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Per la strage di piazza Font an a 

Nell'accusa ai tre alti funzionari 
la prova che f u occultata la verita 

Gli avvisi di procedimento al vice-capo delta polizia Catenacci e ai dirigenti degli uffki politic} delle questure di Roma e Milano verranno inviati nei pros-
simi giorni • I molti interrogate ai quali dovranno rispondere i tre personaggi - L'allora ministro degli Interni Restivo era al corrente delta manovra? 

MILANO, 22 ottobre 
Nei prossimi giorni giungeranno gli avvisi di procedimen

to al vice capo della polizia Elvio Catenacci e ai capi degli 
ufl'toi poiitici delle questure di Roma e di Milano Bonaven-
tura Provenza e Antonino Allegra. Piu dilTicile sapere quan-
do il giudice istruttore (D'Ambrosio e come sempre abbot-
tonatissuno) convochera nei proprio ufficio i tre alti funzio
nari wlh» vesti di indiziati di reato. Ma il giorno in cui 
Catenacc:, Allegra e Provenza varcheranno la soglia dell'ufti-
cio di D'Ambrosio avra inizio 
l'inchiesta forse piii sconvol-
gente della storia giudiziarin 
del nostro Paese. I tre per-
sonaggi dovranno dire al giu
dice e ai sostituti procurato-
ri Emilio Alessandrini e Roc-
co Fiasconaro, i due PM che 
hanno avanzato la richiesta 
per gli avvisi di procedimen
to, i motivi che li spinsero 
ad occultare elementi impor
tant i se non addirittura dec:-
sivi per fare luce sulla stra
ge di piazza Fontana. 

Catenacci dovra dire per
che l'lifiicio diretto allora d i 
lui (gli « Affari riservati » del 
ministero degli Interni, di cui 
all'epoca dei fatti era titolare 

Franco Restivo) si assunse !a 
grave responsabilita di appro-
priarsi di un corpo di reato 
(un campione della borsa u-
sata per l'attentato, repertato 
alia Banca Nazionale del La-
voro) per dare inizio a una 
indagine «privata». Dovra 
anche dire se di tale inchie-
sta sicuramente illegale ven-
ne informato il ministro e :1 
capo della polizia. Dovra spie-
gare, infine, perche una vol-
ta ottenuto U parere della dit-
ta tedesca sul tipo e il colore 
del campione di similpelle, 
non lo trasmise alia magistra-
tura. 

Pesante responsabilita 
Bonaventura Provenza dovni 

spiegare perche si assunse la 
pesante responsabilita di non 
trasmettere alia magistratura 
il verbale della testimoniau-
za della commessa del nego
zio di Padova. Dovra chiar:-
re se la decisione gravissima 
fu assunta solo da lui o ê 
invece, come appare piu vs-
rosimile, fu concordata con 
altri. II verbale, infatti, f'j 
inviato contemporaneamenrt 
a tre diversi uflici dalla qut-
stura di Padova. Pensare, 
quindi, che fra le non pochJ 
persone che ne erano ai cor
rente non vi sia stato quanto-
meno uno scambio di idee ap
pare poco credibile. Un alto 
funzionario del Viminale, stan-
do a quanto ha riportato la 
Stampa, punto sul vivo dal
le notizie sull'inchiesta, si sa-
rebbe scagliato contro il giu
dice, affermando: « lo non 
c'entro in questa storia e an
che se c'entrassi, me ne stra-
fotto di D'Ambrosio. Ma non 
ci si e resi conto che basta-
vano quelle voci per scatena-
re la speculazione delle forzs 
politiche e trasformare un 
normale atto d'uflicio (sic!) 
in un bordello? ». 

A parte il linguaggio. sul
la cui matriee tipicamente fu-
scistica, data la rozza volga-
rita, non sorgono dubbi, al 
posto suo ci guarderemmo 
dallo strafottercene del giudi
ce di Milano. Quello che l'al-
to funzionario definisce «un 
normale atto d'uflicio» e in
fatti un reato previsto (art. 
351) dal Codice penale. Ri
guarda la sottrazione dei cor-
pi di reato e prevede una 
pena da uno a cinque anni di 
galera. Quelle che vengono 
definite «voci» sono fatti pre-
cisi e inoppugnabili e il vi
ce capo della polizia Catenac
ci dovra risponderne, non go-
dendo di nessun privilegio spe-
ciale di fronte alia legge. 

Antonino Allegra, gia indt-
ziato dalla Procura qenerale 
di Milano per il fermo illega
le di Giuseppe Pinelli, do
vra spiegare al giudice per

che da un manico della borsa 
trovata alia Banca commer-
ciale e sparito il pezzo di spa-
go che vi era solidamente an-
nodato. Anche qui si tratta di 
fatti e non di voci, II cordi-
no e ben visibile nella fo-
to pubblicata sul Corriere del
la Sera il 13 dicembre 1969. 
Nella sede della banca mila-
nese, prima che la borsa iip-
ziasse il viaggio verso la que-
stura, vennero scattate cin
que fotografie, tutte acquis:-
te agli atti dal giudice D'Am
brosio. Probabilmente di que-
ste foto sono stati fatti an
che degli ingrandimenti. E' 
persino possibile che il com-
merciante di Padova guardan-
do le macrofotografie possa 
stabilire se lo spago e del 
tipo da sempre usato nei suo 
negozio per applicare agli og-
getti in verydita il cartellino 
del prezzo. 

Allegra dovra spiegare come 
mai il pezzo di spago e scom-
parso. Non si tratta di cosa 
di poco conto ed e difficiie 
pensare che un uomo come 
Allegra non si sia reso con
to di queU'elemento. La borsa 
era l'unico oggetto che gli in-
quirenti avevano in mano. Do-
veva essere conservata gelo-
samente e scrutata minuziosa-
mente. Nemmeno ' al . piu 
sprovveduto dei poliziotti ie 
Allegra non appartiene certo 
a questa categoria) poteva 
venire in mente che il pezzo di 
spago fosse una cosa irrile-
vante. La prima cosa che 
chiunque avrebbe cercato di 
sapere era di conoscere :1 
negozio che aveva venduto 1;» 
borsa per risalire all'acqui-
rente. II pezzo di spago for-
niva una preziosa indicazio-
ne, giacche per dedurre che 
era il cordino al quale era 
stato attaccato il cartellino 
del prezzo non c'era davve-
ro bisogno di chiamarsi Mai-
gret. Colposa o dolosa, dun-
que, la sparizione dello spa
go? E' la domanda centrale 
alia quale D'Ambrosio cer-
chera di fornire una risposta. 

Un reperto scomparso 
Ma a proposito dei reperti 

resta in aria un altro inter
rogative Come si ricordera 
nella sede della Banca del-
l'Agricoltura venne trovato 
un solo frammento sicura
mente appartenente alia bor
sa usata per la strage. Que-
sto frammento, minutamen-
te descritto dall'ing. Teone-
sto Cerri, era totalmente 
combusto. Non fu possibile 
allora stabilirne il colore. Ma 
furono efTettuate tutte le 
analisi necessarie? La peri-
zia merceologica allegata agli 
atti del processo Valpreda c 
risultata carente. In essa. per 
esempio. si afferma che la 
borsa deposta alia Banca na
zionale del Iavoro era nera, 
rnentre invece. come si sa, 
era marrone. Non e da esclu-
dere, quindi. che attraverso 
esami piu approfonditi si sa-
rebbe potuti pervenire a sta
bilire anche il colore della 
borsa deposta nella banca di 
piazza Fontana. Ma quest o 
ora non sara piu possibile per 
la buona ragione che il fram
mento c sparito dai corpi di 
reato. Come mai anche que-
sto importante reperto e 
scomparso? La domanda non 
p di poca import a nza perche 
riguarda direttamente Val
preda. 

D'Ambrosio ha gia accer-
tato in modo incontro verti-
bile che Ie quattro borse ac-
quistate a Padova la sera del 
10 dicembre sono quelle usa-
te per gli attentati alle ban-
che. E siccome le borse ven-
dute erano tre marron e una 
nera e quella nera c stata 
trovata alia Commerciale. Ie 
altre tre, compresa quella di 
piazza Fontana, erano mar
rone. Ma qualcuno p o t r a 
sempre obiettare che non es-
sendone rimasta traccia non 
c possibile affermare con si-
curezza che la borsa era mar
ron. 11 frammento scomparso 
avrebbe potuto chiuderc la 
bocca anche al piu severo dei 
critlci. Ma questo frammen
to non e'e piu. Ma perche 
questo elemento riguarda 
Valpreda? La risposta e sem-
plice: il superteste Cornelio 
Rolandi disse che la borsa 
che aveva visto nei suo taxi 
era nera. 

Allegra, Infine, dovra anche 
spiegare perche ritenne di 

non dir niente circa il verba
le della testimonianza della 
commessa padovana. Formal-
mente non era tenuto a far-
lo. la magistratura milanese 
avendo cessato di essere com-
petente per le indagini sulla 
strage. e difatti di questo 
reato e indiziato il suo colle-
ga Provenza. Ma l'obbligo di 
collaborare con la giustizia e 
un dovere di tutti i cittadi-
ni. e lo e tanto piu per un 
pubblico ufficiale. Ed ecco al
lora un'altra domanda: Alle
gra stette zitto per non avere 
grane (il che sarebbe gia 
grave), oppure tacque a se-
guito di un autorevole sugge-
rimento? II suo diretto supe-
riore allora era il questore 
Guida. quel signore che, subi-
to dopo l'atroce morte di Pi
nelli. non esito a dichiarare 
irresponsabiimente ai giorna-
listi che quel a suicidio» e-
quivaleva ad una confessio-
ne di colpa. Chiedersi se Gui
da fosse al corrente del ver
bale sarebbe :ngenuo. Ma an
che lui non ne fece parola. 

L'inchiesta. come si vede. 
dovra mettere in chiaro pa-
recchie cose. Dovra rimette-
re a posto tutti i fili della 
trama tessuta per deviare le 
indagini che portavano acli 
attentatori. agli organizzato-
ri e ai mandanti. tutti fasci-
sti. 

In relazione alle indagini 
in corso. dopo Ie schiaccian-
ti prove fornite da D'Ambro
sio sulla responsabilita di 
Freda negli attentati del 12 
dicembre. si e appreso oggi 
che i servizi segreti israelia-
ni hanno fatto sapere che a 
loro non risulta sia mai esi-
stito il capitano Hamid, il 
fantomatico personaggio al 
quale Freda avrebbe conse-
gnato 1 timers acquistati a 
Bologna. Gli stessi servizi 
hanno comunicato che nes
sun timer del tipo usato per 
la strage e stato mai impie-
gato per gli attentati sul ter-
ritorio israeliano o in qual-
siasi altra sede contro Israe-
Hani. Cade cosl definitlva-
mente la ridicola storia mes-
sa in circolazione dai difen-
sori di Freda sul presunti 
rapporti del loro assistito con 
i servizi segreti arabi. E' una 
storia, del resto, che non ha 
mai goduto della benche mi
nima credibility. 

Ibio Paolucci 

Sui clamorosi sviluppi delle indagini della Magistratura milanese 

Vasta eco sulla stampa 
L'«Avanti!» denuncia le protesioni di cui hanno goduto i terroristi fascisti 

La stampa, ieri, ha commentato am-
piamente le notizie delle accuse mos-
se ai tre alti funzionari di PS e di 
cui a nessuno, in effetti, sfugge il 
significato. La pista dell'infamia: con 
questo titolo l'organo del PSI, VAvail-
tl! nell'editoriale di Giancarlo Smidi-
le, commenta la chiamata in causa 
dei tre funzionari di PS. II quotidiano 
socialista rileva, prima di tutto, che 
il Parlamento, dopo i recenti, tormon-
tati sviluppi dell'inchiesta sugli atten
tati del '69, deve trovare. « entro tem
pi ristrettissimi». il modo «di vara-
re un provvedimento che restituisca 
la libertd a Valpreda e ai suoi com pa-
gni di carcere ». 
• Adesso — sottolinea ancora VAvantt! 
— «sappiamo con certezza non sol-
tanto che la pista nera era giunta a 
piazza Fontana il 12 dicembre '69, ma 
che del suo arrivo erano a conoscen-
za personaggi molto importanti. II ri-
sultato fu che la pista nera ebbe mo
do di tornare laddove era partita, e 
rimase. tra le devastazioni e il san-
gue, solo cib che serviva per inventii-
re una pista rossa». Come e potuto 
succedere tutto questo? «/ / proble-
ma piu grosso e grave — conclude 
l'editoriale — e quello dell'organizza-
zione democratica dello Stato, e dei 

suoi organi piii importanti, la Magi
stratura e la Polizia. Un problema 
die si pone non in astratto, ma m 
rapporto a fatti precisi e drammatic:: 
la strage di piazza Fontana, i suui 
esecutori. t suoi complici. E in rap
porto al fascismo, e all' " ospitalita " di 
cui gode ». 

| Imbarazzo dimostrano diversi gior-
I nali «d'informazionc»: un imbarazzo 

da cui traspare, talvolta, anche un fi-
lo di vergogna. II milanese Corri&re 
della Sera, ad esempio, scrive per !a 
penna di Alberto Sensini: «In un Pie-
se civile, fondato sul pluralismo del 
poteri. nessuno e al di sopra delle par
ti e tutti debbono rispondere a tuiti 
gli altri. (...) II caso Valpreda ha di-
mostrato, fra le altre cose, che mm 
esiste' " una " polizia cosl come non 
esiste " una " Magistratura. Ci sono e 
operano piii polizie e piu magistratu-
re, su cui finiscono per innestarsi le 

' manovre e le speculazioni di parte » 
: Questo giornale, a suo tempo, pub-
I blico a caratteri di scatola in prima 
j pagina, sposando le versioni « ufficiaii » 
I senza neppure un'ombra di dubbio, la 

« notizia » che Valpreda. il « mostro ». 
era stato assicurato alia giustizia. Un 
rovesciamento di posizioni di ques'o 
genere e significativo. 

Per il quotidiano romano II Mes-
saggero le accuse ai tre funzionari so
no soprattutto pericolose: e'e il rischlo, 
infatti, che le «certezze» (quali quei-
la che dava per scontata la colpevolez-
za di Valpreda?) «naufraghino in un 
gioco confuso di sfida al potere». 

Su un altro giornale milanese, // 
Giorno, Nicola Tranfaglia sottolinea in
vece. commentando l'iniziativa dei so
stituti milanesi nei confronti di Cate
nacci, Provenza e Allegra, che i re
centi sviluppi delle indagini sulla stra
ge di piazza Fontana ripropongono la 
necessita che sia effettivamente realiz-
zata la norma prescritta dall'art. 109 
della Costituzione, secondo la qua'?: 
«La Magistratura dispone direttamen
te della polizia giudiziaria «. 

Per quanto riguarda i giornali para-
fascisti, e esemplare l'editoriale de // 
Tempo di Roma, in cui si considem 
« vero scandalo » non che alti funziona
ri abbiano sottratto, o non ben cu-
stodito, indizi o prove, e che non ib-
biano informato i giudici di testimt'-
nianze decisive, ma che sia « trapelata » 
la notizia delle accuse formulate a lo
ro carico. Non vale la pena, ovviamen-
te, di spendere parole per commen'a-
re contorcimenti ipocriti di questo tipo. 

Con un discorso del compagno Terracini concluso a Ravenna il 9° congresso ANPPIA 

Riforma democratica dello Stato 
per sconf iggere il neofascismo 

Le testimonianze di esuli spagnoli e greet • Denanciate le ambigue tolleranze di apparati sta~, 
tali verso il fascismo italiano e internazionale - La mozione approvata al termine dei lavori 

DALL'INVIATO 
R A V E N N A , 2 2 o t tobre 

Nella grande manifestazio-
ne pubblica che ha chiuso 
i tre giorni dei lavori del IX 
Congresso nazionale della 
ANPPIA, il compagno Terra
cini ha citato, come emble-
matico. un esempio. Si e ri-
ferito al fatto che i vecchi 
militanti antifascisti sono 
stati salutati. a Ravenna, da 
un manifesto di benvenuto e 
di impegno antifascista in 
calce al quale, in luogo delle 
consuete sigle dei partiti a-
derenti, erano i simboli dei 
partiti stessi: il PCI. il PSI. 
il PSDI, il PRI. la DC e il 
PLI. Un manifesto emblema-
tico in quanto quei simboli ap-
paiono insieme. contempora-
neamente. solo in una occa-
sione che e comunque di 
conflitto fra loro: la scheda 
elettorale. Una competizione 
civile, che e segno di una 
conquista democratica ed c 
— in una certa misura — il 
segno stesso della democra-
zia e della liberta, ma pur 
sempre una condizione di 
conflitto. 

Nei manifesto apparso sui 
muri di Ravenna, l'unione di 
questi simboli assume quindi. 
un particolare significato: lo 
scontro. il conflitto. fra i sei 
partiti dell'arco costituzlonale 
trova il suo confine nell'oppo-
sizione al fascismo. 

Naturalmente. al di la del 
valore emblematico di questo 
fatto grafico. la realta non e 
altrettanto definita. Come ri-
levava. appunto. Terracini nei 
discorso conclusivo dei lavo
ri. se oggi il problema del 
fascismo si ripropone con 
tanta urgenza, la responsa

bilita risale agli uomini di 
alcuni degli stessi partiti an
tifascisti i quali — in 25 an
ni di gestione del potere — 
non hanno saputo, per inca
pacity o per colpevole cal-
colo, impedirne il riaffiora-
re. L'unita operante ed asso-
luta, quindi. non e un dato 
oggettivo ed acquisito. ma 
una conquista ancora da ope-
rare. Se fosse un dato scon-
tato. episodi come quelli af-
fiorati in connessione col 
« caso Valpreda » non si sa-
rebbero mai verificati-

Complkita 
Per questo. sia il compagno 

Terracini nei corso del eomi-
zio. sia la mozione finale ap
provata dal congresso della 
ANPPIA al termine dei lavo
ri, hanno ribadito ancora u-
na volta la necessita che uni-
tamente alle riforme econo-
miche e sociali si dia corso 
ad una radicale riforma dello 
Stato, per trasformare que
sto in un effettivo strumento 
del potere del popolo. senza 
alcun margine per Parbitrio. 
la corruzione, la complicita 
oggettiva o voluta col fasci
smo. 

D'altra parte queste com
plicita — dirette od indi-
rette — col fascismo. sono 
riapparse sotto varie forme 
nelle parole pronunciata nel-
l'ultima seduta del congres
so. 

Erano giunti messaggi di 
adesione e di augurio da par
te di Ferruccio Parri e della 
medaglia d'oro della Resi-
stenza Carla Capponi; Ric-

cardo Hoffman aveva porta-
to il saluto della Lega degli 
antifascisti della RFT. ricor-
dando come, dopo le sangui-
nose persecuzioni subite sotto 
Hitler, gli antifascisti della 
Germania federale debbano 
oggi battersi contro un na-
zismo che non e solo quello 
dei partiti di estrema destra, 
ma e soprattutto quello che 
ha conservato posti di pote
re all'interno della struttura 
dello Stato: ma l'appello piu 
drammatico. perche investe 
le dirette responsabilita ita-
liane. e venuto da gente co-
stretta a muoversi nell'ille-
galita. 

Ci riferiamo ad un giovane 
militante delle . comisiones o-
breras» spagnole. licenziato 
dalla SEAT di Barcellona per 
le sue attivita antifranchiste 
(e la SEAT e la Fiat), ma piu 
ancora ci riferiamo ad un 
militante dell'EDA, il rag-
gruppamento della sinistra 
ellenica. II compagno ha ri-
cordato la sanguinosa lotta 
combattuta dal suo popolo 
contro il fascismo e il na-
zismo — una lotta che col-
pi fisicamente un quinto del
la popolazione greca —. poi 
il massacro della Resistenza 
attiva compiuto dagli anglo-
americani in appoggio alia 
monarchia di Atene. infine il 
fascismo di oggi. che ha tra-
sformato la Grecia in una ga
lera coloniale americana. 

Ma. ed e questo I'aspetto 
che piu direttamente ci col-
pisce. l'ltalia aggiunge altri 
debiti al debito gia contrat-
to con i democratici greci 
al tempo dell'aggressione fa-
scista: il rappresentante del
l'EDA ha rilevato che. rnen
tre il popolo italiano aiuta 

con dedizione i resistenti gre
ci che si trovano in Italia, a 
livello governativo viene in
vece perlomento tollerata la 
attivita di innumerevoli pro-
vocatori e agenti dei colon-
nelli, mentre sempre gravi 
difficolta sono poste ai gre
ci esuli in Italia per i per-
messi di soggiorno. per i per-
messi di Iavoro. per la liber
ta di movimento di coloro ai 
quali il governo fascista di 
Atene ha tolto il passaporto. 

Estendere l'unita 
Se abbiamo riportato con 

ampiezza le parole del rap
presentante dell'EDA. e per
che con esse si completa il 
discorso iniziale sottolinean-
do il movimento positive- co-
stituito dal manifesto uni-
tario: questa unita, ha affer-
mato l'ANPPIA nella sua mo
zione finale, deve essere e-
stesa e resa operante per o-
gni aspetto della vita italia-
na e non solo per il movi
mento in cui i nuovi squa-
dristi si abbandonano ad a t 
ti di violenza. Questi costi-
tuiscono la cosa meno im-
portante, perche possono es
sere stroncati in pochi gior
ni dai normali strumenti del
lo Stato: ma non lo saran-
no se questi strumenti dello 
Stato non verranno trasfor-
mati in senso democratico. 
E quando questo sara a w e -
nuto, probabilmente non sara 
neppure piu necessario im-
piegarli contro un fascismo 
che una democrazia operan
te avra gia sconfitto. 

Kino Marzullo 

Concluso il convegno di Hapoli con I'approyaiione di un documento 

Commissione di Iavoro 
delle Regioni per la 

riforma della RAI-TV 
5/ tratta di un gruppo permanente che operera con esperti e in diretto 
contatto col Parlamento • Pressioni dei piu arretrati gruppi democristiani 

DALL'INVIATO 
NAPOLI, 22 ottobre 

La conclusione del conve-
gno promosso dalle Regioni 
sulla riforma della RAI-TV, 
ha realizzato la presenza or-
ganizzata di un nuovo, auto
revole e fondamentale inter-
locutore nella battaglia in at
to nei Paese per assicurare 
una svolta radicale e demo
cratica nelle strutture delPin-
formazione. II documento fi
nale — duramente contrasta-
to fino aU'ultimo istante da 
una grave pressione dei piii 
arretrati gruppi di potere dc 

— termina infatti affermando 
la costituzione di « una com
missione permanente di Iavo
ro, composta da rappresen-
tanti delle Regioni e da esper
ti, che avra il compito, in 
diretto contatto con il Parla
mento, con le organizzazioni 
dei lavoratori e con le forze 
culturali e sociali intcrcssate, 
di assicurare una costante 
presenza nei periodo di pre-
parazione e di definizione del
la riforma, anche ai fini di 
prevenire ogni eventuate pre-
giudizio alia stessa ». 

Al di la del dato tecnico 
della sua nascita. non e dif
ficile intendere il valore po-
tenziale di questa commissio
ne: specie quando l'articola-
zione programmatica dei suoi 
molteplici rapporti con tut
te le istanze democratiche del 
Paese venga posta a confron-
to con la burocratica ed au-
toritaria struttura della cosid-
detta «commissione di rifor
ma » varata dal governo di 
centro-destra. 

L'insieme della discussione, 
nelle battute conclusive del 
convegno, pur muovendo dal
le cautele della relazione in-
troduttiva dei professori Ba-
rile ed Elia aveva dato un 
deciso indirizzo al convegno: 
indirizzo riconfermato, nei 
corso dell'ultima seduta, an
che dall'intervento del dc Gra-
nelli, membro della commis
sione parlamentare di vigilan-
za. Granelli. infatti, aveva ri
levato l'importanza «politi-
ca» del convegno, la neces
sita di intessere con le Re
gioni un « dialogo politico » e 
soprattutto l'esigenza di at-
tuare fermi controlli in que
sta fase transitoria della vita 
della RAI per evitare propo
siti ed atti controriformatori 
(individuati anche nei tentati-
vo di sperimentazione del co
lore). Di piii: l'esponente dc 
aveva rilevato l'esigenza • di 
non limitarsi ad una espres-
sione di fede sulla «natura 
pubblica » del nuovo ente che 
dovrebbe scaturire dalla rifor
ma ed aveva sottolineato i 
pericoli del trasferimento del
la lottizzazione politica della 
RAI fuori dell'azienda, attra
verso operazioni di a scorpo-
ro » quali possono essere, ad 
esempio, quella del colpo di 
mano con la STET. Granelli 
aveva anche ribadito la ne
cessita, piii volte sottolineata 
da altri oratori, di non con-
fondere lo Stato con il go
verno riconoscendo invece un 
t« primato » del Parlamento. Di 
qui, anche, una propensione 
per una soluzione di riforma 
attraverso la creazione di un 
ente pubblico. 

Questo intervento, al quale 
poi si aggiungeva anche 1'im-
portante saluto del compagno 
Bignami a nome della CGIL, 
sottolineava la convergenza 
verso alcuni nodi essenziali 
di riforma volti ad operare 
un distacco fra ente radio-
televisivo e potere esecutivo; 
e, soprattutto, a dar vita ad 
una ristrutturazione della RAI 
in una forma pubblica chia-
ramente capace di sottrarsi a 
qualsiasi tentativo di priva-
tizzazione di fatto e di lottiz
zazione verticistica del potere. 

Su questi presupposti c'era 
da attendersi che Ie conclu
sion! di Earile ed Elia rime-
diassero ad alcune incertezze 
della relazione introduttiva. 
Cosi, invece, non e stato: e 
le conclusioni cono apparse, 
nei loro insieme e pur nella 
diversa posizione dei due re-
latori. assai meno avanzate 
del dibattito. Elia, infatti, ha 
ribadito la sua tesi di una 
soluzione istituzionale che pre-
veda la costituzione di una 
societa per azioni (rneta sta-
tale e meta degli enti locali) 
ed ha confermato l'incertezza 

L'altra notte alia periferia di Moma, dopo aver trascorso la serata in un locale 

Quattro giovani in auto investono e uccidono 
un pedone, poi si sffracellano contro un muro 

Dae camionisti hancesi morti dopo uno scontro frontale a Nizza Marittima • Padre e Hglia decedono a Lecce 

MONZA, 22 ottobre 
Cinque persone sono morte 

in un incidente stradale av-
venuto la notte scorsa alia pe
riferia di Monza. Un'automo-
bile con a bordo quattro gio
vani ha investito in pieno un 
pedone e quindi si e schian-
tata contro il muro di una ca-
sa. Le vittime sono: Nino 
Franzosi di 51 anni, di Mon
za, Giancarlo Tarroni di 21. 
Paolo Brancaleoni di 21, Gian
carlo Barchetta di 22 e Wal
ter Romagnoli di 22, tutti di 
Cinisello Balsamo. 

L'incidente e awenuto ver
so le due della scorsa notte 
in viale Lombardia, la strada 
che congiunge Monza con Mi
lano, esattamente sul nuovo 
cavalcavia vicino al quartiere 
San Fruttuoso. 

Secondo quanto e stato ri-
costruito dalla polizia strada
le, una m Fiat 124 coupe» — 
guidata da Giancarlo Tarroni 
e con a bordo Brancaleoni, 
Barchetta e Romagnoli — ha 
imboccato a forte velocita il 
cavalcavia proprio mentre 
Franzosi lo stava attraversan-
do, nonostante il divieto di 
transito per i pedoni. Fran
zosi e stato cosl investito in 
pieno e scagliato a notevole 
distanza: la polizia stradale 
ha trovato brandelli del suo 
corpo a decine di metri dal 
luogo dell'investimento. 

Intanto Tarroni aveva per-
duto il controllo della uFiat 
124» che ha continuato la 
corsa per circa 500 metri an-
dando a schiantarsi prima 
contro la canceilata di una 

! villa e quindi contro lo spi-
golo di una casa. I quattro a 
bordo della vettura sono mor
ti sul colpo. 

VENTIMIGMA, 22 ottobre 
Due persone sono morte in 

un incidente stradale verifi-
catosi nei pressi di Nizza 
Marittima. Sono gli autisti 
di due camion che nelle pri
me ore della mattinata si 
sono scontrati frontalmente: 
Maggiorino Basso, di 38 an
ni, nativo di Fra bone, in pro-
vincia di Cuneo e residente 
a Nizza in Avenue Santa Mar-
gherita 360, e Yves Bianchi, 
di 19 anni. abitante a Sospel, 
neU'altn valle del Roja. 

Yves Bianchi. dopo aver 
i effettuato il sorpasso di un 

camion, si trovava improwi-
samente la strada sbarrata 
da un altro automezzo che 
procedeva in senso contrario. 
Lo scontro e awenuto fron
talmente e i due autisti so
no deceduti sul colpo. 

* 
LECCE, 22 ottobre 

Per uno scontro tra una 
« 500 » ed una « Mercedes », 
alia periferia della citta, 
Giovambattista Negro di 33 
anni — che guidava la pri
ma vettura — e la figlia An-
tonella di otto anni sono mor
ti; sono rimasti feriti un altro 
figiio del Negro. Cosimo di 
10 anni, ed il guidatore della 
« Mercedes », Pantaleo Manco 
di 50 anni, entrambi ricove-
rati in ospedale con una pro-

gnosi di due settimane. 
L'incidente e accaduto nella 

tarda mattinata, mentre il Ne
gro ed i due figli stavano 
rientrando ad Ugento, loro 
comune d'origine, a novanta 
chilometri dal capoluogo. 

II Manco — proveniente da 
Taurisano, altro centro della 
provincia — si dirigeva in cit
ta. Suite cause dello scontro 
sono in corso gli accertamenti 
dei carabinieri. Non si esclu-
de che sia stato determinato 
da una sbandata della «500* 
che procedeva a velocita so-
stenuta; sembra che il guida
tore abbia perso il controllo 
dell'auto dopo un sobbalzo do-
vuto al dislivello tra una cor-
sia della strada in via di rifa-
cimento e l'altra, ancora prl-
va del manto di bitume. 

di analisi sulle prospettive di 
riorganizzazione produttiva 
dell'azienda. Tuttavin egli ha 
chiaramente affermato, con e-
vidente riferimento ai recenti 
colpi di mano governativi. che 
«chi procede oggi a prescin-
dere dal Parlamento si av-
ventura per una via incosti-
tuzionale, con esiti incostitu-
zionali». 

II risultato di queste incer
tezze e stato un documento 
conclusivo certamente assai 
impegnato ma che contiene 
almeno un rischioso elemen
to di incertezza: provocato, 
lo ripetiamo, da un interven
to minaccioso di un gruppo 
di potere centrale della DC 
che ha tentato, con esito so
lo parziale, di svuotare il do
cumento delle sue indicazioni 
piii impegnative (e corsa vo
ce che un funzionario dc del
la RAI sia giunto da Roma, 
nelle ultime ore del convegno, 
per far pesare la burocratica 
decisione centrale del par-
tito). 

II documento conclusivo, in
fatti. contiene —- malgrado 
tutto — importanti punti di 
riferimento. Oltre alia com
missione di cui abbiamo det-
to, esso riafferma, al punto 
uno, che «la natura di ser-
vizio pubblico essenziale del
la radiotelevisione richiede 
che sia riconfermato il mono-
polio pubblico ». Al punto tre 
afferma che «la presenza del
le Reaioni nella gestione del
la RAI-TV va intesa come 

csprcssione non di esigenze 
particolaristiche ma come mo-
mento dinamico di un nuovo 
modo di realizzare il servi-
zio radicandolo nello statoco-
mttnita e facendone dcrivare 
gli organi di gestione s di 
controllo dalle sue piii com-
piute espressioni rappresenta-
tive: Parlamento e Regioni» 
(alle quali, secondo il punto 
4, «deve essere garantito a 
livello locale tin collegamen-
to diretto con la produzione 
dei programme ». « consideran-
do in questo quadro supera-
ta la ipotesi della gestione se
parata di un terzo canale 
TV»). Importante anche il 
punto 5 che prevede « una tra-
sjormazione dell'organizzazio-
ne produttiva che, superando 
I'attuale assetto centralizzato 
e burocratico, si articoli in 
umta di produzione locali, 
nelle quali si riconosciuta la 
giusta autonomia espressiva 
agli opcratori culturali». 

Manca invece — e non sa
ra questione di poco conto 
— una definita indicazione 
sulla formula del nuovo en
te: tanto che il punto due 
parla genericamente di «or-
ganismo» al quale assegna 
compiti che, tenuto conto del-
l'attuale aggressione privati-
stica manifestatasi cosi rude-
mente anche al convegno, la-
sciano ancora uno spazio a-
perto ai propositi di riforma 
antidemocratica. 

Dario Natoli 

TELERADIO 

PR0GRAMMI 
TV nazionale 

12,30 

13,00 
13,30 
14,00 
17,00 

17,30 
17,45 

18,45 
19,15 

19,45 

20,30 
21,00 

22,50 
23,00 

Sapere 
Rcpltci della quarts punta-
ta di c Spic e commandos 
nella Resistenza curopea » 
V i ta in casa 
Telegiornale 
Trasmissioni scolastiche 

Porto Pelucco 
Programma per i piii pie-
cini 
Telegiornale 
La T V dei ragazzi * 
« Immagini dal mendo » -
« II mistero della caverna » 
Tut t i l ib r i • 

Antologia di sapere 
D nma puntota di € Frirri h-
bri » 
Telegiornale sport 
Cronache i tal iane 
Telegiornale 
French Can-Can 
Fi lm. Regia di Jean Renoir. 
Interprati: Jean Gabin, Pran-
^oite Arnoul, Maria Felix, 
Ediin Piaf, Patachcu, Phi
lippe Clay, Valentine Tes-
sier. . Ccn G-Jiito f i lm, il 
grande maestro Jean 7e-
roir ritcrna in patria i.el 
1955, dopo l» lunga pere-
grmizicre che lo aveva por-
tato negli Stati Uniti duran
te gli anni de! nazisr.ii. 
» Franch Can-Can » e un o-
ni33gio alia Francia pie-bel-
hca. alle gaie atmosfere 
della t belle epeque » cr-
mai lonlane, a/vclte di i n 
mitico romanticism:;. Renoir 
si offre un amaro diverti
mento, una riichiaraiione di 
jmore a Parigi 
Pr ima visione 
Telegiornale 

TV secondo 
2 1 , 0 0 Telegiornale 
2 1 , 1 5 Incontr i 1 9 7 2 

« Un'ora ccn Marshall K'c 
Luhan: il privilegio di vive-
re oggi » di Empedccle A*.af-
fia 

2 2 , 1 5 La maestr ina e il tep-

pista 
SaKetto cii A. Dudko, tra'to 
dal I t 'm C^Cnimo Gi ViaGi-
m.r MataVovsV.i. //.L-sica r1! 
D.mitri SciostaVovic. Inter-
p re:i- I r n a Kopalkova, A-
le>ei M c s k c 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO - Ore: 7. 8, 12. 
13, 14, 15, 17, 21 , 23. - Ore 6,05. 
/."attutino mujicale. 6 45- Almansc-
co, 7,45: Leggi e sentence, 8,30: 
Canzcni; 9,15: Voi ed io; 10: Spe-
ciale GR; 11,30- Quarto program
ma; 13,15: Hit Parade: 13.45: Spa-
z'O lib»ro: 14,1C: Zibaldone italia
no; 16 A tu per tu; 16,20: Per 
voi giovani; 18.20: AAusica cinema; 
18,35: Concorso Uncla; 18,55: I 
tarccchi; 19,10: Italia che lavora; 
19.25- Memento musicale; 20,20: 
Andata e ntorno; 20,50: Sera sport; 
21.15: Apprcdo; 21,45: Concerto; 
23,20. Dis:oteca sera. 

SECONDO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO - Ore: 6.30, 
7,30, 8,30. 9,30, 10,30, 11.30, 12,30, 
13,30, 15,30, 16,30, 17,33. 19.30, 
22,20, 24. . Ore 6: II mattiniere; 
7.40 Buon giorno; 8,14: Musica e-
spresso, 8.40- Mslcdramma; 9,14: 
I tarccchi; 9,35: Sucni e colori; 
9,50: c Tarran »; 1C05 Canzcni per 
tutti; 10.35- Dalla vestra parte; 
12,10. Regicnah; 12.40: Alto gradi-
mentc; '>3 50. Come e perd-e, M: 
Su di g in . 14.33 Rcgionali, 15: 
Canzoni napoletane: 15,43; Cararai; 
17.35: Pcmeridiani; 13.33: Spcciale 
GR; 19. ViHa, sempre Vi l la , fo-tis-
simamente Villa, 20,10: Sceneggiata 
perscnale: 20,50: Supersonic; 22.40: 
c Prima cr-e il gallo canti », 23.C5: 
Jazz dal vivo; 23,25: Musica leg-
gera. 

TERZO PROGRAMMA 

Ore 9,30: Musicne di ven Weber; 
10. Concerto; 11: Le sinfonie di 
Nielsen; 11.40: Musiche italiane; 
12,20: Archiv.o del disco; 13: In
termezzo, 14: Liederistico; 14,30: 
Interpret! di ieri e di oggi; 15,30: 
Musiche di Ghedini e Petrassi; ' 6 
e 40. Musiche ci Casella. 17,20: 
Classe umca; 17.35: Musiche rii 
Nussio: IS- Notizie del Tcrzo; 55 
e 30. Music? leggira. 13.45: Pic-
co'o p.aneta, 19.15: Concerto <e-
rt'e, 20. If melodramma, 21: Gior. 
rale del Terzo, 21.30: II teatro in-
visibile. 

Televisione svizzera 
Ore 13 T) GTCCOO Visits «.!o zee 
di Basilea. Piccola Cieng ntrcva I 
pol'o Rarconto delle scr e € I 
Cleng » Le a/venturc di Lc'ek e 
BoleK. Diseg-xs ammato (a co'O'i) , 
19.05- Slirn John Cerso di l ing j i 
ing'ese, 19,50 Ob ettivo spcrt, 1C 
e 20 Teljgicrnale. 20.40 I can bu-

g ^rdi. G OCT a premi cendctto da 
G ul.o Marchetf , Enzo Tcrtora e 
Walter Valdi; 21,10- Encictooedia 
TV a (a cclcri ) , 21.40. La r-.usica 
n Austr.a nei X V I I I sece'e. Csr 
Aoctheier Opera cornea in tre ?t:i 
ri Joseph Haydn. 23: Teleg crnaie, 
23,10. Te'esco-cla. 

Televisione jugoslava 
O-e 9.35 L i TV a scuc'a- 14 45 
R petizion* oei'a TV a scuola, 17 
e 40. Programma per rasazzi. iE 
Giardinetto TV « La casa delle r e-
ravigl.e ». 13,15 La cronaca: 13.;0. 
La pesta TV, 19 « Diamcci del tu », 

prcgram-na per i g c v i i , 20 25-
Bol'ett'no merecro'ogico; 20,30. La 
odissea del'a pace. 21: H.G. I »-
wrence: « Ve-ierdi sera », sce->eg-
g arc, 22.C5. Te'eg'crna'e. 

Televisione Capodistria 
Ore 2C L'aigcliro dei ragazzi: Ru
pert e I'mfelice Simcn. Pupazzi del
la serie. Le awentcre dell'orssc-
chiotto Rupert (a colori), 20,15: 
Notiziario; 20,30- Cinenctes: c Ani-
mal i , arte e ambiente tropicale ». 

Documentar.o del ciclo- Visits al
io roo (a colon); 2 1 : Le comicne 
i nali; 21.30: Muiicatmente- Beat 
Club. Spettacolo mus;cale (a co-
Icr i ) . 

Radio Capodistria 
Ore 7: Buongiorno in musica; 7,30: 
Notziano; 7,40: Buongiorno in inu-
sica; 8' Musica mattino; 8,40: An-
golo dei ragazzi; 9: Musiche da bal
let t i ; 9,30- Venti mila lire per .1 
vostro programma; 10: Le musiche 
di Theodorakis con le orchestre F-
zio Leoni e Enrico Intra, 10,15: E' 
con noi ; 10,30: Notiziario; 10.35-
Ascoltiamoli insieme; 11: Canta il 
coro « Penne nere » dell'Atsociaz'o-
ne nazionale alpini di Aosta; 11.30: 
Appuntamento con il complesso No-
vello Camporesi; 11,45: Canta Fred 
Bongusto; 1213,30: Musica f»r voi; 

12,30- Giornale radio; 13: Brindia-
mo con...; 13,30. Ti ricordi? 13,45: 
Le serenate di Giuho Oi Dio *\<» 
tromba; 14: Disco piu disco me
no, 14,30: Notiziario; M,35. Lune
di <port, 14,45: Longplay club; 15 
e 15- Canta Don Adams; 15,30: Mi 
ni juke bo*; 16-17: I I regionVe; 
16,30- Notiziario; 20- Buona sera in 
musica; 20,30. Notiziario; 50,40: 
Palcoscenico operutieo; 21,30: Chia-
roscuri musicali; 22: Canzoni, can-
jom. . ; 22.30: Notiziario; 22,35: 
orandi interpreti: Sevenno Gazzel-
loni, flauto. 


