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faseicoli del SIFAR 
in causa Andreotti 

A parlire dal 26 febbraio '59, lo spionaggio riempi le sue schede di dati sull'attivita «comunque svolla- dai parlamentari — La festimonianza del colonnello 
Bianchi: «Tutfo su tutti» — Dal 1960 la schedalura di 4.500 cardinali e alii prelali — «Profili» che mutano al mulare dei minislri — Critiche al generale Rossi 

Kcco u m p i s t r a i n i l r l r a p p o r t o I feolc l i in i a l l e g a t a 
agli a t t i d e l proeess i i l )e I,orvnzo-/is/>r-e.Mo. St t r a l t a d i 
m i doc i i i iHi i lo m o u r n , perche; s o t l o p o s l o a u n a t r i -
p l i ce r e n s u r a : il p o v e r n o vi ha t o l t o p r i m a c io d i e 
e r a s t a tu con»i<leralo « s e g r e l o m i l i t a r e i>, c l i m i n a n d o 
poi a n c l i c a l c i ipe p a r t i g i u d i e a t e t r o p p o c o m p r o -
i n e t l e n t i ; il T r i b u n a l e , i n l i n e , h a resii p t i hb l i c i so lo 
i passi c o n ^ i d e r a t i a t t i n e n t i al p r o c r s s o in c o r s o . La 
inc l i i es ta l i c n l c l i i n i , c o m e r i s u l t a d a l t e s l o , v r n n c 
o r d i n a t a il 4 g e n n a i o ViT in sc-guilo a l i a s c o m p a r s a 
d i a le i in i fasciculi d e l S I l ' A K e c o p e r t a e o n la n o m i n a 
a l ia d i r c / . i o n e d e l s e r v i z i o s e g r e t o d e l P a m m i r a g l i o 
I l e n k c , el ic s o s t i l u i (1966) il g e n e r a l e A l l a v c n a . 

1 - Compito affidato al
ia Commissione di 
inchiesta 

II Ministro della Difesa. eon 
lettcre individual! del 4 gen-
riiiio I0()7. ha alliriato alia 
Commissione d'inehiesta co-
stituita (In: 

(Jenerale di C.d'A. Aldo 
BKOLCHINI — I'rcsiilcntc: 
Generale di C.d'A. Umberlo 
TURRINI — Membro: Prcsi-
clente Sez. Cons. Stato Andrea 
LUGO — Membro — il com
pito di svolgere un'indagine 
riservata sull'attivita del 
SI PAR nel settore (lell'Unicio 
Difesa (« D ») per quanto ri-
guarda la se/.ione poli/ia mi
litare e sicurezza. 

In particolare. la Commis
sione doveva accertare come 
si fosse verificata la sparizio 
ne di documenti riservati e 
ehiarire in quali circustanze 
c per quali motivi fosse avve-
nuta la formazione di nume-
rosi dossiers personali di uo-
mini politici o di altre per-
sonalita e si fosse proceduto 
alia raccolta di documentazio-
ni su particolari vicende di 
politica interna. 

2 - Esame del compito 
della Commissione 

L'indagine nfudnln alia Com
missione comprende in com-
plesso due oggetti di diversa 
natura, perche il primo sulla 
sparizione dei faseicoli richie-
de un aecertamento. circo-
scritto a un evento determi-
nato. per quanto oscuro, men-
tre il secondo. sulla forma
zione dei faseicoli c sull'uso 
delle nolizie raccolte. impor-
ta necessariamente 1'apprez-
zamento di una situazione 
complcssa. maturata in lungo 
spazio di tempo per opera di 
numerose persone e risultante 
da una mole ingente di docu
menti. 

(Scguono altrc considcrazioni 
sui compiti dell'inchiesta). 

II SIPAR ed in particolare 
il Controspionaggio e un or-
gano di polizia che. per la 
singolarita dei compiti ad esso 
attribuiti. fruisce di una li-
berta d'inizintiva e di azione 
che non ha riscontro negli al-
tri campi dell'Amministrazio-

ne; tuttavia costltuisce pur 
seinpre un particolare stru-
mento dell'Arnministrazione. 
come tale soggetto all'impero 
dtlla legge e tenuto all'osser-
vanza delle regole e dei prin-
cipi del nostro ordinamento. 
Pertanto e possibile istituire 
un controllo di legittimita an-
che sull'opera del SIFAR e 
questo controllo appare tanto 
piu necessario in quanto il 
Servizio. nello svolgimcnto 
della propria opera di pre-
venzione di azioni nocive per 
la sicurezza dello Stato. vie-
ne necessariamente a tocca-
re quei beni piii intimi e ge-
losi del cittadino. che si rias-
sumono nel diritto della liber-
ta individuate. 

3 - Attivita svolta dalia 
Commissione 

II lavoro della Commissione 
e stato iniziatn con l'esame 
dei risultati della precedente 
inchiesta. svolta dal Generale 
Comandante la Divisione Ca-
rabinieri « Podgora » France
sco BUCCHERI e dall'Ammi-
raglio di Divisione Eugenio 
HENKE. Capo del SID. ordi
nata dal Ministro della Difesa 
nello scorso mese di diccm-
bre. a carico del Generale 
di Brigata Carabinieri in Au-
siliaria Giovanni ALLAVENA. 
gift Capo del SIFAR. per ac
certare le responsabilita circa 
la scomparsa dei faseicoli e 
di pratiche presso gli archivi 
dellUnicio c D » e del Rag-
gruppamento Centri C.S. di 
Roma. 

Inoltre sono slate esaminate 
anche le conclusioni degli ac-
certamenti svolti nello stesso 
mese di dicembre a carico del 
Colonnello dei Carabinieri Vit-
torio MENEGUZZER. come ex-
Capo deH'Umcio « D > e Co 
mandante del Raggruppamen-
to Centri C.S. di Roma, e del 
Maresciallo Maggiore dei CC. 
Carlo FAVETTA. come ex se-
gretario del Comando Rag-
gruppamento Centri C.S.. pu
re in merito alia scomparsa 
dei suddctti documenti. Sono 
stati esaminati gli archivi dei 
due Enti in diseussione. UHi-
cio •* D > e Comando Raggrup-
pamento Centri C.S.. ed e sta-
ta sviluppata una meticolosa 
ed accurata analisi di nume-
rosi documenti, riferiti ai casi 

Le «deviazioni» del SIFAR e Andreotti 

Dal 1959 al 1966 
Andreotti non sa mat nulla 

di nulla. Ilmfreschiamoyli. 
quindi, la memorta. Hicorda 
almetio di essere stato numt-
nato mim.stro della Dtjesa. per 
la prima volt a. d !.-> febbiaio 
1959, nel secondo governo Se
ym? Se teme che. anche m 
questo ca*n, la memoria possa 
yiocarglt qualche scherzo, con-
sulti un qualsiasi annuario. 

Le altre date sono scritte 
nel rapporto Beolchini. L'avra 
letto senz'altro, magari in una 
edizione piu completa di quel
la che hanno potuto avere tra 
le mani i gwdici dclia IV se-
2ione del Tribunale di Roma. 
gli awocati e i giornali*1i. La 
prima data pud addirit-
tura corisiderarsi € stnrica *; 
e la pictra mihare dalla quule 
si pud jar jxirlire la xtrada 
torluosa. fanijosa. maleodoran-
te delle coxtddette * deriaiio-
rti > del SIFAR. 11 26 febbraio 
1959 — undid giorni dopo Var-
rivo di Andreotti nel Ministe-
TO di via XX Settembre — i 
centri dello spionaggio rengo-
no inr'Jati. con una circolare. 
a raccogliere notizie sull'atti
vita < conuinque svolta » dai 
deputati e dai senatori. Un an
no piii tardi le « /ascicol<uio-
m"» (con lo scandaln spioni-
stico il lesxico comunr si ar-
ricchisce di parole non ccrto 
elegnnti) vengon'i es'.cse ai 
cardinali. ai rescori e ai pre-
ti di un cerfo riliero. Allavena 
spin il cardinal Mnntini. 

In breve tempo i-engonn am-
mucchiate tonnellate di «pattu-
me informative » (espressione 
del parlamentare dc Messeri). 
1 faseicoli salgono a 157 mila. 

Questi sono i jatti. E' vera 
4bf It parole, oltrc che ad 

esporli oggettivamentc. posso-
no anche serrtre a strarolgerli 
o ad edulcorarli. Andreotti, 
tatito per restore in tema. in 
Tribunale ha fatto il furbo di-
cendo che lui non ha mat sa-
puto niente. Anche il gen. Renl-
chini una. psr le responsabilita 
politiche. varole molto caute, 
che. a distanza di quasi un an
no, suonano — sia detto con 
franchezza — anche un pociti-
no ingenue. 

E' arrirato Andreotti: sono 
cominciate le < deviazioni >. 
Banale coincidental Ancora: 
nel 'fin va via Andreotti dalla 
Difesa e poco dopo le * devia
zioni » vengono scoperte. Una 
altra coincidenza? 

« C o m e possibile. xcrivcrd 
ogai / 'Espresso, che I'on. An-
dreotti. mini.-tro della Difesa 
dal '50 al Tifi. abbia ignorato 
tutto di tutto. e pos«a ancora 
ricoprire la carica di ministro 
senza che lui stesso e i suoi 
collechi av\er tano I'insosteni-
bilit.i della sua posizione?». 
Questa e una deVe molte do-
mande che H settimanale ha 
ricarato dal dibattito alia Ca
mera. 

Moro non ha risposto. 2 vero. 
«Se 1'avesse data (una rispo-
sta). d'altra parte, commen-
ta / 'Espresso, avrrbbe obbliea-
to ohiettivamente alle dimis-
sioni almeno quattro ministri 
del suo govemo ». 

Ma il rnvrrhio sulla rerilA 
— insenni Vcsverienza — non 
<* che mssa retistere a lunao. 
Lo ahhtamn aia dr*tn. del TP-
f*o. nlVindomani del voto di 
fiducia. 

C. f-

concretl di maggiore impor-
tanza ai flnj dell'indagine, 

Sono stati interrogati n. 49 
ufficiali e n. 18 sottufficiali 
che avevano ricoperto cari-
ehe. svolto attivita nell'ambito 
del SIFAR o in rapporto con 
esso (i relalivi verbali di in-
terrogatorio rimangnno agli 
atti come documenti di par
ticolare segretezza). 

1 - I faseicoli 
a) Formazione dei faseicoli 
Gli archivi del Servizio In-

formazioni sono formati. in 
tnassima parte, da raccoglito-
ri di documenti che vengono 
denominati « pratiche » quan-
do contengono il complesso 
degli atti relativi ad una de-
terminata azione. vale a dire 
ad una operazione di servizio 
concernente un particolare og-
getto, * faseicoli > quando 
contengono 1'insieme dei ra|>-
porti informativi e dei docu
menti di qualsiasi specie re
lativi ad una determinata per
sona. 

I faseicoli erano in origino 
limitati al controspionaggio 
vero e proprio e formati per 
le persone accertate pericolo-
se o sospette. vale a dire per 
coloro che erano comunque 
indiziati di svolgere attivita 
pericolose per la sicurezza 
dello Stato. 

Ma nell'ambito delle speci-
fiche attribuzioni sulla sicu
rezza interna, e stato ritenuto 
necessario formare dei fasei
coli per quelle persone che, 
in qualche caso. erano venute 
in contatto con elementi o con 
ambienti sospetti. nell'eserci-
zio di attivita perfettamente 
lecite o nello svolgimcnto di 
compiti di interesse pubblico. 

E ' avvenuto cosi che anche 
un certo numero di uomini po
litici, alcuni aventi responsa
bilita di governo. ha formato 
oggetto di indagine da parte 
del SIFAR. 

Peraltro, finche le informa-
zioni raccolte si possono col-
legare con il fine della sicu
rezza dello Stato. il fatto che 
vengano formati i faseicoli, 
anche per persone sospette e 
che anzi svolgono un ruolo 
importante nella vita naziona-
le. non si pud considerare un 
fatto illecito. 

II SIFAR. dovendo provve-
dere ad un'azione eminente-
mente preventiva per garan-
tire la sicurezza dello Stato. 
ha compiti piu vasti e multi-
formi di quelli repressivi del
la delinquenza della polizia 
ordinaria: e nell'esplicazione 
del proprio dovere istituziona-
le. puo ben porta re la propria 
attenzione sui rapporti di un 
uomo politico con elementi ri-
tenuti sospetti. ed esercitare 
cosi. in particolari momenti, 
una discreta sorvcgiianza an
che su attivita lecite, con ri
sultati qualche volta protet-
tivi anche per la persona sor-
vegliata. 

La raccolta di notizie su di 
una determinata persona e la 
conservazione di documenti 
informativi. non costituiscono 
un attentato al diritto di li-
berta. (inche le informazioni 
raccolte. per la loro natura. 
per l'uso che ne viene fatto. 
per il segreto che le circonda. 
non possono costituire un mez
zo di diffamazione o d'inti-
midazione. 
Non e giusto assimilare la 

formazione dei faseicoli da 
parte del SIFAR alia scheda
lura dei pregiudicati e dei so 
spctti da parte della Questu-
ra : ne la formazione del fa-
scicolo si puo senz'altro con
siderare un fatto offensjvo per 
la persona alia quale il fa-
scicolo si riferisce. 

Senonche. diversa considera-
zione deve essere fatta quan
do muta il carat lere e la di-
mensione del fenomeno. allor-
chd la formazione del fascico-
lo per le persone non sospette 
non e piu un fatto ecceziona-
le. giustificato da particolari 
circostanze. ma \ icne esteso 
come sistema a tutti gli uo
mini che abbiano assunto un 
ruolo di qualche rilie\o nella 
\ ita del Pa r se : quando \ e n 
gono inserite nel fascicolo no
tizie che non hanno compren-
sibile relazione con la sicu
rezza dello Stato, ma riguar-
dano gli aspetti piu intimi e 
riservati della vita privata; 
quando per la stessa natura 
scandalosa delle notizie rac
colte si abbia motivo di tc-
mere che i documenti infor
mativi possano essere usati 
per colpire la persona, nel 
perseguimento di fini non chia-
ri e comunque non coincidenti 
con l'interesse pubblico. 

Pereid la Commissione ha 
compiuto un esame metodico 
di un numero cospicuo di fa
seicoli. scclti t ra quelli di uo
mini politici di tutti i parti 
U. di rappresentanti del mon-
do economico e di altre cate
goric di cittadini. 
b) Proliferazione dei faseicoli 

L'indagine ha portato anzi-

tutto alia constatazione che 
nell'ambito della 1. Sezione 
deH'UIIlcio « D » I'estensione 
anomala della formazione dei 
faseicoli ha avuto luogo verso 
il 1959 e anzi ha assunto pro 
porzioni allarmanti proprio in 
quell'anno e nell'anno suc-
cessivo. 

Con circolare del 20 febbraio 
1959 sono stati richiesti a tutti 
i Capi degli ullici periTerici 
note biografiche e dettagliate 
notizie sull'attivita < comun
que svolta > dai Deputati e dai 
Senatori. 

Ogni Centro C.S. dovette co
si compiere un'indagine bio-
grafica sui parlamentari com-
presi nella propria giurisdizio-
ne e per ognuno di essi e sta
to formato un fascicolo. 

Nel 1900 vengono raccolte le 
notizie biografiche relative a 
prelati, vescovi e sacerdoti 
delle varie Diocesi come ri
sulta dalle lettere indirizzate 
ai Capi degli uffici periferici 
dal Capo UfTicio « D »: in tal 
modo altri 4.500 faseicoli di 
religiosi e di esponenti delle 
varie organizzazioni diocesane, 
sono venuti ad ingrossare gli 
archivi del SIFAR. 

Nello stesso periodo risulta 
che 6 stata impartita dal Capo 
dcll'Ufflcio < D » una diretti-
va di nietodo che ha aumen-
tato a dismisura la prolifera
zione dei faseicoli. Ogni volta 
che nel rapporti compresi in 
una determinata pratica e re
lativi ad eventi di qualche ri-
lievo venivano citati nomi di 

De Lorenzo 

persone. dovevano essere for
mati dei nuovi faseicoli inte-
stati a questi nominativi; inol
t re dovevano essere fatte tan
to copie di quel rapporto per 
inserirne una in ogni fascicolo 
intestato a] nominativo citato; 
ed ugualmcnte si procedeva 
quando nei vari faseicoli af-
fluivano documenti informativi 
relativi a nuove persone. 

Si e avuta cosi in quel pe
riodo negli anni successivi 
una espanslone enorme del 
numero dei faseicoli. fino a 
giungere alle cifre odierne di 
circa 157.000 faseicoli. dei qua
li circa 34.00 dedicati ad ap-
partenenti al mondo economi
co. a uomini politici c ad al

tre categoric dinteresse rile-
vante per la vita della Na-
zione. 

Contcmporaneamenle e mu-
tato anche il contenuto ed il 
caratterc dei documenti infor
mativi inseriti nei faseicoli. 
Le notizie infatti sono raccolte 
non piu con specifico riferl-
mento ad attivita che possa
no comunque interessare la 
sicurezza interna dello Stato. 
bensi. con Tevidente scopo di 
rappresentare tutte le manife-
stazioni della persona, anche 
quelle piu intime e riservate. 

La nuova direttiva. che ha 
portato all 'ampliamcnto dello 
oggetto delle indagini. appare 
evidente nei suoi risultati e 
affiora esplicita in alcune te-
stimonianza raccolte e in al
cuni documenti esaminati dal
la Commissione. 

II Capo della 1. Sezione del-
rilfficio « D >. Ten. Col. BIAN-
Clfl. ha precisato che nel 1959 
il Capo deU'Uffirio impartiva 
la direttiva di al largare in 
ogni direzione 1'ambito delle 
informazioni da fornire. circa 
le persone per le quali erano 
stati formati i faseicoli. do
vendo l'ufficio tendere al ri-
sultato di conoscere «tut to di 
tutti >. Al Capo di un ufficio 
periferico. che ave \a chiesto 
delucidazioni suile nuove di-
ret t i \e . veniva spiegato che: 
«...ai fini del Servizio. per 
attivita si deve intendere tut
to quanto ha s\o!to I'interes-
sato dalla prima gio\inezza 
ad oggi nella vita civile, com-
merciale. professionale. poli
tica. privata e in tutti gli al
tri campi in cui ha eventual-
mente operato; per contatti. 
tutti i rapporti che ha avuto. 
sia per amicizia personate 
che per motivi conseguenti al-
latt ivita suddetta. con perso
nality del mondo politico, eco
nomico. intellettuale e anche 
con persone sospette o perico
lose per gli interessi nazio 
nali ». Si aggiungexa ancora: 

« ... al Servizio i n t e r e s t po-
ter avere sempre un preciso 
orientamento sulle varie perso-
nalita che possono assurgere 
ad alte cariche pubbliche o 
comunque inserirsi o essere 
interessate nelle principali at

tivita della vita nazionale, in 
qualsiasi campo > (lettera da-
tata \'i marzo 1959). 

In base a queste direttive 
sono state raccolte metodica-
mente noti/ie sugli orienta-
menti politici delle persone, 
sui rapporti famigliari. sociali 
e di aTfari, sui proventi li 
nanziari e sulle attivita eco-
nomiche. 

Col materiale raccolto veni
vano sovente formati dei «pro-
fili >. vale a dire dei succinti 
riassunti biografici della per
sona, che esprimono un ap-
prezzamento eomplessivo di 
essa. Questi profili, qualche 
volta. vengono rifatti a distan-
za di tempo, con diverso orien
tamento. il che accentua il ca
ratterc arbitrario del modo di 
procedere deirufflcio-

Successivamente. all'incirca 
verso il 1960. la riccrca delle 
notizie si estende gradualmen-
te anche alle particolari ope-
razioni afTaristiche di dubbia 
liceita e perfino alle manife-
stazioni frivole: sono state or
dinate ed eseguite minuziose 
indagini. anche con documen-
tazione fotograflca. su rela-
zinni extra coniugali o comun
que irregolari. alia naseita di 
figli illegittimi. sulle consuetu-
dini sessuali (le indagini qual
che volta si estendono anche 
ai familiari). 

Nei faseicoli si rinvenaono. 
anche non di rado. deirli ap 
punti anonimi. che costituisco
no documenti singolari e de-
plorevoli per il loro carat terc 
insidioso. 
c) Deviazioni 

A giudizio della Commissio
ne. il nuovo indirizzo del par
ticolare settore del SIFAR. 
che forma oggetto della pre-
sente inchiesta. affermatosi nel 
1959 e sviluppatosi per gli an
ni successivi. rappresenta una 
grave deviazione dai fini del-
Tlstituto. 

L'azione di polizia del SI
FAR, come ogni azione di po
lizia dallo Stato democratico, 
deve trovare una essenziale 
garanzia di legittimita nel fi
ne che la giustifica e cioe, nel
la specie, nel fine della sicu
rezza dello Stato. Deve sussi-
stere un collegamento fra I'o-
perazione di servizio e lo sco
po di sicurezza. al quale e 
preordinata e questo collega
mento deve essere oggettiva-
mente riconoscibile. 

L'errore d'impostazione nel-
l'attivita del SIFAR. conte 
nuto in primo tempo entro li-
miti relativamente circoscritti. 
ha avuto in seguito conse-
guenze piu gravi. giacche e 
evidente. dopo il 1962. la ri
ccrca di notizie che abbiano 
potenza di nuocere alia per
sona a cui si riferiscono e che 
possano quindi costituire uno 
strumento di intimidazione. 
Non soltanto sono state rac
colte prevalentemente notizie 
Iesive del decoro delle persone 
alle quali si riferiscono. ma 
si nota anche una tendenza 
a deformare le notizie rice-
vute. al fine di accentuame 
il signiHcato sfavorevole. Nei 
confronti di qualche uomo po
litico. che aveva assunto un 
ruolo di maggior rilievo nella 
vita nazionale. l'azione di sor
vcgiianza del Servizio si e 
faita piu penetrante. avvalcn 
dosi della collaborazione di 
persone ammesse alia consue-
tudine amichevole del sor\ -e 
gli a to. che si trovavano nelle 
condizioni di ricevere e di ri-
ferire con periodica assiduita 
conndenze su azioni c su pro
positi concernenti la politica 

Andreot t i 

interna e di partito. giudizi e 
apprezzamenti su uomini e su 
situazjorri liberamente espressi 
in un ambienie ritenuto inti-
mo. Anche questo modo di 
procedere nel raccogliere le 
notizie. in mancanza di qua-
lunque riferimento alia sicu
rezza interna, assume i carat-
tori di un odioso spionaggio. 

La deviaziooe del Servizio 
appare da questa descrizione 
n d suo a«petto piu grave, in 
quanto rappresenta una causa 
c quanto mono > potenziale di 
inquinamento della contesa 
politica. che e alia base 
deirordinamento democradco 
dd la Nazione. e avrebbe po
tuto avere effetti molto perni-
ciosi se non fosse stata tern 
pestivamente correUa. 

Grave d anche la ripercus-
sione morale di quanto e avve
nuto. E ' scoovvniente che un 
orgmno ddl 'appara to militare 

sia stato portato. al di fuori 
delle necessita inerenti alia 
sicurezza. a occuparsi di vi
cende private e frivole e a 
compiere indagini che qualche 
volta, per la loro ispirazione 
diffamatoria. appaiono ripu-
gnanti al sentimento dell'ono-
re. che deve costituire il so-
stegno morale indefettibile 
deH'organizzazione militare in 
tutti i suoi elementi. 

La riccrca delle cause del 
fenomeno ora descritto. ha co-
stituito la parte piu ardua 
dell'indagine. perche i docu
menti non svelano mai orditu 
o direttive provenienti dal-
l'esterno. 

I Capi degli uflici periferici 
hanno addotto gli ordini rice-
vuti dal Centro: i Capi del 
Servizio hanno detto di igno-
rare da chi siano state ordi
nate alcune operazioni coni-
piute dagli uflici periferici. 

Allavena 

facendo prcsente che questi 
fruivano di ampia autonomia. 

Tuttavia alcuni elementi si-
curi sono risultati dall'inda-
ginc. 

II Generale ROSSI, Capo di 
Stato Maggiore della Difesa 
dal 1959 al 195G. ha dichiarato 
che durante la sua pernia-
nenza in quella carica. ne da 
lui. ne dal Ministro della Di
fesa al SIPAR sono state date 
direttive in merito alio svol
gimcnto delle indagini. ne so
no stati mai richiesti fasei
coli. La estraneita del Mini
stro della Difesa a questa vi-
cenda e stata implicitamente 
confermata da tutti gli uffi
ciali interrogati in proposito. 
i quali hanno sempre escluso 
che risultasse che fossero stati 
impartiti ordini dal Ministro. 
Da cio si desume che, anche 
se in alcune iniziative si pud 
ritenere vi sia stata interfe 
renza di qualche uomo poli
tico. questa si e manifestata 
non per il tramite dell'organo 
responsabile, bensi sui piano 
ufficioso e personale. 

Del resto non si puo nep-
pure riconoscere in quanto e 
avvenuto l'azione di una parte 
politica. perche l'opera del 
Servizio non e e\identemente 
ispirata ad una determinata 
linca politica e d'altronde gli 
esponenti dei partiti a] Go 
verno hanno formato oggetto 
delle indagini in misura certa-
mente non inferiore a quelli 
deH'opposizione. 

Considerando i risultati della 
indagine nel loro complesso. 
si t rae la convinzione che la 
disfunzione del Servizio si e 
prodotta ail ' intemo e non per 
delerminazione di un organo 
politico responsabile. 

La singolare autonomia che 
e stata sempre riconosciuta al 
Ser\nzio nell'amb'rto della ge 
rarchia militare. induce ad 
escludcre che i dirigenti del 
SIFAR abbiano agito obbe-
dendo ad ordini supenori . 
quando hanno valicato i hmiM 
della loro competenza istitu 
zionale. 

Anche nei contatti con orga 
nizzazioni politiche e con ele
menti estranei all'Amministra-
zione. il Servizio ha agito 
spesso con assoluta e sconve-
niente indipendenza da qual
siasi autorita superiore. 

Dall 'esame dell'aspetto am-
ministrativo dell'attivita del 
SIFAR. risulta che questo agi-
va svincolato da ogni control
lo e ha potuto cosi sviluppare 
in modo anomalo la propria 
azione oltre i limiti della con 
venienza e della legittimita. 
senza una direttiva responsa
bile. 

In base a questa concluvio-
ne. debb.>no es?ere valutate la 
natura della deviazione rile 
vata e la respOMsabilita di 
essa. Finche un organo del-
rAmministrazione agisce in 
base ad una precisa diretti
va. le conseguenze del suo 
operato rientrano nelle respon
sabilita deU'esecutivo e non 
possono essere addebitate a 
coloro che hanno svolto un 
compito operativo: ma quan
do l'azione amministrativa si 
svo'ge in modo del tutto au 
tonomo. come e avvenuto nel
la specie, chi ha ordinate quel-
1'azione non pud esimersi da 
responsabilita per le esorbi 
tanze commesse. 

La Commi<wione ha esami-
nato numerose vicende ed epi-
sodi esemplari della deviazio
ne del Servizia. 

Si desume quindi con cer-
tezza. dai risultati della inda

gine. che la responsabilita di-
retta delle deviazioni del Ser
vizio. ricade sui Capi del SI
FAR che si sono succeduti dal 
1956 in poi. 

a) Espansione dcll'attivita 
informativa. 

La proliferazione dei fasei
coli ha creato un enorme svi-
luppo dcll'attivita informativa 
su una vasta gamma di per
sone. 

Quest'espansione errata del 
Servizio ha avuto notevoli con-
seguenze negative anche nei 
riguardi dello sviluppo delle 
altre attivita caratteristiche di 
competenza dell'Ufficio € D > 
e dei Centri C.S. ed in parti
colare delle attivita vere e 
proprie di controspionaggio. 

Ci6 P risultato chiaramente 
alia Commissione dal raffronto 
del carteggio e del personale 
esistente alia II Sezione che 
dovrebbe essere di preminon-
te importanza per i compiti 
istituzionali di controspionag
gio. con quelli esistcnti alia 
I Sezione. addetta alia polizia 
militare ed alia sicurezza in
terna. 

Inoltre. dallo stesso esame 
del carteggio e dalle dichiara-
zioni di alcuni Capi Centro 
C.S.. e stata accertata la vi
va preoccupazione degli Enti 
periferici di dover quasi so-
spendere ogni altra attivita 
per rispondere con sollecitudi-
ne alle pressanti richieste di 
particolari informazioni politi
che o personali non riguar-
danti i compiti istituzionali 

Sovente essi hanno lamen-
tato le ripercussioni negative 
sullo svolgimento delle meto-
diche e complessc attivita di 
sorveglianza delle persone so
spette ai fini dello spionag
gio. specie nelle sedi di co
mando NATO, basi navali, 
aeree ecc. 

Anche il Colonnello Rocca. 
Capo deH'Ufficio c REI ». ha 
lamentato che fosse lesinato 
il finanziamento da parte del 
Servizio relativamente alle in
formazioni sulla competizione 
industriale e commerciale al-
l'estero e sulla penetrazionr 
economica nei Paesi in via di 
sviluppo. 

b) Attivita dei partiti. 
II SIFAR si e sempre :nte-

ressato deH'attivita dei Par
titi e particolarmente dei Con-
gressi: il che sarebbe giustifi 
cato su di un piano generale. 
perche tutti i movimenti poli
tici di qualche rilievo possono 
influire in qualche modo sul
la sicurezza: e quindi oppor
tune che su di essj siano ac 
quisiti anche dal Servizio ele
menti di conoscenza. Senon
che l'interesse del Servizio era 
diretto prevalentemente alle 
singole persone dei parteci-
panti alle manifestazioni po
litiche. 

Nell'imminenza di un certo 
congresso di partito. e stato 
predisposto un dettagliato que-
stionario per gli agen'.i che 
dovevann raccogliere informa
zioni e in esso venivano ri
chiesti la corren'.e di partito 
e la base politica dei princi
pali partecipanti .i loro rap 
porti con le autorita civili e 
religiose, con gli uomini della 
finanza ecc. 

Dopo ogni consultazione e!e*.-
torale spuntavano nuovi fa
seicoli c veniva accre^eiuto 
e rinnovato il contenuto di 
molti faseicoli pre-esi=ten'i. 
perche evidentemente obietti-
vo del Ser\izio erano coloro 
dei quali la orova e'<-*"or •'•• 
dimostrava l ' ac r re^ iu ta in 
fliienza. 2li uomini * impor
tant: * del momento 

A questo punto seguono am-
pie conclusioni. che riguarda-
no attribuzioni e <deviazioni» 
del SIFAR. Le responsabilita 
vengono attribuite ai dirigen-
tii del ser\i7io segreto i quali 
hanno creato un t gruppo di 
potere >. Beolchini si arresta 
dinanzi alle responsabilita po
litiche. che tut ta \ ia emero-
no dal contesto. ma non ri-
sparmia il gen. Rossi, capo 
di stato maggiore della Di 
fesa: * E" a«sai strano 
che il generale Rossi possa 
sostenere di non avere rile-
vato che il generale De I>i-
renzo. pur passando al co
mando generale dei carabinie
ri. manteneva un controllo di
retto del SIFAR. sia attraver-
so la gestiorve amministrativa 
retta da un ufficiale del suo 
comando (il colonnerio Taglia-
monti, n.d.T.) sia con rap
porti direfti con i principali 
esponenti. vuoi del centro vuoi 
della periferia. da lui scelti 
ed agevolati in tutti f modi per 
assicurarne la permanenza. 

Inderogabili esigenze di 
spazio ci costringono og
gi a rinunciare al consue-
to notiziario della pagina 
degli spettacoli. 

• • • • • • • • « QaiW 
a video spento 

PAROLE E REALT.V — Non 
sappiamo dove fosse Virgi-
lio Sabel il 23 novembre • 
dell anno scorso, glorno del
lo sciopero generale a Na-
poli in difesa dell'occupazio-
rie. Ma dubitiamo che se an
che josse stato sui posto 
con un operatore e un mi 
crofono. la puntata del suo 
Ritorno al sud che abbia mo 
visto ieri sera sarebbe re-
mtta fuori in modo diverso. 
Ormai e chiaro, infatti, che 
Sabel ha una sua tecmca 
per rendere « proli/emalico > 
— a parole — questa sua 
inchiesta. mistificando nel 
contempo la realta. 1 pro 
blemi esistono, sicuro: ma 
.-.orio « inevttabili » o appar-
tengono al imssato. E con 
tro il ixissato si pud anche 
fare, moderatamenle. un po' 
di polemica (anche se poi, 
la polemica e mealio farla 
soprattutto contro i pretiiu-
dizi ormai sttpcrati. come 
quello secondo il quale < I 
napoletani sono sfaticati v>. 
Co.<i. si pud anche ixirlare 
della dtsoccupaziutie del pos-
i-ato e di quella cite ancora 
nan .si e nuicili ad elimina 
re. Ma della nuova disoccu-
vazione. di quella che lia vi
sto diminuire la manodope 
ra. nelle iriflnstrie private e 
in quelle di Stato. di qua<i 
seimila unitd nell'ultimo an 
no. non e bene parlare: per 
cfie allora si dovrebbe af-
frontare il modo in cui ô '-Ji 
rime indirizzata Veconomut 
meridionale — e \ problemi 
diventerebbero subito real] 
c scottanti. 

• • • 
L'EROE STANCO - Un 
film come La lunga lint'.i 
piigia. che la TV ha tra 
smesso ieri sera per il ciclo 
dedicato a Powrr. rappre 
senta una di quelle colpc die 

difficilmente si possono per-
donare a un regista. anche 
se questo regista si chiama 
John Ford. Qualcuno ha det
to che questo film non e re-
torico, perche Ford crede 
ai t valori > che in esso si 
celcbrano. Not non sappiamo 
re sia cosi, ma se Ford cre
de davvero al militarismo 
palnarcale del quale il suo 
film gronda, tanto peggio 
per lui: a noi La lunga li. 
nea srisia continua ad ap 
\mrirc pervaso da una reto-
rica che sfiora addirittura 
I'mfantilismo. Basta pensare 
alia fioura del sertiente pro 
tagomsta. felice di « far la 
(itiardia al bidone di benzi 
na ». destinato ancora a 
commuoversi per la slretta 
di mono di un generale do
po una intieru vita trascor-
.va all'Accademia di West 
Point. La fioura di questo 
sernente d un condensato di 
convenzionalitA: e il classi
cs t croe stanco >. modesto 
e fedele. che deve soprav-
vivere a mille disgrazie — 
gli muoiono tutti attorno, 
uno dopo I'altro — per pater 
poi costttnirsi in reliqu'ta 
rirciile. Del resto. nel Jilm 
tutto e convenzionalc: la ri-
dicola faccenda del ragazzo 
t disonorato * perche ha spo-
s«(f> ro;i leggerezza una ra 
(Kizzci; la I'lsiorie del rap
porti all'interno dell'Acca-
demia; la rappresentazione 
dei personaggi femminili, di 
volta in volta autocratici e 
sufialtcriiL Da questo film 
si apprende una so/n co^a: 
che gli Stati Vniti snno un 
I'aete dove esiste una ca. 
sia nulifare. visto che i poxti 
allAccademia di West Point 
possano di padre in f'tglio. 
quasi per diritto ereditario. 

g. c. 

preparatevi a... 
Sera con Caragiale (TV 1° ore 21) 

Glungono sui video sla-
sera i personaggi descrittl 
da Ion Luca Caragiale nel 
suoi brevi racconli Moineiui. 
Caragiale e uno scrlltore 
rumeno della fine dell'Olto-
cento, che fu anche autore 
di numerose commedle sati-
riche (famosa la sua Lettera 
smarrita, che 6 stata Ira-

smessa anche alia nostra 
T V ) . Lo spettacolo e dlrello 
da Carlo Di Stefano, che 
delle opere e dello stile dl 
Caragiale e aculo conoscKo-
re. Tra gli Interpret): Franco 
Volpl (che vestira I pannl 
dello stesso Caragiale), Pao 
lo Poll (nella folo), Franco 
Scandurra, Anna Maestri e 
Lia Zoppelll. 

Endrigo a « Su e giu » (TV T ore 21,15) 
Comincla da slasera un 

nuovo quiz a premi presen-
tato da Corrado. II quiz si 
Ispira nienlemcno che al 
giuoco dell'oca, opporluna-
mente adatlalo per la circo-
stanza. La trasmissione va 
In onda dal Teatro delle Vit-
torie in Roma. Accanto a 

Corrado sara Sandra Mon-
dainl. I prcmi saranno in 
gcllonl d'oro e beni di con-
sumo durevoli. Naluralmen-
tc, ogni puntata avra I suoi 
osplti d'onore: stasera I'ospl-
te sara Sergio Endrigo (nel
la foto), vincltore del Fe
stival di Sanremo. 

VIM J ;LX 

programm 
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TELEVISIONE V 
12.30 SAPERE - L'uomo e la socleta (4« puntata) 
13,00 RACCONTI DI V IAGGIO 
13,25 PREVIS IONI DEL T E M P O 
13,30 T E L E G I O R N A L E 
14,00 O L I M P I A D E I N V E R N A L E - Discesa libera maschile 
17,00 IL T E A T R I N O DEL G I O V E D I ' . II lesoro di nonno 

Tobione 
17,30 T E L E G I O R N A L E 
17,45 LA TV D E I RAGA2ZI - Teleset 
18,45 OUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE - I robot sono Ira noi (9 'pjnta!a) 
19,45 T E L E G I O R N A L E SPORT 
20,30 T E L E G I O R N A L E 
21,00 UNA SERA CON CARAGIALE 
22,10 T R I B U N A POLITICA 
23,10 T E L E G I O R N A L E 

TELEVISIONE 2 ' 
13,30 NON E' M A I TROPPO T A R D I 

19.00 SAPERE - Corso di france<-e 

19,30 O L I M P I A D E I N V E R N A L E - Bob a due (3 t 4 
rnanchej 

21,00 T E L E G I O R N A L E 

21,15 SU E G I U ' 

22.15 CRONACHE DEL C I N E M A E DEL TEATRO 

23.00 O L I M P I A D E I N V E R N A L E - Riassunto delle gart 
odierne 

RADIO 
N AZ I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17. 20. 22; 
6.15: Corso di francese; 7.10 
Musica stop; 7.37: Pan e 
dispan: 7.48: Icn al Farla-
rnento: 8.30. Le caiuoni del 
matlino; 9.00: La nostra 
casa: 9.06: Colonna musica-
'x; 10.05: L'Antenna; 10.35: 
Le ore della mu>;ca; 11.24. 
La donna oggi; 11.30: Anto-
logia musicaie - X dochi 
invernah di Grcr.oble: 12.41-
Peri<=cop.o. 12 10: X G ochi 
imemail d; (irenob'e 13.20: 
La corrida; 14.09. Tra«m,s 
= .on: rogionali. 14 40: Z.bil-
drr-e .'A'.) no 15 V): \je njo 
\ e can/oni: 16 W: Prozram 
ma per : raza/zi: I6..10 I! 
«ofa drila mu>ica. IK 00 
C(,rsr, di :niie-e; 1« 10. (Iran 
variola: 19.12: Marphen'a 
Pj«lerla: 20 15: Operetta 
edizione ta?cabile; 21 00: 
Concerto: 21.40: Pa rata dor 
che«tre: 22.30: Chiara fonta-
na: 2-100: Oaei al Parlamen-
to - X Giochi invernali di 
Grenoble. 

S E C O N D O 
Giornale radio: ore (.30, 

7,30. I, 1.30, 10J0, 11.30. 
12,15. 1320. 14,30, 15,30. 
H^0. 1740. 11,30. 19.30, 
21.30. 2240; 6 35: Pnma d; 
com-nciare 7.40- Blardino a 
tempo di miuica: 8.13: Bi:on 
v agjio: B 1R: Pari e di«r>a-
ri: 8.40: Roberto Villa: 
8.45: \JC mime can?ont; 9.09: 
\je ore libere: 9 15: Roman-
tica: 9.40: Album musicaie; 
10.00: II tulipano nero; 10.15: 
Jazz panorama; 10.40: Noi 

due e il g;rad.K.hi: 11.35: 
Lt-ttcre aperte; 11.44: Le 
cor.zun: degli anni 60; 12 2U: 
Trasmissioni regi o n a 11 ; 
13.00: II vostro am:co AJ-
bertaizi; 13.35: Partita dop-
pia: 14.00: Jukebox 14.45: 
Novita di^ografiche; 15.15: 
Grandi cantanti Iirici; 15.57: 
Tre minuti per te; 16.00: 
Microfono sulla citta: Ch.e-
ti: 16.35: Le canzoru di 
Smremo 1968: 17.00: Poroe-
ridiana: 17.3.5: Classe un;-
ca: 18.00: Aperitivo in mj-
=.ca; 13.20: Non tutto ma 
di tutto; 19.00: Con da tut
to i! mondo; 19.50: Punto e 
-. ircola; 20.00: F-Jong.oco: 
2010: Cacc:a a:la \oce; 
21 00: Ital-a che la-.or^; 
21 10: Nov.la d,-roc rafted 
•r,:ofi; 21.55: Mj':ca da 
balio. 

T E R Z O 
Ore 10 00: Mj«iche operv 

stiche: 10.45: H. SchQt?: 
10.55: Ritratto di autore; 
12.10: Umversita Iniornario-
na!e G. Marconi; 12.20: Mu-
sicbe operistiche; 13,00: An-
tologia di interpreti; 14.30: 
Musiche cameristiche di J. 
Brahms: 1510: Geon? FVie-
drich Haendel. Giosue: 17.00: 
Le opinioni degli altri: 
17.10: Famiglia in crisi? 
17 20: Corso di france«e: 
17.45: A. Glarunov; 18.15: 
Quadrante econom;co: 18.30: 
Mmica leggera: 18.45: Pa-
ftna aperta: 19.15: Idome-
neo: 22.00: n Giornale del 
Term: 22.30: Moravia tra 
I <c l a« id> ; 22.40: Rivista 
delle riviste. 
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