
I 1 4Jt V 

r U n i t d / domenica 16 dicembre 1973 PAG. 5 / c r o n a c h 
L'anarchico precipitato da una finestra 

della questura di Milano 

Dopo 4 anni 
ancora attesa 
la verita sulla 
fine di Pinelli 

Le clamorose lacune delle indagini — La prima 
irresponsabile dichiarazione del questore Guida 

E' questa anche la convinzione di alcuni inquirenti 

CI SONO FORTI FIN ANZI ATOfil 
DIETROIRAF1T0R1 DI AMERW 

II dirigente della FIAT e da sei giorni nelle mani dei banditi — Persistono contrast! tra 
gli investigatori — Perquisite numerose abitazioni fra cui quelle di due docenti universitari 

MILANO, 1ft 
11 primo ad udire 1 colpi 

della caduta di Pinelli (tre 
cupi tonfi) fu ii nostra cro-
nista Aldo Palumbo. Stava 
uscendo dalla sala stampa del
la Questura (mancava poco 
alia mezzanotte) quanao nel 
cortile cadde il corpo dello 
anarchico. Alzando gii occhi 
Istintivamente verso 1'alto vi
de la finestra deli'Ufficio po 
litico illuminata. Preci.r.tandn-
si verso il luogo della caduta 
mtravvide il corpo e udi snr-
di rantoli. Corse aliora nello 
ufficio della «Volante >* per 
dare I'allarme e ritorno n^ 
cortile appena in '.empo per 
scorgere la sagoma di un uf-
ficiale dei carabinien. Era il 
capitano Savino Lo Qrano, 
presente assieme al commis-
sario Luigi Calabresi e ai sot 
tufficiali di PS Pietro Mucilli. 
Vito Panessa, Giuseppe Cara-
cuta e Carlo Mainar-li, nella 
stanza dove si svolse l'mter 
rogatorio di Pinelli. conr-lusa-it 
con la sua mortc. 

Furono questi i primi mlnu 
ti della sconvolgente tragedia. 
la verita sulla quale non e sta-
ta ancora detta. Persinj l'ora 
esatta non e stata preoisata; 
si sa soltanto che Pinelli, tra-
sportato con una autoambu-
lanza nel vicino ospertaie « Pa 
tebenefratelli». *gon:zzante. 
vi mori poco dopo. 

Subito ebbe inizio !a serie 
di quel fatti sconcertanti che 
accreditarono i sospetti piu 
gravi. Alia madre R o ^ Ma 
lacarne, pure accorsa all'o-
spedale, non fu con.wnti*o di 
raccogliere gli ultimi respiri 
del figlio. Che cosa si teme-
va? Cne fra i rantoli dell'ago-
nia Pinelli potesse due qual 
cosa di illuminante su'la sua 
fine? All'ospedale si precipita-
rono anche l'allora questore 
di Milano Marcello Guida. il 
capo deli'Ufficio politico Anto-
nino Allegra. il eommissa 
rio Calabresi ed altri alti uf-
ficiali. 

Due ore dopo, nel corso di 
una conferenza stampa, '1 que
store forni la versione uffi-
ciale. Questa: « Vi giuro <-/ie 
non I'abbiumo ucciso not. Quel 
ptovane ha agito coemntemen 
te con le proprie idee. Quon-
do si e accorto che to Stato 
che lui combalte lo sluva per 
incastrare ha agito come 
avrei agito io stesso se fossi 
un anarchico». Un misto di 
cinismo e di studiata com-
passione. concluso con una m-
dicazione fornita non =oltanto 
alia pubblica opinione ma an 
che agli inquirenti: « Jl folle 
gesto... come una nuioaccu 
sa ». 

Chi aveva autorizzato. in 
quella fosca notte fra :1 15 e 
il 16 dicembre di quattro an 
ni fa, il dott. Guida a firma-
re quella sentenza. prima an 
cora che i magistrati dessero 
inizio alle loro indagini? Le 
sue parole furono precedute 
da una autorevole ispinzione? 
In ogni caso il suo compor-
tamento fu gravissimo. Chia-
mato a risponderne in sede 
suidiziaria dalla vedova Pi 
nelli (fu querelato oer diffa-
mazione). il dott n n ia ven 
ne assolto in istruttoria La 
prima inch'esta. DOI. '.ome si 
•a. si concluse con 1'accredi-
tamento della tesj del sulci 
d:o. 

Le indagini 
Ma come vennero a/olte le 

indagini? Per eaemoio. non 
venne nemmeno isoezi inata la 
stanza dove si era ^oavimata 
la tragedia. Non venne ac-
quisita agli atti la carteha 
medica di Pmellt. Non ven 
nero esaminati £h aoiti cne 
l'anarchico indo&sava M mo 
tnento del a tuffo » nel vuoto. 
Incapacita degli inquirenti? 
Distraz.one? Trascaratezza? 
Dilficile rispondere a auesie 
domande, ma prooaoilmen-
te — in modo consa;>evoie o 
meno — nessuno n:onne che 
la versione dc-ila pon^ia po 
tesse essere messa >n .iubbio. 
Dalla capita.e, fra 1 ailro. 
giunse a Milano quell'ispetto 
re generale Elvio Catenacci. 
dirigente deli'Ufficio « Allan 
riservati » de. Mtniatero deg'u 
Interni. indizialo ire anni do
po dal giudice D Amor-«io per 
sottraz.one di corpo di rea-
to in relazione agli ^ 'entai l 
del 12 dicembre 1959, ii qua 
le. H 28 dicembre. firmo una 
relazione sui « fatti », conclu 
dendn che nuila di inormalt-
era nscontrabile nelle dichui 
razioni dei funzionan Ji poll 
zia 

II Catenacci. pero, pel sien 
dere il propno rapporio. ascoi 
to .soltanto il dott Au-'^a Ku 
una ben strana isoez.ow. dun 
que, la sua. che avreone po 
tuto effettuare anche non sob 
barcandosi alio faticne di un 
viagglo fra Roma * Milano. 
Lit sua pftfea rasslcurante c 
Mltorevole pud pcr6 essere 

valsa a fugare. prima .ncora 
che apparissero, eventual! 
perplessita. E difatti nessuna 
ruga soled la fronte dei magi 
strati inquirenti. Furono "»1 
versate molte lacrime sulla vi
ta e sulla morte di pmelli: 
furono espressi anche accenti, 
probabilmente sinceri, di uma 
na pieta. La rozza dichiara
zione di Guida fu limata e cor-
retta. Si parl6, infatti, di un 
« raptus». Ma la r.on.^usione 
fu identica: suicidio. 

Due anni dopo, a ^eguito 
di una denuncia di Licia Pi
nelli, il compianto procura 
tore generale di Milano, Luigi 
Bianchi D'Espinosa. riaprl le 
indagini, fornendo con cio la 
dimostrazione piu jmara che 
i sospetti sollevati dalla pub 
blica opinione erano p;u che 
legittimi. Formalizzaca pochi 
giorni dopo, l'inchiesta venne 
affidata al giudic« cierardo 
D'Ambrosio, lo stesso magi 
strato che conduce 1'istruttona 
sulla strage di piazza Ponta 
na. Non staremo qui a riper-
correre tutte le fasi i d l e in 
dagini (la riesumazione del 
cadavere. la nuova per./.ia. gli 
abiti di Pinelli -jremati, il 
blocco cuore-polmoni ij-sciato 
putrefare) tuttora in corso. 

Era innocenie 
La versione ufficiaie rornita 

per primo daH'allura .juesto-
re Guida e - definitivamente 
crohaia. Pinelli in nessun mo
do poteva essere « inoaacrato » 
per la buona ragione '"ne era 
completamente estraneo ai de-
litti di cui veniva A^cusato. 
Altre, quindi. sono le ragio-
ni della sua fine. Jiie cosa 
esattamente gli venne lonte-
stato la tragica aera de. 15 di 
cembre? Quail furono gli ar-
gomenti dello interio=aiorio? 
Ufficialmente si e iaputo che 
si parlo degli attentaci ai tre 
ni dell'agosto del 1969 e del
la strage di piazza K'mtana 
Degli attentati ai f,reni sono 
ora accusati, con :»rove 
schiaccianti. i fasciati della 
cellula eversiva veneta; per 
cio che riguarda le bomi»e del 
12 dicembre, e stato .^'abilito. 
con assoluta certezza. cl«e Pi
nelli non ne sapeva nulla. 5a-
pendosi perfettamsnte inno 
cente perche aliora ivrebbe 
dovuto sentirsi « incastrato », 
al punto di gettarsi dalla fi 
nestra? Che cosa e successo, 
dunque, quella sera in quel-
l'ufficio? . 

L'interrogatorio era inizia-
to in un'altra stanza, di fron
te a quella del dott. Cala
bresi, le cui finestre non da-
vano sul cortile della questu 
ra. Poi K per ragioni Ji riscai-
damento» ci fu il trasferi-
mento. Che cosa avvenne in 
quelle ore? 1 present;, come 
si sa, hanno fornito versioni 
contrastanti. non cred.bili, n 
volte francamente grottesche. 
Un teste chiave, tuttavia, non 
e stato ancora ascoitato. Si 
tratta del dott. Guida. Fu il 
primo a raccogliere le dichia-
razioni dei presenti e fu ii 
primo, come si e visto, a for-
nire la nota, falsa versione. 
Ripetutamente e stato -jhiesto 
dai legah di parte i,.v:!e che 
venisse ascoitato e certamen-
te tale richiesta non veira di-
sattesa dal giudice D'Ambro
sio. 

E" certo amaro Jove r con-
statare che a quattro anni di 
distanza la verita s.ina morte 
di Pinelli non e sta^a -ncora 
detta. Ma sempre meno n-
sulta credibile che /a^iarch; 
co, fermato illegalmente in 
questura. si sia suici Into Un 
brusco arresto 1'inchiesia l'ha 
subito con l'assassimo d; Ca 
Iabresi. L'ipotesi one !ra le 
due morti es-sta un nesso non 
appare seria. Ma un filo soli-
ao. probabilmente, lega le due 
trasedie. Entrambe si .aseri* 
scono. infatti, nel toroido c'.i-
ma della strategia deiJi ten-
sione e della provvjcazione, 
alimentato e voluto da chi 
ha interesse a sovveitire gli 
ordmamenti democrati':i dello 
Stato Non a cato an he sul 
la fine d: Calabresi p*-rmane 
il piu fitto m:stero. I A morte 
di Pinelli, comunque, e stret-
tamente connessa oon ia stra 
ge di piazza Pontana. E" dun 
que positivo che ad iftruire 
i due processi sia lo ?tesso 
magistrate il quale, nei cor 
so delle indagini. ha reitera-
tamente aperto il capitolo del 
le complicity negli tpparati 
dello Stato. Ripetutamente ar 
fiorati i nomi degli isniuti piu 
delicati dello Stato: gl: «Af 
fari riservati» e 51 SID. Qua
le parte hanno avuto nei re 
troscena torbidl Ji tali tra 
gedie? E' questo il nodo che 
deve essere sciolto, :mponen-
do che, finalmente. o?ni for
ma di rifiuto politico venga 
spezzata. 

Ibio Paolucci 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 15. 

Dove si vuole arrivare con il caso 
Amerio? E, per essere piii espliciti, 
quale e l'orientamento della polizia e 
dei carabinieri che conducono le in
dagini sul rapimento del dirigente 
FIAT? Cio che sta accadendo in que-
ste ore a Torino lascia non solo per-
plessi, ma sconcertati. Ierl abbiamo 
dato notizia di un palese contrasto 
esploso tra la questura e la magistra-
tura, allorquando il procuratore ag-
giunto, dott. Severino Rosso, ha di-
chiarato ai giornalistl che non esisteva 
alcun mandato di cattura, contraria-
mente alle affermazioni rilasclate per-
sonalmente dal questore. dott. Massa-
grande. Di conseguenza, veniva a ca-
dere anche la tesi dell'identificazione 
di alcuni dei banditi che lunedi mat-
tina hanno rapito il cav. Amerio di-
rettore del personale della FIAT Mi-
rafiori. 

Da indiscrezioni trapelate oggi negli 
ambienti della polizia vi sarebbero va-
lutazionl, se non contrastanti, almeno 
profondamente diflerenti tra la Squa-
dra politica e la Criminalpol circa le 
probabili origini della banda che ha 
compiuto il criminoso rapimento e che 
si qualifica sotto l'etichetta delle fan-
tomatiche «brigate rosse». E' opinio
ne abbastanza diffusa in alcuni settori 
della polizia che la banda operante 
nella citta, con ramificazioni e contatti 

in altri centrl del paese. altro non 
sarebbe che un gruppo di delinquenti 
comuni che cercano di mascherare 
grossolanamente le proprie imprese de-
littuose con una verniciatura politica. 
Perch6 aliora non e stato sinora ri-
chiesto un riscatto alia famiglia o 
alia FIAT per llberare l'Amerio? Que
sta domanda 1'abbiamo personalmente 
posta ad uno degli inquirenti, il quale 
ci ha testualmente rlsposto: 

« I quattrini li hanno gia ricevuti, 
non dalla famiglia e tantomeno dalla 
FIAT, ma dai mandanti. E' piu che 
evidente che alle spalle di questa ban
da esiste una organizzazione interes-
sata a certe operazioni che hanno del 
risvolti squisitamente politici. Questa 
organizzazione si serve strumental-
mente di alcuni rottami della nostra 
societa offrendo loro anche la possi-
bilita di avere giustificazioni "di carat-
tere politico. Sono piii che fondati i 
sospetti secondo cui gli stessi rapitori 
deirAmerio non sarebbero estranei ad 
imprese delittuose di altra natura, in 
modo particolare 

Di dlverso parere appaiono invece al
tri investigatori. Sembra che la Squa-
dra politica della questura ed autono-
mamente i carabinieri si muovono nel-
1'ambito degli ambienti dei gruppi 
extraparlamentari. Inoltre, gli ultimi 
fatti accaduti stamane rischiano di 
fare apparire la magistratura (dopo 
il dissenso emerso ieri con la questura) 
al rimorchio di organi che dovrebbero 

essere al suo servizio. Non si spieghe-
rebbero diversamente i mandati di per-
quisizione con i quail carabinieri e po
lizia si sono presentatl alle abitazioni 
di docenti universitari alia ricerca non 
si sa bene di che cosa. Tra gli appar-
tamentl perquisitl vi sono quelll del 
professori Nicola Tranfaglla e Massimo 
L. Salvadori, docenti presso l'Unlver-
slta dl Torino. Le operazioni non hanno 
dato alcun risultato. 

Oggl il quotidiano neo-fasclsta dl Ro
ma ha pubbllcato in modo vlstosissimo 
e senza perplessita la notizia secondo 
cui tra gli indiziati del rapimento del 
cav. Amerio figura 11 nome di Paolo 
Hutter, lo studente arrestato nel Clle 
durante 11 golpe. II giovane Hutter si 
trova invece nella nostra citta e nei 
suoi confronti non e stato assunto al
cun prowedimento da parte della po
lizia. 

I cronisti che da una settimana se-
guono le indagini sul rapimento hanno 
tutti avvertito il contraddittorio com-
portamento degli inquirenti ed 11 ner-
vosismo che chiaramente serpeggia tra 
loro. Siamo consapevoli della delicatez-
za del caso, ma riteniamo che proprio 
perclo occorra la masslma serleta e il 
masslmo scrupolo: proprio percio non 
possono passare sotto silenzlo interro-
gatlvi, su determinati atti. che chie 
dono risposte. 

Diego Novelli 

«BRIGA TE» DELLA PROVOCAZIONE 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 15 
P u n t u a 1 i, le fantomatiche 

« Brigate rosse » aanno fatto 
il loro banditesco ingiesso nel 
la vertenza della FIAT. Rapi-
menti. incursioni, ittentati. 
minacce di questa .anagne-
sca organizzazione faino da 
provocatono contrappunto al
le criminali imprese della 
«trama nera ». in uno scoper-
to gioco delle parti jne mo-
stra la comune matrice rea-
zionaria. 

Nelle indagini sul i-apimen 
to del dirigente della FIAT. 
Ettore Amerio, sono spuntati 
due nomi noti' Paoio Maun-
zio Ferrari detto i" < ardito » 
e Marco Pisetta «Ulisse». So
no due vecchie conoscenze del
la polizia. gente cne, si pre
sume, non sfugge all'attenzio 
ne dei funzionari oegli uffi-
ci politici e il cui impiceo in 
certe imprese dovrebbe votar-
le al fallimento. Invece questi 
due personaggi figurano tra 
quelll indiziati per ii lApimen 
to di Ettore Amerio. 

Paolo Maurizio Ferrari ven 
ne arrestato in una soffitta 
a Torino, assieme a tre *agaz-
ze, ad un medico e ad uno 
studente il 12 maggio del 1972, 
nel corso delle indagini sul 
caso Feltrinelli e le '< Briga
te rosse». Venne tradotto a 
Milano e accusato di costitu-
zione di bande armale. una 
imputazlone piuttosto pesan-
te. Quattro giorni dopo il so-
stltuto procuratore Viola lo ri-
metteva in liberta. II 'J marzo 
di quest'anno contro dl lui 
viene spiccato un oidine di 
cattura: la polizia scientifica 
aveva trovato sue impr<»nte di-
gitali nel furgone usato dalle 
« Brigate rosse» per rapire a 
Torino il 12 Jebbraio. 1! diri
gente del sindacato ra>cista 
CISNAL. Bruno Labate. seaue-
strato. rapato e lasciaro inca-
tenato davanti alia FIAT Mi-

rafiori. Un latitante, quindi. E 
nessuna banda, neppure di la-
dri di galline, vorreobe con 
se un ricercato uitneno a 
quanto dice la poll/..a). Le 
« Brigate rosse », invece. si. e 
per compiere un'azione altret-
tanto criminosa quanto nuda-
ce: il rapimento di ettore 
Amerio in una strada affol-
lata, alle 7 e mezzo del mat-
tino. in un'ora in cui -e vie 
della citta sono invade da una 
folia di operai e di impiegati. 

Marco Pisetta detto «Ulis 
se» e una figura incora piu 
emblematica. Nella notte fra 
I'll e 11 12 aprile 1969 corn-
pie due attentati a Trento, la-
sciando dietro di se una trac-
cia inequivocabile: un docu-
mento d'identita di una sua 
sorella. Ricercato, va :n giro 
per l'ltalia a fare il «marti-
re» di gruppi della o.nistra 
extraparlamentare par oltre 
un anno, fino al maggio del 
1970 quando, a Verona, • si 
consegna ad una maresciallo 
della « politica », suo amico. 
Tre mesi dopo rltorna in li
berta e continua il suo vaga-
bondaggio, restando sempre 
legato a noti fascisM. II 2 
maggio dello scorso anno la 
polizia lo blocca a Milano: 
ha appena infilato la rhiave 
nella .serratura di un apparta 
mento di via Matteo Boiardo 
33 dove le «Brigate rosse» 
hanno allestito un deposito di 
armi e di esplosivo e una 
« prigione del popolo». La sua 
detenzione dura poco: quat
tro giorni dopo. il sostituto 
procuratore Viola lo nmette 
in liberta. Agli inquirenti ave
va detto di essere an imbian-
chino che si recava neJl'abita-
zione per eseguire alcuni la-
vori. II 27 giugno a Trento, 
di fronte al giudice '.s:rutto-
re De Vincenzo. che condu
ce l'istruttoria sulle < Brigate 
rosse». firma una 1epos-zione 
di 22 cartelle nella quale «ri-
vela» l'esistenza di presunti 

GAP in alcune localita e ac-
cusa un gruppo di professio-
nisti genovesi, fra cui l'avvo-
cato G.B. Laziigna e Vittorio 
Togliatti, di piani everslvi, fur 
to di armi e di esplosivi. II 
giudice De Vincenzo non pren 
de molto sul serio (giusta-
mente) le «rivelazioni» del 
Pisetta che pero servono ad 
un magistrato genovece, il PM 
dott. Sossi, per imbastire 
quella che, con modesta fan 
tasla reazionaria, chiamera 
« Operazione odissea •>, mevita-
blle omaggio al provocatore 
che si fa chiamare .< Unsse». 
Fra l'altro gli imputati sono 
accusati di un furto -1: armi 
per il quale e'e gia ;n carce-
re un ladro. 

Sgonfmtasi 1*« operazione o-
dissea», Marco Piseua nel 
settembre sottoscrive un al
tro memoriale pieno di « rive 
iazioni» su piani eversivi, a e-
serciti fantasmi», ti Brigate 
rosse». II nuovo memoriale 
verra ampiamente utilizzato 
dalla stampa fascista e rinne 
gato dal Pisetta nel gennaio 
di quest'anno quando accuso 
il SID (il servizio di -jontro-
spionaggio) magistrati * cara
binieri di averlo costretto a 
copiare il documento, chiuso 
in una villa in una localita 
di montagna. 

Trasferitosi a Torino fa il 
doppio gioco con gii studen-
ti greci, le famiglie di alcuni 
dei quali. da lui frequenta-
ti. saranno poi perseguitate 
dalla polizia dei colonnelli, e 
stringe amicizia con Paolo 
Maurizio Ferrari. Adesso i no
mi dei due spuntano fuori nel-
1'inchiesta sul rapimento di 
Amerio, fatti dalla auestura 
di Torino. 

Comunque, a parte 11 ruo-
lo giocato da questi due per
sonaggi nel sequestro del di
rigente della FIAT, il caratte-
re sfuggente delle sedicenti 
«Brigate rosse» e il risvolto 
oscuro del carattere decisa-

L'isfanza sara preseniafa dai legali della madre di Calzolari 

Nuova inchiesta sulla morte 
del cassiere di Borghese 

Rivelati da un settimanale elementi ignorati dalla prima indagine conclusasi 
con una archiviazione - Un giubbotto scomparso e una perizia sottovalutata 
Una vicenda processuale contorta e piena di gravi decision! dei giudici 

Gli awocati della madre di 
Armando Calzolari chiederan-
no la riapertura dell'inchiesta 
sulla morte del medesimo, 
cassiere del Fronte Nazionale 
di Junio Valerio Borghese. 

Nuovi elementi, prove non 
prese in considerazione dal 
giudice istruttore (che dope 
aver tolto l'inchiesta al ma
gistrato che la conduceva la 
archivio sentenziando che si 
era trattato di una disgra-
zia), test.moni mai sentiti e 
che rivelano particolan di 
grande interesse sono i punti 
sui quali si basera la richie
sta degli awocati Nicola Lom-
bardi e Guido Calvi. A que
sti ultimi si era rivolta Maria 
Gio\*a che non si e mai ras-
segnata a considerare disgra-
zia la morte del figiio ntro-
vato So giomi dopo la sua 
scomptrsa in una pozza ana 
due metn e mezzo con una 
quarantma di centimetr: di 
acqua. 

Su alcimi de* part-.colari 
sconcertanti di questa vicenda 
il settimanale Panorama ha 
compiuto una attenta ricerca 
giomalistica che ha conden-
sato in due puntate una delle 
quali e stata pubblicata sul 
numero che e in edicola. 

Ieri. nel corso di una con
ferenza - stampa, 1' awocato 
Calvi e il giornalista Roberto 
Chiodi hanno illustrato al
cuni degli aspetti della vicen
da. 

L'awocato Calvi ha rico-
struito la vicenda giudiziaria 
dell'inchiesta Calzolari met-
tendo l'accento sul fatto che 
prima si tentd di archlvlarla 
senza in pratica fare accerta-
mentl, e che, successivamente, 
aiiando il ciudice Istruttore 

Aldo Vittozzi era glunto ad 
una «imputazione contro 
ignoti per omicidio commesso 
per occultare un reato piii 
grave». il suo capo ufficio 
il consigliere Gallucci. avocb 
1'indagine per chiuderla defi
nitivamente dopo dieci giorni. 

II legale ha sottolineato due 
circostanze che a suo awiso 
rendono significativa questa 
archiviazione: 1) essa e avve-
nuta dopo un attacco dello 

. Specchio, il settimanale fa-
| scista, al giudice Vittozzi; 
j 2) l'avocazione del capo del-
j l'ufficio istruzione fu com-
> piuta il 15 febbraio del 1972, 
I cioe una settimana prima che 
I cominciasse il processo Val-
j preda a Roma. 
I * Le dale sono smtomatiche. 
I — ha detto l'awocato Calvi — 
! In fondo l'ufficio istruzione 

di Roma aveva condotto due 
indagini. una contro Valpreda 
per la strage e 1'altra sulla 
morte d: Calzolari. Si trattava 
di due inchieste centrate in 
pratica sullo stesso tema: la 
prima era stata chiusa con 
l'lncnminazione per la stra
ge di p:azza Fontana dei com 
ponenti del 22 marzo; la se-
conda avrebbe potuto conclu-
dersi con la scoperta che Cal
zolari era rimasto vittima dei 
fascisti che uccidendolo ave-
vano voluto far scomparire un 
teste importante che poteva 
rivelare come le bombe fos-
sero opera delle central! nere. 
L'ufficio istruzione ha cosl de-
ciso di bloccare questa secon-
da inchiesta che anticipava i 
risultatl ottenutl ora dal giu
dice istruttore - di Milano 
D'Ambrosio e dagii inquirenti 
padovani che indagano sulla 
"Rosa dei VenU"». 

Nel servizio di Panorama si 
ricostruisce il personaggio Cal
zolari Fuomo che teneva i 
contatti con i finanziatori di 
Borghese e si preclsano fatti 
e date relative alia sua scorn-
parsa e al suo ritrovamento. 
Tre elementi soprattutto nel 
primo servizio sono sottoli-
neati. II ritrovamento della 
«500s con la quale Calzolari 
usci di casa la mattina di 
Natale del 1969: essa fu ritro-
vata tre giorni dopo; non e 
vero che la ritrovarono i ca
rabinieri come si sostiene nel-
1'istruttoria, ma un vicino di 
casa di Calzolari. Alfio Biondi 
il quale ha anche detto (ma 
non e mai stato interrogato 
da polizia. carabinieri, magi
strati) che nei giomi tra il 
25 e il 28 passd varie volte 
nel posto dove poi trovo la 
• 500* ma non la vide mai 
prima di quella data. 

II secondo elemento nuovo 
e costituito dalla perizia ne-
croseopica. II dottor Enrico 
Rocchetti che ha esaminato 
il cadavere si e detto sicu-
rissimo che Calzolari mori 
non prima del 31 dicembre 
1969. Una data che contrasta 
con la sentenza di archivia-
zione del dottor Gallucci Con 
chi e stato Calzolari tra il 
25 dicembre e il 31? 

Terzo fatto nuovo: Calzo
lari uscl di casa indossando 
un giaccone blu impennea-
bile. Tutti lo affermano ma 
sul cadavere il giubbotto non 
e stato trovato. Se e morto 
subito dopo essere uscito di 
casa dove e finito l'indu-
mento? 

p. g. 

mente provocatono delle loro 
imprese. 

Da tre anni, a Milano, 
si parla delle crimmuse gesta 
di questa organizzazione. Si 
comincio neU'estate del "70 
fon l'incendio di auto Ui din-
genti della Sit Siemens, men 
tre era in corso una verten
za nell'azienda. Nel novembre 
dello stesso anno, poco dopo 
1'inizio della lotta per il con 
tratto dei lavoratori lei set-
tore gomma, circola alia Pirel 
li Blcocca un elenco di « aguz-
zini» da colpire e poco dopo 
vengono incendiate le auto del 
capo delle guardie 2 aei capo 
del personale. II 25 ^fennaio 
a Lainate. presso Milano. vo 
lantini firmati «Brigate ros
se » vengono trovati vicino a 
tre autocarri distru:ti sulla 
pista dl prova dei pneumati 
ci. II 3 marzo 1972 viere ra
pito Idalgo Macchiarini diri
gente della Sit-Slemens. aty-
bandonato poco dopo con un 
cartello al collo firmato dalle 
« Brigate rosse ». Nello stesso 
periodo i « brigatlstl» rivendi-
cano la paternita di Jn'incur-
sione nella sede del MSI di 
Cesano Boscone, 

La morte di Feltrinelli al 
traliccio di Segrate segna 
la grande stagione della cac-
cia alle «Brigate rosse». II 
2 maggio, a cinque giorni 
dalle elezioni, la polizia sco-
pre a Milano la «prigione» 
di via Boiardo con annesso 
deposito di armi ed esplosivo 
dove trova anche una lettera 
mviata da un padrone di ca
sa che reclama l'affitto. I po-
liziotti e il magistrato vanno 
aU'indirizzo scritto nella lette
ra. in via Delfico 20 2 tcopro-
no un altro arsenale delle 
« Brigate rosse ». Dieci giorni 
dopo gli inquirenti scoprono, 
sempre a Milano, un'«arme-
ria» dei « brigatisti » in via 
Carlo D'Adda, a Porta Ticine-
se. A questa nuova scoperta 
giungono seguendo. cosi di-
cono, tracce lasciate nei aco-
vi» di via Boiardo e via Del
fico da questi Pollicini delle 
«Brigate rosse » che cospar-
gono di segni il loro clande
stine cammino. II 15 giugno, 
in un box in via Cardinale 
Mezzofanti. veneono trovate 
armi e munizioni e voiantmi 

Alia fine di ottobre del '72 
si fa un primo bilan^io della 
« grande operazione ->.su una 
ventina d'imputati, cinque o 
sei Iatltanti, tutti gli altri 11-
beri o prosciolti o in liber
ta provvisoria (e in questo ca
so sottoposti a particolari mi-
sure di vigilanza). 

Le a Brigate rosse» torna-
no a farsi vive m - manicra 
clamorosa altre tre volte: il 
15 gennaio di quest anno a 
Milano quando fanno lrruzio-
ne nella sede dellUCID (Unio-
ne cristiana imprenditori di-
rigenti), legano e imbavaglia-
no il direttore deli'Unione, 
Giulio Barana, e un ^arzone 
di salumeria sopraggiunto; il 
12 febbraio scorso con il ra
pimento del dirigente fascista 
Bruno Labate a Torino; il 
28 giugno a Milano con il se
questro di un vice direttore 
dell'Alfa Romeo. Pngegner 
Michele Mincuzzi. rilasciato 
tre ore dopo il rapimento 
presso Io stabilunento Alfa 
di Arese. Qualche ^iorno fa. 
inline, dagli altoparlanli mstal-
lati su due auto rubate ven
gono trasmessi messattgi re
gistrar in cui si riafferma la 
patemita del rapimento di Et
tore Amerio. 

Le fantomatiche * Brigate 
rosse» hanno dimostrato dl 
essere un'organizzazione do-
tata di mezzi e di o professio-
nisti» capaci di realizzare con 
freddezza « colpi » clamorosi. 
E* owio che una simiie orga
nizzazione non pud campare 
solo con la iosca attivita di 
personaggi come Marco Piset
ta ne basandosi sul ii'. rio di 
qualche esaltato. E' lo^ico pen-
sare che alle sue spaKe, ci sia-
no mandanti, finanziatori, i-
nefficienze volute, complicitA 
a divers! livelli, una orecisa 
volonta politica di non mette-
re fine a questa attlvlta che fa 
11 gioco della destra leaziona-
ria ed eversiva. Per questo 
noi abbiamo sempre e tenace-
mente chlesto che si vada 
a fondo, che si faccla piena 
luce, che non si tralascl nul
la per arrivare alia verita. 

Ennio Elena 

Proposte di 

parlamentari 

per modifiche 

alia legge 

sullobiezione 

di coscienza 
Parlamentari dei gruppi DC. 

PCI, PRI. PSDI, PSI, Sinistra 
indipendente e responsabili 
della Lega degli oblettori di 
coscienza (LOC) si sono riu-
niti ieri al Senato per esa-
minare e valutare i problemi 
sorti nella fase di applicazio 
ne della legge 15 dicembre '72 
ad un anno dalla sua approva 
zione. 

« E' stato anzitutto rilevato 
— afferma un comunlcato dif
fuse al termine della riunione 
— che l'esperienza della Com 
missione incaricata di accer-
tare la validita dei motivi ad-
dotti dall'obiettore. anche in 
seguito alle dimissioni ed a'-
la denuncia del commissario 
prof. Ezio Ponzo. ha chiara 
mente dimostrato l'impossibi 
lita di valutare sulla base di 
criteri ogsettivi la fondatezza 
e la sincerita dell'obiezione. La 
decisione di non riconoscere 
come tali gli obiettori la cui 
sincerita era ampiamente di-
mostrata dai periodi di carce 
re scontati precedentemente 
aU'entrata in vigore della leg
ge. i metodi d'indagine che si 
sono praticamente limitati al
le informazioni di polizia. le 
domande poste agli obiettori 
convocati finiscono infatti per 
togliere credibilita ai giudizi 
di merito sulla dichiarazione 
di obiezione ». 

I parlamentari hanno percio 
deciso di sollevare alia prossi-
ma riunione delle Commissio 
ni dtfesa del Sena^o_e della 
Camera "la questione dell'inse-
rimento degli obiettori nel 
corpo dei Vigili del Fuoco, di 
suscitare un dibattito parla-
mentare sullo stato d'attuazio-
ne della legge e di presentare 
un ddl teso a modificare i 
commi 2. e 3. della legge at-
tualmente in vigore. 

Ieri mattina, una rappre-
sentanza di obiettori aveva 
manifestato in piazza Monte-
citorio. 
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In cento volumi i capolavori 
delle letterature del mondo 
come punto di partenza per 
la conoscenza dei classici letterari 
di tutti i Paesi. LA NOSTRA 
BIBLIOTECA CLASSICA 
e realizzata dalla EDIPEM 
una nuova casa editrice sorta 
nelFambito delFIstituto Geografico 
De Agostini di Novara 
La Nostra Biblioteca si 

differenzia dalle altre col-
lane di classici proprio 
perche, piu che una colla-
na, e una biblioteca; cioe 
una serie di opere che as
sume carattere di organi-
cita e completezza per i 
criteri seguiti nella sua 
realizzazione. 

Primo criterio quello 
della scelta panoramica: 
una speciale redazione, 
diretta da Geno Pampalo-
ni, ha scelto i testi secon
do il duplice criterio del
la qualita artistica e del 
valore storicamente rap-
presentativo. 

Si tratta di un'ampia 
serie di opere fondamen-
tali, di capolavori, delle 
letterature di tutti i tem
pi e di tutti i Paesi: il nu-
cleo essenziale del piu 
prezioso patrimonio lette-
rario deH'umanita. Ogni 
letteratura (anche alcune 
meno note, come la per-
siana, l'indonesiana, la 

giapponese) e presente 
con le sue opere piu fa-
mose: poemi (da Virgi-
lio a Dante, dall'Ariosto a 
Rilke, a Baudelaire), ro-
manzi (da Apuleio a 
Stendhal, da Manzoni a 
Flaubert, da Zola a Tol
stoi, da Goethe a Dic
kens), teatro (da Eschilo 
a Cechov, da Aristofane 
a Moliere, da Schiller ai 
No giapponesi, da Lope de 
Vega a Goldoni), storio-
grafia e filosofia (da Plu-
tarco a Guicciardini, da 
Machiavelli a Montaigne, 
dalla Bibbia a Kierke
gaard), racconti e fa vole 
(da Esopo a La Fontaine, 
dalle Mille e una notte a 
Poe, da Maupassant a 
Hoffmann), meditazioni e 
memorie (da Pascal a 
Rousseau a Nietzsche). 

Altro criterio fonda-
mentale l'uniformita dei 
commenti: ogni testo re-
ca note essenziali ad una 
agevole lettura: biogra-

j fia degli autori, ntratto 
critico deH'opera colloca-

| ta nel suo tempo, antolo-
gia dei giudizi piu illu-
minati e piu famosi, con
sign per altre letture uti-
li a chi voglia approfon-
dire la conoscenza dell'ar-
gomento. 

Inoltre il volume spe
ciale «Le letterature del 
mondo », redatto in esclu-
siva, offre un rapido pro-
filo storico di tutte le let
terature del mondo e no-
ve tavole sinottiche su 
130 pagine riccamente il
lustrate, che mettono vi-
sivamente in rapporto le 
varie espressioni dell'arte 
Ietteraria con gli altri av-
venimenti essenziali della 
storia delle civilta. 

Infine la libreria modu-
lare in plastica bianca, a 
elementi componibili, k 
stata studiata apposta per 
raccogliere e ordinare i 
cento volumi, in modo 
pratico e funzional*. 
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