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Perche si trasforma un ̂ informatore)) in un « donatore di sangue)) 
\ 

Cosa nasconde il «giallo > del 
foglio matricolare di Valpre 

// loglielto che copre parzto/me/ife la terza facciata del documento sembra messo apposta per avallare la test dell'anar-
chko esperfo dl esp/osiW - Un polhiolto per nknle curio so - La magistratura riusclra a chlarire quest'altro mistero? 

? 

MILANO, 13 febbraio 

Chi ha paura del foglio ma
tricolare di Pietro Valpreda? 
Apparentemente nessuno, tan-
to e vero che sia da parte 
del capo dell'uflicio politico 
della questura Antonino Alle-
j>ra, sia da parte del distret-
to militare di Milano si sono 
avute dichiarazioni tese a 
sdrammatizzare, a far ritene-
re che, tutt'al piu, si e tratta-
to di una banale distrazione. 
Ma quante distrazioni, sia det-
to per inciso. sono state com-
mt'sse da poliziotti e da ma-
yistrati in quest a torbida vi-
cenda legata alia strage di Mi
lano e alia morte di Giusep
pe Pinelli! Sarebbe quasi l'ora 
di fame una storia a parte, 
dettagliata e completa, e chis-
sa che da un tale resoconto, 
tutt'altro che divertente, non 
salti fuori qualche elemento 
utile al processo che dovreb-
be iniziare a Roma il 23 di 
questo mese. 

II «giallo» del foglio ma
tricolare e noto. Mentre nel 
documento autentico si parla 
di Valpreda come «informa-
tore 307b » della compagnia 
presso la quale ha prestato il 
servizio militare, nel foglio 
matricolare trasmesso dalla 
questura di Milano alia magi
stratura romana appare la di-
citura, scritta a macchina, 
«donatore volontario di san
gue ». Dall'esame delle foto-
copie dei due documenti. gia 
pubblicate dal nostro e da al-
tri giornali, la manomissio-
ne appare evidente. Come e 
potuta verificarsi la mano-
missione e chi aveva interes-
se ad alterare il documento? 
A chi, delineandone il ritrat-
to, voleva far risaltare la pe-
rizia di Valpreda in fatto di 
bombe e di esplosivi, la qua-
lifica di semplice «informa-
tore» (quella, peraltro, insi-
stentemente, reclamata dallo 
mteressato) serviva poco o 
niente. Non si accordava con 
la figure, del dinamitardo. E 
tuttavia nell'originale c'e pro-
prio scritto «informatore ». 

L'abbiamo visto anche noi 
questo documento e possia-
mo descriverlo un po' piii det-
tagliatamente. Esso fu richie-
sto dai familiari per motivi 
previdenziali (la pensione a 
uno dei genitori di Valpreda, 
crediamo) il 21 settembre del 
1970. I genitori lo consegnaro-
no poi, assieme a molti al-
tri documenti, lettere, fotogra-
fie, all'avvocato Calvi, difen-
sore del figlio. II legale gli 
dette una scorsa e lo infilo in 
uno dei cassetti della sua scri-
vania. Soltanto in seguito, dal
l'esame scrupoloso di tutti i 
documenti reperibili compiuto 
da Marco Fini e da Andrea 
Barberi per la preparazione 
del libro su Valpreda edito 

Bologna 

Cinque giovani 
evadono dal 

carcere minorile 
BOLOGNA, 13 febbraio 

Cinque giovani sono evasi 
stamane dal carcere minorile 
del «Pratello» di Bologna. 
Sono Emilio Ciarelli, di Bolo
gna; Giuseppe Alboino, di Ra-
gusa (Agrigento) e Libero Lol-
h. di Ravenna, tutti di 17 an-
ni; Romano Di Rienzo, di Tre-
dozio (Forli) e Francesco 
Bruno, di Ravenna, entrambi 
di 15 anni. 

L'evasione e awenuta al ter-
mine della messa, poco dopo 
le nove. I giovani si sono stac-
cati dal gruppo degli altri de-
tenuti, hanno raggiunto un 
cortile e, dopo aver aggredi-
to due sorveglianti colpendo-
li con pugni e calci, hanno 
ffondato una porta e sono 
fuggiti. 

Dei cinque, il piu pericolo-
so sarebbe Ciarelli, il quale, 
oltre a numerosi reati contro 
il patrimonio, avrebbe com
piuto una rapina. Tutti gli al
tri, invece, si trovavano in 
carcere per furto. 

da Feltrinelli, da pochl giorni 
in libreria, venne rilevata la 
differenza. 

Ma veniamo al « Foglio ma
tricolare e caratteristico », nu-
mero di matricola 45361, di 
Valpreda Ptetro, classe 1932. 
Esso si compone — come e 
testificato dal capo del cen-
tro documentale del distretto 
militare di Milano, Zanetto 
Gennari — di «un foglio di 
fucciato numero cinque (5). 

Nella prima facciata sono 
riportati il grado (caporole), 
l'arma (fanteria) e le note ca-
ratteristiche. Dalla lettura del
le note apprendiamo che negli 
anni del servizio militare 
(1954-'55), la robustezza di 
Valpreda era « sufficiente »; la 
condotta, sia in servizio che 
fuori servizio, era «buona» 
nel 1954 e «sufficiente» nel-
l'anno successivo; la «istru-
zione letteraria » e quella del
la terza media, l'« istruzio-
ne militare » e « sufficiente » 
sia nel 1954 cho nel 1955; la 
« attitudine all'avanzamento » 
e positiva il primo anno, ma 
e negativa nel secondo. Sot-
to il 1954 si trova, infatti, 
scritto, a mano, un «si», 
mentre nella successiva easel-
la c'e scritto « no ». 

Anche questi ultimi sono 
dettagli di non grande rilie-
vo, ma poco consoni al ri-
tratto deU'esperto in esplosi
vi, o alio schizzo che ne fe-
ce il sottotenente Michele Ci
cero, dipendente dell'editore 
di destra Rusconi: « II Valpre
da era tipo abbastanza lava-
tivo, tanto da marcare visita 
molto spesso. Soltanto quan-
do si Irattava di partecipare 
all'addestramento del plotone 
pionieri, il Valpreda mostrava 
un certo interesse e una par-
ticolare attenzione, che mera-
vigliava gli stessi superiori». 

Fra questi superiori che si 
<i meravigliavano » non doveva 
esserci il comandante della 
compagnia, il capitano Fran
cesco Fugalli, giacche, come 
abbiamo detto, nel redarre le 
note caratteristiche del capo-
rale Valpreda si limitb ad as-
segnare un « sufficiente » alia 
sua istruzione militare e ad-
dirittura un 't no » alle sue at-
tudini all'avanzamento. 

Nella seconda facciata del 
«foglio matricolaren si ripor-
tano i dati e i contrassegni 
personali, dalla statura al co
lore degli occhi, all'arte opro-
fessione (cesellatore), ai titoli 
di studio. Si riferiscono, inol-
tre, variazioni matricolari che 
non presentano alcun inte
resse. Nella terza facciata, 
sotto la voce «distinzioni ed 
impieghi», si legge la qualifi-
ca di «informatore ». Si trat-
ta, dunque, della facciata che 
presenta la nota alterazione. 
Nella quarta e nella quinta 
facciata, infine, sono riporta
ti altri dati (le volte che Val
preda e andato in licenza, in 
convalescenza, ecc.) di scarsa 
importanza. 

E torniamo, dopo la sua de-
scrizione, al « giallo» del fo
glio matricolare, reso noto dai 
giornali, legittimamente, come 
una notizia bomba. II dott. Al-
legra, come si sa, si e stretto 
nelle spalle, affermando che in 
questura « non siamo entrati al-
lora — e non lo facciamo ner> 
pure ora — nel merito di 
quanto era contenuto in quel 
documento ». II dotor Allegra 
Ilia semplicemente trasmes
so, senza nemmeno dargli una 
occhiata, la curiosita essendo 
assolutamente estranea alia 
sua professione. E difatti, po
co curioso com'e, non era 
nemmeno presente neH'uffi-
cio del suo dipendente Cala-
bresi quando, nella famosa 
notte fra il 15 e il 16 dicembre 
del 1969, Pinelli volo dalla fi-
nestra del quarto piano del
la questura. 

Al distretto militare di Mi
lano, il foglio matricolare e 
stato fatto vedere a un giorna-
lista di un quotidiano milane-
se, il quale ha scritto che sul 
documento, custodito in una 
cassaforte, esistono entrambe 
le scritte riportate dalle foto-
copie pubblicate. C'e la scrit
ta a mano che qualifica co
me «informatore » il Valpre
da, e c'e, alia stessa altezza, 
ma incollato a lato del docu
mento, un foglietto, scritto a 

macchina, dove si legge: « Do
natore volontario di sangue -
Gruppo sanguigno: 0 - Gorizia, 
11 16-1-1955 ». 

La spiegazlone e questa: la 
scritta a macchina e dalla par
te esterna del pezzetto di car
ta, cosicche, plegandolo, si co
pre la scritta « informatore » 
e appare il « donatore volonta
rio di sangue». E il gioco 6 
fatto. Ma la prima «stranez-
za» rilevabile e questa: co
me mai la scritta a macchina 
e dalla parte esterna, visto che 
il dattilografo non pensava si-
curamente che il foglietto do-
vesse servire a coprire la scrit
ta a mano? Il militare, inoltre, 
secondo questa spiegazione 
che non spiega niente, avreb
be fatto due copie del foglio 
matricolare, una col foglietto 
e l'altra senza. II dottor Alle
gra, poco curioso, non si ac-
corse, evidentemente, che gli 
erano state trasmesse due co
pie. Non accorgendose non 
pote rilevarno la singolarita. 

La stessa cosa accadde al 
magistrato romano, il quale, 
sempre per pura combinazio-
ne, allego agli atti la sola co-
pia con il foglietto dattilo-
scritto. Dopo queste esempla-
ri spiegazioni continuare a 
parlare di un « giallo » a tin-
te scandalose sarebbe per lo 
meno sconveniente. Ebbene, 
noi questo rischio intendiamo 
correrlo, chiedendo alia ma
gistratura milanese, compe-
tente per territorio, di chla
rire alia pubblica opinione 
questo ulteriore mistero nel
la torbida storia legata all'in-
fame attentato di piazza Fon-
tana. 

Ibio Paolucci 
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La prima dalle cinque facctale dell'originale del foglio matricolare di 
Pietro Valpreda. 

Da Torino un impegno unitario contro il monopolio deirinlormaiione 

Giornalisti e sindacati per 
la riforma delFeditoria 

Dalla relazione introduttiva del segretario nazionale della FNSI Ceschia all'lntervento conclu-
sivo di Macario a nome delle tre confederazionl - Curzi riafferma la giusta e positiva posi-
zione assunta dal sindacato dei giornalisti sui problemi internazionali • Damico, a nome dei 
deputati del PCI, sollecita un'azione globale che investa anche la pubblicita e la radiotelevisione 
L'intervento di Donat Cattin e le testimonialize dei rappresentanti di alcuni Consigli di fabbrica 

DALL'INVIATO 
TORINO, 13 febbraio 

Un delegato del consiglio di 
fabbrica della Fiat Rivalta, 
Delia Valle, racconta questo 
episodio: c'e lotta al cotoni-
ficio di Val Susa, ma il gior-
nale (slamo a Torino: e qua
si inutile spiegare di quale 
giornale si parli) ne da sol
tanto brevissima notizia; in 
compenso, sulla stessa pagi-
na, un tltolo assai vistoso 
racconta la pietosa storia di 
•un cane di razza morto in 
una signorile casa di citta 
perche travolto dalla nostal
gia del suo «ambiente natu-
rale ». E' un pezzo ben scritto 
e commovente; e l'indomani 
in fabbrica non si parla del-
l'ambiente di lavoro della Val 
Susa, ma di quei poveri cani 
e gatti costretti a vivere nel 
chiuso delle citta. 

E' un apologo tratto dalla 
realta quotidiana della stam-
pa di «informazione » italia-
na; e il breve intervento del 
delegato operaio (che pone, 
evidentemente, anche altri 
problemi) viene salutato da 
un vivacissimo applauso. E 
chi applaude se ne intende: 
l'intervento, infatti, e fra i 
tanti che hanno segnato il 
convegno nazionale per «una 
riforma dell'editoria contro il 
monopolio dell'informazione », 
che si e svolto a Torino, or-
ganizzato dal Comitato per-
manente di coordinamento 
creato d a l l a Associazione 
stampa subalpina e dalle tre 
grandi confederazioni sinda-
cali. 

Sciagura in un casamento d i Solaro (Milano) 

Si stacca il parapetto del balcone 
Tre si sfracellano dal sesto piano 

Sono padre e due figli - Un'altra figlia, anch'essa precipitata, versa in gravissime condizioni all'ospe-
dale di Saronno - La struttura crollata non era legata dai soliti tondini di ferro - Aperta un'inchiesta 

MILANO — Strafina Letrtlni, 
spesata ntl lo scerso egotto 

17 anni, vna dell* tre vittime. S'era 
• a m a n o sarebba dhrentata mamma. 

La fabbrica sard rilevata dalla 6EPI e dalla Finanziaria regionale 

Genova: prima vittoria alia Yaccari 
1 sindacati insistono per la garanzia del livello di occupasione e per la mas-
sima celerita delle operasioni nella fase di transisione - I lavoratori deci* 
dono di continuare Foccupazione fino alia positiva conclusions della vertensa 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 13 febbraio 

La lotta dei lavoratori del
la ceramica ligure Vaccari, 
che da tre settimane occu-
pano gli stabiliroenti di Bor-
zoli (Genova) e di Pooza-
no Magra (La Spezia) in 
difesa dell'azienda e del pro-
prio posto di lavoro, ha orte-
nuto un primo successo. La 
finanziaria di Stato GEPI e la 
Finanziaria regionale ligure 
costituiranno una nuova so-
cieta di gestione che suben-
trera ai Vaccari, dichiarati fal-
liti dal tribunale di Genova 
1*8 febbraio scorso, con un 
passivo che si aggirerebbe .su-
gli 8-10 miliardi. 

Negli incontri che organiz-
zazioni sindacali e consigli di 
fabbrica hanno avuto ieri e 
venerdl con il dlrettore gene-
rale della GEPI ed il cura

tors fallimentare, i rappresen
tanti dei lavoratori hanno a-
vanzato precise richieste in or-
dine alia continuita azienda-
le ed ai livelli occupazioaili. 
Per garantire la prima, essi 
hanno chiesto l'esercizio prov-
visorio per l'arco di tempo che 
intercorrera fino alia defintti-
va costituzione della nuova so-
cieta di gestione. 

Nello stesso tempo sindaca
ti e lavoratori si sono impe-
gnati a favorire il « piu celere 
adempimento dell'inventario 
e delle altre formalitk falli-
mentarij), condizioni necessa-
rie alia rapida e definitiva 
composizione della vertenza. 
E' evidente che adesso si trat-
ta di giurtgere rapidamente al
ia nuova gestione per la pron-
ta ripresa produttiva nelle due 
fabbriche, garantendo nello 
stesso tempo la salvaguardia 
degli organic! e delle condizio
ni dei lavoratori. Questi obiet-

tivi saranno raggiungibili so-
lamente se non si attenuera 
la pressione da parte dei la
voratori e la mobilitazione di 
tutte le forze democratiche — 
partiti ed enti locali — che 
gia si sono battute al loro fian-
co e con gli stessi loro obiet-
tivi. 

In questo senso si sono di
chiarati ancora ieri i lavora
tori di Borzoli e di Ponzano 
Magra, 1 quali si sono riuniti 
in assemblea (al mattino i 
primi, nel pomeriggio i secon-
di) per ascoltare e discutere 
la relazione della delegazlone 
alle trattative con la GEPI. 
Entrambe le assemblee hanno 
dichiarato che roccupazione 
degli stabilimenti contlnuera 
fino alia definitiva e positiva 
soluzione della vertenza. Nel
le stesse occasioni e stata fer-
mamente denunciata la mano-
vra che viene portata avanti 
attraverso due quotidian! (II 

Secolo XIX, e, oggi, anche II 
lavoro) per seminare diso-
rientamento e sconforto fra i 
lavoratori impegnati in uno 
scontro durissimo e che da 
piii di tre mesi non ricevono 
salario. -

La vertenza e ancora aper
ta e non tutte le carte sono 
state giocate, e tuttavia code-
sti giornali danno per scon-
tato il licenziamento di alme-
no meta degli attuali mille di-
pendenti, i quali — secondo 
loro — dopo la dichiarazione 
di fallimento della Vaccari, 
non avrebbero «piu titolo al-
cuno di occupare la fabbri
ca*. Di ben diverso awiso. 
come abbiamo detto, sono gli 
opera!, i tecnici, gli ammini-
strativi delle due fabbriche i 
quali hanno deciso — ripetia-
mo — che roccupazione con-
tinua. 

Giuseppe Tacconi 

MILANO, 13 febbraio 

Raccapricciante sciagura og
gi a Solaro, un paese a po-
chi chilometri da Milano, do
ve quattro persone, per il ce-
dimento del parapetto dl un 
balcone, sono precipitate dal 
sesto piano, andando a sfra-
cellarsi su una tettoia di ce-
mento che ripara i negozi. 
Tre sono i morti sul colpo, il 
manovale disoccupato Giusen-
pe Lentini di 38 anni e i suoi 
figli, Seraflna di 17, sposata 
e in attesa di un bambino 
che avrebbe dovuto nascere a 
marzo e Stefano di 8 anni; 
gravissima aH'ospedale di Sa
ronno un'altra figliolelta del 
Lentini, Paola di due anni e 
mezzo. 

La disgrazia e accaduta po
co dopo mezzogiorno nel con-
dominio «Resegone fiorito» 
di Solaro, costruito nel 1963 
dalla «Friuledile» su proget-
to dell'arch. Marcello D'Olivo 
di Roma. Si tratta di uno dei 
casermoni cresciuti in questi 
anni nell'fiinterland milanese, 
abitato da famiglie meridio-
nali che pagano affitti e spe-
se altissime per case costrui-
te in qualche modo, in luoghi 
desolati e senza servizi. 

In questo casermone vivo-
no 72 famiglie, mentre in un 
altro dello stesso complesso 
che sorge a qualche decina 
di roetri ne vivono altre 134. 

In uno dei 72 appartamen-
ti, al sesto piano, viveva fi
no a oggi la famiglia Lenti
ni, formata dal padre Giu
seppe, dalla madre Anna di 
33 anni, dai figli Angela di 
14, Umberto di 13, poliomie-
litico e ricoverato in un isti-
tuto di Genova, Stefano e 
Paola. L'altra figlia, Seraflna, 
si era sposata in agosto con 
l'operalo vemiciatore Mario 
De Martino di 32 anni ed i 
due erano andati ad abitare 
nell' altro casermone, quello 
che ospita le 134 famiglie e 
porta il pretenzioso nome di 
«La pergola fioritas. 

Come spesso succedeva, la 
domenica i giovani sposi era-
no ospiti a pranzo dai Len
tini e Seraflna aveva raggiun
to a meta mattinata la ma
dre per alutarla a cucinare. 
mentre il marito si era attar-
dato a casa. 

Poco dopo mezzogiorno tut-
ta la famiglia Lentini si e 
affacciata al balcone a spia-
re l'arrivo del marito di Se
raflna. Sul balconcino di ce-
mento, protetto da un para
petto pure di cemento di una 
strana forma concava, vi era-
no Giuseppe, i figli Seraflna, 
Stefano e Paola, mentre la 
madre e la figlia Angela era-
no poco piu indietro. 

Improwisamente il para
petto si e staccato di netto 
precipitando su una tettoia di 
cemento che corre tutto in-
torno alia casa all'altezza del 
primo piano, trascinando con 
se i quattro che vi erano ap-
poggiati, mentre Anna ed An
gela Lentini assistevano ter-
rorizzate ed impotenti alia 
scena. 

Alle grida delle due donne 
sono accorsi i vicini che han
no immediatamente awertito 
i carabinieri di Limbiate e le 
autolettighe. Mentre Giusep
pe, Seraflna e Stefano erano 
gia morti, Paola era ancora 
in vita, ma soccorrerla e sta

to difficile, dato che si tro-
vava sulla tettoia a qualche 
metro da terra. Infine e stata 
calata e trasportata all'ospe-
dale di Saronno. 

Ben presto la via non asfal-
tata e fangosa si e riempita 
di gente inorridita e sdegna-
ta, cosciente che la tragedia 
non e dovuta al caso. La pri
ma cosa che tutti hanno no-
tato e che avra senza dub-
bio notato anche il pretore 
di Desio dott. Giuseppe Dra-
go subito accorso sul luogo 
e che dal balcone non spor-
geva e non si vedeva alcuna 
struttura in ferro. In sostan-
za, il parapetto era saldato 
al corpo del balcone soltanto 
con del cemento che eviden
temente in questi nove anni 
si e lesionato fino al punto 
di cedere. In altre parole, u-
no sporco espediente per gua-
dagnare qualche soldo in piii 
risparmiando sui trafilati di 
ferro a spese dei lavoratori, 
e ancora una volta la ragione 
prima di questa sciagura. E 
questo, nonostante che gli in-
quilini del caseggiato siano 
sottoposti a un continuo au-
mento delle spese che rag-
giungono cifre degne di abi-
tazioni di lusso. 

La tensione degli abitanti 
di questa via, di cui nessuno 
sa il nome, e cresciuta quan
do e arrivato, ignaro di tut-
to, Mario De Martino. Non 
appena ha compreso la ragio-
di queiraffollamento e stato 
colpito da una crisi nervosa 
ed ha dovuto essere ricove
rato all'ospedale in stato di 
profondo choc. 

g. o. 

Geneva 

Auto sbanda 
e si capovolge: 
muore la moglie 
grave il marito 

GENOVA, 13 febbraio 

Due giovani sposi, Luciano 
Devoto, di 24 anni, e Mariella 
Guzzo, ventiduenne, sono sta-
ti protagonisti e vittime, nelle 
prime ore del pomeriggio, di 
un gravissimo incidente stra-
dale, alia periferia di Chia-
vari. La donna e morta men
tre la trasportavano all'ospe
dale, il marito e stato ricove
rato in fin di vita. 
' La disgrazia e accaduta 

verso le 14, a Caperana. I 
due coniugi, che abitano a 
Chiavari in via Marina Giu-
lia, 91, viaggiavano a bordo 
della propria Volkswagen 
quando l'auto sbandava e 
usclva di strada, capovol-
gendosi. 

Entrambi gravemente fe-
ritl, 1 due giovani venivano 
soccorei e trasportati alio 
ospedale civile di Chiavari 
dove, pert, la Guzzo glunge-
va ormai cadavere. 

Un convegno importante, 
senza alcun dubbio, che ha vi
sto una ampia partecipazione 
dei giornalisti, sindacalisti, 
operai e uomini politic! im
pegnati a fare il punto sulle 
ragioni della crisi (economi-
ca e politica) della stampa 
quotidiana e sulle misure ine
vitable a breve e lunga sca-
den2a, per superarla. 

Tema domlnante del dibat-
tito, durato 1'intera glomata, 
e stato 11 progetto di legge 
governativo con il quale si 
vuole rispondere in modo de-
cisamente inadeguato alle pro-
poste di riforma avanzate dalla 
stessa Federazione nazionale 
della stampa. Il tiro polemico 
e stato aperto da Bruno Mar-
chiaro, presidente della stam
pa subalpina ed e stato quin-
di ampiamente sviluppato da 
Luciano Ceschia, segretario 
della FNSI. 

Ceschia ha svolto una ana-
lisi lucida delle ragioni della 
crisi in atto, affermando che 
la crisi particolare dei quoti
dian! va collocata comunque 
nel tema piu generate di una 
riforma globale dell'informa
zione. Da un punto di vista 
editoriale, oggi, il problema 
non e soltanto quello dl bloc-
care la concentrazione in atto 
(che ha dimezzato il numero 
delle testate dalla Liberazione 
ad oggi), bensl quello di as-
sicurare una reale pluralita 
di voci. 

Nasce da questa visione il 
rifiuto di un regime fondato 
su una libera concorrenza 
che conduce al monopolio della 
informazione, mentre appare 
evidente che occorrono invece 
meccanismi oggettivi di soste-
gno, sottratti tuttavia all'ar-
bitrio del potere esecutivo, 
conciliando insomma interven
to dello Stato e liberta di cri-
tica, cosl che l'intervento del 
denaro pubblico si risolva in 
un servizio alia collettivita e 
non a questo o quel centro di 
potere. Su queste premesse, 
Ceschia ha sviluppato una a-
nalisi dei problemi della dif-
fusione, del prezzo e della 
distribuzione della pubblicita: 
ribadendo quanto quest'ultima 
sia strumento reale di condi-
zionamento, e che occorre 
dunque non un «dirottamen-
to forzoso », bensl un prelievo 
che cerchi di costituire un 
fondo di sostegno per le pic-
cole aziende. L'obiettivo e 
quello di aprire l'uso dei mez-
zi di informazione a quanti 
fin'oggi ne sono stati pratica-
mente esclusi. 

Questi temi sono statl ri-
presi e sviluppati nel corso 
della discussione: dall'inter-
vento del vice-presidente del
la Regione piemontese, com-
pagno Sanlorenzo a quello del 
compagno Colsi, a nome dei 
tre sindacati dei poligrafici, 
a quello del compagno Ales-
sandro Curzi che — nella sua 
qualita di membro della giun-
ta nazionale della FNSI — 
si e soffermato anche sui pro
blemi sollevati dall'arresto di 
Ochetto e dall'espulsione di 
Zidar da Praga. ccRespingia-
mo con fermezza — ha detto 
Curzi — certe accuse delle au-
torita cecoslovacche che vor-
rebbero coinvolgere l'organiz-
zazione sindacale dei giorna
listi italiani in chissa quali 
manovre contro lo Stato ce-
coslovaccho. La posizione as
sunta dalla FNSI sul doloro-
so caso Ochetto, posizione che 
ha avuto il pieno appoggio di 
tutte le organizzazioni sinda
cali operaie del nostro Paese, 
e coerente con la linea sem
pre seguita dalla nostra fe
derazione, linea di intransi-
gente difesa della liberta di 
informazione e di positiva in!-
ziativa per favorire l'intesa 
tra tutti i giornalisti dell'est 
e dell'ovest». Curzi, dopo aver 
ricordato che la FNSI non 
ha mai aderito a nessuna del
le due organizzazioni interna
zionali dei giornalisti, ha sot-
tolineato il lavoro svolto dai 
giornalisti italiani per favo
rire la causa della distensio-
ne in Europa. Dopo aver pro-
posto un messaggio di solida-
rieta del convegno con i gior
nalisti della televisione spa-
gnola (5 redattori sono stati 
arrestati proprio ieri a Ma
drid) Curzi ha affrontato al
cuni temi sollevati dalla re
lazione Ceschia. 

Dopo aver duramente pole-
mizzato con gli editori che 
• in un recente incontro han
no respinto tutte le proposte 
avanzate dal sindacato dei 
giornalisti per assicurare un 
maggiore potere ai comitati 
di redazione*, il compagno 
Curzi ha sottolineato anche 
rimportanza di una azione 
di riforma sul terreno della 
informazione che deve resta-
re anche in vista di elezioni 
anticipate; ed ha sottolinea
to l'anomalia di una condi-
zione editoriale che vede gri-
dare alia crisi anche quegli 
editori che, proprio in questi 
giorni, premono per entrare 
nel mercato della televisio
ne privata: dimostrando co-
si quale sia la reale consi-
stenza economica di certi 
gruppi privati e confermando 
anche la necessita di non pro-
cedere a forme di finanzia-
mento indiscriminate che, in 
prospettiva, facciano correre 
il denaro pubblico verso po
tent! gruppi economici. 

Un preciso raccordo fra i 
vari moment! dell'industria 
della informazione e stato ef-
fettuato dal compagno onore-
vole Vito Damico, il quale ha 
affermato che l'intervento nel 
settore dell'^itoria, della 
pubblicita e della radiotelevi
sione deve essere considerato 
come un nodo unico e indis-
solubile. Damico ha ammo
nite sulla necessita di non di-
sarticolare la lotta su temi 
setteriali ed a considerare la 
legge sull'editoria (che del te
ste non e stata ancora nem
meno presentata in Parla-

mento!) come un punto di 
uno scontro piii generale. 

La necessita del collegamen-
to sollecitato da Damico e 
apparsa evidente anche in re
lazione all'lntervento svolto 
dalle rappresentanze sindaca
li della Sipra (la societa pub-
bllcitaria della RAD, eletto da 
Sergio Vione. Dal documen
to — che meriterebbe certo 
maggiore attenzione di quan
to non sia possibile in que
sta cronaca — emerge infat
ti l'lndicazione di una neces-
saria riforma che diventa pre-
messa indlspensabile (ma an
che conseguenza) di organici 
interventi nel settore edito
riale e radiotelevisivo, pro
prio in rapporto alle propo
ste di riforma sulle quail si 
va discutendo da anni. 

Oltre a numerosi altri (de-
legati operai, esponenti delle 
amministrazioni locali pie-
montesi, il compagno Giova-
na del gruppo regionale del 
PSIUP, giornalisti, un rap-
presentante della Federazione 
delle societa dei giornalisti 
francesi) e intervenuto anche 
il ministro Donat Cattin che 
ha rivolto un invito a tutti i 

fiartiti affinche la legge sul-
'editoria inizi il suo iter 

parlamentare, almeno in sede 
di commissione, anche in ca
so di elezioni anticipate. Do
nat Cattin ha respinto una 
« visione imprenditoriale » del-
l'editoria, fondata cioe sui 
profitto anzlche sulla ap-
plicazione concreta del di-
ritto alia liberta di informa
zione sancito dalla Costituzio
ne. Ed ha ribadito dunque 
la necessita di creare le basi 
per una reale indipendenza 
economica, in tutti i settori 
dell'informazione. In questo 

Gubbio (Perugia) 

Pensionato uccide 
la moglie e tenta 

di sopprimersi 
PERUGIA, 13 febbraio 

Un pensionato di 70 anni, 
Gagliardo Pierotti, ha ucciso 
con alcune coltellate la mo
glie Maria Cesarini di 64 an
ni, e ha quind! tentato di to-
gliersl la vita con la stessa 
arma, ferendosi gravemente. 

II fatto e accaduto la scor
sa notte a Gubbio, nell'abita-
zione dei due. La moglie del 
Pierotti era affetta da una 
grave malattla che l'aveva co-
stretta a rimanere a letto da 
23 anni. 

II fatto e stato scoperto 
stamane e l'uomo e stato ri
coverato nell'ospedale di Gub
bio dove i sanitari si sono 
riservati la prognosi. 

quadro, egli ha anche precisa* 
to le proposte di prelievo fi-
scale sulla pubblicita gia a-
vanzata a Roma, in occasione 
del convegno nazionale dei 
comitati di redazione. 

Infine, il ministro si e sof
fermato anche sulle pressio-
ni in corso per aprire l'eser
cizio della TV ai gruppi eco
nomici privati, affermando 
che iniziative come quella 
della FIAT sono un « campa-
nello d'allarme» cho dimo-
strano, se non altro, come la 
stampa quotidiana sia ormai 
considerata un mercato in 
declino anche dagli editori piii 
forti (che intendono dunque 
spostarsi sulla TV) e per la 
quale occorre dunque riaffer-
mare l'eslgenza della sua tra-
sformazione in un «servizio 
pubblico ». 

L'importanza del dibattito 
e delle indicazioni scaturite 
dall'insieme del convegno so
no state rilevate, in conclu-
sione, dall'intervento di Lui-
gi Macario che ha parlato a 
nome della CGIL, CISL e UIL 
riaffermando cosl — con la 
sua stessa presenza — l'at-
tenzione e la sensibilita cre-
scente delle grandi confede
razioni sindacali ai problemi 
dell'informazione. Macario ha 
ricordato infatti l'importanza 
del ruolo svolto dall'lnforma-
zione (che e un potere, ha 
detto, forse perfino piii im
portante, nella pratica, di 
quello legislative) e la neces
sita di un intervnto globale 
che unisca TV, pubblicita ed 
editoria (e in qualche modo, 
ha aggiunto, anche alia scuo-
la). In questo quadro egli 
ha sottolineato significativa-
mente l'unita; di intenti che 
unisce e deve unire classe o-
peraia e lavoratori dell'infor
mazione, sia sul tema gene-
rale della lotta contro le con-
centrazioni editoriali e per as
sicurare un concreto plurali-
smo di voci sia — per quel 
che riguarda i giornalisti — 
sul tema della difesa della 
professione che e questione di 
interesse generale, problema 
di classe che interessa ed 
unisce tutte le class! lavora-
trici. 

Con questa importante riaf-
fermazione di unita si e con-
cluso il convegno di Torino 
che segna indubbiamente un 
punto all'attivo nel quadro di 
quello scontro, sempre piii 
duro, che si va combattendo 
nel Paese per conquistare 
a tutti i lavoratori uno stru
mento di democrazia che ap
pare ormai fondamentale an
che nella visione piii generale 
di una «strategia delle ri-
forme». I ritardi, in questa 
lotta, sono certamente anco
ra gravi e pesanti, ma sem
pre piii chiare, le responsa-
bilita. 

Dario Natoli 

TELERADIO 
PROGRAMMI 

TV nazionale 
1 0 ^ 0 Trasmissioni scolastiche 
12,30 Sapere 

Replica di « Monografre > 
13,00 Inchiesta sulle 

profession! 
« L'edile > 

1 3 ^ 0 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
1 4 ^ 0 Tribuna regionale 

(Per la sola zona di Valle 
d'Aosta) - Replica. 

15,00 Trasmissioni scolastiche 
17,00 II gioco delle cose 

Programma per i piii pic-
cini 

1 7 ^ 0 Telegiornale 
1 7 ^ 5 La TV dei ragarzi 

Immagini dal mendo - I 
tre mattaechioni - L'jpo 
De Luois 

11/45 Tuttilibri 
19,15 Sapere 

Seuima pimteta di c Vita 
in Francia » 

1*/45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

2 0 ^ 0 Telegiornale 
21,00 La vedova allegra 

Film. Reg:a di Emit Lu-
bitsch. 
Commedia rcsa di seco-i-
daria impcrtanza per un 
eutore come Lvbitsch, che 
ccitribul cosr anche M 
alia costruziooe di Kclly-
wood, artificiosa «mecca 

" del cinema •». II film trat
to dalla cetebre operetta 
porta lo stesso titolo. tut
tavia, non i prrvo di gu
sto ed « recitato con gar-
bo dal bravo Maurice 
Chevalier — recentemente 
scamparso — e da Janette 
fAac Donald. 

22,50 Prima visione 
23,00 Telegiornale 

T V secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Stasera parliamo di . . . 

< Testimonianza » 
22,15 Stagiooe sinfonica T V 

Concerro n. 4 in sol mag
giore opera 58 dl Ludwfg 
van Seetheven. Sollsta: Wi-
IhaTrrt Backhaul. Dirige la 
crdiettra Sinfonka di Vien
na Karl Bohm 

r a d i o 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8. 10, 
12. 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 23,15; 
ore 6: Mattutino musicale; 6,54: 
Almanacco; 7,45: Leggi • senten-
ze; 8,30: Le canoni del mattino; 
9,15: Voi e io; 11^0: La radio 
per Is scuole; 12,10: Smashl; 13 
e 15: Hit Parade; 13/45: II polio 
(non) si mangia ccn le mani; 14; 
Bucn porreriggio; 16: Programma 
per i ragazzi; Appuntamsnto con 
la musics; 16,20: Per voi giovani; 
16,20: Ccme e perche; 18,40: I 
Urocehi; 1345: Italia che lavo-
ra; 19,10: L'approdo; 19/40: Coor-
try e Western; £0.15: Ascolta, si 
f i sera; 20,20: Ardata e ritcrno; 
20,50: Sera sport; 21,15- Libn-
stasera; 21^5: I ccr.rerti di Na-
poli, direttsre Franco Caraccio'o 

SECONDO PROGRAMMA 
GICRNALE RADIO: Ore 6,30, 7^0. 
8^0, 9^0, 10^3, 11,30, 12^0, 
13,30. 15^0, 16^0. 17.30. 19^0. 
22 ,» e 24; ore 6: II mattiniere: 
7.4C: Buog^orno; 8.14: Musica e-
spresso; 8.40: Galleria del ».<elo-
dranvn3: 9,14: i tarocchi; 9^5: 
Sucni e eoleri de! Torches tra; 9,50: 
« La principessa Tarakanova >, di 
Antonietta Drago; 10,05: Canzoni 
per tutti; 10^5: Chiamate Rcma 
3131; 12,10. Trasmissioni reg:s-
nali; 12,43: Alto gradimento; 15 
e 30: Come e perche; 14: Su di 
glri; 14,30: Trasmisficni regisna-
l i ; 15: Discosudisco; 16: Cararai; 
18,15: Primo piano; 13/©: Punto 
interrogative; 19: Ncnna Jockey; 
20,10: Supercampionissimo; 21: 
Mach due; 22,40: « Elltabetta d'ln-
ghilterra», di Ivelisa Ghione; 23 
e 05: Chiara fonttna; 23^0; Mu
sica leggera. 

TtRZO PROGRAMMA 
Ore 9W. Musiche di Gabriel Pat> 
re e Alfredo Caseila; 10: Concerto 
di apertjra; 11: I poem) tinfonlcf 
di Franz Liszt; 11/45: Musiche Ita
liane d'oggi; 12,10: Tutti i Paesl 
alle Nazioni Unite; 12,20: Archl-
vio del disco; 13: Internmuo; 14: 
L'lederistica; 14,30: InterpnMl dl 
ieri e di oggi; 15,30: Musiche di 
Giovanni Battista Bergolesi; 17; 
Le cpinioni degli eltri; 17^0: Fa. 
gli d'atbum; 17/45: Seuola meter-
na; 18: Notizie del Terza; 18/45: 
Piccolo pianeta; 19,15: Concerto 
dl ognl sera; 20: II « 
in discoteca 

Televisione svizzera 
Ore 18,10: Per I piccoli (frno 

ai 7 anni): Lavoricchio, Tomma-
sino, Le awenture dl Lolek n 
Botek (color!); \9flS: Tetegier-
nale; 19,50: Obiettlvo sport; 20^0: 

Telegiornale; 20,40: Quiz al v«> 
lante; 21^0: Lavorl In corso -
Follia e delitto; 22^5: Musica 
del Novecento; 22/45; Teleglor* 
nale. 
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