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Da tre giorni in vigore 

L' ISOLA PEDONALE 
AD ASSISI, CITTA 

MINATA DALL'AUTO 
II traffico aveva gia danneggiato important! mo-
numenti medioevali - Possibili future estensioni 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 5. 

«II traffico caotico e tu-
rnultuoso del centro storlco, 
il parcheggio indiscriimnato 
In tutte le piazze, davanti ai 
monumenti, negll angoll piu 
remoti dei vicoli medioevali, 
ha gia completamente snatu-
rato l'atmosfera tradizionale 
di Assist, citta del silenzlo e 
dello spirito. La sua anima 
suggestiva ed antica rischia 
di andare in rovina ». 

Cosl si legge in un mani
festo fatto affiggere in ogni 
parte di Assir.i dalla giunta 
municipale, per annunciare 
alia cittadinanza la chiusura al 
traffico automobllistico di al-
cune vie della citta. L'lstltu-
zione dell'isola pedonale (che 
e entrata in funzione ierl 
1'altro e che Interessa alcu-
ne parti del centro storico, 
tra cui i quartierl di S. Ruf-
fino e S. Francesco ed alcune 
delle tlpiche viuzze medieva-
11 disseminate un po* dovun-
que neH'abitato) dovrebbe es-
sere una prima tappa per 
giungere in tempi plu lunghi, 
ma comunque ravvicinati. al
ia chiusura al traffico della 
intera citta. 

Nell'ordinanza attuale, del 
resto, e gia contenuto il di-
vieto al traffico automoblll-
etico nell'intero centro sto-
xico dalle 17 alle 22. Si trat-
ta di un provvediraento di m-
dubbio interesse (anche se 
occorrera esaminare i risvol-
ti economici e social! in una 
citta che fonda in gran par
te le sue prospettive econo-
miche sul turismo, l'artlgla-
nato ed il piccolo commer-
cio) per la preservazione del 
patrimonio storico monumen-

tale della citta che, come e 
stato npetutamente denuncia-
to in questi ultimi niesi da 
organlzzazioni turistiche ed 
organl di stampa, sta andan-
do lentamente in rovina anc/ic 
a causa dei gas e del fumi 
dl scarico delle auto cne 
avrebbero, nei confrontl del
la pietra rosa del Subasio, 
caratteristica delle costruzioni 
asslsane, un mlcidiale effetto 
« disintegrante ». 

I monumentl maggiorrnen-
te colpiti sono il tempio di 
Minerva (nella piazza antl-
stante e ora vietata la so-
sta), la chiesa e la piazza dl 
S. Ruffino (che e stata chiu-
sa al traffico) e numerose al-
tre opere d'arte. Si tratta inol-
tre di un provvedlmento che, 
sebbene sia stato varato da 
una giunta di centrosinlstra, 
rappresenta per moltl versl 
anche un successo del nostro 
partito che si e battuto a 
fondo per Indlrlzzare in que-
sto senso le scelte dell'amml-
nistrazlone assisana. 

C'e per di piu da rileva-
re che la prima esperienza 
in Umbria di isola pedona
le — e una delle prime In 
senso asssoluto in Italia — e 
stata compluta dalla giunta 
dl Perugia. « La chiusura al 
traffico di alcune parti della 
citta — cl ha dlchlarato il 
compagno Mercurelll, capo-
gruppo conslllare del PCI — 
e una scelta In llnea genera
te buona. Occorrera tuttavia 
aspettare di avere acquisito 
maggiori esperienze e datl pro-
bantl per apportare eventua-
li modifichew. 

Leonardo Caponi 

Da domani a Genova il processo per Tuccisione di Milena Sutter 

Rete di indizi contro Bozano 
II processo a due anni esatti dalla scomparsa della tredicenne figlia dell'industriale - Per sciogliere il dilemma (assoluzione o 
ergastolo?) I'aiuto di venti testimoni, ma nessuna prova concreta • Un piano di sequestro e di assassinio, una fossa, una tuta da 
sub • L'ex play-boy insiste:« Chi mi accusa e un mitomane...»- II voltafaccia della Genova-bene e il rovente giudizio di suo padre 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 5. 

Lorenzo Bozano. il 28enne 
rampollo della «Genova-bene» 
accusato d'aver rapito e stran-
golato una ragazzlna dl 13 
anni, Milena Sutter, e di aver-
ne affondato il corpo in ma
re si presentera domani rmit-
tina in Corte d'Assise, prota-
gonista dl un processo indl-
ziario che a giudizio di mol
tl 6 avviato sui binari dl un 
drammatico dilemma le cui 
alternative si chiamano asso
luzione o condanna all'erga-
stolo. 

La tragedia di Milena si 
consumd esattamente due an
ni fa, nel pom«rigglo del 6 
maggio 1971: la ragazzlna, 
uscita, verso le 17. sola e di 
corsa, dalla scuola svizzera 
dove frequentava la terza me
dia scomparve senza lascia-
re traccia. Nella tarda sera-
ta dl quello stesso giorno 
il padre, Arturo Sutter (un 
industrlale italobelga, padro
ne di un'azienda con 400 ope
ra!) chiese l'intervento della 
polizia: la mancanza, nella vi
ta della ragazza, di qualslasl 
segno o episodlo dl insoffe-
renza o di abbandono senti-
mentale Induceva a collegare 
la scomparsa ad un lapl-
mento. Alle 9.34 del successi
ve 7 maggio l'industriale ri-
cevette una telefonata con lo 
ammonlmento: «Se vuole vc-
dere viva Milena, clnquanta 
milioni, prima aiuola Corso 
Italian. Nel vaso di fiori del-
l'aluola veniva effettlvamente 
rinvenuta la cartella di Mi
lena con 1 llbri scolasticl ed 
oggettl personall. II ricattato-
re perd non si fece vivo. 

Le prime Indagini circoscrl-
vevano 1 sospetti su un gio-
vane «biondicclo con baffl e 
basette lunghi», proprietario 
di una spider rossa vistosa-
mente ammaccata che era sta
to visto piu volte gironzola-

Dal 1953 pubblicati oltre 12 milioni di volumi 

GLI EDITORIRIUNITI 
C0MPI0N0 VENT'ANNI 

Conferenze, dibaifili, favole rofonde, mosfre, presenfazioni di libri sono le 
iniziaiive che caratlerizzano il «Mese del libro marxisfa» — Un docu-
menfo delle Sezioni di stampa e propaganda e della Sezione culfurale del PCI 

La casa editrice del PCI, 
gli Editori Riuniti. celebra nel 
mese di maggio di quest'an-
no il ventennale della sua fon-
dazione. Gli Editori Riu
niti sorsero nel 1953 dalla fu-
sione del due centri edltoria-
11 del partito, fino allora esl-
stenti, e cioe le Edizioni Rina-
scita e le Edizioni di cultu
ra sociale, 11 glorioso nucleo 
edltoriale creato dal partito 
durante l'esilio antifascista. 
" Quando nacquero gli Editori 

Riuniti alia rigogliosa fioritura 
di una cultura sorta dalla re-
sistenza stavano succedendo 
gli anni della guerra fredda 
e della stagnazione economi-
ca e percio appariva impen-
sabile. allora, un qualsiasl 
fboom» del libro. Eppu-
re proprio in quegli anni di 
attacco oscurantlsta alia cul
tura e dl astioso anttcomu-
nJsmo gli Editori Riuniti non 
solo ebbe-o il merito di pub-
bllcare i test! fondamentali 
del marxismo. dando cosl un 
frrande contributo alia batta-
glia per una cultura moderna. 
democratica. nazionale, ma si 
affermarono con produzionl ad 
altissime tlrature. ancora og-
gi non raggiunte dairindustria 
culturale di massa. 

La pubblicazione del •clas
sic! », insieme ai Quaderni 
gramsciani editi da Emaudi. 
sono stati in quegli anni due 
fatti su cui si e costituito 
quel tessuto di penslero pro-
gressista che e oggi sostanza 
della nostra vita democratica 
e guida di lotta per il so-
dalismo, 

Distribuzione 
di massa 

Questa rinnovata e rinvigo-
Tita presenza del marxismo 
nella cultura italiana non fu 
attuata in modo rigtdo e sche-
matico. Gli Editori Riuniti si 
preoccuparono anzi di dare 
una v^ione complessiva del 
dibattito che si sviluppava nel 
marxismo contemporaneo. Al
io stesso tempo, mentre ve-
nlvano attuate original! e au-
tonome opcrazlonl nel campo 
strettamente culturale. partl-
oolare attenzione veniva rivol-
ta alle nuove forme di produ-
zlone edltoriale e di dlstribu-
ilone di massa che andava-
no affermandosl nel tnercato 
Purono appunto queste lmpe-
gnate miziative a facilitare un 
ampio e massiccio insertmen 
to degli Editori Riunit; m una 
nuova e forte espan-yone de. 
mercato librario — in larsa 
pane conso^uenza d*. tutta 
una sene di no«tre hattaffl:e 
per 1'aUerrmzior.e della ..ul 
tura comp tale - e per aj 
t n ver.s dori-ezxwma .1:retia 
neel: ar.m *>0 ieU'improwiFa 
Hiche se lim.tata 'onton^ -
eaofcea. cre^ritn economca e 
In particolare :ndiHtnaie ac, 
la societa italiana E DC 
TO questa stessa cspansione 
datermlna nuove, clamorose 
oontraddizioni. Di fronte agll 

aridi modelli imposti dal co-
siddetto a neocapitalismo », in-
fatti, la parte piu sensibile 
della societa italiana. e in 
partlcolare le nuove genera-
zioni, avvertono il bisogno di 
un piu ampio e diretto nutri-
mento ideale e si rivolgono 
in larga misura al marxismo, 
Tunica teoria scientifica e alio 
stesso tempo rivoluzionana 
che permetta una chiara indi-
viduazione di quelle contrad-
dizioni capitalistiche attraver-
so le quali pu5 passare l'azio-
ne rinnovatrice. 

Punto di 
riferimento 

Mai come in quegli anni il 
libro marxista ha rappresen-
tato e tuttora rappresenta un 
punto di riferimento per una 
alternativa. un'arma contro i 
modelli alienanti di una so
cieta fondata suila legge del 
profitto. E" per questo biso
gno, largamente avvertito, di 
piu ricchi nferimenU ideali e 
teorici per un'azione di tra-
sformazione rivoluzionaria del 
la societa, che si afferma la 
piu quaUficata produzione de-
gh Editon Riuniti. Basti in-
fatti nepilogare alcune cifre. 
DaJia nascita ad oggi. nello 
arco di un ventenmo. gli E-
diton Riumti hanno realizza-
to oltre 1.500 titoli. pubblica-
te e diffuse le opere di Marx-
Engels per 2.555.500 copie. 
quelle di Lenin in 2 300000 e 
sempiari, di Gramsci in 
700.000. di Togliattl in 750.000 
per un to tale di 12.123.000 vo
lumi pubblicaU anche m al-
tre oollane. E* perd assai si-
gniflcativo 11 fatto che nello 
amblto dl quel 12 milioni di 
volumi prodottl nell'arco di 
venti anni, soltanto 7 sono il 
frutto dei pnmi sedici anni 
di attivita, mentre agh ultimi 
quattro anni si devono ben 5 
milioni di copie. 

Nuovi spazi si creano oggi 
alia nostra azione poliuca e 
culturale e qumdi anche al 
nostro lavoro editonale I te
rn: urgenu e pnmar, dell'a-
zione antifascista. di una pro-
fonda svolta democratica e di 
una di versa direzione politica 
del Paese. delle nforme e 
quindi dl una npresa econo-
mica in senso antimonopolisti-
co. sono alio stesso tempo del 
grand! temi di lavoro pubbb-
clstico. editonale. e di prose-
liusmo idcologico Pavorevoli 
prospettive. inoltre. ci vengo-
no aperte nel campo della 
scuola Anche in questo setto-
re la produzione degll Editon 
Riuruti ci offre de: valldi stm 
ment: di lavoro. specie con le 
collane • Paideia » e < Lettu 
re» Ne va sottaciuro il fat
to che circa 60 te.-»t. degli E 
diion R'.univ. sono stat: adot-
tat: da Univers:ta taliane. e 
JO neile scuole medie. 

ET in vista di queste pres-
santi esigenze del nostro la
voro che 11 parttto coglle la 
occaslone di questo ventenna- I 
le per stlmolare una plu lar- I 

ga diffusione della nostra bat-
taglia ideale. dei nostri temi 
di lotta e per arricchire an
cora piu la cosclenza teori-
co-politica dei nostri quadrL 

Per la ricorrenza del ven
tennale, in questo maggio. il 
partito intende lanciare un 
«Mese del libro marxista» 
durante 11 quale si sviluppe-
ranno molteplici iniziative per 
una sempre piu larga cono-
scenza del marxismo, e 
in partlcolare per una anco
ra piu ampia diffusione dei 
libri degli Editori Riuniti. 

A tale scopo la Sezione dl 
stampa e propaganda e la Se-
izone culturale del C.C. invi-
tano tutte le nostre organlz-
zazloni a dlscutere l'lmposta-
zione del «Mese» e a rea-
lizzare iniziative adeguate nei
le singole province, assicuran-
do altresl un partlcolare so-
stegno aH'attivita locale degl! 
Editori Riuniti e agli impegna-
tivi e ambiziosi obiettivl che 
vengono posti per una piu va-
sta diffusione del libro mar
xista. In partlcolare si tratta 
di sviluppare una campagna 
affinche le nostre organizza-
zioni e 1 singoli IscritU ac-
quistino e facciano acquista-
re la aBiblioteca per la se
zione » e la «Biblioteca del 
militante». due scelte dl II-
bn che rappresentano una pri
ma base per rorientamen-
to politico e teorico di ogni 
nostra sezione e di ogrd 1-
scritto al partito. 

L'impegno 
del Partito 

L'impegno del partito. inol
tre. deve svilupparsi intomo 
a una serie dl iniziative pub-
bllcne. conferenze. dibattiti. 
tavole rotonde. mostre. pre-
sentazioni di libri. che carat-
terizzino il «Mese del libro 
marxista » come un momento 
importante di crescita e dl 
qualificazione deH'iniziatlva e 
dell'attivita politica e cultura
le del PCI e del movimen-
to democratico. 

Le iniziative del nMese del 
libro marxista » non vogliono 
avere un carattere dl partito 
tn senso stretto. Esse sono a-
perte alia partecipazlone di 
tutU gli uomlni di cultura di 
onentamento democratico e 
antifascista. Iniziative specifl-
che potranno essere dedicate 
alio studio — attraverso un 
aperto confronto tra dlverae 
posizioni e ipotesi — delle 
possibility di azione unitaria 
per la riforma deH'edltoria e 
deirinformazione. 

La buona riuscita del « Me
se del libro marxista » contri-
bulrt a un dectsivo rafforza 
mento deeli ideal! antlfasc'st: 
e progressistt tra le mas?* 
lavoratrlcl e popolarl e a un 
ulteriore sDostamento della 
cultura Italiana su postztoni 
democratichp e dl sinistra 

La Seilone di stampa 
a propaganda a la 

Seilone cultural* 
Sei. cultural* dal PCI 

re attorno alia scuola sviz
zera e alia casa di Milena 
in viale Mosto. lx)renzo Bo
zano — era lui 11 giovane de-
scritto — venne fermato il 
9 maggio e trattenuto sino al 
12: agli inquirenti aveva sem
pre repllcato d'essere del tut-
to estraneo alia vicenda e che 
anzi era ansioso, come tutti, 
di ritrovare la ragazzlna ra-
pita. 

Milena purtroppo era stata 
soppressa, senza passione ne 
compasslone dal suo rapitore 
poche ore dopo la cattura e 
quella stessa notte del 6 mag
gio affondata In mare con una 
cinghia da sub, zavorrata con 
cinque chili di piombo, stret-
ta attorno alia sua vita di 
adolescente. 11 corpo della ra-
gazzina doveva riaffiorare da
vanti alia spiaggia dl Priarug-
gia, il pomeriggio del 20 mag
gio e poco dopo 11 rlcono-
scimento del poveri rest! il 
procuratore della Repubbllca 
ordinava la cattura di Boza
no, accusandolo di essere 1'au-
tore del delitto. La sera stes
sa del 20, Lorenzo Bozano ve
niva arrestato nell'abltazione 
della madre. 

A carico di «Lenclo», co
me Lorenzo e chiamato da-
gll Intlml, cl sono indizi. an
che gravi, ma nessuna prova. 
Una ventlna dl testimoni af-
fermano dl aver vlsto il gio
vane e la sua scale inata quan
ta inconfondibile spider ac-
canto alia scuola svizzera nei
le ore dl uscita delle allleve 
per moltl giorni prima del ra-
pimento ed anche il giorno 
destinato ad essere l'ultlmo 
di Milena. Altrl testimoni con-
cordano nel collocare Bozano 
come abituale frequentatore 
dei dintornl dl Villa Sutter. 
«Lenzio» nega sprezzante-
mente: «Nei dintornl della 
scuola svizzera ci posso es
sere stato. al massimo, una 
volta sola. Chi dice il contra-
rio, e un mitomane che ha 
visto la mia foto sui gior-
nali». 

Per quanto concerne le pas-
seggiate accanto a Villa Sut
ter, il giovane play boy ha 
una spiegazione tiplca del suo 
personagglo: « Volevo guarda-
re le gambe di una domesti-
ca che mi piaceva e non mi 
riusciva di avvicinare». La 
ragazza. identificata dal giu-
dice istruttore Bruno Noli di-
chiaro successivamente di es-
sersl accorta che un giorno 
il Bozano le prestava atten
zione, ma di avere tentato va-
namente e piu volte di su-
scitare il suo interesse. «N0n 
e difficile crederlo — ha os-
servato a questo.punto 11 giu-
dice — anzi stupirebbe il con-
trario. Cosl parca le e stata 
la natura di grazla e venu-
sta che un effettivo interes-
samento dimostratole dal Bo
zano rivelerebbe in questi 11 
gusto estetico specialmente 
contorto...». Evidentemente il 
Bozano mirava ad altro. 

Ma neanche le eventuali pas-
segglate attorno al due poli 
in cui era circoscritta la gior-
nata di Milena, non possono 
certo giustif icare un'accusa co-
si tremenda come quella ri-
volta al « biondlno ». II cardi-
ne deiraccusa si basa su tre 
foglletti sequestrati a Bozano 
al momento del suo primo 
fermo, quando nessuno sape-
va che fine avesse fatto Mi
lena. Nel suo primo foglio 
erano elencate tre ipotesi ope
rative: «Affondare», «seppel-
lire » e « murare »; nel secon-
do foglio e'erano cinque ri-
ghe di programma: «Ore 8 
corsa X» - «Ore 9 telefona
ta n. 1. con fornitura di pro
ve » - <c Ore 9.30 telefonata nu-
mero 2 con conferma paga-
mento» - «Ore 13. telefona
ta n. 3 con contatti in ca
sa» - «Ore 19^0 telefonata 
n. 4 con istruzioni». 

Nel terzo foglio era traccia-
ta una mappa della zona cit-
tadlna a rldosso della costa 
in cui riaffior6 il corpo di 
Milena. 

Si trattava palesemente di 
un programma di sequestro 
di persona a scopo di estor-
sione, che prevedeva l'uccisio-
ne della vittima e la soppres-
sione (secondo modalita alter-
native) del suo cadavere, con 
allegato uno schizzo di luo-
ghi apparentemente connessi 
con il programma. 

Alle contestazioni che gli 
vennero mosse, Bozano repli
ed che era effettlvamente un 
programma di sequestro, ma 
fatto per gioco, durante una 
discussione con gli amici, suc-
cessiva al rapimento Gadolla. 
A questo punto. si e fatta 
stringent* la vsrifica dell'ali-
bi relativo alle ore del rapi
mento di Milena: Bozano af
ferma che il 6 maggio tra-
scorse il pomeriggio fra le 
16,30 e le 19,30 passegglando 
nelle vie del centro e curio-
sando nei grandi magazzini, 
come era sua abitudine, non 
avendo alcunche da fare se 
non dedicare galanti sorrisi 
alle commesse. 

Sul fatto che « Lencio » pas-
sasse gran parte dei suoi 
pomeriggi in questo modo non 
vi 6 dubbio : era anche mo!-
to noto fra le commesse dei 
grandi magazzini per la sua 
mania di spiare le gambe al
le ragazze sulle scale mobi-
II awalendosi di un compli-
cato sistema di specchietti. 
Nessuno pero ricorda d'aver 
visto ii «biondinoi> il 6 mag
gio e, del resto, neanche Bo
zano riesce a ricordarsi qual-
cuno che potrebbe conferma-
re la sua passeggiata dl quel 
giomo. Due giovani donne — 
considerate testi chiave della 
accusa — sostengono invece 
(per la veritk a distanza dl 
molte settimane dal fatti) di 
aver visto Lorenzo Bozano pro
prio quel 6 maggio — fra le 
18 e le 19.30 — alia sommi-
ta di una collina brulla che 
domina la citta, 11 Monte 
Pasce. 

A poca distanza dal punto 
in cui sarebbe stato awlsta-
to il giovane e la sua spider 
viene successivamente scoper-
ta una fossa ancora aperta, 
capace dl contenere un corpo 

Lorenzo Bozano, sublto dopo 1'arresto, e la plccola Milena Sutter 

umano e, accanto, una pala 
ed un piccone. Guarda caso 
dalla villa dei Bozano risul-
tano mancanti una pala ed un 
piccone. «Mltomani — e 11 
ritornello di Bozano — gente 
che mi vuole male». 

Ultimo indlzio grave a ca
rico del giovane e quello del
la cintura da sub servlta al-
Tassassino per affondare 11 
corpo di Milena. Bozano, che 
e appassionato pescatore su-
bacqueo, dice d'aver possedu-
to una cintura zavorrata con 
quattro piombl da un chilo 
l'uno e dipinti di rosso ma 
di averla venduta nel settem-
bre 1971 ad un socio della 
«Sub Mares» di Bogllasco. 
La cintura stretta attorno al
ia vita di Milena era compo-
sta con cinque piombl e que
sti erano di colore scuro na-
turale. Successive ricerche pe
rd accertavano che nessun 
sub di Bogliasco aveva acqui-
stato la cintura di Bozano, che 
la famosa cintura del « biondl
no » era composta non da 
quattro ma da sei piombl e, 
circostanza indubbiamente as
sai grave per l'imputato, che 
la cintura utilizzata dall'as-
sassino era stata decolorata, 
ma presentava ancora qualche 
traccia di vernice rossa. 

Su questi ed altri indizi si 
e basato il giudice istruttore 
per una ricostruzione dei fat

ti che presuppone in Loren
zo Bozano la declslone di ra-
pire a scopo di estorsione 
Milena e di ucciderla subito, 
per evitare complicazioni, pro
prio come e indicato nel « pia
no » sequestrato al «biondi-
no». Secondo l'accusa. quin
di « Lencio » avviclna Milena 
all'uscita dalla scuola e le of
fre un passaggio (la ragazsi-
na doveva essere a casa su
blto, perche aveva un appun-
tamento con un professore), 
pol, nella spider, la uccide 
strangolandola e ragglunge il 
Monte Fasce dove ha in pro
gramma di seppellirla. Non 
riesce nell'intento perche vie
ne visto da due donne che 
lui ben conosce e allora tor-
na in citta e, durante la not
te, indossata la muta da sub 
(verra ritrovata con tracce di 
acqua) si cala in mare e af-
fonda il cadavere di Milena. 
L'indomani fa una prima te
lefonata ai Sutter per chie-
dere 1 50 milioni, ma il pia
no crolla, perchi, subito. i 
giomali parlano di un «bion-
dino con la spider rossa» 
che potrebbe essere implica
te nel rapimento. 

Lorenzo Bozano, che sara 
difeso airawocato Giuseppe 
Sotgiu, respinge questa accu
sa contrapponendogli una co-
stante, meticolosa dichiarazio-
ne di completa innocenza. In 

cella «Lencio» si e dedica-
to — proprio lui, fannullo-
ne nato — alia pittura ed alia 
poesia: ha ricevuto molte let-
tere di solidarieta e d'amore 
ed anche qualche offerta di 
matrimonio. 

Processo indiziario sul fat
ti, che sono gravi e terribi-
11 ed hanno profondamente 
commosso l'opinione pubblica, 
ma su un punto, almeno, uni-
voco e chiaro: il personag-
gio Bozano. Pavldo e bidoni-
sta, fannullone e asociale, Lo
renzo Bozano trova alutl e 
comprensione fra quella bor-
ghesia che gli perdona le piu 
squallide imprese della sua 
giovinezza prima della irage-
dia di Milena «per il nome 
che portai) rendendosene co-
si, in un certo senso, com
plice. Eppure il giovane play 
boy non ha misteri per chi 
lo frequenta. «Cinismo, bru-
talita, simulazione, propenslo-
ne al furto, ostinazlone nel 
male, incoerenza sono le sue 
caratteristiche. Non ha co
sclenza morale ne senso del 
dovere e della dignita, non 
control la i suoi istinti e pen-
sa solo al piacere immedia-
to ed al suo egoismo senza 
curarsl degli altri». Chi de-
scrive cosl Lorenzo Bozano lo 
conosce bene: e suo padre. 

Paolo Saletti 

I' il giovane Gianpaolo Baroncelli, arrestato venerdi 

Ha confessato Fautore 
del disastro di Livorno 
Ha azionato sconsideratamente il dispositivo antincendio della moto-
nave « Piave » provocando la morte di un operaio e di un ufficiale - La 
solidarieta della Federazione comunista alle vfttime della tragedia 

Dal nostro inviato 
LIVORNO. 5 

II giovane Gianpaolo Baron
celli, I'operaio di una ditta 
appaltatrice di lavori all'inter-
no del cantiere, arrestato in 
relazione al dramma della mo-
tonave a Piave», ha confes
sato di essere l'autore del ge-

sto che ha portato alia morte 
deH'operaio Pietro Bernardi e 
del tenente Amedeo Prandi. 

L'inchiesta — condotta dal 
dottor Mondolfo, della Mobi
le di Livorno — prosegue ora 
per accertare definitivamen-
te i moventi dell'atto, anche 
se le risultanze della indagi-
ne sembrano consolidare la 

Tragedia a Reggio Calabria 

Spara al posto di blocco 
ed e ucciso dagli agenti 

Un controllo dei documenti concluso a 
colpi di pistola — Le prime indagini 

REGGIO CALABRIA. 5. 
Un uomo e stato ucciso in un 

conflitto a fuoco con la polizia. 
contro la quale aveva sparato. 
nella frazione Diminniti del co 
mune di Sambatello. in provm-
cia di Reggio Calabria. L'epi-
sodio e accaduto questa mattina 
poco prima delle otto. Ed ecco 
la versione sulla tragedia for-
nita dai poliziotti. 

Alcuni agenti della squadra 
volante della questura di Reggio 
Calabria hanno intimato l'alt ad 
una automobile Fiat 128. tar-
gata Reggio Calabria, alia gui
da della quale era il quarantot-
tenne Bruno Foti. di Reggio: si 
trattava di un normale control
lo dei documenti della autovet-
tura e delle persone che erano 
a bordo. Appena. per6. l'auto-
mobile ha rallentato. un uomo 
che era al fianco del Foti ha 
aperto lo sportello ed e fuggito, 
sparando colpi di pistola con
tro gli agenti. Questi ultimi — 
secondo le loro stessc dichiara-
zioni — hanno, a loro volta, 
cstratto le pistole sparando pri
ma in aria e poi alle gambe del 
fuggitivo. Uno dei proiettili ha 
ferito l'uoino ad un fianco. Soc-

corso dagli stessi agenti e stato 
portato verso gli « Ospedali Riu
niti > di Reggio ma e morto 
durante il tragitto. 

Addosso all'ucciso sono stati 
trovati diversi documenti: una 
carta d'identita e una patentc 
di guida intestati a Gregorio 
Perrello. di 34 anni. di Bagnara 
Calabra. pregiudicato per reati 
vari. e due fotografie raffigu-
ranti Domenico Calabrese di 30 
anni. di Sambatello. ma residen-
te in Diminniti. da tempo lati-
tante perche colpito da vari or-
dini di cattura. 

Ancora non 6 stato fatto il 
riconoscimento ufficiale dell'uo-
mo ucciso ma la polizia ritiene 
che si tratti di Domenico Ca
labrese. 

Le indagini per identificare 
1'ucciso e per chiarire tutti gli 
aspetti del drammatico episodio 
sono in corso. Si e npprcso che. 
nel corso della perquisizione in 
casa del Parrello a Bagnara. 
sono state trovate e sequestrate 
banconote false da cinque e 
diecimila lire per oltre dieci 
milioni di lire. Le indagini sono 
dirette dal Sostituto procuratore 
della Rcpubblica, CoUcchia. 

ipotesi del gesto gratuito di 
uno sconsiderato che ha azio
nato la leva di emergenza 
del dispositivo antincendio, 
provocando cosl il getto di 
anidride carbonica clie ha 
saturato l'ambiente dove gli 
operai stavano lavorando e 
provocando cosl la morte del 
Bernardi e del Prandi. Lo 
stesso magistrato dottor Cin-
dolo, a conclusione dell'ennesi-
mo interrogatorio del Baron
celli, ha confermato 1 capl 
di imputazlone nei suoi con
front! che parlano di danneg-
giamento doloso e di duplice 
omicidio e di lesionl perso-
nali colpose. 

Livorno e ancora sbigottita 
per il dramma — al quale ha 
parted pa to con tutta la pas-
sione popolare e con l'atteg-
giamento responsablle del 
suoi lavoratori — e per la 
azione assurda che l'ha pro-
vocato. Uno sblgottimento e 
un dolore che II direttivo del
la Federazione del Partito co
munista Interpreta in un suo 
comunicato nel quale, dopo 
avere rinnovato a nome aei 
comumsti livomesi il profon-
do cordogho alia famiglla del 
compagno Bernardi e del te
nente Frandi, protagomsta dl 
un generoso e noblle atto dl 
solidarieta. esprime gu ausru-
ri di un pronto ristabilimento 
a tutti i lavoratori colpiti. 

Come 6 gia stato Indicato 
con senso di responsabihta 
del consiglio di fabbrica del 
Cantiere navale — arferma an
cora il comunicato — occorre 
che sull'episodlo venga fatta 
plena luce e siano accertate 
fino in fondo tutte le respon-
sabilita. 

Ai lavoratori del Cantiere 
navale «Luigi Orlando», che 
hanno sempre di most rato 
il loro senso di responsabili 
ta e la loro maturita politica 
nelle lotte che hanno con 
dotto per la difesa della fab
brica, deH'cconomia cittadina 
e della democrazia, va 11 pieno 
sastegno dei comunlst! livor-
nesl. 

r. c. 

Lettere 
all' Unitsc 

Gli cmigrati hanno 
trovato «casa» in 
un vecchio carcere 
Caro dlrettore, 

voglio segnalare at lettori 
de l'Unlta un gravlssimo epi
sodio che pud servlre a dare 
una idea di come vivono gli 
emigrati. Nel comune di 
Schopfhelm (Repubbllca fede
rate tedesca) esiste un vec
chio carcere costruito 83 an
ni fa, e siccome le sue con-
dizionl erano deplorevoli, le 
autorita hanno ritenuto che 
non potesse plu ospitare i 
carcerati; venute a liberarsi 
cosl le celle. queste sono di-
ventate le abttazloni di fami-
glie di emigrati che devono 
pagare un regolare e non pic
colo affitto al comune. Pensa-
te che io esageri? Per toglie-
re eventuali dubbi, allego il 
ritaglio del servizio apparso 
sul giornale Badlsche-Zeitung 
il giorno di Pasqua e intlto-
lato: «Lavoratori stranieri a-
bitano volontariamente In car
cere ». 

Cosl i nostri emigrati sono 
in carcere e a buon prezzo, 
isolati dalla comunita, pronti 
ogni mattina ad occupare il 
proprio posto dl lavoro che 
I'organizzazione capitalista gli 
ha assegnato. Scrive il giorna
le tedesco: «Pino ad un an
no fa 11 " carcere-pensione " 
venne curato da una immo-
biliare e aflUtato al comune. 
L'anno scorso il comune com-
pr6 il fabbricato, che dl gior
no sembra abbandonato e nel 
quale dl sera, quando si so
no chiuse le porte delle cel
le, vige un sllenzio di tom-
ba». 

lo ho parlato con la faml-
glia Celano, della provincta 
di Palermo, protagonista di 
una triste odlssea. Dopo la di-
soccupazlone e la miseria in 
Sicilia, si 6 aggiunto il terre-
moto che ha spinto i compo-
nentl di questa famiglia alia 
emigrazione, e la « strada del
la speranzan li ha condottl 
in questo carcere in Germa-
nia. II capo famiglia mi ha 
detto: (cAbbiamo afflttato tre 
celle, le numero 7, 8 e 9, a 
75 marchl ciascuna, pari a 46 
mila lire mensili. Ma se la 
fortuna cl assiste, cosa di cui 
dubito dopo tutto quello che 
abblamo passato, scapperemo 
da queste mura per andare ad 
abitare in una vera casa, an
che a costo di non mettere 
una sola lira da parte v. Non 
aggiungo commento. 

S. M. 
(Lorrach - RFT) 

Ma don Minzoni 
non gli ha 
insegnato nul la? 
Spettabite redazione, 

sul numero 17 di Famiglia 
Cristiana, un settimanale cat-
tolico che si autodefinisce de
mocratico, in risposta ad una 
abbonata si leggono gravissU 
me afjermazioni di questo ti-
po: «Silone sa forse meglio 
dl tutti, In Italia, che non so
lo U fascismo, ma anche 11 
comunismo significa mancan
za di liberta»; e piu avanti: 
a Comunismo significa man
canza dl liberta. Ma anche 11 
fascismo, ne piu ne meno. E 
guardarsi da entrambi e 11 me
no che si possa chiedere a 
chiunque ami la liberta ». 

Questa tcsl appare ancora 
piu grave se si considera I'at-
tuale momento politico-socia-
le, nel quale si stanno rive-
lando le pesantt responsabili-
ta dei fascisti in aziorA di 
aperta e gratutta violenza a 
scopo mtimidatorio e provo-
catorio; e una tesi che pone 
sul medesimo piano comunt-
sti e fascisti, secondo la or-
mai nota concezione degli op-
posti estremisml, per colpire 
a sinistra. 

Ho letto oltre volte afferma-
zioni simili, ma questa l'ha 
ritenuta la plu grossolana e 
la pHi sfacciata. Per mlo con-
to ho scritto varte volte a 
questo settimanale senza ave
re U piacere di una risposta. 

Cordiali salutl 
ANTONIO FOSSATI 
(Macherio . Milano) 

« U n a bella corona 
per il nostro 
collega morto e 
tutto e finito l i » 
Signor direttore, 

ho scritto una lettera al Pre-
sidente delta Repubblica, an
che per conto degli altri miei 
colleghi della polizia, e gli 
ho scritto con nome e cogno-
me, poiche se anche dovesse-
ro mandarmi via dalla PS non 
sarebbe un gran male intan-
to qui si rischia la pelle gior-
nalmente per quattro soldi. 
E' mai possibile che per pre-
fetti, generali e colnnneUi, il 
ministro Andreotti ha fatto i 
miracoli per triplicare i loro 
stipendi, mentre di noi nessu
no si preoccupa e dobbiamo 
vivere m miseria? 

Mi sa dire il signor Presi-
dente quanti sono i prefetti, 1 
generali e i colonnelli morti 
nell'adempimento del proprio 
dovere dal 1945 ad oggi? E 
vuole vedere quanti sono in
vece gli appuntati. le gvardie 
e i carabinieri deceduti in 
servizio? L'altro giorno un no
stro collega e morto e moltl 
sono rimasli feriti, e che co
sa ha fatto il governo? Una 
bella corona ed un bellissimo 
telegramma e tutto e finito ft. 
Non e una vera porcheria? 

Se il signor Andreotti ha 
trovato i soldi per triplicare 
gli stipendi ai superburocrati, 
che non fanno nulla o poco 
nei loro uffici, perche a noi 
che facciamo sovente 18 ore 
di lavoro su 24, e tutti i gior
ni rischiamo la vita, nessuno 
pensa? Purtroppo non abbia-
mo i sindacali, e cos\ per 
noi non c'e la possibilita di 
jarci sentire. Preghiamo il di
rettore de l'Unlta di pubbli-
care la prcsenle, perche altri-
menti i ministri la farebbe-
ro fimre nel ccstino. 

Grazic e ossequi. 
LETTERA FIRMATA 

(Milano) 

Tra i militari sono 
vivi gli ideali 
dell'antifagcigmo 
Cari compagni. 

siamo un gruppo di milita
ri e vi scriviamo nella ricor
renza del 25 Aprile per espri-
mere la nostra partecipazione 
militante alia glornata in cui 
rivlvono gli ideali della lotta 
antifascista e della Resisten-
za. Sentiamo lo sdegno piu 
alto per I criminali attenlati 
fascisti di Milano e di Geno
va, per il dtlagare della vio
lenza di queste squadracce 
nere nel Paese. Anche qui in 
caserma, nonostante la diffl-
colta della nostra condizio-
ne, non si e parlato che di 
questo nei giorni scorst. 

La nostra societa ha biso
gno di democrazia, cosl co
me ne ha bisogno questo 
esercito in cui prestiamo ser
vizio. Sappiamo per esperien
za diretta che cosa sono le 
« schede personali », gli infor-
matori, i provocatori; cono-
sciamo quali compitl di pri-
vilegio vengano rlservatl al 
soldali dl provata fede fasci-
sta; abbiamo purtroppo sen-
tito del colonnelli proclama-
re la loro fedeltd alia... re
pubblica di Said 

Ma le Forze annate non 
sono per fortuna solo questo. 
Sappiano tutti i nemicl del
la democrazia che per fare 
un colpo di Stato che porti i 
fascisti al potere, dovranno 
fare i conti anche con questo 
esercito vecchio e scassato, 
in cui perd vivono e si raf-
forzano gli ideali dell'antifa-
sclsmo, perche dentro gli 
<r zainettl tattlcl > ci sono tan-
tt, tanti fazzoletti rossi. 

Fraterni saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Padova) 

Replica agli inse-
gnanti l 'autore 
della «Giungla 
retributiva » 
Signor direttore, 

in una lettera a l'Unlta del 
12 aprile, gli insegnanti della 
scuola « G. Gozzi» di Venezia, 
con riferimento ad una tra-
smisslone sulla icGiungla re
tributiva », mi rivolgono una 
serie di contestazioni, che ri-
chledono qualche chiarimento 
da parte mia. In quella tra-
smisslone, nel quadro di un 
discorso molto piu ampio, a-
gli insegnanti etementari sono 
state dedicate due brevissime 
battute. 

Anzitutto, alia domanda deU 
Vintervistatore se sia veto che 
un maestro guadagna 465.000 
lire ho risposto (come risulta 
dallo stenografico della tra-
smisslone) con le seguenti te-
stualt parole: eNo, no, asso-
lutamente, non le guadagna*. 
E ho splegato, sia pure con 
la sommarieta propria di un 
rapido dialogo, che quella ci-
fra e il frutto di un comples-
so processo di elaborazion* 
tenaente a quantificare anche 
gli aspetti normativi del rap-
porto di lavoro e pertanto co-
stituisce semplicemente un pa-
rametro da utilizzare per il 
confronto fra i trattamenti 
delle varie categorie. In se
condo luogo, al mio mterlo-
cutore che affermava che la 
attivita didattica e gintensi-
va», ho osservato che ancha 
il lavoro operaio, specie se le
gato ad una catena di lavora-
zione, e fortemente allenante. 

Non vedo come, partendo 
da questo discorso, si possa 
parlare di « voluta ignoranza », 
di tpoco benevolo e distorta 
mformazione a, di singegnosa 
misconoscenza», ecc. Forte 
gli insegnanti delta scuola « G. 
Gozzi* hanno segulto la tra-
smisslone con un animus dl 
ipersensibilita categoriale, che 
H ha portatl a framtender* 
quanto ho dichiarato: quello 
stesso animus che li induce ad 
affermare, nella loro lettera, 
che e «mopportuno» il con
fronto fra le varie retribuzto-
ni in quanto costituisce un 
mtentativo di creare ad arte 
un conflitto fra categorie di 
lavoratori* (al che vorrei ri-
battere che sono le sperequa-
zioni che creano division*, 
non U fatto di parlarne). Se 
poi gli interessati, colti dm 
dubbi circa Vesattezza di qual
che mia affermazione, avesse-
ro voluto verificare le mie te
si, avrebbero potuto leggere 
quanto, con maggior ampiew-
za e sistematicita, e scritto nel 
libro a cui Vintervista faceva 
esplicito riferimento. 

Avrebbero trovato ample « 
inequivoche spiegazioni xat 
metodo di rilevazione e di e-
laborazione dei dati retributs-
vi, nonch& un paragrafo dedi-
cato espressamente alia «s*-
tuazione partlcolare del per
sonate tnsegnante*: tn cui H 
sostiene che le retribuzioni, 
soprattutto iniziali, esono de-
cisamente modeste* se rap-
portate alle esigenze di man-
tenimenio di una famiglia, 
specie nel caso che si dispon-
ga, in essa, di un solo stipen-
dlo; sono invece relativamen-
te elevate se si tiene conto 
dell'orario di lavoro (compri
se anche le attivita comple-
mentari e delle vacanze; e al 
deduce, da queste considera-
zioni, Vesigema di una rislrut-
turazione generate della pro-
fesslone, che soddisfi, nel 
quadro di una libera scelta 
dei singoli, da un lato, le 
necesslta dei capifamlglia che 
hanno bisogno dl stipendi p*k 
adeguati, e, dall'altro, Vinte-
resse di coloro, specialmente 
donne non capifamiglia, che 
desiderano avere il massimo 
di tempo libero per la casa 
e i figlL 

Idee, queste, owiamente di-
scutibili. Ma sarebbe auspica-
bile che te eventuali conte
stazioni si basassero su cid eh* 
penso e ho scritto e non su 
un'interpretazione inesatta del
le mie opinioni. Mi auguro 
che gli insegnanti che hanno 
accolto con riserra la trasmie-
sione di cui si parla, vogliano 
riesaminare le loro crttiche il
ia luce di questi chiarimenti. 

La nngrazio dcll'ospttalita. 
Distmti saluti. 
Don. ERMANNO GORRIEttI 

(Modena) 


