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INCREDIBILE SENTENZA DEL TRI BUN ALE SUI FATTI DEL LUGLIO 1964 

Condannati i giornalisti dell' Espresso! 
L'accusa aveva ammesso ch 
le rivelazioni sono provate 
Un anno e 5 mesi a Scalfari, un anno e 4 mesi a Jannuzzi - Non esisfe sospensione condizionale della pena - Gli 
imputati dovranno risarcire i danni al generale De Lorenzo e al colonnello Filippi e pagare anche le spese processuali 

MCarro armato anti-negri 

Un anno e cinque mesi di 
reclusione a Eugenio Scalfa
ri. un anno e quattro mesi a 
Lino Jannuzzi. Con questa 
sentenza die gia alia prima 
impressione fa gridnre alio 
scandalo. la IV sezione del 
del Tribunale penale ha chiu-
so ieri sera it processo per 
la querela die l'ex capo di 
stato maggiore dell'Esercito, 
Giovanni De Lorenzo e il co
lonnello Mario Filippi hanno 
prescntato contro i giornalisti 
del settimanale L'Espresso. 

L'incredibile sentenza 6 
stata emessa dopo oltre set-
te ore di camera di consi-
glio, a conclusione di un pro
cesso che 6 dtirato oltre tre 
mesi e che si e articolato at-
traverso una trentina di udien-
ze. Scalfari e stato anche con-
dannato a 2T>0 mi la lire di 
mill La; Jannuzzi a 200 mila 
lire. L'Espresso, data la con-
danna per diffamazione. do 
vra risarcire i danni ai due 
querelanti e intanto pagare le 
loro spese di giudizio. fissate. 
in totale. ad un milione e 
mezzo di lire. A Scalfari e 
Jannuzzi non 6 stata accor-
data la sospensione condizio
nale della pena. Questo si-
gnifica che. se i due giorna
listi non fa ran no appello en-
tro tre giorni. essi verranno 
arrestati e dovranno scontare 
a Regina Coeli I'intera con-
da nna. 

L'Espresso e altri giorna-
li, fra i quali il nostro, 
hanno rivelato negli ultimi 
mesi una serie di episodi gra-
vissimi accaduti nel giugno-
luglio del 1964, durante la cri
si del governo Moro. Si 6 po-
tuto sapere, attraverso la 
stampa. delle liste di perso-
ne da arrestare. dei campi di 
concentramento. dei fascicoli 
del SIFAR. deiroccupazione 
degli edifici pubblici. Si 6 an
che tentato di risalire alle re
sponsabilita politiche. E' in-
dubbio che con le varie de

ll generale De Lorenzo 

nunce la stampa ha reso un 
servizio enorme all'opinione 
pubblica e alia democrazia. 
Che poi il governo. con il 
comportamento che tutti cono-
scono abbia voluto gettare 
nebbia su queste denunce, e 
un altro discorso. 

In questa situazione, senza 
presumere di meritare una 
medaglia, i rapprescntanti 
della stampa potevano a buon 
diritlo pretendere un ricono-
scimento. Crediamo che tutta 
la stampa dovesse augurarsi 
1'assoluzione di Scairari e 
Jannuzzi, i quali, finiti in Tri
bunale. sono divenuti gli al-
fieri di questa battaglia. Ora 
a pagarne le conseguen-
ze non 6 la stampa. E' la de
mocrazia, e l'opinione pubbli
ca, e tutto il popolo italiano. 
La sentenza ha oggettivamente 
una carica intimidatoria che 
se dovesse essere raccolta. 
metterebbe a tutta la stampa 
il bavaglio. 

Torniamo alia cronaca. Nel-
1'ultima udienza del processo. 
prima che i giudici si ritiras-

Verdetto contro 
la realta 

Si parlerd per molto tem
po della sentenza che ha 
concluso, dopo mesi di 
udienze, il processo sui fat-
ti del '64. I commenli che 
ieri sera & stato possibile 
cogliere a Palazzo di Giu-
stizia, dopo piu di sette ore 
di attesa delle decisioni dei 
giudici. sono stati impron-
tali alio stupore. e anche 
all'indignazione: la grande 
maggioranza degli osserra-
tori non si attendera cer-
tamente una condanna (e 
cost grave c cost dura! per 
i giornalisti che hanno avu-
to il coraggio di rirelare la 
messa in atto di misure an-
ticostituzionali in cancomi-
tanza con la crisi del pri
ma governo Moro. IJO stes-
so pubblico ministero ne 
aveva chiesto Vastoluzione. 
considerando « provati » i 
fatti fondamentali sui quali 
si era basata la loro de-
nuncia sulle colonne del-
/'Espresso: Vesistenza delle 
liste di proscrizione. del 
piano illegale degli arresti. 
delle riunioni segrete di al-
ti ufficiali. e di gran parte 
degli elementi di minore ri
sotto. 

II carattere e Vasprezza 
del verdetto (17 mesi a 
Scalfari e 16 a Jannuzzi. 
con Vesclusinne della condi
zionale) creano invece un 
grosso fatto nuoro. non tan-
to sui piano giudiziarin. 
quanto su quello politico. 
Xe sono investiti i vertici 
del dihattita e della deci-
sione politico: ma- soprat-
tutto. problemi e interroga
ted gravissimi si ergono 
dinanzi a tutta l'opinione 
pubblica. Al di Id di ogni 
sottigliezza procedurnle. la 
realta si propone da ieri 
sotto un profit/) ineqvivoca-
bile: il generale De Loren
zo. dimessi ali abiti civili 
e indossata a pieno titolo 
la divisa con i gradi e le 
decorazinni. potrd recarsi 
nel suo ufficio. nella sede 
del Ministero della Difesa. 
senza la preoccupazione di 
chiamate e di coniestazinni 
imbarazzanti in sede pro-
cexsuale (Moro e Tremel-
loni. appoggiati da tutti i 
ministri dorotei. lo hanno 
difeso strenuamente nella 
recente seduta del Consiglio 

dei ministri, salvandolo in-
fine dal pericolo della mes
sa a riposo: ad andare in 
pensione sard il suo accusa-
tore, il gen. Manes); t 
giornalisti dell'Espresso, in
vece. dovranno presentare 
immediatamente ricorso in 
Appello. se non vorranno 
vcder giungere a casa loro 
i carabinieri con I'ordine di 
arresto. 

Nel contrasto di questi 
elementi risalta la gravi-
ta della sentenza. Ma sa-
rebbe errata considerare 
il verdetto come un fatto 
anomalo e isolato. Tut-
t'altro. Esso giunge a un 
mese di distanza dal 
< no » del governo all'in-
chiesta parlamentare, dal-
I'avallo degli « omissis * e 
dei tagli interessati alle 
inchieste amministrative. e 
dopo la promozione sui 
campo del gen. Ciglieri. 

11 governo — questa e" 
la realta — ha negalo al 
Paese ogni strada valida 
per Vaccertamento della 
reritd sui servizio segre-
to e le sue Ulegali *de-
viazioni > come su cib che 
venne preparato in sede 
politico e militare nelle 
calde settimane del aiu-
gno-luglio '64. tl proces
so per diffamazione ha 
fatto venire aUa luce, at
traverso una strada che 
non e certamente la prin
cipal. fatti che chiamano 
in causa gravissime re
sponsabilita politiche. La 
conclusione di esso. insie-
me agli episodi di corru-
zione politico, di falso, di 
arricchimenti sospetti. di 
discutihili cammesse mili-
tari che sono emersi. non 
fa che allargare e inaspri-
re la piaga, 

Questo e oggi il punto 
di approdo dell'< off are » 
SIFAR. E queste le sem-
pre piu pesanti responsa
bilita politiche che ne so
no U pilastro, al dx la di 
ogni ipocrito grido di al 
larme sulla « crisi di s/i-
ducia > che travaglia il 
Paese. E' proprio il Pae
se a chiedere la terita 
negata dai d.c! 

C. f. 

Eugenio Scalfari Lino Jannuzzi 

sero In camera di consiglio. 
hanno preso la parola per bre-
vissime repliche il pubblico 
ministero Vittorio Occorsio o 
due dei difensori de L'Espres
so. Ferruccio Liuzzi e Gian-
domenico Pisapia. Altre tre 
repliche vi erano state nella 
udienza precedente, quella di 
giovedl, quando avevano par-
lato i due patroni di De Lo
renzo e del colonnello Filippi. 
avvocati Anselmo Crisafulli e 
Franco De^ataldo, e Pavvo-
cato Adriano Reale difensore 
di Carlo Caracciolo Presiden-
te del Consiglio di amministra . 
zione de L'Espresso. 

Attraverso queste sei repli
che. nel breve volgere di po 
che ore. sono stati riproposti 
ai giudici. in una serie di ra-
pidi quadrl, i momenti essen-
ziali del dibattimento. Le con 
elusion! degli avvocati e del 
Pubblico Ministero sono sta
te quelle note. La parte civile 
ha insistito nel chiedere la 
condanna dei due giornalisti 
per diffamazione aggravata, 
mentre il Pubblico Ministero 
e la difesa hanno ribadito la 
richiesta di assoluzione. La 
sentenza della IV Sezione era 
indubbiamente attesa. Ma bi-
sogna rileva re che in un pro
cesso di tanta importanza, in 
un giudizio dove sono sfilati 
testimoni a decine. non tanto 
conta la sentenza, quanto le 
ripercussioni di ogni singola 
udienza. Pidea. infine. che cia-
scuno si forma. E il processo 
De Loren20-L'Espresso, nono-
stante la gravissima sentenza, 
ha dawero consentito a tutti 
di trarre le proprie conclusfo-
ni sui fatti del giugno luglio 
del 1964. 

II processo e passato attra
verso tre fasi nettamente di-
stinte. La prima comprendo 
Pinterrogatorio di Scalfari e 
Jannuzzi e quello di De Lo
renzo e Filippi: la seconda 
va fino — e cos! la localizzia-
tno nel tempo — all'antivigilia 
di Natale. fino. cioe. all'udien-
za nella quale il PM annuncid 
che avrebbe chiesto Passolu-
zione degli accusati: la terza 
e una fase di quiete. un po" 
stanca. ma non per questo me-
no importante: essa e carat-
terizzata dalle deposizioni di 
una lunga serie di generali e 
colonnelli. i quali, pur am-
mettendo che i gravi fatti de-
nunciati daWEspresso erano 
veri. hanno tentato di mini-
mizzarli. di farli apparire co
me normali. 

Scalfari e Jannuzzi hanno 
conferroato innanzitutto le ri
velazioni fatte da L'Espresso 
negli articoli. Hanno insistito 
sulle liste. sui campi di con
centramento. sugli ordim" H-
legittimi, sulle riunioni segre
te. Hanno poi precisato i ter
mini del ccomplotto a! Quiri-
nale> cercando di escludere 
responsabilita di Segni. A li-
mitare le indagini servirono 
le dichiarazioni di De Lo
renzo e Filippi. D gene
rale. il quale — secon-
do voci che correvano — 
avrebbe dbvuto fare fuoco e 
fiamme con rivelazioni sensa-
zionali. si limitd. una volta 
salito in pedana, a dire cne 
non era vero nulla. II colon
nello Filippi. dal canto suo. 
limitd adctirittura la querela. 
impedendo indagini su] fasci-
colo che egli era stato accu-
sato di avere curato sulPattua-
le Presidente della Repubbli 
ca Saragat Negd. di aver 
spiato SaragaL ma accettd in 
fondo il ruolo di «spia del 
Presidente >. Rimase in giu
dizio solo per dimostrare che 
non aveva mai auspicato la 
nomina di Giovanni De Loren
zo a ministro della Difesa. 
Dopo quattro o cinque udien-
re la situazione era dunque 
questa: Scalfari e Jannuzzi 

che accusavano. De Lorenzo 
e Filippi che respingevano le 
accuse, chiedendo la rapida 
condanna dei due giornalisti 
per diffamazione aggravata. 
Chi aveva ragione? Dare una 
risposta, in quel momento, 
non sarebe stato facile, stan-
do ai soli elementi emersi dal 
processo. Poi vennero i testi... 

Zinza si sedette davanti ai 
tre giudici del Tribunale. Dis-
se: «Non ho neppure uno 
straccio di prova, non un do-
cumento, ma vi dird la ve-
rita ». E comincid: « E* vero. 
ci dettero delle liste conte-
nenti i nomi di persone che 
avrebbero dovuto essere arre-
state ad un ordine del co-
mando generale delPArma dei 
carabinieri. Avremmo dovuto 
agire di notte. Avevamo gia 
pronte le chiavi dei portoni. 
E all'aeroporto di Linate era-
no stati preparati i locali per 
un primo concentramento de
gli arrestati, i quali avrebbero 
dovuto essere poi trasportati 
in aereo in Iuoghi prestabi-
liti> 

Una vera bomba! < Ma — 
disse qualcuno — Zinza non 
e degno di fede; ha inventato 
tutto perche odia De Lorenzo*. 

Franco Picchiotti. ora gene
rale, era nel 1964 Capo di Sta
to Maggiore presso il Coman-
do delPArma dei carabinieri. 
Era uno degli uomini di Gio
vanni De Lorenzo. Egli era 
atteso, nel processo. come un 
teste destinato a ristabilire 
Pequilibrio infranto da Cosi-
mo Zinza. Segaligno. nervoso. 
militare dalla punta dei capel-
li a quella dei piedi. Picchiotti 
fini invece con il decretare lo 
affondamento della tesi se-
condo la quale nel giugno lu
glio del 1964 non era accaduto 
nulla. 

Se Zinza era stato uno degli 
ultimi anelli della catena. 
uno degli ultimi possaggi delle 
liste, Picchiotti, aveva invece 
svolto un ruolo da protago-
nista. Era stato chiaxnato da 
De Lorenzo, verso la fine di 
giugno del 1964. U eomandan-
te delPArma gli aveva par-
lato della situazione particolar-
mente tesa. aveva aggiunto 
che un ufficiale del SIFAR 
avrebbe dovuto essere arre-
stato. Picchiotti. aveva poi 
passato le liste ai tre Capi di 
Stato maggiore delle divisio-
ni di Roma. MUano e Napoli. 

Le testimonianze di Zinza 
e Picchiotti stanno alia base 
di questo processo. perche non 
sono mai state smentite. 

A dare a queste testimo
nianze una piu importante di-
mensione pensarono i testimo
ni politici. come Pani e An-
derlini e in parte Schiano e 
De Martino. 

I quattro non poterono rife-
rire, se non in parte, fatti dei 
quali erano stati direttamente 
protagonisti. ma poitarono 
ugualmente al Tribunale una 
serie di informazioni utili per 
inquadrare tutta la vicenda 
Provarono. ammesso che ve 
ne fosse bisogno. che Giovan
ni De Lorenzo, per quanto as-
setato di potere. non poteva. 
di propria ed esclusiva inizia-
tiva. avcre preso tutte le mi-
sure predisposte nell'estate 
del 1964. 

A questo punto il Tribunale 
dovette richiamare l'ex co-
mandante delPArma dei cara
binieri. II presidente gli rivol-
se una domanda che parve 
brusca. Suonava cosl: perche 
ci ha raccontato tante storie? 
De Lorenzo, per una volta. 
balbettd. sembrd alle cordc. 
poi tentd di giustificarsi. af-
farmando che aveva creduto 
di non dover parlare delle li
ste. ritenendo che simili argo-
menti fossero coperti dal se-
greto militare. una tesi molto 
dubbia. questa. non fosse al
tro perche De Lorenzo si era 
querelato proprio in quanto gli 

avevano attribuito la distrihu-
zione delle liste. Era ricorso 
forse al Tribunale sperando 
che la verita non sarebbr* ve-
nuta a galla e che I generali 
sarebbcro stati costretti al si-
lenzio? Forse 6 cosi. De Lo
renzo, quando Tremelloni lo 
autorizzo a presentare la que
rela si convinse che il mini
stro lo avrebbe difpso. nnn 
consentendo a nessun ufficiale 
di venire in tribunal'; a dire 
quello che Zinza e Picchiotti 
avevano invece detto. 

Siamo alia chiusura della 
seconda fase. II 23 dicembre 
scorso. il p.m. si alz6 e detto 
a verbale una richiesta clamo-
rosa: chiudere il processo. 
perche i fatti sono ormai di-
mostrati. II tribunale non ac-
colse questa tesi. e ieri, con 
la sentenza, ha dimostrato il 
perche. Voile approfondire. E 
fu un bene, sempre nonostante 
la conclusione, perche l'opi
nione pubblica. a dispetto del
le reticenze. troppo evidenti. 
di alcuni dei testi successivi. 
ha potuto formarsi una idea 
ancor piu precisa. Deposero i 
capi di stato maggiore e i 
comandanti delle tre Divisio-
ni. Abbiamo gia accennato che 
la loro linea — uguale per tut
ti. al punto di sembrare bat-
tuta con la carta carbone — 
fu quella di minimizzare, di 
dire che nell'estate del 1964 
non vennero prese particolari 
misure in quanto tutto era pre-
visto da vari regolamenti. 
Nessuno, comunque, pote 
smentire le liste, i campi di 
concentramento e tutto il re-
sto. compresa la divisione di 
Roma in tre zone, per un mi-
glior controllo della situazio
ne. Tutte misure, queste. che 
come hanno ammesso in tri
bunale perfino Andreotti e Ta-
viani. sono illegittime. 

A dare il colpo di grazia al-. 
la tesi dei minimizzatori ven
nero il rapporto Manes e la 
inchiesta Beolchini. I due do-
cumenti, nonostante il passag-
gio attraverso la triplice cen-

sura — politica, militare e 
giudiziaria — denunciano epi
sodi gravi. 

Poi e giunta una sentenza 
che 6 in contrasto con la 
realta stessa. 

Andrea Barberi 

SCALFARI: 

Gravi le 

responsabilita 

del governo 
Eugenio Scalfari. direttore del-

l'« Espresso», ha fatto ieri se
ra la seguente dichiarazione: 
< Dopo che il tribunale di Roma 
ha emesso la sentenza di con
danna (contro la quale domani 
stesso ricorreremo in appello) 
nonostante le conclusioni del 
pubblico ministero di piena as
soluzione a nostro favore, mi so
no subito domandato chi e che 
ha vinto e cni e che ha perso 
questo processo. L'c Espresso » 
esce a fronte alta da una delle 
prove piii dure della sua non 
breve e non facile esistenza. 
Nel corso del processo abbiamo 
dimostrato molto di piu di quan
to non avessimo scritto e tro-
vi a mo conforto in questa nostra 
convinzione non soltanto nelle 
conclusioni del rappresentante 
della pubblica accusa. ma anche 
nell'appoggio di una opinione 
pubblica sempre piu vasta. che 
In questi mesi ci ha manifesta 
to la sua solidarieta e la sua 
stima. Nel processo De Lorenzo-
c Espresso > e'e uno sconfitto: 
ed e il governo. i partiti che lo 
compongono. gli uomini che lo 
rappresentano. i quali. con i 
loro interventi. con gli «omis
sis >. con il dinicgo di fare ple
na luce sulla verita attraverso 
1'inchiesta parlamentare. hanno 
sostanzialmente impedito agli 
Imputati di potersi adeguata-
mente difendere. 

Questo comportamento 6 stato 
dettato dal desiderio di nascon-
dere certi intrighi che l'«Espres-
so» aveva ritenuto di dover 
denunciare. In questo momento 
di profonda amarezza siamo 
fieri di aver fatto interamente 
il nostro dovere di giornalisti e 
di cittadini >. 

Questa agghiaccianle sequenza — che mostra 
in azione, sperimentalmente, il nuovo cingolato 
« M-8» in dotazione alle forze di polizia di 
Los Angeles — indica fino a qual punto le 
autorita federal! e governative degli Stati 
Uniti temano la prossima « estate negra t . In 
pratica, si tratta di una prova generale delle 
possibility belliche dell'c M-8 • , un veicolo co-
razzato studiato per le operazioni di reprej-

sione antl-negra nelle citta americane. L'c M-
8 » pud portare fino a 20 poliziotti nel suo 
interno, pud agevolmente schiacciare un'auto 
in sosta e quindi irrorare attorno a se con getti 
di gas tossici. Cenlinaia di questi nuovi vt i -
coli militari sono stati datl in dotazione alle 
polizie delle citta di Filadelfia, Los Angeles, 
Chicago, Detroit, Newark, Boston 

Al magistrate) iI rapporto conclusivo degli investigator! 

19 quelli dell Anonima sequestri: 

awocato il capo, Mesina il braccio 
Secondo I'istrutforia 

Omicidi non strage 
per Cavallero e c. 

2 MILAXO. J. 
- L'istruttona contro Pietro Cavallero. Sante Xotamicola e 
~ Adriano Rovoletto. i protagonisti della tragica sparatoria di 
- Milano. e entrata nella fase finale. 
Z La prossima settimana. due magistrati si recheranno a 
- S. Vittore per contestare ai tre. i capi di tmputazione, in 
Z base alio spoglio di oltre cmquemila pagine di rapporti pro-
™ venienti dalle diverse procure. Pare che gli inquirenti non 
- intendano contestare agli accusati il reato di strage che da 
Z solo avrebbe comportato la pena delTergastolo. 
- I reaU contestati saranno. invece, associazione per delin-
Z quere. quattro omicidi. sei tentati omicidi. otto delitti di Ie-
• 5ioni gravissime, lesioni gravi e gravissime contro 25 citta-
•• dini e agentL cinque sequestri di persona. 23 rapine 

Un braccio distrutto dal fuoco 

Rivolta in carcere 
domata dopo 3 ore 

MOUNDSVILLE (Virginia). 1. 
Z Trentanove carcerati rinchiusi nel braccio dei sorvegliati 
• Bpeciali del penjtenzjario di Stato della Virginia, sono usciti 
Z ieri dalle celle, hanno assalito i guardiani e mceodiato il 
- carcere. Solo dopo tre ore. a colpi di bombe lacrimogene. i 
Z detenuti, sotto la minaccia delle armj dei guardiani. si sono 
Z arresi. 
- Due erano feriti leggermente. La rivolta e scoppiata im-
" provvisa. Quattro secondini stavano passeggiando nei cor 
• ridoi del carcere quando sono stati assaliti dai reclusi. Erano 
Z ben 39 quelli che erano riuscfti ad aprire le porte delle 
J loro celle. 
•> Tutti erano armati di tub) di piombo. suppellettili vane 
Z e arnesi di ogni genere. I guardiani si sono dati alia fuga 
- dando rallarme, Gli evasi, che non sono riusciti nemmeno 
Z ad usdre dal braccio speciale del carcere dove erano rin-
- chiusi. hanno dato fuoco a quanto capitava loro a tiro. 
1 Circondati e isolati, in ultimo si sono arresi. 

In carcere ce ne sono nove - Omicidi, sequestri, traffico d'armi e va
luta • Grazianeddu si spostava a bordo di ambulanze della Croce rossa 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 1. 

Sono sedici le persone im
plicate nella «Anonima se
questri >: 9 si trovano gia in 
carcere; contro le altre ver-
rebbe spiccato un mandato di 
cattura nei prossimi giomi. La 
associazjone a delinquere era 
capeggiata dal procuratore le
gale Baingio Piras, rampollo 
di una facoltosa famiglia del 
Sassarese. Braccio destro del 
capo era un suo intimo ami-
co, Antonio Ballore, conside-
rato un individuo senza quali-
f:ca precisa, Gli altri 7 arre-
staU sono piccoli calibri. 

I calibri gross! risultano 
ancora liberl, ma il cerchio 
si stringe intomo a loro. Ora 
la parola spetta al procura
tore della Repubblica dottor 
Sanna che alle 10,30 di oggi 
ha ncevuto dalle manj del ca
po della squadra mobile dot-
tor Fichera il voluminoso rap
porto conclusivo concemente 
le attivita dell'c Anonima se
questri ». Complessivamente si 
tratta di mille pagine datti-
Ioscritte: in 200 di esse ven-
gono sintetizzati i fatti, altre 
350 contengono gli allegati. 
230 riguardano 1 verbali de
gli interrogatori, infine nelle 
ultime cento sono elencaU J 
vari corpi del reaU. 

Oltre al grosso carteggio il 
dottor Fichera — che era ac-
compagnato dai comrnissari 
Marchetti e Jovinella — ha 
consegnato al magistrato par
te delle somme sequestrate 
alia banda: banconote da 10 
mila tagliate a meta, rinvenu 
te in una camera dell'* Ho 
tel Mediterraneo ». dove Bain 
ge Piras e 1'amico Ballore pre-
disponevano 1 piani per 1'ac-
quisto di armi; e un altro pac-
co di banconote (il cui nu-
mero di serie era noto alia 
polizia), che sembra siano 
servite per pagare 11 riscatto 

per la liberazione del rlcco 
macellaio nuorese Peppino Ca-
pelli. 

L'« Anonima sequestri» an-
novera, fra le figure di primo 
piano, il bandito sardo nume-
ro uno, Graziano Mesina. Al-
meno cosl sostengono gli In-
qiurenti. Grazianeddu — se
condo indiscrezioni trapelate 
— e accusato di avere preso 
parte ai sequestri di Capelli, 
Catte, Tiana, Pompeo Solinas 
e Giuseppe Deriu, I 5 seque-
strati Inittarono qualcosa co
me 97 milioni. D riscatto piu 
alto lo versarono i famiuari 
del Capelli (40 milioni). e 
quello piu basso i familiari 
del Tiana. Quesfultimo, un 
awocato di Bono, fu trattenu-
to appena 20 minuti cioe il 
tempo necessario per permet-
tere alia moglie di recuperare 
due milioni di lire. 

I capi di Iraputaaone — che 
sono diciotto — non riguarda
no soltanto sequestri di per
sona o tentauvi di sequestro. 
ma anche omicidio, deten-
zione e traffico d'armi, spac-
cio di valuta. Le attivita cri-
minose della « Anonima » ven-
gono quindi ooUegate all'as-
sassinio del commerciante ca-
gliaritano Gianni Picciau av-
venuto nella notte del 24 ago-
sto scorso davanti alia sua 
villa, in una frequentata zo
na di periferia. Perche fu uc 
ciso Picciau? Sulla tragica n 
ne del concessionario della 
Mercedes non sono trapelati 

^
^1001811. Nel deUtto di via 
irconi, oltre al guardiano 

della viua, 1'orgolese Musina. 
e coinvolto un giovane di Mo-
goro, certo Vittorio Piras. In-
viato a domicilio coatto in 
Piemonte, egli pare sla tomato 
in Sardegna all'epoca del caso 
Picciau. II commerciante pu6 
essere stato eliminato su or-
dinazione da personaggi mol
to influent! decisi a fargli pa
gare caro uno c sgarro ». 

I verbali contengono altri 
episodi clamorosi. In primo 
luogo il traffico di armi e di 
valuta. Certi strani rapporti, 
si sussurra, possono spiegare 
diversi fatti: come la fuga di 
mitra, fucili, pistole e bombe 
a mano da magazzini militari 
e caserme. Le armi, oltre che 
da Elmas e Pratosardo, prova-
nivano daU'estero. Perci6 le in
dagini sono state estese fuori 
della Sardegna. Funzionari ap-
positamente addestrati si sono 
recati, appunto in Corsica per 
seguire le piste dei trafficant! 
clandestini. 

Le Inchieste sui trasferimen-
to di valute si sono svolte in
vece in Svizzera e nella Gar-
mania federate: in questi due 
paesi, persone ritenute al di 
sopra di ogni sospetto deposi-
tavano le somme ricevute da! 
banditi. Da qui si deduce che 
il banditismo in Sardegna non 
e fatto di individui isolati ma 
di organizzazioni stabili. II 
• dossiers della polizia rive-
la, inoltre. dei particolari im-
pensati. Mesina, per i suoi 
spostamenti, si sarebbe addi-
rittura servito di autoambu-
lanze della Croce rossa. 

Giuseppe Podda 

Sonio Gondl 
sta meglio 

NUOV.A OcLHl - >o,u Maino 
Gandhi, la mogl e del Rgho del 
primo ministro indiano signora 
Indira, si e alzata e sta meglio. 
Soffre di appendidte ma non 
sara sottoposta ad operaztone. 
I-a gimane ha avuto un gran 
febbrone. ma e stata curat* in 
casa della suocera e non in 
ospedale come era lUto 
all'inizio, 


