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PENSIONI DI FAME 

SOCIETA INIQUA 

AL PROCESSO IPPOLITO 
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Si e parlato anche dei milioni 
ai giornali di centro -sinistra 
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Raccoglitrici 
dl ulive net 
m e r i d i o n e : 
qui le donne 
non h a n n o 
altra risorsa 
e lavorano fi-
no al giorno 
p r i m a d e l 
p a r t o . Ne t 
Mezzogiorno 
d'ltal ia Tin. 
v a l i d i t a e 
p i u diffusa 
che nelle re
gion! setten-
trionali . 

Ippolito, sul banco degli iraputati, segue la deposizione di Campilli c (a destra) Buzzati Traverso risponde alle domande del presidente 

L'invalido per TINPS 
e il nemico numero uno 

Si tratta della«Voce Repubblicana»(3 milioni) e del«Punto»(1 milione) - Le deposizioni 
di Campilli, Saraceno e Buzzati Traverso - Ogg i I'inferrogatorio dei minis!ri Medici e Spagnolli 
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L'interpretazione burocratica dell'lstituto della Previdenza Sociale e semplicissima: 
il nostro e un paese di imbroglioni; per difendersi, il sistema e altrettanto semplice: 
negare I'invaliditd a meno che (e non sempre) uno sia manifestamente moribondo 

II nemico numero uno per I'Isti-
into della Previdenza Soctale e 

[l'invalido: Vindividuo ancor gio-
mne che, a causa del cuore di-

[stonico, dei polmom enfisemici, 
lella spina dorsale distorta, del-

\e gambe che non lo reggono piit 
ion e in grado di lavorare e re-
ilama una penstone. Dl fronte a 
liiesto fatto abnorme Vlstituto 
intra in crtsi. L'invalido infatti, 
sebbene pieno di acciacchi tal-
jolta dolorosi, mostra uno straor-
iinario attaccamento alia vita cd 

capace di riscuotere decine di 
inni di pensione prima di passare 
\n un mondo che, ignorando il 
jistcma contributwo-previdenzia-
le, dcvc essere certamente mi-
jliore. Questa pervicacia nel so-
travvivcre rovina la slaitstica, 
fovverte le previsiom matemati-
:he e, in una parola, sconvolge i 
Ulanci dell'lstituto. 

II pensionato 

e l'invalido 
11 pcrche e cvidente: il pcnsio-

lato per vecchiaia ha lavorato 
nagari quarant'anni e pot, se ha 
\l senso della discrezione, si ac-
tonlenta di una decina d'anni di 
itmborsi dall'lstituto: Ira i con-
\ributi pagati e la pensione riscos-

c'e una proporzinne confortantc 
icr una buona amministrazwne. 
.'invalido, invece, devc aver ver-

\ato soltanto cinque annualitd di 
\ontrtbuti e poi puo riscuotere 
\nche cinquant'anni di penstone! 
7uesto. naturalmente, sarebbe un 
iso straordinario e basta farlo 

ientrare nella statistica perche 
roci il suo posto in una « media » 
igtonevole. Non e invece ecce-
ionalc I'aumento progressiva del-

penswni di invalidtta che. pri-
la del '52, si mantcnevano attor-

\o alle 40 mila all'anno e ora sona 
riphcale e anche piit, come sc ci 
isscro piii invalidi che veccht! 
Evidentemente non puo essere 

isi e, infatti, non lo e: basti os-
irvare che un buon terzo di quc-
h < invalid. > hanno in realtd 
ipcrato t sessant'anni e quindi 
)no — aglt effetti della pensto-

— dei vecchi. Siamo quindi di 
fonte a un fenomeno ossai com-
fcsso e difficile da interpretare. 

t.'interpretaztone burocratica 
tll'lstituto e semplicisstma: Vlta-

e un paese di imbroglioni e. 
fo qucsti imbroglioni. i pin tenaci 
^numerosi snno quelli che si fin-
tno ammalnti per patere riscuo-
ire una rendita cni non avreb-
?ro dirttto E' la test di cut si fa 
irtavoce Von. Luigi • Barzmi 
tgualmcnte acuta come gtornali-
\a quanto came • deputnta — c 
?dn iiif se c un cnmptimcntu) 

hando scrire: * Vi sono molti. in 
|iimero sempre crescente, che si 
fnno in qunlche modo paqare 
id pensioner per invalidity e 

it cominciano a incassare la 

mensilita prima dei sessant'anni. 
E' chiaro quale 1 vantaggio cio 
possa rappresentare per un tndi-
viduo non seriamente ammalato e 
quale danno ogni abuso porti al-
I'tstituto*. 

Per difendersi, Vlstituto ha tro-
vato un sistema sempltcissimo: 
quello di negare Vinvaltdila, co-
sicclie se uno non e manifesta
mente moribondo la risposta e no 
in tre casi su quattro. (Per essere 
esatti, i dati dell'INPS per il '62 
danno 46.050 domande accolte su 

• 165.929 presentate). Qunlche volta 
c no, anche sc il richiedente e 

, moribondo. Abbiamo aperto il 
nostro primo articolo con un 
esempio del genere. Vogliamo ri-
cordare anche Enrichetta Castelli? 
A cinquantatre anni pare che non 
ce la facesse proprio piit a lavo
rare a causa del cuore che non 
voleva piit funzionare e di una 
antica frattura alia spina dorsale 
che non le permetteva dt star di-
ritta. Presenta una domanda di 
invalidita e, con inconsueta rapi-
ditd, due mesi dopo (il 5 gen-
naio '63), viene dichiarata sanis-
sima; il 12 febbraio il cuore le 
gioca Vultimo scherzo e la signora 
Castelli muore lasctando ai suoi 
eredi la soddisfnzione di riscuo
tere i magri arretrati a ripara-
zione dell'errore commesso. -

II fornaio Nello Pigiam e stato 
invece piu fortunato. Anche lui, 
sulla quarantina, aveva il cuore 
in disordine e non si pud reggere 
a impastare e infornare se, ad 
ogni sforzo, si viene trapassati da 
una fitta dolorosa. E comincia la 
solita procedural domanda, vtsita 
medica. responso: santssimo, rt-
corso, nuova visit a medica colle
giate... Nel frattempo Nello Pi-
giani viene ricoverato in ospe-
dale e Ti lo raggiunge la fausta 
nolizia che la commissione d'ap-
pello ha riconosciuta che egli non 
c un impastore Ricanoscente. n -
scuote ' la prima rata e muore. 
lasctando moghe e tre figli'. 

Quante decine di migltam dt 
questt casi giacciona negli archirt 
dell'lstituto per la Previdenza 
Sazionalc? E quante pcrsnne si 
trovano ridotle alVestrema neces
sity intanto che i polvertm scarta-
facci si accumulano su su, Uno at . 
soffitto. neqli immcnst archwt in 
cut ogni uomo dtrenta un nume
ro? In una via pnpiilarc dt Rama 
ho visto Vufficiale gtudiziario pi-
gnorare i mahili (pochi. per la 
verttd) di Vtncenza B, operaio 
cinquantenne e ammalato che non 
arcva pagato Vaffitta. Vmcenzo B 
avera chtesto 1'invaliditd nel di-
cembre del '62. aveva aspettato un 
anna per vedersela rifintare nel 
sctlcmbrc del '63. arena atteso 
altri otto mesi per vedersela acco-
gliere nell'aprile scarso. ma — no-
nnstante • questo snecesso — era 
sempre senza il famoso libretto e 
il padron di casa gli sequesirava 
i mobili, mentre lui non pnteva 
scquestrarli all'lNPS ner obbli-
garlo a pagarc un deb.to vecchio 
ormai di un biennio. 

Ritardo e fiscalitd costituiscono 
la barriera con cut Vlstituto si 
difende dagli < importuni» e cioe 
dagli invalidi in blocco. • In tal 
modo si pud anche mettere il _ 
richiedente nella posizione di per-
dere il proprio diritto: poiche il 
disgraziato, per non morir di 
fame, deve ricominciare a lavo
rare (anche sc non ce la fa), di-
mostrando cost di essere <valido»! 

II caso classico di questo' tipo 
, e quello esposto tempo fa m un 
congresso dal dottor Vittorio Giu-
stinucci: un cavatore si ammala 
di silicosi; mentre attende il rim-
borso dei periodi di malattta, que
sta si complica in tnbercolosi e 
il disgraziato entra in sanatorio 
dove chiede una pensione di inva
lidita all'lNPS L'Istituto, invece, 
lo fa dimetlerc came * guarito » e 
gliela nega. II disgraziato cava
tore chiede almeno che gli pa-
ghino la disoccupazione. Ma nean-
che questa modesta sollecitazione 
viene accetlata perche, stando in 
sanatorio, non ha lavorato nell'ul-
timo biennio. Che fare? Torna 
alia cava coi polmoni pieni di 
sabbia, si aggrava nuovamente e 
richiede la pensione di invalidita: . 
cssa viene nuovamente rifiutata' 
perche il cavatore lavora e quindi 
dimostra di star bene... 

Identico 

sistema 
Da quando fu denunctalo questo 

caso sono passali due anni ed e 
prcsumibile che, grazie al tempo 
e alle nuove leggi, ora sia stato 
rtsolto, ma tl sistema conlinua 
identico. Chiedete a Livorno tl 
casa Mortni: e eguale, come mille 
altri che ehiunque puo raccoglterc 
senza alcuna fatica. La realtd e 
che questa concezione burocratica 
dell'lstituto assediato dagli im
broglioni nan regge dt fronte alia 
realtd. 

Proviamo a chiederci onesta-
mente pcrche, improvcisamentc, 
a parlire dal "53. il numero delle 
pensioni di invaliditd comincia a 
superare quello delle nensiam dt 
vecchiaia concesse net singoli 
anni. Che casa e accadulo nel 
1952? E' successo che • una delle 
tante leggi del paterno governa 
democristinno ha impravvtsamen-
te inasprito i requisiti rtchiesti 
per ottenere una penstone di vec
chiaia: fino a quell'epaca basta-
vano cinque anni di cantributt. 
poi si e passati a quindici. Cioe 
il lavoratarc deve aver versatn 
quindici annualitd piene di mar-
chrtte per aver diritto alia pen
sione a sessant'anni- . ' » 

Sembra poco. Chi non ha lavo
rato quindici anni? Ma questo e 
un paese dove la prima e la piu 
diffusa truffa padronale sta nel 
non pagare i contribute (Ne ri-

' parlercmo). E' un paese, cioe, 

dove centinaia di migliaia di uo-
viini e di donne hanno cominciato 
a lavorare nella prima adolescen-
za, ma solo recentemente sono 
riusciti a farsi iscrivere negh 
istituti previdenziali. E' impres-
sionante quanto rileva il Consiglio 
Nazionale dell'Economia e del La-
voro nel suo ponderoso studio: 
dopo > quarant'anni • dall'lstituto 
delle pensioni obbligatorie, la me
dia dei versamenti superava dt 
poco i 13 anni! Cio d& un'idea 
delVenormita dell'evasione, ' ma 
pone in rilievo anche un altro 
fenomeno: la scarsa stabilitd del-
Voccupazione. Infatti: quali sono 
le regioni in cui il fenomeno della 
pensione di invaliditd e sempre 
piu diffuso? Non la Lombardia o 
il Piemontc dove questa forma 
raggiunge appena la metd o il 
terzo del totale, bensi la Basili-
cata (14 mila pensioni di invali
ditd contro 20 mila di vecchiaia) 
a la Calabria (50 .rnila contro 
70 mila). 

E' cioe nel Sud, dove esiste una 
massa di popolazione disoccupata, 
sottoccupata (o ' taglieggiata dal 
padrone che rifiuta il pagamento 

, delle marche asstcurative) che la 
maggioranza non arriva assoluta-
mente ai fatidici tre lustri di con-
tributi pieni e non ha altra risorsa 
che quella della pensione di inva
liditd per cui si richiedono solo 
cinque anni. 

Questo spiega il salto del '52, 
ma non spiega tutto. Bisogna an-
cora tener conto di due fenomeni, 
uno positivo e uno negalivo. tl 

' primo e la maggior cosciema dei 
propn. diritti conquistata dalta * 
gente: per cui molti reclamano 
oggi cio che vent'anni fa neppur 
si sognavano. II secondo invece 
sta nel dolorosissimo livello delle 

•, condizioni di vita e di lavoro, 
specialmente della gente del Sud. 
Vogliamo ricordarli quei paesini 
della Calabrta e della Basilicata 
in cut la mtseria aggredisce gU 
occhi, in cui le donne non hanno 
altra risorsa che cogliere le ulive 
e lavorano fino al giorno prima 
del parto. m cui la fame e la fa
tten logarano gli esseri umani in-
recchiandali a quarant'anni? E 
allora come stupirsi che I'incali-
ditd sia piii diffusa qui che a 
Milano 0 a Torino? Altro che truf
fa! Costoro non cercano di deru-
bare Vlstituto. sono loro ad es
sere staii derubati della vita! 
• Questa e la realtd italtana: una 
realtd che spiega. tra Valtro. come 
la burocrazia e la fiscalitd non 
siana fine a se stesst, ma el em en tt 
di un sistema diretto ad evadere 
i problem! dt fando Poichi, quan
do si abbandona la comoda risio-
ne dell'itatiano truffatare abituale 
dello Stato, bisogno affrontare una 
problematica assai piit complessa 

' e profonda: quella di una societd 
che tallera come onvia la piu tri-
ste delle ingiustizie: quella contro 

' gli invalidi e i vecchi. 

Rubens Tedeschi 

Udienza interessante, ieri, 
al processo Ippolito. Ma nes-
sun episodio sensazionale. 
Tutto si e svolto nei hmiti 
di quelle che erano le previ-
sioni della vigilia. Comun 
que, un'udienza da non sot 
tovalutare, perche le testi-
momanze dell 'onorevole Pie-
tro Campilli, del dottor Feli
ce Di Falco — ex capo di ga-
binetto del ministro La Mal-
fa —, del dottor Pasquale 
Saraceno — vice-presidente 
della Svimez —, dell'avvoca-
to Giuseppe Belli — capo del-
l'ufficio legislativo del mini-
stero dell 'Industria — e del 
professor Adriano Buzzati 
Traverso, avranno un loro 
peso sulla sentenza. 

Si e parlato anche, inter-
rogando i giornalisti Pasqua. 
le Bandiera e Vittorio Calef, 
delle erogazioni di Felice Ip
polito ai giornali del centro-
sinistra. « La Voce Repubbli
cana » ebbe t re milioni, « II 
Punto > un milione. I rispet-
tivi direttori hanno giustili-
cato il versamento del CNEN 
dicendo che i loro giornali 
t rat tarono argomenti che n -
guardavano la ricerca scien-
tifica. 

Pietro Campilli era il te
ste piu atteso dell'udienza e 
non ha deluso, in quanto con 
una deposizione durata non 
piu di dieci minuti si e tran-
quillamente addossato la re-
sponsabilita di una delle ac
cuse di peculato addebitate 
al professor Felice Ippolito: 
quella di aver anticipate 4 
milioni e mezzo per un con-
vegno del Consiglio naziona
le deH'economia e del lavo
ro e di essersi accontentato 
di farsene restituire solo 3, 
addossando al CNEN il resto 
della spesa. 

< Nel secondo semestre del 
1962 — ha spiegato Campil
li — nella mia quahta di pre
sidente del CNEL, presi ac-
cordi con la CEE (Comumta 
economica europea) per te-
nere a Roma un convegno 
sulla programmazione nei 
paesi in via di sviluppo. Nel 
corso di una nunione del 
CNEL, che aveva fra i con-
sigheri il segretario generate 
del CNEN, chiesi al profes
sor Ippolito di organizzare il 
convegno, sia perche sareb-
bero stati t rat tat i problem: 
nguardant i la ricerca nuclea-
re, sia perche il CNEN aveva 
un ufticio molto aHrezzato 
per i rapporti con i paesi 
es ten e non avrebbe quindi 
incontrato dim'colta nel trat
ta re con i paesi della CEE 
II professor Ippolito conven-
ne su tale opportunity e f J 
stabthto che I'organizzazione 
sarebbe stata curata d.il 
CNEL in accordo con la di-
visione affan general! d ' ! 
CNEN, cioe con il dottor Al 
bonetti 

c II convegno — ha prose 
guito Campilli — fu tenuto a 
Roma nei giorni 30 novem-
bre e 1, 2 dicembre 1962 II 
CNEN, dopo la conclusion? 
della manifestazione, presen. 
lo una nota delle spese sos to 
nute. ammontanti a 4 m . h o T 
e mezzo lo dissi al professor 
Ippolito e al dottor Albinett i 
che mi sembrava o p p o r l u m 
che il CNEN assumesse par 
te della spesa. in quanto Ten 
te era diret lamente mteres-
sato agli argomenti trattati 
nel convegno, e feci inviare 
dal CNEL un assegno di 3 
milioni. II professor Ippolito 
rispose che mi avrebbe fatto 
avere una risposta, ma tut to 
rimase sospeso fino al feb

braio di quest 'anno, quando 
l'ente nucleare richiese il pa
gamento del milione e mezzo 
di differenza. Feci spedire la 
somma, cosicche il CNEL ha 
assunto a suo totale carico 
le spese del convegno che, a 
mio avviso, avrebbero dovu-
to essere sostenute almeno 
in par te dal Comitato nazio
nale per l'energia nucleare >. 

Conclusa la deposizione, il 
ministro Campilli e stato h-
cenziato senza che gli fosse 
posta nessuna domanda. Ip
polito ha rivolto un sorriso 
— ricambiato — al par lamen. 
tare d c , il quale lo ha solle-
vato quasi del tut to da un'ac-
cusa abbastanza pesante. L'ex 
segretario generale, quando 
fu interrogato all'inizio del 
processo riferi su questo epi
sodio un particolare molto 
importante: « Quando l'ono-
revole Campilli — affermo 
1'imputato — mi chiese di 
versare solo 3 milioni in luo-
go di 4 e mezzo, mi rivolsi 
al ministro Colombo, il qua
le disse: " II CNEN puo be-
nissimo r imettere un milione 
e mezzo per questo conve
gno " >. 

II dottor Felice Di Falco 
— citato, come Campilli e gli 
altri testi di ieri, dalla difesa 
— ha parlato del versamento 
di un milione e mezzo fatto 
dal CNEN alia dottoressa Ebe 
Flamini, confermando sostan-
zialmente quanto Ippolito 
aveva affermato. «Pregai il 
segretario generale — ha det . 
to Di Falco. all'epoca del fat
to capo gabinetto di La Mal-
fa — di ricevere la signora 
Flamini, la quale doveva chie-
dergli un contributo per il 
" Movimento di collaborazio-
ne civica ", un ente morale e 
culturale sovvenzionato dalla 
maggior par te dei minister! > 
Ippolito, a questo proposito 
aveva solo aggiunto che il 
dottor Di Falco, quando gli 
telefono, gli fece presente che 
l'aiuto alia dottoressa Flami
ni c avrebbe fatto molto pia-
cere al ministro La Mai fa >. 
11 teste non ha smentito, ne 
confermato questa circo-
stanza 

Pasquale Saraceno, autore 

Confiscate 
il romanzo 

« Senza paradiso » 
LODI, 21. 

II Tribunale di Lodi ha or-
cfinato oggi la confisca e la di-
struzinnc di tutto le copie del 
romanzo « Senza paradiso > 
d e l l a sen t tnee amcricana 
Grace Metalious. cdito dalla 
casa editrice Longanesi. 

II titolare della casa editri
ce e stato condannato a tre 
mesi di reclusione. con il be-
neficio della condizionalc. II 
PM dott Novello. che aveva 
Sia ordinato il sequestro del 
libro. aveva richiesto una con-
danna a otto mesi 

In sorata la casa editrice 
Longanesi ha diffusd un co-
municato nel quale si afferma 
che - la sentenza e stata pro-
nunciata con nto direttissimo. 
vale a dire senza assunzioni e 
valutazioni critiche e senza in-
terrogatorio degli imputati -. La 
nota proscgue affermando "he 
la difesa. che ha -subito in-
terposto appello contro !a sen
tenza. ha sostenuto che non pub 
considerarsi offensivo del co-
mune sentimento del pudore un 
romanzo tradotto in settc hn-
gue e letto da milioni di let-
tori di tutto il mondo. Spaijna 
compresa. senza sollevare alcu
na reazione eccetto quella 
espressa da Lodi*. 

del c Rapporto sulla program
mazione > e maggior esperto 
della DCJn fatto di problemi 
economici, ha deposto su un 
contributo di nove milioni 
versato dal CNEN alia Svi
mez (l'associazione per lo 
< Sviluppo industnale del 
Mezzogiorno > di cui il teste 
e vicepresidente) dicendo che 
la somma fu versata quale 
quota associativa Anche Sa
raceno ha aggiunto che alia 
Svimez sono associati i mag-
giori enti pubblici e privati 
italiani. L'esperto della pro
grammazione ha parlato an
che del suo rapporto, della ri
cerca nucleare e delle fonti 
di energia. («L'energia nu
cleare — ha detto — potra 
essere prodotta entro dieci 
anni a prezzi competitivi con 
quella tradizionale >). 

II professor Adriano Buz
zati Traverso e a rnva to in 
aula preceduto dall 'impressio-
ne suscitata dalle sue clamo-
rose dimissioni dal Labora
t o r y di genetica di Napoli. 
II suo e stato forse Tinterro-
gatorio piu interessante, spe
cie per l'influenza che potra 
avere sulla decisione finale 
del processo. 

A w . GATTI — A Napoli 
esiste un laboratorio di ge
netica e biofisica collegato 
con il CNEN? 

BUZZATI — Si. 
A w . GATTI — E' lei il di-

ret tore del laboratorio? 
" BUZZATI — Lo ero. Mi so. 

no dimesso qualche settima-
na fa e le dimissioni sono sta
te ufficialmente accettate il 
13 luglio scorso. 

A w . GATTI — Gli avve-
nimenti del CNEN successiv: 
al febbraio 1963 hanno m-
fluito sulle sue dimissioni? 

BUZZATI — Si. Mi dimisi 
per met tere gli organi re-
sponsabili e le autorita ammi-
nistrative di fronte alle loro 
responsabilita, in quanto la 
efficienza del Laboratorio, a 
part i re dal set tembre scorso, 
era divenuta sempre minore 

A w . GATTI — Ha espres
so con scritti su periodici e 
giornali giudizi sul CNEN? 

BUZZATI — Ho scritto che 
il CNEN e stato il piu effi-
ciente centro di ricerca che 
l'ltalia ha avuto e che l'atti-
vita di questo ente e stata di 
grande rilevanza anche in 
campo internazionale. 

P.M. — Che difficolta ha 
incontrato dopo il set tembre 
1963? 

BUZZATI — Difficolta di 
carat tere amministrat ivo 

II professor Buzzati era sta
to forse piu esplicito quando 
presento le sue dimissioni, di
cendo che la burocrazia (ie 
solite 20 domande e i soliti 
mesi di attesa per avvere un 
apparecchio scientifico) era 
•ma palla al piede per la ri
cerca scientifica Lo scienzia-
»o denuncio moltre il dismte-
resse del governo per i pro
blems della ricerca. 

Altro teste dell 'udienza e 
stato l ' awoca to Giuseppe 
Belli, capo dell'ufficio legi
slativo del ministero dell'In
dustria e come tale consighe-
re legale (insieme a Mezza-
notte) del ministro Colombo 
Belli fece par te della com
missione che redasse gli a r t i . 
coh 14 e 15 del regolamento 
del CNEN. che ratificavano il 
decreto del ministro Colom
bo, in base al quale il profes
sor Ippolito poteva • firm a re 
contratti fino a 100 milioni. 

L ' awoca to Belli ha ricor-
dalo che i due articoli ven-

nero respinti dalla commis
sione direttiva del CNEN, ma 
ha confermato che a suo av
viso essi erano c secundum 
legem >. Richiesto se avesse 
dato pareri sul doppio inca-
rico di Ippolito (segretario 
generale del CNEN e consi-
gliere dell 'ENEL) ha risposto 
che sull 'argomento non ven-
ne neppure consultato, per
che c si t rat tava di un proble-
ma politico che, come tale, 
era stato avocato dal gabinet. 
to del ministro >. 

Sulle erogazioni di Ippolito 
ai periodici hanno 'deposto 
Pasquale Bandiera e Vittorio 
Calef, direttori rispettiva-
mente della < Voce Repub
blicana > e del « Punto >. II 
giornale del PRI ebbe 3 mi
lioni; il settimanale 1 milio
ne. I due giornalisti hanno 
detto che le pubblicazioni da 
loro diret te t ra t tarono fre-
quentemente argomenti che 
nguardavano il CNEN e la 
ricerca nucleare in generale, 
difendendo 1'attivita dello 
Stato in questo campo contro 
gli interventi delle Industrie 
private. 

Al termine della deposi
zione di Pasquale Bandiera, 
il pubblico ministero, Pietro-
ni, ha chiesto che il capo di 
imputazione di Ippolito v e -
nisse integralo con una nuo
va accusa di peculato: quella, 
appunto, di aver versato i 4 
milioni alle due pubblicazio
ni. Va precisato che la r i-
chiesta del dottor Pietroni 
non e affatto sensazionale, in 
quanto Ippolito era gia accu-
sato di essersi appropriato 
dei 4 milioni. La nuova ac
cusa, quindi, alleggerisce, in
vece di appesantirlo, il capo 
di imputazione, anche se il 
pubblico ministero ( t an tope r 
non far dimenticare di essere 
il rappresentante dell'accusa) 
ha chiesto che contro Ippolito 
venisse mantenuta anche la 
imputazione di essersi appro
priato di 4 milioni c perche 
— ha detto Pietroni — non 
sappiamo se i 4 milioni dati 
ai giornali sono gli stessi che 
Ippolito e accusato di aver in . 
tascato >. Comunque, la ri-
chiesta del pubblico ministe
ro al tro non e se non una 
semplice formahta. 

Meno importanti , perche 
hanno deposto in genere sul
le accuse nvol te agli impu
tati minori , gli altri 4 testi-
moni dell 'udienza: ingegner 
Giulio De Marchi, dottor Gio
vanni Magnaldi, professor 
Saverio Ilardi e ingegner Va
lentino Cotronei. 

Si r iprende oggi, con una 
delle c udienze chiave » del 
processo Saranno, infatti, m-
terrogati i ministri Giuseppe 
Medici e Giovanni Spagnolli. 
II primo. attuale ministro 
dell 'Industria e presidente 
del CNEN. dovra dire se e 
vero che l'ente nucleare va 
peggio ora che prima II se
condo, ministro della Marina 
Mercantile, deporra come ca
po della commissione dei se-
natori che indago sul CNEN 
per conto della DC e dovra 
chiarire i motivi che dettero 
il via all 'mdagine. 

Andrea Barberi 

Sempre con lo stesso grande 
dolore ncordiamo ad amici e 
compagm il nostro amatissimo 

PROF. ON. 

ANTONIO BANFI 
22 luglio 1957 - 19M. . 
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