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Processo Andreotti 
Battaglia su Moro 
I pm: «Si interroghi Cossiga* 
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m PAU5RM0. Fatti o pettegolezzi? 
Chiacchiere o riscontri? Illazioni o 
testimonialize? Sul caso Moro» 
I'accusa e la difesa si spaccano, 
Quando affrontano quest'argo-
mento sembrano avere in dotazio-
ne due vocabolari diversi, Aila pri
ma udienza del neonato processo 
Andreotti, i Pm Guido Lo Forte e 
Roberto Scarpinato avevano ria-
perto una questione delicaiissima: 
i'esistenza di «manoscritti», «dattilo-
scrittin, "bobine registrale» di alcuni 
inlerrogatori dello statista dc mai 
venuli alia luce. Si erano dettl sicuri 
del tatto che ancora oggi queslo 
materiale sia in clrcolazione e costi-
luisca materia di ricatti e trattative. 

DI plO: avevano implicitamente 
definito il capo br Mario Moretti un 
gran ballista, visto che i lerroristi 
non bruciarono mai quei docu
ment! cosl cqmpromettenti. infine, 
un passaggio delicatissimo: Moro, 
gia ai tempi delta sua detenzione, 
fece rilerimento alle frequentazioni 
paramatiosedl Andreotti. 

Ce n'era abbastanza per far sal-
tare i nervi ai difensori del senatore 
oggi alia sbarra per mafia. Se le ri-
chleste dell'accusa venissero ac-
colte, in aula sfilerebbero infatti te-
stlmoni tutt'altro che teneri con I'ex 
potentedc, 

La difesa e sicura che all'ombra del sequestra Moro non si 
giocb e non si stia giocando alcuna partita, £ convinta che 
quella storia sia un libro aperto. Motivo in piu per respinge-
re le «insinuazioni» dell'accusa - basate sui «si dice» e sui 
«pettegolezzi» - per mettere in cattiva luce l'imputato eccel-
lente Giulio Andreotti. Conclusione owia degli awocati: 
non vogliamo quei testimoni. Replicano i pm: «Abbiamo la 
certezza matematica». 

DAL NOSTRO INVIATO 

SA VERIO LODATO 
(anno ipotesi e deduzioni. Si ac- procuratore Guido Lo Forte: «Se di 

Se cl e consentita una considera-
jione extraprocessuale: in Italia lo 
sanno tuttl che «caso Sindona*, «ca-
so Caltaglrone», «caso Moro», «caso 
Pecorelliii • solo per non dilungarci -
vedono spiirjtfire la lon^a rharius 
di AndreotU a «ogrfi pie sospintw. 
E se si rrjettesstrO insleme le testi-, 
monianze sli questi argomenti 
che in questl cinquant'anni An
dreotti ha definito «false», «inven-
tate» o «calunniose», otterremmo 
inter! eserciti di Grandi Bugiardi 
Italian! tuttl animati da voglia di-
strultrice contro I'uomo politico 
Italiano piO famoso del mondo. 
Ma rimane un altro primato di 
Andreotti: esiste al mondo un so
lo uomo politico che abbia colle-
zlonato nella sua vita almeno una 
ventlna di rlchieste di incrimina-
zione, come e accaduto nel suo 
caso? L'awocato Gioacchino 
Sbacchi, ierl mattina, non poteva 
farsl condizionare da un quadra 
simile, L'imputato £ innocente, si
ne a proVa contraria. Ecco per
che Sbacchi e partita alia carica. 
Sul caso Moro: «Non ci sono carte 
diverse da quelle ritrovate nel co-
vo di via Monte Nevoso, Sulla ba
se dl queslo (also presupposlo si 

colgono "pettegolezzi" e "si di 
ce". Ci opponiamo, dunque, alle 
testimonianze di Cogliandro, Se-
nise, Coppetti e Nobili» (si tratta 
di funzionari di polizia, carabinie-
ri, dei servizi che invece sono 
convinti che quella vicenda sia 
tutt'altro che un libro aperto, 
ndf). 

II difensore non ha spiegato 
cosa lo induca a una granitica 
certezza quando afferma peren-
toriamente che «non ci sono car
te diverse da quelle ritrovate nel 
covo di via Monte Nevoso». Poi 
Sbacchi 6 tomato sullo spinoso 
tema dei pentiti. Un coltello pole-
mico che ha avuto gia modo di 
affilare durante il processo Con-
trada: quanto guadagnano? E 
quanta prendono di pensione? E 
cosa prevedono i contratti stipu-
lati con lo Stato? Ma ieri mattina 
si 6 capita subito che lo chef 
avrebbe consigliato quel piatto 
forte: il usequestro Moro». 

EmatemarJco 

pettegolezzi si trattasse, dovremmo 
dire che sono pettegolezzi di Ema-
nuela Setti Carrara - uccisa delibe-
ratamente insieme al marito, il ge
nerate Dalla Chiesa - che li riferiva 
alia madre quando sosteneva che il 
generate custodiva document!, bo
bine e un filmato di Moro prigionie-
ro delle Br». 0 «pettegolezzi» del ge
nerate Enrico Galvaligi, braccio de-
stro di Dalla Chiesa durante il se
questra Moro, o di suo figlio Paolo, 
•Pettegolezzi* le dichiarazioni del 
generate Demetrio Cogliandro? Ma 
se fanno parte - ha praseguito Lo 
Forte - di un regolare rapporto al 
capo dei servizi segreti civili dell'e-
poca, rammiraglio Fulvio Martini? 
Evidentemente - osserva il procura
tore - la testimonianza di Coglian
dro «non 6 stata considerata di cosl 
scarsorilievo». 

E ancora: «Basta rileggere i testi 
ritrovati a via Monte Nevoso per ar-
rivare alia conclusione scientifica, 
matematica, che mancano centi-
naia e q$Win"cua"d| J}aglKe',,Ad 
esempio. nei testi ij'iMoro sffaceva esempio. nei tesu ai Mora si taceva 

E giunta pufltuale la repleader piu volte W^0yjSoa^f^Se^A 

del tipo "come ho gia detto" oppu-
re "come ho gia spiegato prima" a 
fatti che invece non risultano citati 
in nessun'altra parte dei documenti 
sequestrati e presenti aU'autorita 
giudiziaria>. 

In aula, il suo collega Roberto 
Scarpinato aveva concluso il cer-
chio di questo ragionamento chie-
dendo che sia ascoltato l'ex presi-
dente della Repubblica Francesco 
Cossiga, Quando Moro venne se-

• questrato, Cossiga era ministrodel-
I'lntemo. Scarpinato ha svolto un 
elenco dettagliatissimo delle tante 
domande che potrebbero essere ri-
volte aH'eventuale supertestimone 
sugli argomenti piu scabrosi che 
rappresentano la base di questo 
processo. Chiede che venga a testi-
moniare Cossiga chi e convinta che 
il «sequestro Moron sia ormai un li

bro aperto? Per questo dicevamo 
all'lnlzio che accusa e difesa ado-
perano vocabolari differenti. 

II presidente della corte, France
sco ingargiola, si e espresso cosl: 
«Awocati, non potete replicare in 
aula a ci6 che viene detto dai Pm 
fuori dell'aula, e non potete replica
re fuori dell'aula a cid che viene 
detto in aula. E questo vale anche 
per l'accusa». Di poche parole, il 
presidente della quinta sezione del 
tribunate di Palermo raramente si 
spazientisce. Ma la cosa che lo in-
nervosisce piu di tutte ft il ricorso 
delle parti a scorciatoie processua-
li. Ingargiola e portato a ignorare i 
process! spettacolo, nella convin-
zione, che per quaicuno sara gia-
rassica, che II processo va fatto 
nelle aule di tribunate o di corte 
d'assise. 

IESIX2ll5lOiS Nando, figlio del generate «Non solo mafia dietro 1'omicidio di mio padre» 

«Io, Dalla Chiesa, credo a quei giudici» 
• MILANO. II processo di Paler
mo, e le intuizioni investigative che 
ne scaturiscono, hanno tutta I'aria 
di voter riscrivere uno dei capitoli 
piu sanguinosl degli anni Ottanta, 
I'assasslnio del generate Carlo Al
berto Dalla Chiesa e di sua moglie 
Emanuela Setti Canaro. 

Non piu un delitto di sola mafia, 
ma un impasto criminate di spesso-
ra piu alto che rivela una «regia ec-
eellente»ed occulta. 

Che ne pensa il figlio del genera
te? Con Nando dalla Chiesa tomia-
mo sul luogo del delitto, un sopral-
luogo a ritroso quasi quattordici an
ni dopo. 

Dobbiamo preparad a riscrivere II 

Non per quanto mi riguarda, io 
aspettavo da annl. Le notizie di Pa
lermo costltuiscono per me un tas-
sello in piu, in aggiunta agli altri, Da 
tempo s! collega la pista mafiosa 
con la vicenda Moro. 

Dunque per lei none una novtta? 
In "Delitto Imperfettoi, il libro che 
parlava propria dl quel delitto, mi 11-
mitai solo ad adombrare questa 
ipotesi, perche poteva sembrare II 
dlscorso di un pazzoide, tuttavia 
cercai di far ruotare attorno al delit
to Dalla Chiesa altre vicende, altri 
nomi: Pecorelll, Sindona-Ambroso-
II, Moro. Ml sembrava che qualcosa 
portasse a Palermo, anche se guar-

Per Nando Dalla Chiesa la «pista politica» che spiega ir de
litto di via Carini dell'82 non e una novita assoluta: «L'avevo 
adombrata in "Delitto imperfetto", ho sempre pensato che 
le polemiche scatenate contro mio padre dopo la sua mor-
te rivelavano un intreccio di interessi oltre la mafia. Gli am-
bienti politici compromessi con la mafia sono gli stessi che 
hanno qualcosa da spiegare sulla vicenda Moro». Buscetta: 
Nel 79 la mafia non aveva interesse a uccidere il generate. 

GIOVANNI 
davo soprattutto il suo approdo in 
Sicilia come delonatore. 

E II "filo d'Arianna», a partire da 
Palermo, dove la conduce? 

Io parto da Palermo Le altre vicen
de formano un retroterra possibile, 
su cui non esprimo pareri. Gradual-
mente incomincia a rafforzarsi I'i-
potesi di un collegamento. 

E e'e traccia dl questa progressio-
ne, dl questa serle di collegamen-
tl, nelli sua riflesslone? 

Certo, una lunga intervista ad «Av-
venimenti«, quando Buscelta rivela 
che nel 1979 gli avevano chiesio di 
far uccidere Dalla Chiesa da parte 
della mafia, e di attribute il delitto 
alle Brigate rosse. Ma a quell'epo-
ca, nel 79. mio padre con I'umver-
so mafioso non aveva contrast! re-
centi. Bisogna risalire al 1973 per 
trovarlo al comando di un reparto 

LACCABO 
dell'Arma in Sicilia. Nel 79, invece, 
la sua attivita era concenlrata sul 
terrorismo, quindi la mafia da lui 
aveva poco da temere. E allora per-
chd quaicuno nel 1979 chiede a Bu
scetta diucciderlo? 

Appunto: perche? 
Con la rivelazione di Buscetta, per 
me il collegamento con Moro e sta
to immediate 

Non esisteva nessun altro possibi
le nesso oltre al caso Moro? 

Premetto che il mio 6, per forza, un 
ragionamento deduttivo. Ma 6 pa-
lese che gli ambient! politici che 
fanno riferimento alia mafia sono 
gli stessi che hanno qualcosa da 
spiegare sulla vicenda Moro. Mio 
padre viene ucciso quando va a Pa
lermo. Probabilmente perchfe 
nell'82 la mafia, sentendosi diretta-
nienle minacciata, ha convenien-

za» a fare ci6 che tre anni prima 
non le avrebbe recato vantaggi. Per 
cui acquista unavalenza terrifican-
te la «vox popuh» di allora: «L'han-
no mandato a Palermo per uccider-
lo».lnsomma, si dovrebbe arguire 
che non era una diceria campata 
per aria 

Ma I'incontro Dalla Chiesa con An
dreotti e vero o lnventato?E una 
provocazione, oppure si tratta di 
verita? 

lo questo non lo so. Non lo trovo in-
verosimile, perche il decreto che gli 
attribuiva i poteri di coordinare la 
lotta al terrorismo poneva mio pa
dre alle dipendenze dirette del pre
sidente del consiglio. Quindi riferi
va direttamente ad Andreotti. 

Sara possibile trovare traccla di 
quel colloqulo, se awenne? 

Comesifaasaperlo? 
Non ha mai avuto riscontri o 
smeirtHe dai collaborator! del ge
nerate? 

No, i suoi ufficiali non me ne hanno 
mai parlato, n6 in un senso, ne nel-
I'altro. 

Pero i terroristi in quell'epoca am-
mazzano il generate Galvaligi. Os-
slaun possibile tesUmone. 

Certo, alia luce di tutto cid anche il 
delitto Galvaligi rientra in un filo lo-
gico Cid che sostiene Lo Forte si 
salda con le rivelazioni di Buscetta, 
fornisce un retroterra al delitto 

dell'82 che spiega molte cose, lomi 
sono sempre chiesto: se si trattava 
solo di un omicidio di mafia, da do
ve proveniva quell'«affondo» cosl 
consistence che, in seguito, si era 
scatenato contro mio padre? Non 
rivelava un intreccio di interessi ol
tre la mafia? 

Tuttavia il fukro deU'ipotesi die 
accredit! una regta poiiHca, e non 
son mafiosa, per quanto riguarda 
let poggla sul triennio precedente 
l'82.0ttreaquellicrtati,eHigrado 
di portare anrl dementi a confor-
to di questa rkostnnione dei fat
ti? 

Quel numero di «0P» di Pecorelli 
che in termini cifrati annunciava la 
morte di mio padre. E Moro il punto 
di partenza? Chi sa deve per forza 
essere ucciso? E soprattutto, deve 
morire nel momenta in cui, prima 
di scendere a Palermo, dice ad An
dreotti che non avra rispetto per i 
suoi grand! elettori? Questo rimane 
nel diario di mio padre, Se e vero 
cid che sostiene Lo Forte, e cio£ 
che esisterebbero parti mutilate 
deirinterrogatorio di Moro che indi-
cavano Andreotti in contatto con 
ambienti mafiosi, allora dobbiamo 
chiederci: come vive Andreotti I'in
contro del 6 apnle 1982 con mio 
padre quando gli preannuncia che 
da prefetto antimafia non avra ri
spetto per i suoi grandi elettori? 

LETTERE 

«Noidomte 
vogliamo rispetto 
totale da parte 

Cara Unita, 
per giungere alia condizione at-
tuale, cio* alia «parita dei diritti» 
con I'uomo, la donna ha dovuto 
sostenere lotte durissime. Oggi 
sembrerebbe che abbia raggiun-
to un niolo importante nella so-
cieta: ha diritto al lavoro, 6 libera 
di scegliere come vivere e con 
chi vivere, pud partecipare alia 
politica e fame anche parte. Ep-
pure, tante volte si legge e si 
ascolta alia tv di donne stuprate, 
maltrattate, uccise violentemen-
te, costrette ad entrare nel giro 
della prostituzione, e 1'orrore di 
tutto cid passa per un momenta 
davanti ai nostri occhi. Ma cid 
che oggi manca alia donna 6 la 
cosa piu importante che deve 
ancora ottenere: cfoS il'rispetto 
totale da parte deH'uomo, un ri
spetto che attualmente ne emar-
gina ancora molte. E forse, per 
cominciare ad eliminare - alme
no in parte - questa grave piaga 
sociale, si dovrebbe cominciare 
ad introdurre questo tema nella 
famiglia e nelle scuole. Si do
vrebbe insegnare, fin dai bambi
ni, un rispetto profondo, soprat
tutto nei confronti delle persone 
dell'altro sesso. Ma tutto cid e 
veramente difficile, visto che la 
violenza, in ogni senso, sporca 
anche questi nuclei. Mi chiedo: 
che cosa spinge I'uomo a com-
portarsi in questo modo? 

AnnaRttaClllo 
Cervinara (Avellino) 

«ll 

Caro direttore, 
siamo docenti precari della pro-
vincia di Milano e le scriviamo 
anche a nome di circa ottanra-
mila insegnanti precari italiani 
che si trovano ad affrontare la 
stessa esasperante realta. Abbia-
mo mediamente 10-12 anni di 
insegnamento alle spalle; la no
stra eta media 4 di 35-40 anni e 
come tutti i Iavoratori dobbiamo 
affrontare problemi quotidian! 
che non ci consentono di vivere 
di sola cultura.Buona parte di 
noi ha superato piO concorsi nei-
diversi livelli di scuola, per piu 
discipline, conseguendo varie 
abilitazioni ed idoneita all'inse-
gnamento. Tutti abbiamo co-
munque maturato in questi anni 
una vasta ed articolata esperien-
za legata ai diversi tipi di istituto 
in cui abbiamo prestato servizio. 
Inoltre molti tra noi hanno lavo-
rato e contlnuano a lavorare su 
•posto vacante», ossia su classi 
prive di insegnante titolare e da 
considerarsi a tutti gli effetti libe-
re, non sostituendo, quindi, nes-
suno ed essendo chiamati del 
tutto impropriamente «supplen-
ti». Ma riceviamo un trattamento 
giuridico-economico decisa-
mente diverso, iniquo e palese-
mente contrario ai dettami della 
Carta Costituzionale. E mai pos
sibile che in paese civile ed in-
dustrializzato, lo Stato possa per-
mettersi procedure cost ingiuste 
e che non sono assolutamente 
consentite ai datori di lavoro pri
vate? 

Manuel* Brambillasca 
NhresZaninl 

(seguono 217 firme) Milano 

siede una bellissima cattedrale 
ubicata splendidamente. Di que
sta cattedrale oggi rimane sol-
tanto un rudere. Noi vorremmo 
che l'attenzione rivolta in questi 
mesi ad altri iuoghi di interesst 
artistico-culturale, fosse rivolta 
anche a Santa Margherita in Be-
lice E chiedere troppo? 

Claudia Bairovecchlo 
Guido U|, Giovanni Rtazuto 

Roma 

«Una provocazione 
quel via "Roaolla" 
anzkhe RaseHa?» 

Cara Unita, 
su // Resto del Carlino 6 apparsa 
recentemente una lettera firmata 
da un lettore (tale Dalloca), il 
quale sosteneva apertamente 
che dell'eccidio delle Fosse Ar-
deatine non erano responsabili 
n6 Priebke ne i nazisti ma, udite 
udite, gli «attentatori» di via... Ro-
sella (scritto proprio Rosella). 
La cosa in s£ non mi ha stupito 
piii di tanto, ma la risposta, one-
stamente, non I'ho capita. In so-
stanza, nella lettera, si poteva ar
guire che questi partigiani erano 
proprio cattivi a fare i terroristi. E 
che, in fondo, i nazisti erano 
onesti, perche loro awisavano 
prima die per ogni tedesco mor-
to dovevano morire died italiani. 
II fatto che di italiani, alle Fosse 
Ardeatine, ne siano stati uccisi 
un pd di pifl poco importa, Me-
glio abbondare... Ma anche di 
questo non mi stupisco. La cosa 
che non so come qualificare 6, a 
mio awiso, che anche nella ri
sposta «dell'esperto» la via sia ri-
masta «Rosella». Tra lettera e ri
sposta, la via viene citata alme
no 5-6 volte. E tutte le volte viene 
chiamata via "Rosella». E palese 
che non siamo di frante al solito 
refuse Si tratta di ignoranza? O 
forse siamo di fronte a una pro
vocazione bella e buona? 

Piero Cavina 
Casalecqhio di Reno 

(Bologna) 

La democnola 

daHelttttiirioni 

BeHceaspetta Preciaazione 
_•• _ 

«Santa Margherita 
InBeHc 

dl 
ricostruitOH 

Caro direttore, 
siamo tre ragazzi che sono stati 
in vacanza in Sicilia.Abbiamo 
fatto un giro turistico, rivolgendo 
la nostra attenzione prevalente-
mente all'archeologia ed all'arte 
barocca. Abbiamo attraversato 
la valle del Belice, che nel 1968 
ha subito un devastante terremo-
to. Fra I diversi paesi che ancora 
non sono stati ricostruiti, vorrem
mo ricordare quello di Santa 
Margherita di Belice (Agrigen-
to). E un paese, questo, che ac-
coglie i visitatori con il titolo di 
«Citta del Gattopardo», lasciando 
intendere la sua importanza sto-
rico-culturale Cosl 6. Infatti, 
Santa Margherita in Belice pos-

Caro direttore, 
leggo con sorpresa quanto so
stiene Paolo Flores D'Arcais (ve-
di IVnitdM 14 maggio scorsoj 
a proposito del «travaglio» vissu-
to dai vecchio Pci, perche alia fi
ne ne uscisse partorito «quel par
tita radicalmente e ineversibil-
mente garante della democrazia 
italiana, che 6 oggi il Pds». II ri-
conoscimento di questo •prima
to., riferito al Pds, e in particolar 
modo da un intellettuale come 
Flores D'Arcais, non mi fa parti-
colarmente piacere. Tutti sanno 
che la democrazia italiana, co
me tutte le vere democrazie, 6 
garantita dalle sue istituzioni. 
Che e'entrano le forze politiche? 
L'idea che sia pure sotto forme 
diverse si affacci la indicazione 
di una democrazia «garantita» da 
un solo partita, non mi pare un 
segnale incoraggiante. TantopiQ 
che simili retoriche non dovreb-
bero piu allignare presso intellet-
ti vaccinati dalla esperienza sto-
rica dei vari «regimi democratich 
che hanno costellato la vicenda 
europea del nostra tormentato 
secolo. Stimo il Pds e la sua diri-
genza fin troppo consapevoli del 
>travaglio» da cui provengono 
per ricadere in maldestri copioni 
del loro stesso passato. 

Ducclo Trombadori Roma 

Non ho I'abitudine di replicare 
ai giornali n6 tantomeno di alza-
re la voce, Questa volta, perd, 
debbo farlo. Apprendo, infatti, 
da I'Umtd del 15 maggio scorso, 
pag. 7, che a sua voita lo avreb
be appreso da un libro di Giu
seppe Fiori, di aver stretto «lega-
mi di affari con i! faccendiere 
Flavio Carboni (coinvolto nella 
vicenda drammatica di Roberto 
Calvi), a proposito di una com-
pravendita di terrenl importanti 
a sud di Olbia». La notizia 6 to-
talmente falsa. Non ho mai stret-
to rapporti d'affari con Flavio 
Carboni e non mi sono mai oc-
cupato a nessun litoto, dei terre-
ni in questione. 

On. Giuseppe Plsanu 
(Presidente del Gruppo 

parlamentare di Fl) 


