratto la 
Z lua pistola e ha sparato contro il Woods colpendoln e min-
Z dandolo all'ospedale, anche se non gravemente. 
« Una scena da Far West, insomma. che non meravii'lia 
Z nel contesto di un film western ma che desta qualche per-
~ plessita quando accade in un tnbunale. sia pur amencano, 
Z al giorno d'oggi. II giudice pistolero, dopo aver rinfoderato 
~ 1'arma ancora fumante (e ci immaginiamo che l'abbia fatta 
•> roteare velocemente sul dito indice) 6 < rimasto un po' tur-
Z bato». dicono le notizie di agenzia, e ha fatto vacanza 
; per il resto della giornata. II turbamento. questo non e 
Z spiegato. nasceva forse dal fatto che non era riuscito a far 
" centro sulla fronte dell'avversario? II dubbio rimane. cosi 
• come rimane la curiosita per la scntenza che Smith djovrft 
^ ameUere oootro Woods, imputato < lento ad estrarre». 

« Veramente piu che dei bandit! avevo paura del freddo... loro erano molto 
gentili, non mi hanno mai minacciato. anzi parlavano di calcio, del Cagliari, io 
faccio il tifo proprio per la squadra di Riva... ». Dodici ore di sonno, una robusta 
colazione, e la tensione si e scaricata: Egidio Bonanni. lo studente romano seque
strato per nove giorni da quattro pastori sardi, ormai ha dimenticato i lati piu dram-
matici della sua brutta avventura. gli e rimasto soltanto il terrore di quel freddo 
addosso, mentre vagava nei 
bosch i sul m o n t e Vet tore 
in s i eme al suo « gua rd iano » 
che cercava di sfuggire al-
I'assedio di poliziotti e cara
binieri. Ci pensera il giudice, 
a farpli tornare alia mente 
ogni particolare: ieri mattina, 
infatti. il dottor Occorsio ha 
telefonato, a quanto sembra. 
al giovane avvertendolo di non 
parlare troppo della sua av
ventura con estranei. visto che 
le indagini p«.)trebbero ancora 
nser\ 'are qualche sorpresa. 
Ma sembra una eventualita 
improbabile. 

Ormai infatti il ruolo dei 
quattro dovrebbe essere chia-
n to : Giovanni Brundu e Do-
tnenico Asole, sono stati i ra-
pitori del ragazzo e gli or-
ganizzatori del colpo; France
sco Arbau era il vivandiere, 
quello che faceva la spola tra 
Norcia e 1'civile dove lo stu
dente era impngionato por-
tando medicine e cibo; Luigi 
Mele. infine, era il guardiano 
di Egidi. quello che doveva 
eontrollare che non tentasse 
la fuga. Tutti e quattro — se-
condo quanto hanno affermato 
i carabinieri — hanno eonfes-
sato il sequestro, smentendo 
per6 di aver avuto complici e 
soprattutto una donna. 

Di questo parere sono an
che gli investigatori: di una 
voce femminile. come e noto, 
avevano parlatu i familiari del 
ragazzo, sostenendo di averla 
sentita durante una telefona-
ta dei rapiton. Ma poiche la 
telefonata e stata fatta da un 
locale pubblico, una trattoria, 
e probahile che la voce fosse 
di una cliente che, ovviamen-
te. non e'entrava affatto col 
sequestro. D'altra parte, fino 
a questo momento. non sono 
emersi elementi che facciano 
pensare ad altri complici. Co
si i quattro sono stati denun-
ciati per sequestro di perso
na e tentativo d'estorsione: 
reati che prevedono un mas-
simo di quindici anni di ga-
lera. II processo si terra alia 
Corte d'Assise di Terni: infat
ti la competenza spetta al giu
dice del luogo dove la vicen-
da si e conclusa, nel caso ap-
punto Norcia e quindi Terni. 
Ma sembra da escludere che 
il processo si svolga per di-
rettissima, anche se ormai il 
giallo non presenta pratica-
mente nessun punto oscuro. 

II rareonto di Egidio Bonan
ni, infatti, da solo, ha chiari-
to tutto. « Mi hanno bloccato 
proprio sul eancello della vil
la, erano in tre, ho visto una 
pistola...». A quanto pare i 
bandit i avevano gia provato 
il giorno prima a sequestrare 
il figlio del ricchissimo pro
pr ie ta ry terriero della Tibur-
tina: infatti, la sera preceden-
te due uomini mascherati ave
vano cpreato di fermare la 
« mini » dello studente, il qua
le pero aveva accelerate) e si 
era allontanato. Martedl sera 
invece, e stato costretto ad ar-
restarsi e in un attimo. i tre 
sono balzati sulla «mini» . 
« Mi hanno bendato, la mac-
china si e messa in moto... ci 
siarno fermali, dopo oltre due 
ore, alle pendici di un mon
te... il primo rifugio e stata 
una grotta... ». Da allora pra-
tieamente il giovane e rima
sto sempre da solo con il 
Mele, gli altri non si faceva-
no vedere, e in ogni caso, se 
erano cost ret ti a stare dinan-
zi al Bonanni, si coprivano il 
volto con dei fazzoletti. 

« Soltanto il secondo giorno 
ho capito dove eravamo, loro 
dicevano in Campania... inve
ce sui sacchetti dei viveri 
e'era scritto Norcia e Visso, 
pensare che proprio a Visso 
e nata mia madre e vivono 
dei miei parenti... no, non mi 
minacciavano, non mi hanno 
mai puntato armi addosso, an
zi erano sempre gentili. Per 
ingannare i] tempo, col Mele 
parlavamo di calcio, del Ca-
(iliari, discussion! lunghissi-
me... ». Dopo un paio di gior
ni perb i banditi hanno deci
so di spostarsi, di cambiare 
rifugio. «Mi hanno bendato, 
quando e'era da spostarsi an-
rlie per fare una passeggiata 
Mele mi copriva sempre gli 
occhi... siamo finiti comunque 
in un casello abbandonato. E' 
stato da quel momento che 
hanno cominciato a, tempe-
starmi di medicine, io a un 
certo punto avevo paura che 
volessero avvelenarmi, invece 
si preoccupavano per me, la 
notte si accertavano che fossi 
ben coperto e continuavano a 
darmi compresse e cardioto-
nici.,, ». 

Infatti, 1 familiari del ra-
gazzo avevano scongiurato t 
rapitori, durante i contattl 
telefonlci, di aver cura della 
salute di Egidio, che soffre 
di emofllia. E nel frattempo 
in casa Bonanni avevano gia 
deciso di rivolgersl ai carabi
nieri (« se avessero chiesto 50 
o 100 milioni avrel pagato e 
sarei stato zitto, ma 400 mi
lioni sono una cifra che fa 
paura.. .» ha detto Italo Bo
nanni, il padre del ragazio) e, 
per caso, i militari sono stati 
sul punto di scoprire ) rapi
tori. Luigi Mele e l'Arbau han
no fatto appena in tempo a 
trasferirsi neU'ovil* sul mon
te Vettore che 1 carabinieri 
sono giuntl nel casello abban
donato: cercavano dal filo di 

rame rubato e invece hanno 
trovato le tracce di alcuni uo
mini e tutte quelle scatole di 
medicinal i. Al momento non 
vi hanno dato importanza. ma 
piu tardi la scoperta e servi-
ta. I rapitori sono stati anche 
notati nei pre.«M dell'ovile da 
due guardaeaccia. i quali so
no stati tentati di inseguirli 
pensando che fossero caecia-
tori di frodo. ma L hanno su
bito persi di vista. 

Poi le ultime. drammatiche, 
24 ore. «Sono rimasto solo 
con il Mele... Arbau era usci-
to parecchie ore prima per 
comprare i viveri, non e piu 
tomato... Mele era molto pre-
occupato. poi alia radio deve 
aver sentito dire che i suoi 
complici erano stati presi... 
non mi ha lasciato neanche il 
tempo di prendere una coper-
ta, siamo fuggiti in fretta e 
furia... ». 

E ' stata senza dubbio la 
peggiore esperienza di Egidio 
Bonanni. «Credevo davvero 
che fosse fin it a... no, non che 
voleva ammazzarmi o che mi 
minacciava, era terribile per 
il freddo... addosso avevo sol
tanto un maglione. pensavo 
proprio di prendermi una pol-
monite, che non me la sarei 
cavata... a un certo punto ci 
siamo fermati. abbiamn man-
giato delle salsicce... poi sia
mo ripartiti...». 

Una marcia di cinque, sei 

ore, nella notte. tremando per 
il freddo, stnsciando nella bo-
scaglia e con la paura di 
piombare in un burrone. 
Quando si e alzato il sole, 
pero. Luigi Mele ha visto gli 
elicotteri. i cani. i carabinie
ri che lentamente venivano 
su. Allora ha capito che non 
e'era scampo e che comunque. 
doveva tentare di farcela da 
solo. «Sta qui. non ti muo-
vere... se non mi vedi tornare 
per le 17 puoi andartene... ec-
co. tieni 1000 lire, possono ser-
virti... » ha detto prima di al-
lontanarsi. 

Ma anche quando ha visto 
il suo guardiano sparire Egi
dio non ha tentato la fuga. 
« Certo. ci ho pensato, ho pro
vato un gran sollievo, ho ca
pito che era finita... ma non 
mi sono mosso. perche avevo 
paura di perdermi. di cadere, 
dl restare per chissa quanto 
senza soccorso...». E" stato Io 
stesso Mele, appena preso, a 
far marcia indietro a guidare 
i carabinieri fino dal giovane. 
cc Andiamo a prenderlo, altri-
menti si perde sul serio o si 
fa male.. » ha detto. Egidio 
era piu o meno dove lo ave
va lasciato, si era spostato di 
pochi metri. Tutto flnito. 
Adesso Egidio pub scherzare 
sulla sua avventura: « macche, 
solo il freddo mi ha fatto 
paura... ». 

La magistratura ha prosciolto gli indiziati 

Gli assassini di 
Carmelo Battaglia 
sempre ignoti> 
II sindacalista fu ucciso dalla mafia nel mar 
zo '66 - II ruolo di Giuseppe Russo • Mancato 

approfondimento delle indagini 
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Proprio mentre una commis-
sione di parlamentari dell'An-
timafia si trova sui Nebro<li 
per indagare su una catena di 
tredici omicidi rimasti tutti 
impuniti, la magistratura mes-
sine.se ha per la terza volta 
prosciolto in istruttoria, per 
insuffieienza di prove, gli in
diziati del nivt clamoroso e 
grave dei delitti: l'uccisione 
di Carmelo Battaglia, il sin-
daco socialist,! di Tusa. 

II compagno Battaglia fu 
ttucidato dagli sghern m;ifiosi 
((••H'agrctri.i nel mar/o del '66. 
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adrlatlea e anche culle re- ' 

I jtlonl apttentrlonalt. su aue- i 

ste ultime local I ta pero la I 
nuvoloclta fl alternera a • 

I ichlarite plii o mpno am- • 

l.a pianura Pa dan a e tn- > 

I tprrxtata da banchl dl neb- • 

bla che ti Inflttiacono d«- I 
rante le ore notturne V 

I La temperatura, in gene- . 

re, tende a dlmtautre. «o«- I 
cle lulle refloat noid-orlen- I 

. tall e lull* faacia adrlatl««. . I Sirio I 

proprio mentre guidava la lot
ta dei pastori di Tusa per cac-
ciaro dal feudo Foieri, che 
essi avevano acquistato a prez-
zo di durissimi sacriflci, il po-
tentissjmo allevatore Giuseppe 
Russo, stretto parente dell'at-
tuale scgretario della DC siei-
liana, on. Di Napoli. 

In effetti, tanto le indagini 
sul delitto si erano orientate 
fin dai primo momento sulla 
pista dello scontro tra la coo-
perativa di cui Battaglia era 
preside nte e il « com mend a-
tor » Russo. che l 'agrario e il 
suo guardaspalle furono fer
mati dai carabinieri e il sotto-
segretario socialista agli In-
terni deU'eptK-a Am.idei dette 
per imminente il loro arresto 
come mandante 1'uno e media-
tore l'altro del delitto. 

Tuttavia. con la stessa pron-
tezza con cui Ic indicazioni del 
movimento contadino erano 
state raccolte. di li a poco la 
inchiesta su Russo e sul suo 
gabelloto si blocco (e appun-
to sulle circosttinze di questa 
vicenda indagann tra l'altro d« 
tempo 1'Antimafia) e l'inda^i-
ne, spostata su figure assai 
meno rilevanti, port6 piu tar
di all 'arresto e all'incrimina-
zione dei p*istori Giuseppe Ml-
celi e Giovanni Franco, e del-
la contadina Antonia Scira. 

II movente del delitto veni-
va sempre indicato nella vicen
da del feudo Foieri. ma l'uc
cisione di Battaglia anziche es
sere col locata no] contesto 
dello scontro con gli agraH 
dhentava la conseguenza di 
contrast! tra i soci della coo-
perativa. 

Ma il mancato approfondi
mento delle indagini (ad esem-
pio per valutare se e com* 
contrast! fossero stati stru-
mentalizzati dall 'agraria per 
liquidare I'animatore della lot
ta doi pastori di Tusa) ha tol-
to qualsiasi respiro a questa 
gia fragile tesi creando le 
premesse porche il delitto re-
stasse sino ad oggi impunito. 
II proscioglimento dei tre cx>n-
elude infatti nel modc< piu 
oscuro e pieno di interrodatM 
insoluti un lunfco tira-molla tra 
Procura di Mistretta, Procu
ra generale di Messina, fiudl-
ci istruttori. seiioni istruttorie 
e Cassazione che aveva por-
tato piu volte all* a c a i w a t o -
ne e al riarresto del W n V , 
del Franco • della Sdr* . 
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