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SENT. 1T .. .... ....

ALLA PROCURA BE~RAL~ nELLA REPUBnLICA
BOLOGNA

N.. 12/86 R..G.. al quale
sono :tiuniti i lì NN .. 13/86 e
2/87 R.. G..

8i trasmette~ per il prescritto visto, l'originale della
sentenza penale n...... _4L8~ -, pronunciata da questa
Corte di Assise il l1L7L1~8§. ....

ALTRI ~~.......~-.V'ot-l_V' '.~
~---------~~~~.~~----~~

dai difensori,dagli impu i ..______ fIlI'II'S GIIlllIlt

contro .*U·\.!o'J.JJ;:.t'_.u~LL~V

appellata dal I·~

Con ossequi
Bologna, Il

, i



SSI

REPUBBLICA AN

:\" Reg. Sens.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Camp, pen.

il giorno
211

del mese di in Bologna

LA CORTE DI ASSISE DI LOGNA

composta dai Signori:

Presidente

\ i~

(r1t~ ~ tI rNtf .fiGi
Ò~/fC/t1~J~/ eLt)

.66étG-O 65 0'f --

Giudice E

IGiudici

>Popolari

\
)

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a rito

CONTRO
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"

c.,
l,.!

Lcl

ci

<II

feso: !:l'IV" Gc~rma..l'1.O

so: :3.VV.

9, r.:t2J\J\{A. J e~ t... l t
n ((1(,(1t; c; -

F lt0 .SI) :-\ <. 'T: ". t/
'Ì ~ lA4()ij ti t)

. j I !'J.....- '.':>Cf'-<.P\4 t. f., 1;" . t tI,v ,If]j;(.

it 17/a2/'~i)!-_

..

denzaso

o :1 lfapoLi

(Eloma)

t o

i ar-r-e s t ì il

dente

pO'q.c"

Detenuto

8 avv. Fili Vine di ..

95:2 , ,id I\i~:,,;v c G':"vV)' (

~\t 2/02t111 L
t:/)f/l 'J-t.L ;{ i'~.l (.;/f/72

a- '')Jw,(,., ''H/1/B
Ccn fll{.1#, c.~/n ~H Itl{~/B
"\~'M I.J'-Mh ti, l'~ {' 11\'\lI/I", tI.
ctc , -
~NH~tlCJi~~ ,è21.111~'i
tAr" .I-.J) •.1 l'.~ ''Ud-l,!/t"t',)
s(.J.v~ I~ t.vv-./ &iT , I !~/'~lli. 1

o' ".'{.# \.''_l'>iI· Ii

J~)1'v\tV ,(.., t\te
~{ {t (~'Lliq~ '2..

Ja

ano il :2

oma ,

o

o :.1

to

1"'(;80: rl-"'lV te lj1r~:J11CeSCO

le [uovo

·ì ....
Jj '--'

'~(:nuto ci l :)



,~1't"tUQt~~i~

; ( Ati o2~~~2 ) 13/9/1

- 2 -

'l'uscola-

~JiV~VIl~I~'~ : t
t~(A1(~~77

~,"\(, le Itla!{~t (;~ )ìL~ .

~l io~)
t:'1r-,;. ~+« . .J.';~ B/41}
ç~, ~ ~(A{~,
c,,,". t1~W2J3.1;< g(1o{~;
lt- lotU A";n;)L jr~.(.c/ M

/II'"'~ )J ~ fV\Wt (Jlfr.'~r-;
~fM);~uJ,~;e tt/HjAH
i""Jltt. ~J,(.(MhJ •• .l- r v.
J ~4{H l1q~ 5
SJ.vl L c.,~. G&;tr;1JJ,c
l'e .i7(gtI4~1'f

na n ..

Detenuto presso Casa Circondariale di Sollicciano

Difeso : avv. Stefano fdenicacci di Roma

e avv li Giuseppe Pì.aauro di Roma s

6) FACIIINILI..!';.SSDiIILIAIfO - nato a 'firana (Albania)

il 6/8/1942, residente a Padova in via A", Da Bas-

sano n. 30.

Detenuto Presso Casa Circondariale di Bologna~

Difeso: avv. Andrea Vassallo di Padova

e avv. Marcantonio Bezicheri di Bologna~

7) FIORAVANTI VAIJERIO - nato a Rovereto il 28/3/58 $l

residente a Roma via del Tritone 94.

Detenuto presso Casa Circondariale di Bologna

D ' f ~d' n t~·· d' R..1' eso avv. il. rlmlO <, erque 1.;1 l l orna ..
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zzo

i
I

18) LIGIO - nato aI .;;;............................_-
l
i. dente ad

21/4/1919 ,Pistoia

a delle G

I,

'lVV. an t C.J U ..L U/'.l ~.-"- ..
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~""\l}/•lA,t Et,Ct/nf~~ J2 ) l:lARCELLO. - nnta- a- Roma

lr€lsid€lnt€l a e .i.V'''-ç;":,;,,k.l.
I

!
I
ILib€lro.
!

..

e avv. MassimoPllato

!
jDifeso :

!
i
~ ..

avvII ~·r,mc:€lr.;~co Caroleo

~

I

~4~!~r;:;~~~~~ il~J
S'~ t~14(B . ... Iresidente a Roma via del Tri·tone n. 94.
c,.~ O\k~ Ai {,{D{H 4, r.tlt I

.... . .... .. I

flJl'J\~..uH.4-1 (,.~ !14) MELIOLI GIOVAlU'fI- nato i3.J1oyigg il.2016j195?

:tAt(Ot· ~~~. . {residente aHgyigqvia)vIi,an.:l:J:1I1J7

r
[Idbez-o ,t················· .

l
\Difeso ayv. Ugo Le:rlzi,di,.BqJ.,ogna.
,
!
I
~ ..

~u'~lk'\~'€ciI0.. 1J52 r;IUSlrr.lEG:r PIETUQ ...... nato .... a...Catania.il.J8Ls/1920

ttl.l1/~~qr;. ..... .. Ire~identei3. LIarino (IiomaL.yi?- dei, Lag.hi,Ianll 8.600",
~Arfl ~ SUe:. J fc'! t f .

~ irfn(!1q 5 t:pe·çenì,J,to agli arresti domiciliari Presso lo. residen

; ckj.( t i<;,,,.... (.f1-ij. ; Q)

I !
za :o"q,.c" - detenuto presso Carcere Giu.diziario

li) af,ft}t'?p •
itare Roma p.a.c.

Difeso : avv. Luigi Bacherini di Roma

e avvo. Carla Belvederi di Bologna",



?~e): fe.

ft (J 11 l-

Bologna p.q.crcondariale

- nato

e avv.. 11arcantonio Bez.ìche.ra, di Bologna.

aVV'IL Antonio 'A Lecce

iDetenuto presso

I
Je_.p.a.c.,

[.DifeSa :

I
t:

J
!
1
!

r
l

117) RAHO ROBERTO- nato a Treviso il 17/1/1952, resi
I

I l
ld.errt e ..aS •.. .NicolèL Comelico.in via Costan ....3,. oppure

(Jl ~'eL

if2pP~

a Padova in via Collegio S. ItIarcon.3,..

.Difeso. : avv. Rena.t.o Capraro di 'rreviso.

.. ;.netenuto presso.. Gasa Circondariale di Bc.Lcgria.

19)

eavv. Giuseppe Gaspardini di Bologna.

.:::::=~==:.=-::.P.:.:::A:::O~L::::.O- nato a Roma

dente a Roma in via l).. le Parco delle Rirnembranze n ..11/2-B ..

Detenuto i arresti domiciliari in [{orna, Via 2iloena.
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~\AJi~<!le,~_~<
U ?,

. DJ fv. ì
1·'r tffr~·Jtft~

_.... e.avv4_GiuseppaDEL GorLdL Roma
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T M P li T A T I

I"!."RT.T.T T.Tr.Tn _

'.T.T 'PAnT,Q _ FACHINI MA,,,,,S;...~sn"'-"';:TlfT=r" _-
T.THrn _ r.HTAT'P. S'T'"RH'ANn _ 'T'TTr.H"RR ATIRTANn _ "RAT-

1 \ "Q1 " Q 1 , ++".,., Q"" -dal' 'a rt • 27.D.-bis-C..l'..-f1.e"",~,---.a:v-"',,"'b _

di eversione dell'ordiAe democratico, da conse~r~e~ _

attentati o c omunrrue

la loro gesti 0IliL.Poli'='+- _

___--+.wm~.a.ut~a~_ig;zazj.Qn_~_g,.i"___5"'_"_'....,.._"__"__""""'""__'''__''''''''''''''''''''''''''"''__+_-------

___--iI....mw,Slii.an...tJLi.l_lQr.Q....cControll o e

___~p=:reviste dalla Costituzione ed al consolid~~ento del

potere di forze ostili alla democrazia prolletto nel

____+=-(ru""~e rientrava necessariamente la copertura e la_.E.§ __. _

ranzia della impunità allli autori dellli attentati

sotto richiamati. tra i Quali Quello alla stazione

~j,_B9l-..Q@a del 2.a.1QaO.

Lrn Bologna, in Roma ed altre località del territor~i~o~ _

nazionale in epoca antecedente e succ.essiva al veri- _

ficarsi della s tz-aae del 2.a.1 sso, I
SIGNORELLI PAOLO - FACHINI lIIASSll,uLIANO - RINANI RO If- _

IBERTO - FIORAVANTI VALERIO - MAMBRO FRANCESCA - PI:Jf- _

I
!



Itati oontro n,r,on, (1'00. Tin. An"'::: ::::-::-:-
'franco Veneto 1'8/3,/80; ;progetto di]l 's' . Jl

I,,,
- 8 - I

i
I,
I,
I

C'T' -- _ C' "" T.T.T~TT '~_ T'''~TTTT~

I0."RLT,n _ - _ •• n AlITI "RGIDIO - RARO ROBERTO - MEI,TOI,I GIOI
I

1'T'N1\TT

l", "_1 "_'4++__ ~ - "-,, 'o.,.,t. 306 C.P. percbè co- i

I ~+4 +,,4 ,,~__
" .- ~" ,4 ", ._ 4_ 'D_~_

Th'lilano Bolo.o-na, nel Veneto ed in altr\L.ZQIle de.l._t.erh
,

una banda
,

ritorio nazionale armata diretta alla r.eai
ì

li_z_z_EI,~i..one_qLJID_a--,,-~riJL_d,;La.tteXl:(;a.t_i__d_inaJ;D.i,._tardL in.,.~ .._____.___

,discriminati (libreria Feltrinelli di Padova del 25 I
i
I

lu,,-lio '80· Palazzo l,'[arino in Milano del 2Q 1""'1; ,,' 80)

di comnetenza di altre Autorità Giudiziarie, e con- I
tro la stazione di Bo.Loaria del 2 8 80· "0,,-,,1> <1+'+'0,,-1- cc

m istrato di sede 'udiziaria veneta fra la fine

ovvero da rivendicare con si le fuorvianti di "sini-

I
idel 1979 e.l'agosto settembr~80; assassini~qel~ _

Idott. Mario Amato d,l 23.6.80), da non riv,ndioar,.

,
stra"· or anizzazione armata, ritagliata all' interno'

____________-+,d~~~·~altre formazioni eversive neo-~asciste che agiva- 1

I
______________~I~n~oL2s~oLt~t~o~si~le diverse (Moyimento RivQluziQnario~~oc-~' __

Ipolare - M.R.P. -; Nuclei Armati Rivoluzionari -
I

. ...jI..fN!..!.~A;".!.fRJ,j•..:-:..;~T,!",eS<.r~za POm..~:LoIle - T.~_.-; Costruiamo l'a.zio. ...__.. I --
________-!i,!;n~el.i;.....1<C~o'!kmlJ"unbQ4i,..\t!J;!à~Org;;mi..c...l).edi Popolo - C.O.P. - ed-'àJ.j;.r.eJ'-J'~__

I
!con legami ed ohiett i 1d in parte ignoti agli stessi



_---jG_lA.J:-,J.mlJ_Q_;ì_ER0-LO_L __ ~ ~
3) del delitto di cui 8i!;li artt. 110, 285, 422 c.12.

J
1

perchè in concorso tra di loro e con persone da iàen

___---!!-'t1.oli....f'"""il.J.icarJl-J~lo scopo di attentare all a si CDrezz in- 1 _
I I

!terna dello Stato, commettevano Dn fatto diretto a I

- 9 -

~

appartenenti alle medesime si,;rle sopra indicate ban

da destinata a realizzare con l'uso di armi ed espIo

sivi delitti contro la personalità dello Stato ed il

suo ordinamento democratico.

Cessato in Bolo~a fino a tutto 1'8.<"osto 1q80

ISIGNORELLI PAOLO - FACHINI itiASSDIlILIANO - RINANI RO

- !'1:".1J'il:SRO FRANCESCP~P..!_CBERTO - FIOPJ\.VANTI VPT,P,RIO

___---,-l-'!d"-i J.lXLQI:-di.o~plosivo ne~l a sal a d'attesa di seconl _
I ,
ida classe della stazione FF.SS. di Bologna, con il

preventivato voJ]]to fine ai ncc; dare (ten1r1to conto

,della potenzionalità dell'ordi~o e dell'ora dello
, :

:scoppio - 10,25 - del primo sabato di agosto nel pini
I I
I I

'importante scalo ferroviario nazionaJ e) Dn mlIDero e

'levatissimo di persone, oltrechè di ferirne mo~l~t~e~al~~' _

i
:tre, cagionando in effetti la morte di 85 persone.

'Condotta iniziata in località imprecisata e ce~s~s~aut~a~ __

'in Bologna il,--,=2-"-.",8-"-.-"-1-Cl98",-",,0~; ~ ----



- 10 -

_______+"'4.L-)-"'d""e""'l----"'-'d~~. e );l. d.agJ i a rtt. 81 cpv., 11 n 0;7 o;

0;77 n" C.P. "''''+. 1 D.L. 10; 12.7Q n ./,;20; n, , in

_______-+1""-'"',.,n"""---n....l""'-"'-"',.,~dJLt.-tJLS.O-PIa.-JiesGri tte, Gagi Ona"lLa,nn l", mn",_

ea O deri"lLa,nte dalle gravissim" l ",,,in_

'ni 1Ì"11,, "egIlenti p.er.s.one : Agostini Natalia, Aì"",

Vi Ton, AJganon MaJlro, Abati Maria Idria, Barbaro Ro-

_______----,!-''''Li;L..Wn""''4--:>"Qass.CLNaza'''eno, Berei anToi EJlri di a, Ber+'", ",i V", _

________--j-n"""'a'l--""-'Rlo""n'j,our...a"--",,A~eo • Bosi o Anna I.Iariar-Bo)J~}J,bs;l,l:L3r:eto"""-n+ _

_______-+.......Lnen....e......-l.BlJou..g;_'am...=elli Viviana. Burri Sonia~-aprioliJ1=8..--+ _

"ide, Carli Velia, Casadei Flavia, Ca "'+'01 l ",,,,n -,I[i",,,n

De Uarchi Roberto, Diomede Fresa Francesco

Ceci Antonella. Gomez Martinez Francisco, Dall'Olio I

Franca

_______-+=D"'i'-'o"'m"'e'-'d~e<_.:F'_'r"__e,,~s.... Vi:l;o. Di .Paola_M:l;oniI!Q..,---=D",i,---,V,-,i,,__t,,-t,,-o,,",r,,--~,,-·0"--+ _

________f-"I,"'Ta"'ur"""-'o"-'-,~D"'_r.._""'aUIllard Brigitte, Ebner Berta, Ferretti Lina _

________-+F"-"'o"'-rn~a"'s"'ar""_"i'--"-'lllir...§lll.a, Fr~§.1L.Mge],a-l_Fri.E.eXQ.__Enr:i..G.-a-J~(tJ~ _
T

t
Bl: h v::nc_enZO-J_Las.cal.<LFranC..e..s-C_~./ÌJ:lt..on~.Q.._J;,aur:enj;"

__________i _rfr _G eS.QQ.r-Lau:r::o-S.al:llatore , Lugl.i-lTJnbJ~.r...t_0-JJiad.e",,+ _

• ,Ii a El; sabetta, II1arangop Tvlarian-

----------t-é!,.,..-""1~.,=eJid)' Ross.ella. Marino Angelina, Marino DoJ
i

________+m=en=i-"c=a I,larino LeolucaL J;Tarz~alli AmorvenCJ..,_ l,lauri +1 _
!

________I-"C'-'a"'r~l"-'o"--'e"--'l~;la"'-u,.,.ri Luca, ldessineo Patrizia, Mi tchell Ka- 1 _

I
!



- 11 ,..

+"h ",.,; ,., tr ~, ~,., -",,1 i,.,,,, Loredana, M~'" "'"~,., "',." <I,.,","~ -,
,-

Natali l.Iilla, OJ.k...ti vì.a, p", +.,., "" n I"!,;, "" ""':''' "P,.,n ,,~, , ,

"Rohp.rto--.R.emn1, ;,.,n Pio (;",,"",;,.,,, "Rnn", I"!,,,, 0","",'1 n

I:larget, Ruozzi Romeo, Sala Vincenzipa "",'"",o-n;,., "

Arma r,laIia.,--fulcci Sergi .o~ekigllchi Tl'l",n S"mi,.,,, ,.,'"

SalYEi.J;J2J:e , Serra:ll:a11e Si] vana.,-Sica Mari 0, 'Tlp"/"'si An-

I sre:),j,.c..a-r-".:::::O.~.-l;r",.,.,; ,., '" ',r", ... ,~,.,~ '''-~ in 1T",., +",.,;

Fausto, Verde Rita, Zappalà Onofrio, Zecch; PR.nl n

Petteni Vincenzo. Fresu Maria e Priore Anr.relo:.

5) del delitto P. e P. da.e:li artt. 110 C P <1 I,

2.10.67 n. 895 mode dall' art. 12 L. 1<1.10.74 n.4.Q7

con l'8J1:<rravante dell'ari<.... 1 D. T, 11; 1~_7Q " h~t:;

per avere, in concorso t.ra_l.Jl.r:P e con perso" e n'" ,-

dentificare, fatto c olloca:r:e--o--nel1a S",1", n; "'+:+",'~

di seconda classe della stazi.Qne c ent.raLL.dL..BQl n".,., '"

delle FF.SS. un ordigno esplQ.i;!:i.Jl:Q.. "" f';,.,,, n; ~o"'"

tere il delitto sub 3).-.

frn Bolo=a. il 2 =osto 1g80·

~) del delitto p. e p. dag]i artt. 110 C aPe, 81 Cl'v.,

I1;8.2 ,-583..-0...l'.. , n. 1 D.T,. 15.12.79---n. 625 -'" 'per-G••~-,

cO,.!l.P.Qrso tra.Q.,Lloro p. con ,.,,,,.,.,~,.,o ..~ ;n""'+:;f'i""'--:,

Cn l~nJiQtrl:a di Cl]; sopra, cagi onaszanc ad oltre

I
alcune di durata superio~e ai

multiple, tra le Qua]i

40 gi 02J''''''''cr1Jj;"........ag;gr=at.a--l----------

dalla sussistenza d~~i-perma"eJ:lti ed esposi-i:
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h., '" " ""'....; rv n1 n n; ••;-I-n

In BoLosm a 2.8 108.Q·
~

17) del delitto p. '" " "n_l; " ....++ 110 r.~" h<" ;"~ -

' ....'"1 "~i nne Clll' "T't h?" " 7 1';1 " 7 r. _'p npT'"h" ;"

I ... n" ... n...."'" -t-...." 1 n....n '" n~ _ n" i n ",,,+i T'i ..." ....'" ... n_

la condotta di cu.i......s0Ilra. c..<lgi~~~ne

di una imIlOrtante porzione degli impianti ferrovi ari I-.

dLBol<>;<na-,-k~=iolo di"=ione ~dL~'orialU+ ______-

~"";1,,, con '''simo danno patrimoni al e delle Fe=

:::'::,:::o::::~onebèorr.,; ,bM; pr;v"L I

18 ) del del i tto p. e p. dagJ i artt. 81 CpY" 11 o, 42 0 1

Inn p o-rro- . Cl.P ("nm", mnrH T'i ... ,,+n ... ,.,,., " ....+ 1 nT..

121.1.78 " "0\ .....,,>,:., i_ " ,,-, +...." ci" 1"...." '" • n ....

InpT'"n,.,,,, d" idpntiT'i ... " .... '" ... nll '" / n T'" ... "''"'',.,n ... n'

Il ncare l'ordigno allo di danneggiare gJi
IScopo impian

I+i T'",- • " -r-i cii ;:>,,1 "".,.,,, n L ;"""n n,., '" il _...."'"0 n.- I
I

I" "'".noi "m ,,,+n 1" "i ~-·--·n,.,,,, noll", ""1,,, ni "++0"" i
•;

1080
,

In Bolo=a il 2 8 ,
HUBEL KLAUS FRIEDRIK I

!
i,

lo) del delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. peXQhè de- ~
!

!
Inonendo come teste innanzi al G.I. di Bologna il !

,

20 e 21/1/82 taceva circost~ a lui note in ordine

alle lJ.llali veniva interrogato.

T" ;:>nln~" ;1 ?1l/?1 1 1nR"
.

- - -- -
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- ._. L. 14.1.0.74_. n.__497...pex_avere_ iD-ConcorBO tra ] oxo__~+- .. _

. __.c_tenuto. senza .autorizzazione -Una_piatola_cl._7 ,.65_.13e,,"__.

, t~____ .--,xe ",a~. . ..

11) del delitto p • ._e_"po.dal1' a,r.t ._?3_L.1j0fl5...l1_er__a-;__ _ . _
--~-----,- - _o. .. - .

_ . di. s ì.Lenz.ì.atior-e__ e con_ ma:tricola...a..bra.sa... __ . _

. ...J2) de], delitto. p. e. p.dall'ar.t. _1JO,. 648 C.~._pe=: _

___chè ricevev<J.IlO o acquis:tavanola_pistoladL.cuLal . .

_capo 1°) Pr9Yenj;9 !ii_rapina. __ .. .._..__

--_._~-_.__ . _.-

__ ~ICCIAFUOCO._S_E::E/.GIO _

___.13) del deli:tto.p.e p __ dall-'_ar.:t •._496-C-J' __.per-av:era:.

_..__ fatto ai sanitarLdell.'OspedaJ e Maggiore di Bologna,- . _

...__incaricati di.pubblico_ senrizio~-che-.r...edig.e-vanO-ce;r-.,._. .. ..._ .__

j;ificato. medico_per Le. lesioni .da...luLxipor.tate_cÌn _

...Qccasi.one. dell..! attentato alla..stazione..._ò.i.-Bologna,__. __

..__mendaci dichiarazioni. circa _la propria-identi.tà...per-~_

_. §Qnale aaser-endo chiamarsi .Vailati Enrico~-nato--a-R~-:-.

_____ma _l' 1.1.11 .1945 e i'li._.residente ..v::ia-Gregorio--llJ:I.Q....__ .

. Con la recidiva specifica rei terata.in:Eraquinquerma_.

__;:Le per Picciafuoco Sergio;.
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reiterata
______-'COl:J._~"'_ recidiva:y1l.'lfraquinquennale per- Delle .Ch.ì.ad e _._.. .. _

______-"Cò.l.ou.pL-JJ-"-srecidiva .Bpecifica.pex.Giorgi.-Naurizio;_._..__ .. __o _

___-CC-C°(l;J.P la re.cidiva.-per-FioI'avanti..Va.lerio,-.Raho-Rober-- - ----

- -"to.,_ -Giuliani.. Egidi~e-1leli.oli-Giov.a.nni,...---

Procedimento penale_n. t3;'86.R.G..

PAZIENZA F.RA..1'fCESCG._L .... . ..... __

del .deli tto p. e-p ...dall'.art-e-, 27-0 bis e.L per. avere., ..

. __ .. _in.concorso...con. Gelli Licio, Husumeci .Pietro, Belmo~. ._

. .. te Giuseppe, De Felice Fabio, .Signorelli Paolo,. Fa.,.,, __

_chini iliassimilieno,_ Delle. Chiaie_ Stefano, ..Tilgher

__.__._Adrieno, Ballan l,Tarco,. Gi orgi Ivlaurizio., _costituito, .

__promosso, .organizzato con ruoli. e. funzioni diverse,

_JlIl! aasocì.aaì.one so:yyersiva_ con. fine. di ev:.ersione daL _

.l!ordined_emocratico,._.da. conseguire me_diant e la .rea.".. .

.. lizzazione _di. _attentatLo.__c.omunque. mediant.e. il_loro _

_ _. co:ntroll.o_.e_la. Lor-o gestione politica nell-' .amb'i,to di.

...un progetto teso al condizionamento degli equilibri

____._. politici. espressi nelle .fozme previste dalla Costit~ .

. ._. __ --Zione ed al c onao.Lì.damerrto del. potere di forze osti-....

-_li-.alla democrazia, progetto nel quale rientrava ne-

_cessariamente la copertura. ed.a .gar'anz'ì a. della impu-.

--ni tà agli autori degli attentati .richiamati nel pro-o

.Cedimento jlenalecontro l'edrSl:t.ti;Dario. ed altri defi~ .'_ _.

___ . ..mti con sentenza-ordinenza 14.6.86 tra Lquali quel."
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n lonaJla s_ta?:iQ,I).!L di__BCll_ogni;:LdeL~!-1h8Q_. n n _

____l!l_J~Qlogna._in ROlll_!L_~L?,lt:J:'e_+oc~itn~df?1-!E1:J:'ritOI:.io

n naziOn§.:tLin_ell..9C~_<3.!lteQ.eg._ente_ ~__su.cces~i_y.1L~...Yeri- _

___.f':lç~r_sj._ctell"L~trage_dJ~1__2.8 .~Q •__ 00 00 _

___l'r-EEedimentollenale n~ 2L§L.~.G.__ .

__ .r;lUSUlil~QI.PI:E:~:R~L:: _

_00 n_:a:E;rr:Ol~_~_ GIU:;ll~P~n-::

_l'..A,f:IENZA_:B'.RANCESQO

_ ç;.ELLI LICIO _-00 _

._--- ------------------- ---- --

____________ 00-_-

_ n_i primi tre_ :00 11usumec.i Pietro~ Bel.monteGiuseppe n- 00 00 _

_ Pazi.enzanFranc_esco :

_a) del_delitto p._ep.dagli ar.t t., 1 L.6.2.80 n.15; n n _

_ 9, 4°_ co=a .L.24_.10.77. n. 801_;__11~.n._1..- 81_.cpv.. 48,.----- _. 00 ·

•
___61 n. 2 e 9, 368,_ 2(). comma CJ.. _perchè"?""- in .concorso .. _

_n__fra di _loro e con altren.persone.non ancora..identifi~.__

___ cate con_più _.azioni. ese.cutiJre_..à.L un_ identieo--disegno.-- ...

___ n__cnìmìzioao ,ai. fini -di _eversione_.delL'-.ordine-d-emocra-__n. - n _

_tico e .d.i, assicurare la. __mpuni_tà. aglLautori- della--- n __ n - __'_00_' __

__ 00_ strage yf?rificai; asi _in _Bolnognan il.. 2 .8 .80_. e_ aglL.a.ut~ ._00 .00__ ... _ .

ri dell' attentato del _13.1.81sulnt.renon.Taranto-I.iil~ ._. n _

__ _no, abusando deipoteri_e_ viola.'"l.do i_doverLineTenti. _00 00_' _

.~la funzione. puòblicache_essi svolgeYBnOnin.nquali""'-.

tà di eaponerrt ì. del SImilI, simulendoiL.realizzar.si .

di un insieme_ di, reati .di.natUI:~ .eve:rl>.iY<l-, inducen- .... _

_.9-0 in_ errore il Comando Generale dell'Arma,_la UCIGOS,
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,

I i
l I

___________~j.LCapO-à,j3l:la _P9lizia,. i_3ari_ ~rg<Uli. dLP.G che..avel

___-+,J[~_lLl.'_.o.b.bligo-di.-r.i:ferirlLle.. informazi.onLricevute
I

: all~A_.G Lbol.ognese __e_direttament.e-Ì..magist.ratLc.ub--"e~i-- _,
I

___ •indag!iY<Ulo_ aul.L e_re_sponsabili:tà._d.eglLau..torL ..della,
I

._. '. . :'-',str:ctge._gel 2,,§ .Jl.9_1? .di_ c.o1-0:r;'Lçb-~~Y:!l.Y~Q._cq:J..lo_cato_; _

_ _ ._ ._._. .J..'-eslllqsivC> e_le__a~.~inYenutEl.suJ.... tr.en9. espresso ... _
i

_ _.. ...__ .. 5L4.in_:El.0IQgna_ il. 13 .J.131 ,_.inc.9J.p~:v:.<Ulo_f.El.lsamgnte_cl,i~_. __ ._,

. sapenà,ole.innocenti :

.. r,lacca Antonio, J,Iarletta_ Eduardo,__ S<Ult.L..C.arla,_lIlili-._... _

._tenti ETA.collegatLai. primi..-t.uttLautor:L-del.. fur.to:. _

______.dL_8 _quintali .di._espl.osivo....av::v:enut.o..i.n-Spagna.-il- .. _." . . _

_ .. __ 26 .luglio .198.0 •.. __. .._.__ _..__ .._ __ .. _.. .

..Har-tmuf Frigger.

.. __ ...h.ederiksonillark,__ cap-o.. d.ella FANK .... o_o •

....__---:_:aragaglia)ilaurizio,_capC> dillo Nuc.Leo Com1;lattenti. Ri~._' ... _--

___o ...Y:Q.l.uzionari c entrQ::-sud .._ _ , .__. ._, .__

-- ;--_.-

". ._.di Nej;tetal .Nie-. ~_B.eb_J.5l_.AJ. t erVerich._.. 1' .

___ .~ derrhaein.. ..

,
I
I.
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_____Rolich Horst_ del GruPpo Hof'f'mann__di H_eiJ'l,elberg, _,

. Robert..Funlc. Il Il __"__ . __ . _di. .Norirnherga__di ._. ._.._

.._~er-tCL.1'bilippe.deLgruppo.FANE--- _
,

.. _-,.Jeal'L Luc-Dechaund deL..'~.. _._"._. residente...e...l'arigi .; o • _

__ . ..Ian Tron Long

.._Yihi..."l Tron Long (ìrate1lo... diIa."l~ del gruppo-FAl.'E-.-.---. __.__ ..__.__. __

. ..:.residente a Parigi ..._.

__.:PhiliPPI3 :!:'otigny del gruppo FANE_residente. in_Lille ._. _

____~.Yico d'Ari.z28 _

___.l1iark_Frederiksen d.eLgruppo FANE na.tn..a. Bois... .___ _ .__ .

___:talJacques_ d.e]),é.'_FMUL . .__. . _

,viillism Apikian nato_in_.lrak,_naturalizzat.o canadeae.,_. _

___di circa 40 anni, ..sposato a.cittadina_t.edS-sca a nome _.

__:J;in che dirig~ gli attentatie_li_ s.tudia_neLpartico,,",_-

_ . _._-.l:-ari, _amico_di JacqU~~.e che.ha._realizzato_.llloltLat"_._.

___tentati. in E~opa contro_la_Turchi.a;_. . ._.._

. l'rof. _Rossi dkArezzc>

. l'tlacca Antonio

.._. _._IIIorletta Eduardo

.._.---.-r,.lunior Guren dell'ETA.
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______-'V'-'al=e Giorg~9.- _

_____ sto .1980_ ed..a.l:t;ri attentati .in Europa edin.par.tico_"'-- . _

._lare :.attentato alla Sinagoga_.di .Parigi_ed_ all.'Okto. _

__ ber Fest_in Monaco.

_ .. Dimitris_JJ:artin__della FANE,__ mi DJ] zd.osamerrbe. descritto.'; ..

_Le Grand Raphael della FANE_

_.-_ tal Philippe _della..FANE_

- Horst~ nativo di.-Heidelber.gr e.tà 40-45-..a.nni; --

.. _ =tattLtr.aJ'..T.•_-",- FANE e gruppo .Hoffmann;

. ..Fiore_Roberto_e Adinolfi Gabriele, identificati er-_ ___ . _

____ xoneamente dall' A.G. bolognese _sulla__base della .fal-__ ------

__ ... ----sa.. accusa degli imputati, persone_ tutte indicate co- _

_ . _ .. --me -coinv.olt.e .rie.l.l.a. collocaziona.dell!..esplosivo__ -sul. _

---------treno Taranto-~iilano rinvenuto-.a-Bologna....iL-.J-3-gen-.

__ 198Q ed il settembre 198.1.

____ Il quarto- .: Gelli Licio :
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__--->bld_e;LiJt_o_p.e.p._ artt._1_ r..6.~_.aQ_n._15i 9, 4~..-co!!! . _

__--"mEl.I-- r...?4.1~t.73_n..IHLl i_JJ.Ln.LL iL1__cPV.i--4,1;l ,_6l.n._Z __

____ e., 9, _3.613. ,_ ~~_ c omma_C .p_. I-p_e_rchè~_i!L.c_onco..rs.o_J::..OIL _

___Mus).1lll_e.c_i_Pi_e:tr_Q,Jelmont_e_Giuseppe,__Pazienza..F.r.ance""- _

___~sc_o_,_::;ian..t9.y:i.t-o_Gi.:usepp.e-~-c-o!Lal:t.r.e-p-eraone-nn<Lnu-aan=c~o:-- _

__..o.ra_identificat.e ,-con_ piÌLaZioni...e.se.cuti3re-dL.'umu--J.; J-}<Ì-ee"'nL· _

___tico disegno. criminoso, a fini è.i evez-s.ìone è.ell-'or- _

___-.dine .democratic 0 e _di. as.sicurare l'impunità. agli -au~ .. --- -----

____tori della s tz-age..verifieatasi. in. Bo.l.ogna. il 2.8.80, - . --------

...__ed agli autori dell'attentato _deL-13.1 181- sul treno--------·-·------

____~aranto-r.Iilano abusando dei poteri e vì.ot.ando i deve .

___ri inerenti alla fU..'"lzione .pubbf.dca che i. suoi__compli . _

ci svolgevano in qualità _di esponentL_delSISIU,--Bi-------- _ __ _

.__tura .eversiva,-inducendo...in _errore iL_Comando _G.enera- . _

___l e_ dell' Arma,-:la- UCIGO::;i., il Capo_del l a Poli.zia,-~--v3::-- __ - - --.

. __:ti_ organi diP.G._ che avevano _l!..obbligo_ dL riferire-- ---.--

le informazioni ricevute alla Autorità Giudiziaria _---- - ---- ~ - --- ~-_._"--- - - _."

____1?olognese ~ direi;~_~ente L!JIagisi;rEj.ti_çhe_ indagavano . .

______aul.Ls responsabili:!'§. degli autori dellastrage __ del _

__ _...? _agosto 1980 e di colorCLch!Lavevano collocato l-'_e,", __

__ __splosi,vo e le armi . rinvenu.:te sul._.treno __espresso 514__

_____in _BoLegna il 13.1.81 - .anco'ì.pavanc.zral.samerrte di -ta....

_.__J-ireati,- facendo in.talmodo ~ottare. le indagini- -

____1>11_ false piste estere, le seguenti persone, pur sape~
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---c- -- ,_dole innocenti :
l
i

______________...JJacca_ Antonio_ __ _
!

________________________c -+__
-- ---- ------------------- ---- ---i--

i
a=enu.tCLìn....Spal _

-,
!

ì
I

ETA....c ollegati aL primi._tr_e •__tu.ttL_aut_orL-L _

____ -----------_'.d.eL furto_ dLS_ Cluintali_dL_esplosi va,,

---- --------;.MaxlettaEduardo__ ___ _
i
I

_-,I.ùsantLCarla __ -- _ . -------------------i ---

!mil i tanti
I
i

___ i gna il 26/7/S0 _ -----t- --------
,

____ Erd.caon. del_ gruppo __ VL10_ (Ylande__I1lo:viment_OrdaL-__r-'

i
____ .J3at_ansaHenr± __dell_~ETt i _

- ,
; i
I '__-Frederikson_ I~Iark,_cap.9 dell_a_FANE 1 _

___Bragaglia JiIaurizio, __ capo del_Nucleo Combattenti_ Rivo: _

_ ~uziouari centro-..sud _

___ __Mfatigato _llarco _ --- -~.-._-------

__ Klingex-Rudol:L deL gruppo_Hoffmann _

--Stephan- Faber " ----'-'-----"------ .J ~ _

--Behle. Alter Ver.ich.-del-grupp.o-Hoffrnann ai Net:t.etaa1-l..--:-- _

--'-Ni-ederrhein- ----

----------- - ----,--J,iich-ele Ruttor Il Il Il_.- -- ---- -~- -_.. - ai Heid.elbarg-i----

----~.Rolich Horst_ Il Il Il 11- Il

---anni 50-

_..,.Robert_ Funk _ Il Il Il --.dL.N! . b i________ onm .er.ga,_; _

---c-anni 25 --------- --- ---

----'certo :i?hilippe del gruppo ...FANE _

RQlich Hqrsj, del_ Gruppo Hoffmanp,_di _H~i~elbe~g, _

,
i-_._- _. -- - - -------
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I

_____ Rober:LEunk .del.gruppo..Hoffmann..di l'rorimberga,_dì-_ :. ..
I :
i - .

,
.._ .__~: ,[e.a.:n...:t!l.J,Q:::D echauntLde.l_grJ.lPltO_:E'AIlK re sident.e_a .J;'arigi. ._. _

__ .---lIi3IL~.J::Qn._.Long.. ti e:L~ru.upo _FMiE_r.esid.ent e..aYarigL.c...L .__... .
I

__i~Vihin.. Tron_Long ..(fratello di. Ian)..del gruupo FAl{E,--~.----.

.. ' residente. a Parigi. .. ._. .. . _..
!

i
.- - ---_ .. - --- ---- - ......_._-----_._-----_._.

__ . .Philippe Po t ì gny del..gruppo....FANE ..residente in Lille_._. . _

. _. __._c11ark Erederiksen..deLgruppo...F.ANEnato _a..Bois. __...__...:" ..

. _ .. _.~.:rhilipIJeIlavi,.capo.della.FAIJE .di..Parigi .. _

_ . ...:l;aJ.-.Jac9.u,e.s del;LaFAl!E__._..__..._ ... ._

_. :f'et.?J:: .YilloriJ.t i tial,o r . francese-l:esidente...ìn, Svizzera....:._._..

_.__William·Apikian nato_in._Irak,..natl1ra1; azat.o.icanada....__: _ ...

. . _ .._s.e, di circa 40 anni,_.Bposato. .a .cit.tadina. tedesca __.~_ ... _. __ .. __. _

.... .a nome Er.delt Annerole.-che ..vi.ve_a .1'arigi,-.capO-del,-.- ..- _.... __ .__ ._

....... __Villorin.che dirige.glLat.tenta-ti_.e .li.studia nei par.

- _..__-:.:ticolari._.amico...di..Jacques -eche...ha-real·izzato molti·· .....

_._ .__R:r:9f '._ ~.9s.~~ .di Ar.e~.zo. . ..... ...._

__ __.)~orl~tta Eduardo

..... _ ....:I~Iunio~ Guren dell 'ETA

......__'~arna Sorano dell'ETA

. i[aleGiorgio
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____-----",Turgen_M.osler. _capo-.dell.'-omonimo~ppo_mosler-Jur.ge,.un,-- __

_______fJ..llonuuda.a"'to-S.-lluisburg i l 17/54-955 in Italia- con-sat:t.e _

____componenti__iL gruppo__ con._due-automezzi ri sal enti al-

------ ------la-seconda -guerra- mondiaJ.e-deL.quali-sono_ indicati--

---- ---mar..che- e-targhe~-persone-tutt e ind.icat~ra-l!-agos,...t",o'-- _

_______1980_-8_l'..aprilEL198_' __come_coimroLte nella..stragedel _

--2.._agosto_1980.....ed-altri .attBntatLin_..Europa_ecLin_par ._.
- -

___ .__. -tiCOlarEL :_ att entat 0_ a l l a .3inagogadL.I'arigL_acL.al..- _

-- l' Olctober .Fes"t._ÌÌl_IIlonaco. __ . . .__ . _

. Dimitri:s

- -----to;.

Martin. della FANE, mimJZìosament.e descrit"'- _

Le Grend Rapha!3J,._ d_ellaF~, __

._ . ..Fiore_ Roherto _.ELAdinolfi. Gabriele,identif_icati_e~ ._

__ _.roneamente dall' A..G. bolognese__sullabase. _della_fal _

_ ---sa accusa degli_imputati._p.ers.one_ tutte indicate _

- come coinvolte nella- collocazione__ dell' esplosivo.. ----- --.--

- ----------- -- sul· treno Taranto-Milano- r-ìnszenut o a Bologna-il- __ -- -- -.

________1J_ge=aio 1981. Reaj;i cQ.mmessi_ in Bo.Legna__ ~ra_J,' a- _

_____ gosto _1980_ ed il settembre_ 198.'1_. _



EBBI~ EBI~B~ l EBIII ~Q l EBQQ~QI~~~II

l~ll b~§§Qlg§igQ§ ~ll~ §~~~igQ§ f§ccg~i~ci~ gi ~glggQ~~
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02/08/80 Alle ore 10,25 di sabato 2 agosto 1980, un violentissimo

scoppio nei locali della sala d'aspetto di seconda classe

della stazione ferroviaria di Bologna provocava il crollo

delle strutture sovrastanti la sala (~dibite ad uffici

nonché della pensilina per circa 30 metri di

di strutture sovrastanti la sala d'aspetto di·C. I.G.A.R'),

pr-ima classe,

lunghezza.

L'esplosi ene investiva anche due vetture del treno

straordinario Ancona-Chiasso, che nella circostanza si

trovava.in sosta al primo binario, immediatamente antistante

i locali della sala d'attesa (1).

Le conseguenze· dell 'esplosione erano di terrificante

gravità, anche in ragione dell'affollamento della stazione,

in un giorno prefestivo del mese di agosto: 85 persone

perdevano La vita (2) ed·i feriti si contavano nell 'ordine

* *- * * *
(1)

(2)
Cf r. RA, V1, Cl, P 1 •
Cfr. DF, Cl, contenitore non
l'intitolazione "Persone decedute in
scoppio verificatosi il 2.8.1980 nella
di Bologna".
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delle centinaia (3); i danni materiali alle strutture ed ai

mezzi si appalesavano -com'è intuibile- di imponente entità.

1~1~6~11 Il çQQi§cim§Q~Q Q§ll~iQçsciçQ si Q§ci~i çQimiçg=
§§Q1Q§i:ti§Uçi~

Il primo problema che si poneva agli inquirenti riguardava

l'accertamento della natura dell 'esplosione si trattava

cioè di verificarne la dolosità o l'accidentalità.

Lo stesso 2 agosto, mentre fervevano i soccorsi ad opera

delle forze dell'ordine e di numerosissimi volontari, i

Sostituti Procuratori della Repubblica investiti della

inchiesta affidavano ai periti SPAMPINATO e MARINO

un'indagine (4) volta ad acclarare: le cause, le modalità

del fatto, i mezzi che lo produssero e la capacità lesiva

sulle persone singole ed indeterminate; in particolare, se

risultasse che lo scoppio era stato determinato dolosamente

da collocazione di ordigno, o se risultasse invece, dalle

tracce rinvenute, che lo scoppio fosse da attribuirsi a

cause accidentali, con specifico riguardo a guasti ed

* * * * *(3) - Cfr. DF, Cl, pl, ove si riferisce di 167 persone che
hanno fatto ricorso a cure ospedaliere; l'imputazione,
prudentemente, fa riferimento ad "oltre 150 persone".

(4) - cfr. PA, Vl, Cl, p1.
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imprevisti nelle condotte di distribuzione del gas od

all'esistenza di eventuali depositi di sostanze atte a

conflagrazione.

l~l~~~~l ~lt§CiQCi ~tti~it~ g~iQg~giQ§~ iQ H~cti~Ql~C§~
l~ H§CQ~i§i~iQQ§ Q§ll~~Qit~~iQQ§ gi ~~CiQ §~igQ

~Bb!21

Nell'immediatezza dei fatti si provvedeva, al tresì, a

compiere una serie di ulteriori attività investigative (51:

in particolare, la Polizia Giudiziaria raccoglieva a verbale

le dichiarazioni dei feriti e dei conducenti di taxi in

servizio da o per la stazione ferroviaria; avviava gli

accertamenti relativi alle numerose segnalazioni anonime

pervenute; raccoglieva le rivendicazioni dell'attentato

gi un t e in vari capoluoghi; controllava gli esercizi

ricettivi bolognesi, con riguardo alle presenze nel periodo

immediatamente precedente il 2 agosto; sensibilizzava le

fonti informative; e provvedeva ad eseguire perquisizioni

domiciliari, di cui varie ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S.,

e numerosissime altre per ordine della Procura

Repubblica.

* * * * *
(5) - cfr. RA, V1, Cl, p5.

della



04/08/80 In particolare, il 418/1980 veniva perquisita, fra le altre,

l'abitazione di Mario Guido NALDI, noto come estremista di

destra: in casa di costui venivano rinvenute, oltre ad una

rubrica alfabetica e tre numeri dell'opuscolo 'QUEX', due

lettere scritte ad un giovane bolognese, Luca DE ORAZI, da

un cittadino francese, tal e Paul DURAND, dirigente

dell'organizzazione di estrema destra FANE (Fédération

d'Action Nationale et Européenne); le lettere concernevano

la rivista 'QUEX' e la rivista 'Notre Europe' , e i n esse

figuravano anche i nomi di TUTI e MURELLI, nonché di Jeanne

COGOLLI, di Rodolfo POLI, e del neofascista lucchese Marco

AFFATIGATO,

delatore (6).

Le indagini,

accusato, sulle pagine di 'QUEX', di essere un

a seguito della perquisizione a carico del

NALDI, si rivolgevano verso due obiettivi: la ricerca (di

cui si darà conto più avanti) del NALDI stesso, che in quei

giorni non era presente in città, e gli accertamenti sul

conto del DE ORAZI. Di quest'ultimo si riferisce qui di

segLIÌ to succintamente, a soli fini di chiarezza e

* * * * *(6) - cfr. RA, VI, C3, pp. 1 55.
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'iCJml?~et",z,iT~'~ "ssendo sta,ta:,:~a Slla, posizione ,definita prima

del. gil,Id~ziq.
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:. - .~ ':... ... '(:::'

Il 4 agosto veniva perquisita anche l'abitazione del DE

ORAZ I. Il giovane, sentito dal Procuratore della Repubblica

nel corso della perquisizione, veniva rilasciato, mentre sul

SllO conto, nei gio~ni successivi, venivano compiuti

ulteriori accertamenti. Il 16 agosto egli, già posto in

istato di fer.mo sin. dall'fl,,::, ven:i,,,,-a 1rnatta'i.n: arresto in0_' ;, 1_: .

ese5Hfè.ione dell'ordine. ,;ji,._cattltrac!n... .: 76/80 R.G.O.C.,

spiccato in relazione _'!'d".aJclU1Lfatti: criminosi che il

giovane aveva ammesso d'aver compiuto a Roma. Nel corso dei

numerosi interrogatori succedutisi fra il 13 agosto e l'Il

settembre (7) , il DE ORAZI, cui, nel corso della

perquisizione, era stato sequestrato il materiale indicato

dai Carabinieri di Bologna nel rapporto 25/8/1980 (8),

rifer~va quanto dagli Istnut*o~i in,:siRtesi~riportatonella

sent~nzaGor9inanza: vale,adire, d'averc lasciato Bologna per

(7) - Cfr. lA, V9/a-l, Cl.
(8) Cf~. RA, V2, C49, pp 2-3.
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Roma nel 1979; d'esser colà stato ospite della famiglia di

Donatella BIANCHI, 'leader' del movimento di estrema destra

'Terza Posizione' , alla ricerca di una collocazione

esistenziale e politica acconcia alle sue aspirazioni

"rivoluzionarie"; di essersi avvicinato agli ambienti di

'Terza Posizione' tramite la BIANCHI; d'aver compiuto una

rapina in Roma nel febbraio precedente; d'essersi trovato a

Riccione, a far tempo dal 27-28/7/1980 e fino alla settimana

successiva, in compagnia di Walter SORDI e Luca PERUCCI; di

non aver avuto contatti e di non aver mai conosciuto la

maggior parte delle persone, che -come si vedrà in

prosieguo- vennero poi raggiunte dall'ordine di cattura del

26/8/1980; di conoscere NALDI Mario Guido, con i l qua l e

aveva collaborato alla diffusione della rivista 'QUEX',

diretta fondamentalmente ai detenuti 'politici' di destra.

06/08/80 Con nota del 618/1980 (9), il Giudice di Sorveglianza di

Padova riferiva al Procuratore della Repubblica di Bologna

* * * * *(9) - RA, V2, C16, pl.

28



che in data 10/7/1980 un detenuto della Casa Circondariale

di Padova, VETTORE Presilio ('sic'), gli aveva informalmente

dichiarato d'esser stato contattato da esponenti di

un'organizzazione di estrema destra, che gli avevano

proposto di partecipare ad un attentato ai danni del Giudice

STIZ di Treviso. L'attentato in questione, da compiersi

nell' i mmedi ato futuro con un' 'Alfetta' truccata da

autovettura dei Carabinieri (il gruppo disponeva anche di

medesima organizzazione, di eccezionale gravità, tanto che

il VETTORE aveva appreso- da altro attentato ad opera della

divise dell 'Arma), sarebbe stato preceduto -secondo quarrt o

avrebbe "riempito le pagine dei giornali". A conferma della

propria attendibilità, i l VETTORE aveva indicato un

appuntato o brigadiere dei Carabinieri <tale SIBILIA o

SCIBILIA Giacomo) con il quale si trovava da lungo tempo in

rapporto confidenziale.

Nella serata dello stesso 6 agosto il VETTORE confermava

tal i dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di

Bologna (lO), aggiungendo d'aver ricevuto le proposte di cui

(10) - Cfr. EA, * * * * *VIOla-l, C30, pp. 2-4.
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sopra da un compagno di detenzione •

A distanza di cinque giorni, 1'11 agosto, il VETTORE si

decideva a rivelare che il compagno di detenzione autore

delle riferite proposte era stato tale RINANI (11).

Il 3/9/1980, nel corso di una ricognizione personale (12)

cui venne sottoposto RINANI Roberto, detenuto nel carcere di

Padova nel periodo (inizio estate) cui il VETTORE faceva

risalire i contatti e le rivelazioni in ordine agli

attentati, il VETTORE riconobbe nel RINANI la persona da cui

tali rivelazioni avrebbe r~cevuto.

Nel corso delle sue dichiarazioni istruttorie, il VETTORE

riferiva altresì di aver appreso dal RINANI dei contatti che

costui aveva sempre intrattenuto con la cellula veneta già

facente capo a FREDA e VENTURA, di cui all'epoca era

principale esponente FACHINI Massimiliano (13).

8-9/8/80 La notte fra 1'8 ed il 9 agosto, la direzione

dell 'UCIGOS riferiva ( 14) alla Procura della

* * * * *(11) Cfr. la trascrizione delle deposizione registrata del
VETTORE, in EA, Vl0/a-l, C30, p14.

(12) EA, Vl0/a-l, C30, p62.
(13) - EA, Vl0/a-l, C30, p65.
(14) Se ne dà atto in SO, p42, righi 3-7.
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Repubblica di Bologna di aver ricevuto notizie inerenti

all'esplosione avvenuta alla stazione ferroviaria da una

"fonte" della quale veniva taciuto il nome.

14/08/80 A distanza di c ì n qua giorni, l'UCIGOS trasmetteva

un'ulteriore nota (151, accompagnata da due documenti:

al un "appunto" pri vo di data;

b) la trascrizione della registrazione di un colloquio

avvenuto 1'11/8/1980 nel carcere romano di Rebibbia tra

la "fonte" ed un non meglio identificato interlocutore,

che poi si apprenderà essere il dotto Elio CIOPPA,

funzionario del SISDE (16)-

Era accaduto che il detenuto in questione aveva contattato

il dotto Silvano RUSSOMANNO (all 'epoca a sua volta ristretto

in relazione alla nota vicenda della divulgazione dei

verbali di Patrizio PECI), confidandogli notizie relative ai

fatti di Bologna; il RUSSOMANNO, tramite persona di fiducia,

aveva riferito della vicenda al Servizio di appartenenza,

che aveva provveduto a far contattare il FARINA dal CIOPPA,

il quale aveva raccolto, 1'8 e l '11/8/1980, le dichiarazioni

* * * * *(15) - RA, V1, Cl, pl.
(161 Cfr. deposizione CIOPPA, in Calo, V5, C15, p2.
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rispettivamente riassunte nell'appunto e riportate nella

trascrizione della registrazione.

Il contenuto dell'appunto era, in est~ema sintesi, i l

seguent~: la "fonte ll aveva rif~ri1;o di ...una convergenza,

delineatasi sin dagli anni '70, fra.e.stremismo di destra e

di sinistra; ave.va attre..sì riferito d'aver

ricevuto, nel gennaio precedente, da parte di tale PEDRETTI

Dario, compagno di detenzione, la richiesta di un rilevante

quantitativo di esplosivo, da utilizzare per attentati

terrori st i ci; dopo qualche tempo il PEDRETTI; in compagnia

di tale Sergio CALORE, aveva insistito per ottenere

esplosivo ",,;ofisticato"; .. } due avev.an.o preJ:.ì.s.ato che, in

caso di loro indisponibilità, per il protrarsi della

detenzione, ad esegui re i l progettato attentato voi to a

"celebrare degnamente", nel successivo mese di agosto, la

strage dell' 'Italicus', ali 'attentato avrebbe potuto

provvedere tale Francesco FURLOTTI detto 'Chicco', cui la

lIfonte ll attribuiva la responsabilità degli omicidi dello

studente romano Walter ROSSI e del giudice Mario AMATO.

Nel colloquio registrato -secoQdo quanto emerge dalla
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trascrizione- la "fonte" aveva dettagliato e precisato le

proprie prime dichiarazioni: la richiesta di esplosivo

risaliva non al gennaio, ma al maggio; la richiesta, volta

ad ottenere un quantitativo di esplosivo aggirantesi sui 150

chilogrammi, veniva posta in collegamento con un attentato,

da compiersi alla stazione ferroviaria di Bologna, con un

anticipo di due giorni rispetto all'anniversario della

di utilizzare della nitroglicerina, al cui trasporto avrebbe

quanto, cadendo il giorno 2 di sabato, vi sarebbe stato

intenzione degli attentatori era

in(che ricorreva il 4 agosto),

particolare affollamento;

strage dell"Italicus'

provveduto 'Chicco' FURLOTTI; il CALORE, sopraggiunto nel

corso dell'abboccamen·to fra la "fonte" ed il PEDRETTI, era

parso alla "fonte" essere a conoscenza dei progetti del

PEDRETTI.

18/08/80 Con nota in data 18/8/1980, l'UCIG08, informatone dal 8I8DE,

riferiva al Procuratore della Repubblica che la "fonte"

anzidetta rispondeva al nome di Giorgio FARINA (17).

* * * * *
(17) - RA, Vl, C5, pp. 23-24•
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In occasione della pequisi~ione nell 'abita~ione di Ma~io

Gui do NALD I, il f~atello di costui, Elio NALDI, ~ife~iva

che Ma~io Guido, all 'alba del 2 agosto, a me~~o di autostop,

e~a pa~tito da Bologna, ve~osimilmente di~etto ve~so la

Co~sica, assieme all'amico Claudio MANCINI e a tale

Giovanna COGOLLI (18), la quale ultima ~isulterà poi esse~e

sentimentalmente

Fab~i<: i o ZAN~,

legata al noto est~emista di dest~a

19/08/80 Il 19/08/80 Mario Guido NALDI veniva' ~int~acciato in 8anta

Te~esa di Gallu~a (88) da un fun<:ionario del 8I8MI indicato

come "CALIPATTI" (19).

Nell'occasione, sentito info~malmente su quanto a sua

conoscenza circa i. fatti del 2/8/1980 e, più in gene~ale,

sulle organi~~a~ioni di est~ema dest~a, il NALDI, nel co~so

di un colloquio regist~atol ~ife~iva ciò che, in est~ema

sintesi, qui di seguito si ~ipo~ta: e~a partito da Bologna,

in compagnia di tale Claudio MANCINI e di due ~agazze

bolognesi, f~a le 7,30 e le 8 del 2 agosto, dopo ave~

* * * * *(18) EA, V10/a-1, C17, p1.
(19) RA, V13, C435, pp. 35-53.
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trascorso la notte nell'abitazione delle due ragazze

-indicate come Sofia BENATTI e Fiorenza IORI- in via

Dell 'Oro; il gruppo aveva raggiunto La Spezia, da dove, il

gior-no 3, era partito alla volta della Corsica; i l NALDI

aveva conosciuto il DE ORAZI nel 1978, nell'ambiente del

'Fronte della Giovent~' di Bologna, ed aveva cercato di

il DE ORAZI durante il periodo in cui aveva dimorato in

non era in grado di riferire in quale gruppo avesse militato

interessarlo alla rivista 'QUEX',

Roma;

che esso NALDI dirigeva;

era "convintissimo" che l'esplosione di Bologna fosse

, I
7

,}J
, ./

~
~

J
8

una provocazione contro 'QUEX', e riteneva che la matrice

dell 'attentato fosse "senza dubbio di destra" e rientrasse

"nella faida interna dei movimenti di estr-ema destra Il;

soggiungeva che gli attentatori venivano da fuori Bologna,

quasi certamente da Roma, e cioè dalle organizzazioni di

Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale (20); alcuni mesi

prima era stato contattato da un esponente dei 'NAR' di

Roma, che gli aveva proposto di diventare l'animatore di una

sezione 'NAR' in Bologna: aveva rifiutato per motivi

* * * * *1201 - RA, V13, C435, p45.
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"p o Lì t. ì c ì " (21); Paolo BIGNORELLI era il capo indiscusso in

Italia di 'Ordine NLIOVO', movimento che usava anche le sigle

'Movi mento Popol are Ri val LIZ i onari o', 'CostrLli amo l'Az ione' e

"Br upp ì Popolari di Base'; un grupp'0 molto attivo di 'Ordine

Nuovo' si trovava a Padova (22).

21/08/80 Due giorni dopo il colloquio con il funzionario del BIBMI,

il NALDI si presentava spontaneamente al Procuratore della

Repubblica di Bologna, al que l e rendeva dichiarazioni (23),

"per fornire chiarimenti in ordine al materiale sequestrato

presso la" sua "abitazione e per dare contezza dei" suoi

"rapporti con Luc a DE ORAZI"; in particolare, riferiva

appunto dei suoi contatti' col DE ORAZI,' e spiegava le

ragioni della presenza nella sua abitazione, fra i

documenti sequestratigli, di due polizze di pegno

appartenenti alla COGOLLI, sua amica, che tali polizze gli

aveva dato in custodia; faceva cenno, in chiusura di

deposizione, di un suo recente contatto con un "asserito

agente segreto", precisando di non avergli detto nulla di

* * * * *
(21) RA, V13, C435, p47.
(22) RA, V13, C435, p52.
(23) EA, VI0/a-l, C48, pp. 1-6.
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diverso o di ulteriore rispetto a quanto, in quella sede,

veniva riferendo al magistrato inquirente.

22/08/80 Il 22/811980 la DIGOS di Roma trasmetteva alla Procura della

Repubblica di Bologna un rapporto di denuncia 1241 a carico

, ,
di Sergio CALORE e Dario PEDRETTI "per concorso ispirativo

nel delitto di strage, banda armata, associazione sovversiva

ed al tro"; col medesi mo rapporto si denunci avano per "banda .' J
;/)

armata, associazione sovversiva ed altro" anche le seguenti

24 persone: Eà91Q §lg~QB~bbl~ BIQ9 §~~~BBBl~ ECàQ~§2~Q

Il contenuto di detto rapporto è puntualmente sintetizzato

nel brano 1251 della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio

* * * * *1241 - RA, VI, C7, pp. 1-24.
1251 SO, da p65 rigo 16, a p67 rigo 13.
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che di seguito testualmente si riporta:

"Il rapporto, in sintesi, riferiva che:

- dal 1977, dopo lo scioglimento Llfficiale delle

organizzazioni di estrema destra, Ordine Nuovo ed

Avanguardia Nazionale, i resti di queste due formazioni

avevano dato vita a una serie di organismi, tra i quali il

Movimento Rivoluziona~io Popola~e, Terza Posizione, i

N.A.R. , che operando in clandestinità, avevano compiuto

una lunga serie di attentati a cose e persone di estrema

gravità, (cfr. pagg. 4, 5 e 6 del citato rapporto>.
".--

che, a dirigere le formazioni terroristiche succitate, e

in particolare i N.A.R. e il Movimento Rivoluzionario

Popolare, era il centro organizzativo e politico facente

capo a Ordine Nuovo, come era dimostrato in modo evidente

dalla lettura dei Fogli d'Ordine sequestrati il 21.12.78

nell 'abitazione di tale Napoli Gianluigi.

Il docLlmento teorizzava non solo la lotta alle

'MLllti n az i onal i ' e la pace armata con l'Autonomia Operaia,

ma la strategia di puntare alla spaccatura orizzontale del

paese reale, accelerando un processo di disgregazione già in
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atto, con partecipazione alle iniziative eversive con sigle

differenziate.

Il rapporto riferiva che nel corso della

perquisizione a Napoli Gianluigi erano state rinvenute copie

di 'CostrLliamo l'Azione' e di 'Terza Posizione', dove molte

delle teorizzazioni dei 'Fogli d'Ordine' trovavano conferma.

Inoltre il rapporto di denuncia si soffermava sui

individuando i dirigenti e gli attivisti di maggior rilievo

del Movimento Rivoluzionario Popolare, didi queste ultime,

sopra

Popolo,diOrganiche

alle pubblicazioni

Comunità

collegati

SLlll ee

politicimovimenti

ricordate,

Terza Posizione e dell'organizzazione universitaria

collegata al Movimento Sociale Italiano F.U.A.N., l a cui

organizzazione romana era diventata un centro importante di

attivismo terroristico, e che agiva spesso in collegamento,

a livello di rapporti personali, con elementi dei N.A.R. e

appartenenti ad altre organizzazioni terroristiche (v. SLll

punto i riferimenti di fatto descritti nel rapporto pago 16

e 55.). Il

Dopo aver ribadito la centralità di Ordine Nuovo nell 'area
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eversiva di destra in Italia, l'estensore faceva riferimento

alla "fonte" -che indicava esser nota alla Procura di

Bologna per precedente corrispondenza intercorsa con

l'UCIGOS (si tratta della fonte FARINA)- secondo la quale il

PEDRETTI, nel maggio precedente, aveva richiesto alla

"fonte" stessa una grande quantità di esplosivo. Riassumeva

poi quanto dalla "fonte" pi~ compiutamente riferito (26),

affermando che tali notizie si inquadravano validamente nel

contesto precedentemente descritto dal rapporto. Illustrava

intine la personalità ed i,precedenti penali e giudiziari di

coloro che veniva denunciando.

l~l~~l b~iQ~§C~ia~g

':'b~S;aI2.C§aaQ~

9i BillQa §EIBIII

24/08/80 Sul numero 34/1980 del settimanale 'L'Espresso', recante la

data del 24 agosto (e quindi -come avviene per i

settimanali- a quella data in edicola già da diversi

giorni), compariva un' intervista (27) rilasciata dal

Colonnello Amos SPIAZZI (all'epoca noto per le sue

vicissitudini giudiziarie nel procedimento relativo alla

* * * * *(26) Cfr. supra, sub 1.1.3.2).
(27) Il testo travasi in RA, V7, C331, piO ed in EA,

Vl0/a-5, C232 bis/l, p50.
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'Rosa dei Venti') al giornalista Giuseppe NICOTRI.

Alle domande rivoltegli, lo SPIAZZI aveva fornito, fra le

altre, le seguenti risposte:

"A Roma i N.A.R. sono divisi in quattro gruppi distinti ed

in gran disaccordo tra di loro. C'è un certo 'Ciccio' che

cerca di metterli d'accordo. Anche il famoso Delle Chiaie è

venuto piO volte in Italia per tentare l'unione. Un

piacimento per l'Italia dove è ricercato per strage ..•

superlatitante come lui deve essere ben protetto anche da

••• hanno in comune fra di loro solo la volontà

girare adise può permettersistataliapparati

... i N.A.R.

certi

di fare 'qualcosa a qualunque costo' ..•

.•• nell'arcipelago di destra non manca neppure il Movimento

rivoluzionario popolare, che copia la sua sigla Mrp da un

altro 'spezzone' armato di sinistra, quel Mpro, Movimento

proletario rivoluzionario offensivo. Insomma, un'altra

conferma della volontà di 'giocare alle brigate rosse' •••

••. è interessante notare che tutti questi grLlpp i stanno

cercando di confluire in Terza posizione, che ha già

pubblicato due o tre numeri dell 'omonimo giornale •••
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PiO che di rifioritura dei gruppi di estrema destra,

parlerei di un loro riciclaggio, di un loro rinascere,

adeguati ai tempi nuovi."

L'intervista era stata rilasciata nell'immediatezza della

strage, in data 4 o 5 agosto 1980, ed il testo era stato

registrato dall'intervistatore (28).

25/08/80 Dopo aver procedLlto, in data 25/8/1980, all 'esame

testimoniale (29) di Giorgio FARINA, il Procuratore della

26/08/80 Repubblica, il giorno successivo, provvedeva ad emettere un

ordine di cattura (30), sostanzialmente fondantesi sulle

risultanze del rapporto 'LAZZERINI' e sulla deposizione

'FARINA', a carico di tutte le persone denunciate col detto

rapporto, nonché di Luca DE ORAZI. A tutti i catturandi

venivano contestati i delitti di associazione sovversiva

aggravata, banda armata e detenzione e porto di armi da

guerra ed esplosivi; ai soli PEDRETTI, CALORE e FURLOTTI,

anche il delitto di strage ed i reati connessi.

* * * * *(28) cfr. il teste NICOTRI, in EA, Vl0/a-6, C273.
(29) Il cui contenuto è sintetizzato in SO, pp. 48-49.
(30) - OC, Vl, Cl, pp. 10-19.
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27/08/80 Il 27/811980, il Procuratore della Repubblica, sulla scorta

del 'rapporto LAZZERINI' e della 'testimonianza VETTORE

PRESILIO', provvedeva ad emettere ordine di cattura anche

nei confronti di Roberto RINANI, al quale veniva contestato

il delitto di associazione sovversiva aggravata (31).

La sussistenza dell'associazione -in termini di valutazione

indiziaria- veniva fatta discendere dai fatti, documenti ed

partecipazione del RINANI dalla sua previa

programmi

lae

conoscenza

rapporto,

VETTDRE'- di

d'indagine evidenziati nel

dalla 'testimonianza

elementi

-desLlnta

criminosi poi realizzati da altri membri dell'associazione

stessa (cioè della strage alla stazione ferroviaria di

Bologna, che veniva attribuita a PEDRETTI, CALORE e

FURLOTTI J sulla scorta della 'testimonianza FARINA').

30/08/80 Reca il timbro postale del 30/811980 (32) la busta

contenente una lettera anonima (33) indirizzata al "Dottor

FRANCHINI della Squadra Politica della Questura Centrale" di

* * * * *(31) DC, V2, C28, pp. 1-3.
(32) - RA, V3, C82, p140.
(33) - RA, V3, C82, p139.



Palermo, del seguente testuale tenore:

"Caro dottore, noi ci conosciamo. Sono un estremista di

destra e non sopporto i 'travestiti'. E' per questo che mi

sono deciso a fare il delatore anche se odio le spie. Se le

interessa saperlo a Palermo vi è una tra le più importanti

cellule di Terza Posizione o N.A.R. Il loro covo è in una

scuola privata di via Giusti. Ne fanno parte fra gli altri

Balistreri, Volo, Mangiameli ed Incardona. Si fingono

professori e fanno finta di dare lezione. Il giorno della

strage nessuno di loro era a F'al ermo. Faccia una

perquisizione e ne scoprirà delle belle' SCLISi se resto

anonimo ma sono abbastanza potenti e organizzati e me la

farebbero pagare perché mi conoscono anche troppo bene."

E' risultato in corso di istruttoria -perché, fra l'altro,

ammesso dall'autore (34)- che la lettera era stata scritta

da Alberto VOLO, personaggio su cui si dovrà ripetutamente

tornare in prosieguo di trattazione.

l~l~Zl Il gg~~m~ntg cinY~n~tg in ~ns ~sgins t~l~igni~s gi
~is lcn~cig~ in ~glggns

31/08/80 Il 31/8/1980, in una cabina telefonica di

* * * * *(34) - Cfr. l'interrogatorio 5/1/84 reso
in EA, V10/a-3, C134, pp. 18-19.
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Bologna, venivano rinvenuti casualmente, da un ufficiale dei

Carabinieri (35), vari documenti -abbandonati da ignoti- tra

cui un manoscritto formato da 26 fogli (36) , recante, sul

secondo foglio, l'annotazione "Da Tuti a Mario Guido Naldi".

Il documento, proveniente da Mario TUTI (37), che lo ebbe a

redigere con la collaborazione del compagno di detenzione

Giorgio INVERNIZZI (38) , costituisce una sorta di

alcune fondamentali considerazioni (in parte riecheggianti

nel brano della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio che

risoluzione strategica della destra eversiva e propone

che,il contenuto dei 'Fogli d'Ordine di Ordine Nuovo'),

di seguito testualmente si riporta (39) , sono cosi

individuate:

"a) la necessità di approfondire, grazie a ben dirette

azioni, la frattura e le tensioni tra settori politici,

economici e sociali presenti nel paese;

* * * * *
(35)
(36)

(37)

(38)
(39)

Cfr. RA, V2, C71, p1.
RA, V2, C71, pp. 10-35; la trascrizione
dattiloscritta trovasi in RA, V2, C71, pp. 48-66.
Cfr. Angelo IZZo, interrogatorio reso in altro
procedimento al G.I. di Bologna, in AA, V7, C41,
p316, ove il TUTI è indicato come coautore dello
scritto. Cfr. anche RE, pp. 84-89.
Cfr. rapp. DIGOS 16/5/84, in AA, V7, C41, pp. 66-68.
SO, da p82 rigo 12, a p83 rig04.



b) la necessità di evitare, al momento, lo scontro con la

sinistra

fronti;

(i 'rossi'), per non dover combattere su due

c) l a necessità di ricorrere ad azioni illegali per

ottenere i mezzi finanziari e gli strumenti militari da

utilizzare per la lotta rivoluzionaria;

d) l'opportunità di iniziare la lotta, fondandosi su

piccoli nuc ; ei di operativi che poi potranno, e

dovranno, collegarsi tra loro."

1~1~§1 b§ ~gQ~§L§§~igQi ~§gi§i§ Q§l ~§L~§L§'Qi E§LL§L§ §Q i
L§l§ii~i §~il~ggi i§iL~iigLi

Con rapporto riservato (40) in data 31/10/1980, i l

Maresciallo degli Agenti di Custodia del carcere di Ferrara

riferiva al Direttore, il que I e, a SLla vol ta, ne rendeva

edotto il Procuratore della Repubblica di Bologna, che

il giorno precedente l'Agente Luciano FERRELI aveva captato

un brano di conversazione intercorsa tra i detenuti Roberto

FEMIA e Stefano NICOLETTI, ristretti nel reparto isolamento.

Si legge nel rapporto:

Il ••• i l FEMIA chiedeva al NICOLETTI ..• di l eggergl i il

* * * * *(401 - EA, Vl0/a-2, C64, p3.
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04/09/80 Il 419/1980, Il Procuratore della Repubblica ordinava la

cattura di Massimiliano FACHINI, contestandogli il delitto

di associazione sovversiva aggravata (44).

Va chiarito che il VETTORE, oltre a ciò di cui si è già dato

atto

segue:

(45), aveva anche riferito agli inquirenti quanto

a) che il FACHINI, per il passato, aveva svolto attività

dinamitarda, ali 'interno di un gruppo di cui facevano

parte anche tali BRANCATO e TELVE; che provvedeva al

confezionamento degli ordigni esplosivi, secondo una

precisa tecnica (minutamente illustrata dal teste); che

per gli attentati incendiari si serviva di alcuni tipi di

candelotti che sapeva preparare solo lui (46);

b) che il FACHINI, inoltre, alcuni anni prima, aveva

partecipato ad una riunione al 'F'i no Verde' di

Camposampiero, alla quale erano intervenuti, fra gli

altri anche SIGNORELLI e SEMERARO (sic) nell 'occasione,

il VETTORE, addetto alla sorveglianza, aveva captato

* * * * *(44) - DC, V2, C29, pp. 1-3.
(45) - Cfr. supra, sub 1.1.3.1).
(46) EA, VIOla-l, C30, pp. 9-10.



frammenti di conversazione dai quali aveva capito che la

riunione era stata indetta allo scopo di incentivare le

attività violente, in quanto la linea morbida della

segreteria non era accettata; e dopo due o tre mesi erano

iniziati gli attentati al Campidoglio, al Consiglio

Superiore della Magistratura ed alla Farnesina (47);

c) che le persone che -come il RINANI- appartengono

all'organizzazione del FACHINI sono indotte a giurare su

una bandiera tricolore con sopra posta una croce uncinata

~d avvertite che, in caso di infedeltà, saranno uccisi i

loro familiari (48).

Inoltre, un brano della deposizione resa l '11/8/1980 dal

VETTORE si era svolto nei termini che qu ì di seguito

testualmente si riportano (49):

d) P. M. N. "Senta in riferimento a quell'episodio a

quell 'attentato che vi sarebbero stati l u i Il

(47)
(48)
(49)

(RINANI) "parlava di sua partecipazione diretta se

non a quello dei primi di agosto agli altri due?

* * * * *EA, VIOla-l, C30, p61.
EA, VIOla-l, C30, p62.
Si cita dalla trascrizione dattiloscritta della
registrazione magnetofonica della deposizione, in EA,
VIOla-l, C30, p22. La sigla "P.M.N." sta per Pubblico
Ministero Nunziata e la sigla "V." per VETTORE.
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No. Il

'./. "Solo quello che le ho detto."

P. M. N. IICerto l 1

V. "Nella pr-ima settimana di agosto"

P.M.N. "Le offer-se un r-uolo a lei di far- par-te •.• "

v. liSe lui facesse ••• Il

P.M.N. "Se a lei VETTORE, RINALDI o RINALDINI, RINANI

v. "No Il

ecceter-a offer-se di par-tecipar-e."

ha offer-to niente per-ché per- me er-a giàv. "Nori mi

tutto or-ganizzatd si sono già .•• è tutto a posto"

P.M.N. "Ma disse chi vi avr-ebbepar-tecipato, chi er-a lo

staff che avr-ebbe par-tecipato"

V. "Non ha detto niente. Comunque io ho solo voluto

chieder-e, ho chiesto solo per- cur-iosità, per-

veder-e se sono ancor-a collegati insieme con queste

persone. Il

P.M.N. "E lui come rispose?"

V. "Siamo in contatto. E basta."
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P. M. N. "Val eva

gruppo?"

dire che era organizzato da questo

sempre organizzato da questo gruppo perché

sono 101'""0, se io dovevo subentrare con loro vuoI

che

anticipato. "

sono ••• ho voluto sa ••. i o l 'ho

P.M.N. "lo dovevo subentrare con loro, che significa?"

V. "lo l 'ho anticipato SLI due parole. Se l u ì era

ancora in contatto con FACCHINI, FRANCHI, BRANCATO

quella gente Il, che volevano tirarmi dentro."

Verso la prima decade del settembre 1980, nella 'hall' delloI decade
di set
tembre
del 1980 , hotel EHcelsior' di Roma, vi fu un abboccamento fra Licio

BELLI ed il funzionario del SISDE Elio CIOPPA (50) , nel

corso del quale il primo, riferendosi all'inchiesta in corso

per i fatti di Bologna, avrebbe detto al secondo, pressoché

testualmente:

sono errate,

"Le indagini esperite dagli organi competenti

in quanto -secondo me- bisogna battere una

pista internazionale ll

(50)

(51)

(51) •

* * * * *Cfr. aupr a , sub 1.1.3.2).
Esame testimoniale CIOPPA al P.M. di Roma 3/11/1984,
in Cal., V2, Cl, p99. Nell 'esame testimoniale (segue)



l~l~lll l C~QQQcti tc~ il §~Q~ §a~IQ~IIQ~ EC~Q~g§~Q EaIIs~Ie

gQ il giQCQ~li§t~ aQQCg~ ~aB~sBI

I setti- La sentenza n. 45/85 della V Carte d'Assise di Roma,
mana di
settem-
bre del pronunciata all'udienza del 29/7/1985, ha accertata e
1980

minutamente ricostruita nei seguenti termini un episodio sul

quale dovrà soffermarsi anche questa Carte (52):

"Reato di cui al capo A. Rivelazione del contenuta di due
'relazioni del 5I5MI':

BARBERI i due documenti, destinati alla conoscenza esclusiva

Un giorno della prima settimana del settembre 1980 il gen.

misero a disposizione del giornalista Andrea

"e il dotto(all'epoca direttore del 5I5MI)5ANTDVITD"

PAZIENZA

del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri

della Difesa, degli Interni e degli Esteri, concernenti

notizie qualificate come 'segrete'. BARBERI compulsò il

materiale, prese appunti e sulla scorta di essi pubblicò sul

settimanale 'Panorama' del 15/9/1980 l'articola dal titolo

'La Grande Ragnatela'. Le dichiarazioni del BARBERI

* * * * *(segue) resa al P.M. di Bologna l '8/2/85, in Cal.,
V5, C15, p3, la ricostruzione dell 'episodio da parte
del CIOPPA è pressoché identica: "GELLI mi d ì s s e più
o meno testualmente che le indagini della Polizia
giudiziaria sugli autori della strage erano
sbagliate. Riferendosi a me disse: ma vai avete
sbagliato tutto; senz'altro la pista è
internazionale'. Il

(52) - AA, Vll, C63, da p62 a p64; si riparta il testo,
omettendo le note a pie' di pagina.
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fo~niscono uno spaccato della vita del SISMI, del ~igo~e

p~ofessionale del di~etto~e e del suo st~etto collabo~ato~e

e delle p~eoccupazioni che li tu~bavano. La magist~atu~a

bolognese aveva avuto pa~ole di elogio pe~ il SISDE. 'E' una

ve~gogna I ' -commentò PAZIENZA- 'Noi del SISMI abbiamo fatto

di più e sono in g~ado di p~ova~lo' • Detto e fatto,

accompagnò BARBERI a Palazzo Ba~acchini e lo p~esentò al

gen. SANTOVITO. Il di~etto~e manifestò al gio~nalista la sua

i~~itazione pe~ gli elogi al SISDE, esclamando che anche

Michael LEDEEN e~a nei libri-paga del se~vizio seg~eto

milita~e. All'imba~azzato gio~nalista che si e~a dichia~ato

disposto a sc~ive~e bene del SISMI ma senza accetta~e una

li~a (PAZIENZA si e~a inse~ito nel disco~so dicendo che di

soldi ce ne e~ano quanti se ne volevano), SANTOVITO ~eplicò

che p~op~io pe~ché sapeva che non e~a 'stipendiabile' lo

aveva voluto conosce~e, ed aggiunse che il Se~vizio aveva

espletato un impo~tante lavo~o ~igua~dante il te~~o~ismo. Al

~ilievo del suo 'collabo~ato~e esterno' -il quale si

aggi~ava da pad~one pe~ l'ufficio dando l 'imp~essione di

esse~ne il ve~o titola~e- che,
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BARBERI avrebbe dovuta sapere pure qualcosa, il generale

prese due fascicoli, una di 50 fagli intestata alla Libia, e

l'altra di circa 150/200 fagli concernente altri paesi, e li

consegnò

salottino

al giornalista che si accomodò

per esaminare la documentazione.

nell'attigua

Pubblicata

l'articola, BARBERI (il quale ha affermata che soltanto a

seguita delle reazioni delle Autorità destinatarie delle

'informative' si rese canta che le notizie utilizzate

avrebbero dovuta rimanere segrete) ricevette una telefonata

di convocazione da parte di SANTOVITO. Costui lo invitò a

dichiarare per iscritta di aver ricevuta i documenti da

fante anonima avvera di aver collazionata le notizie da più

parti; in tal moda l'inchiesta si sarebbe potuta chiudere

senza rischi per nessuna. Il giornalista -al quale il

direttore del SISMI aveva pasta anche la sorprendente

domanda da chi fosse riuscita ad avere quelle notizie-

rifiutò."

La stessa giorno, a il giorno successiva a quella del

seconda incontra con il Gen. SANTOVITO, previo appuntamento

telefonica, il BARBERI incontrò nuovamente il PAZIENZA, che,
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in tale occasione, era in compagnia del Col. GIOVANNONE.

In merito all'episodio, il BARBERI, in istruttoria (53) ,

r-iferì: ULa conversazione ebbe inizio quando io riproposi la

mia impressione che SANTOVITO fosse impazzito. PAZIENZA mi

disse di non preoccuparmi; intervenne GIOVANNONE dicendomi

che quel documento che mi aveva dato in lettura SANTOVITO e

che avevo pubblicato non era poi così importante, che era

stato messo in piedi in pochi giorni dal SISMI (mi disse

anche che sapeva il nome del suo autore, che però non mi

indicò) , in pratica al solo fine di dimostrare che il SISMI

si interessava attivamente alle indagini sul terrorismo;

aggiunse di aver notato anche vari errori e che l u ì

personalmente sarebbe stato in grado, anche in breve

periodo, di. confezionare un documento dalle basi più solide.

Si parlò solo di terrorismo in generale, senza mai

specificare se rosso o nero e senza mai indicare nomi né

specifiche indagini. PAZIENZA sosteneva costantemente che

era sua convinzione che le radici del terrorismo fossero

esclusivamente a sinistra, che occorresse lavorare sui

(53) - Cfr. la
Bologna,

* * * * *deposizione resa il
in EA, V10/a-6, C29B,
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legami internazionali dei terroristi con i Paesi Socialisti

ed affermava anche che era in Italia per raccogliere tutti

gli elementi utili a dimostrare che quella sua convinzione

rispondesse alla realtà."

autorizzazione di un'arma d·i fabbricazione israeliana. Era

Il 13/9/1980 il Procuratore della Repubblica ordinava la

Antonella MONOPOLI, contestando loro la detenzione senza

Marcello IANNILLI ecattura <54) di Emanuele MACCHI,

13/09/80

accaduto che, in occasione della cattura dello IANNILLI, in

esecuzione dell 'ordine di cattura n. 77/80, nel corso di una

perqLlisizione dell'abitazione del nonno paterno del

catturando, era stata sequestrata, tra l'altro, una lettera

inviata dal MACCHI, nella quale, laddove si parlava di una

"moto" di marca "ebrea" che lo IANNILLI ed il MACCHI erano

soliti "guardare e pulire" in casa della MONOPOLI, si

sarebbe inteso alludere ad un'arma da fuoco che era stata

detenuta in concorso dai tre giovani <55).

* * * * *(54) Cfr. DC, V1, CI0, p14.
(55) - Cfr. rapporto 3/9/1980, in RA, V1, C7 bis, pp. 1-10.
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Interrogati sul punto, lo IANNILLI e la MONOPOLI avevano

reso dichiarazioni che il provvedimento coercitivo definisce

contraddittorie.

19/09/80 Due giorni prima di formalizzare l'inchiesta, il Procuratore

della Repubblica emetteva un ultimo ordine di cattura,

contestando i delitti di associazione sovversiva aggravata e

banda armata anche a Valerio FIORAVANTI, Giorgio VALE,

Piergiorgio DILUVIO, Alessandro ALIBRANDI, Stefano PROCOPIO,

Giuseppe BRANCATO e Giovanni MELIoLI.

La motivazione del provvedimento si fondava su

"documentazione sequestrata in Roma ll
, "specifiche

testimonianze" non indicate nominativamente per ragioni di

cautela i strLlttoria, e sull' "accertamento di nessi

pregressi e tuttora perduranti di associazione con i

compartecipi" di cui all'ordine di cattura 77/80 (56).

Lo stesso giorno in cui veniva emesso l'ultimo provvedimento

* * * * *(56) - Cfr. DC, V2, C32, pp. 1-3. Per orientamento, circa
gli atti su cui la motivazione poggiava, può farsi
riferimento a: RA, VI, C7, p16; RA, VI, C7 bis, pp. 3
e 55-68; RA, V2, C52 e C68 (trasmesse a Roma per
competenza); EA, VIO/a-l, C 30, C41 e C42; lA, V9/a
l, C4bis, pp. 1-3.
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coercitivo, del quale si è testé detto, compariva, sul

Corriere del Ticino, un'intervista rilasciata da ABU AYAD,

esponente dell 'O.L.P., alla giornalista Rita PORENA (571.

Sul quotidiano venivano riportate le seguenti risposte, che

sarebbero state, tra le altre, testualmente fornite

dall'intervistato alle domande della PORENA:

"Un anno fa siamo stati informati dell'esistenza di campi di

nella zona Est (da Beirut Nord-Est sino a 20 km.

addestramento per stranieri tenuti dai 'Kataeb' nei

da Tr ì pc Lì L,

pressi

Abbiamocontrollati dalle destre maronite.

AqLtra,di

fatto un'indagine per appurare la nazionalità degli ospiti

dei campi e siamo riusciti a entrare in contatto con due

Tedeschi Occidentali che avevano preso parte

all'addestramento e che in questo momento si trovano a

Beyrut presso di noi. Da loro abbiamo appreso che nel campo

di Aqura sono stati addestrati vari gruppi, per un totale di

circa 30-35 persone, tra cui Italiani, Spagnoli e Tedeschi

Occidentali. Il responsabile del gruppo tedesco si chiama

* * * * *(57) - Il testo travasi riportato in RD, V1, e5, pp. 6-9.
Già il giorno 17 era comparso sul quotidiano
Repubblica un trafiletto riportante una dichiarazione
di SALAH KALAF di questo tenore: "Abbiamo documenti
che provano il coinvolgimento falangista
nell 'esplosione di Bologna" (RD, Vi, C5, p2).
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HDFFMANN è da lui che abbiamo saputo che era in arrivo un

altro gruppo di Tedeschi. Allora abbiamo deciso di tendere

un agguato ed abbiamo catturato nove persone che in questo

momento si trovano presso di noi, ma che non sono nostri

prigionieri. Il •••

"Dai Tedeschi abbiamo appreso che circa Il mesi fa nel campo

di Aqura il loro gruppo aveva discusso con gli Italiani la

strategia per restaurare il nazifascismo nei loro paesi ed

erano arrivati alla conclusione che l'unica via sarebbe

stato l'attacco contro le istituzioni più importanti. I

fascisti italiani hanno affermato che il maggior nemico è

rappresentato dal partito comunista e dalla sinistra in

generale e che perciò avrebbero incominciato le loro

operazioni con un grosso attentato nella città di Bologna,

amministrata dalla sinistra. Quando è avvenuta la strage

abbiamo subito messo in relazione l'attentato con quanto

avevamo appreso sui progetti degli Italiani nel campo di

Aqura. Al momento opportuno faremo in modo che i Tedeschi

rendano pubblico tutto quello che hanno visto e udito nei

campi di addestramento,
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Italiani che erano con loro. Da parte nostra abbiamo

provveduto a tener al corrente le autorità italiane, alle

quali abbiamo dato i nomi degli Italiani di Aqura. I nomi,

probabilmente, non sono precisi perché i Tedeschi li hanno

ci tati basandosi solamente sulla loro memoria ma credo che

per le autorità italiane non sia difficile riuscire a

identificare le persone. E' certo che si tratta di fascisti

che appartengono a organizzazioni conosciute. Se le autorità

quadro chiaro della situazione." ...

italiane avessero messo in relazione le informazioni avute

con le altre in loro possesso avrebbero avuto unda noi

Il ••• si tratta piuttosto di un accordo di base su una linea

politica armata, che viene poi attuata dai fascisti ai quali

i 'Kataeb' forniscono l'addestramento. Il progetto finale è

la restaurazione del nazifascismo in Italia, Spagna e

Germania Occidentale." .••

"Il campo è ancora in funzione ma non sappiamo se in questo

momento vi si trovino anche Italiani. Sappiamo che ci sono

Tedeschi e Spagnoli ed elementi di altri paesi. Contiamo di

riuscire ad avere presto altre informazioni." ...



"So con certezza che circa un anno fa" (di Italiani) "ve ne

sono state alcune decine che dopo l'addestramento hanno

lasciato il Libano.

capo. Il

Non so se il gruppo italiano avesse un

20/09/80 Il giorno immediatamente successivo, il Procuratore Capo

della Repubblica in persona, dotto Ugo SISTI, chiedeva

urgentemente, a mezzo co~riere (58) alle direzioni del

SISDE e del SISMI, ed alla presidenza del CESIS, la

trasmissione dei documenti in possesso dei Servizi, dai

quali risultassero la ricezione delle notizie cui accennava

la stampa in ordine a progetti criminosi di cittadini

italiani all'estero (particolarmente in Libano) , gli

accertamenti compiuti e le iniziative adottate.

l~l~l~l b~§§§G~~iQQ§ g§gli QCgiQi gi GStt~Cs § gli
iQt§CCQgstQci g§gli imQ~tsti

Complessivamente, nella fase sommaria dell 'istruzione, erano

state imputate 38 persone. Tr-a esse, 11 riuscivano a

sottrarsi alla cattLlra; si trattava, per la precisione,

quanto all 'ordine di cattura n. 77/80, di FIORE, ADINOLFI,

MAMBRO, MORSELLO, GIALLOMBARDO e DE FRANCISCI; e, quanto

all'ordine di cattura n. 83/80,

* * * * *(58) - Cfr. RD, Vl, C5, p3.
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DILUVIO, ALIBRANDI e PROCOPIO.

Nei primi venti giorni del mese di settembre (i soli RINANI

e DE ORAlI (59) erano già stati interrogati, la prima volta,

sin dal 30 agosto), il Procuratore della Repubblica aveva

provveduto ad interrogare gli imputati catturati o già

precedentemente detenuti, con l'esclusione dei soli MELIOLI

e BRANCATO, catturati il giorno 20, alla vigilia della

formalizzazione.

Per quanto attiene al contenuto di detti interrogatori,

(nel corso dei que l i tutti gl i i mputati si arroccavano

comunque su posizioni di negativa degli addebiti), occorre

fare rinvio alla sintesi che se ne fa nella sentenza-

ordinanza di rinvio a giudizio (60), eccezion fatta per i

verbali di coloro che sono tuttora imputati avanti a questa

* * * * *(59) - Quest'ultimo imputato in relazione all'ordine di
cattura n. 77/80; occorre qui ricordare che l'ordine
di cattura n. 76/80 afferiva a diverso procedimento
(n. 2061/A/80 R.G.P.M.).

(60) - Cfr. SO: da p50 rigo 5 a p53 rigo 5 per gli imputati
di strage (i rispettivi verbali trovansi in IA: V9/a
1, C9 FURLOTTI; V9/a-l, C17 PEDRETTI e V9/a-lbis
CALORE); da p71 rigo 15 a p79 rigo 5 per gli altri,
ad eccezione del DE ORAlI (i rispettivi verbali
trovansi in IA, Vl: C2 RINANI; C4 SIGNORELLI; C4 bis
I ANN I LLI ; C5 SEMERAR I; C6 FEM I A; C7 NAPOLI; C8
MONOPOLI; CI0 MACCHI; Cll CORRADO; C12 FACHINI; C14
SICA; C15 SCARANO; C16 PUCCI; C18 lAPPAVIGNA; C18bis
DE FELICE; C19 PIllONIA; C20 NERI; C21 MUTTI; C22
MACRINA; C23 CORSI; C24 BIANCO). Per quanto attiene
al DE ORAlI, dei suoi interrogatori già s'è dato
conto: cfr. supra, sub 1.1.2.3).

63



Corte, dei quali si deve dare brevemente contezza.

BQQ§ciQ Bl~B~l, interrogato il 30/8/1980 (61), affermava la

sua totale estraneità agli addebiti contestatigli,

aggiungendo che dal '77 non svolgeva più attività politica.

Negava d'aver conosciuto il FACHINI, persona della quale

spesso gli aveva parlato il suo amico CONTIN, che era solito

frequentarla.

Nuovamente interrogato il 3/9/1980 (62), asseriva di non

conoscere né il VETTORE, né il MELIOLI, né il NAPOLI.

Ammetteva d'aver incontrato, in occasione di una

manifestazione in onore dei cadLlti delt"a Repubblica Sociale

Italiana, il Colonnello Amos SPIAZZI.

Nel successivo interrogatorio del 18/9/1980 (63), dopo che

il VETTORE l'aveva riconosciuto nel corso di una

ricognizione formale (64), insisteva nel negare qualunque

fondatezza delle accuse del VETTORE, che sosteneva di non

conoscere.

§1§~QB5bbl, il 5/9/1980 (65), respingeva ogni

* * * * *(61) lA, V9/a-1, C2, pp. 1-3.
(62) - lA, V9/a-1, C2, pp. 4-5.
(63) - lA, V9/a-1, C2, p6.
(64) - Cfr. supra, sub 1.1.3.1) .
(65) lA, V9/a-1, C4, pp. 4-6.
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addebito, ammettendo soltanto di aVe~ collabo~ato a

'Costruiamo l'Azione' e di aver concluso la sua esperienza

politica, iniziata nelle file del ì1.S.r., con la fondazione

delle Comunità O~ganiche di Popolo (espe~ienza ~isoltasi

pe~ò in un insuccesso).

Il SIGNORELLI ~iconosceva inolt~e di ave~ avuto in passato

~appo~ti con alcuni dei coimputati (ad esempio, col

dove -a suo di~e- avevano ent~ambi p~eso a calci

della Balduina di

d'ave~ semp~e svolto attività politica in modi

i l

tuttodel

ma asseriva

p~esso la sezione del M.S.I.

cacciandolo dalla sezione stessa),

Roma,

FURLOTTI,

FA~INA,

leciti.

il 9/9/1980 (66), ~espingeva tutti gli

addebiti contestati, p~ecisando di conosce~e solo pochi dei

coi rnput a t ì • Ammetteva pe~alt~o d'ave~ tentato, nel ca~ce~e

di Fe~~a~a, ave e~a detenuto, di mette~si in contatto con

FEMIA att~ave~so un alt~o compagno di detenzione, al fine di

ave~e info~mazioni sugli a~~estati e sui lo~o nominativi.

~§§§imili§DQ Ea~~l~l, il 19/9/1980 (67), ~espingeva tutte le

* * * * *(66) lA, V9/a-1, C4bis, pp. 1-3.
(67) lA, V9/a-1, C12, pp. 4-7.



accuse, precisando che il sodalizio con il SIGNORELLI era di

carattere puramente personale. Negava d'aver conosciuto il

RINANI, che perÒ ammetteva d'aver sentito nominare in

carcere, nel 1977, dal CONTIN (68).

Assumeva di conoscere il coimputato MELIOLI, già con lui

giudicato nel procedimento romano contro Ordine Nuovo.

Asseriva ancora d'esser stato ospite del SIGNORELLI, dall '11

al 16 agosto 1980, nella villa del SIGNORELLI stesso sul

lago di Bolsena.

E~~ig Q~ E~bl~~, il 20/9/1980 (691, respingeva gli addebiti

contestatigli, precisando di aver cessato l'attività

politica già dal 1958, e di aver mantenuto rapporti solo

personali col SIGNORELLI e col SEMERARI. Asseriva di esser

totalmente estraneo alla pretesa ricostituzione di Ordine

Nuovo.

1~1~1~1 b@ ~li@LigLi 2iii~ii~~ ~~g~i2i~igQi @~i~@Qg@ gi
Lili@~g Li2~1@Qii 211~ f~2@ g@11~i2iL~~igQ@ 29illill~Li~

Prima di chiudere il capitolo relativo alla fase

dell 'istruzione sommaria occorre dar conto di quanto segue:

a) Sin da 7/8/1980, a seguito delle rivelazioni del VETTORE

* * * * *(68) - Cfr. supra, p64, rigo6.
(69) - IA, V9/a-1,' C18bis, pp. 1-12.
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PRESILIO, la Procura della Repubblica aveva avviato gli

opportuni accertamenti,
I
investendo delle indagini la

DIGOS di Padova (701.

L'ufficio interpellato aveva risposto con rapporto in

data 12/8/1980 1711, che dava conto dei precedenti, in

materia di eversione politica, tanto del VETTORE quanto

del RINANI, entrambi militanti, per il passato, del

riferiva che il RINANI,

padovano,

intolleranza politica. In

soprannomi nato

denunci ati pergiàentrambi

di

ed

si

episodi

particolare,

gravissimi

M. S. lo

l "Ammiraglio', era il punto di riferimento di un gruppo

di estremisti di destra padovani, fra i qual i erano

menzionati MaLlrizio CONTIN, Massimo BERTOCCO, Antonio

BENELLE, Maurizio FASO LATO ed altri, tutti dediti ad

attività politica violenta. Il RINANI era stato

denunciato per tentato omicidio in danno di un aderente

alla sinistra extraparlamentare padovana: l'episodio

risaliva al 13 aprile del 1979, e l'i mputato,

costituitosi il 13/5/1980 dopo oltre un anno di

(701
(71)

* * * * *RA, V2, C25, pl.
RA, V2, C25, pp. 2-13.



latitanza, era rimasto incarcerato sino al 18 luglio dello

stesso anno. Aggiungeva ancora il rapporto che il

VETTORE, sul finire degli anni sessanta, era stato

vicesegretario della Sezione Arcella del M.S.I. padovano,

notissima per essere un punto di raccolta dell'estremismo

di destra della città.

b) Il 4/9/1980 il Procuratore della Repubblica procedeva ad

estrarre copia, per l'unione al presente procedimento,

degli atti rilevanti dei procedimenti pendenti a Roma,

riguardanti la destra eversiva e già affidati al

Sostituto Procuratore della Repubblica dotto Mario AMATO,

assassinato il 23 giugno precedente (721.

c) Il 16/9/1980 i l collegio dei periti chimico-

esplosivistici veniva allargato al dotto ELlgenio PELIZZA

ed al dotto Omero VETTORI ed i l quesito già

precedentemente formulato (731 veniva ampliato,

richiedendosi altresì di procedere ad ogni possibile tipo

di analisi chimica, fisico-chimica, strumentale,

comparativa, di saggio, per determinare " ••• la natura e

la struttura degli esplosivi impiegati per la costruzione

* * * * *(721 AA, '.12, C2, pp. 1-10.
(731 Cfr. supra, sub 1.1.2.11.
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dell 'ordigno e consentire di descrivere globalmente

l'ordigno ed i SLlDi componenti, precisarne la

potenzialità, per le materie esplodenti la provenienza e

tipo e forza ed ogni altra caratteristica utile" (74).

d) Sin dal 2 agosto il Procuratore della Repubblica, con

provvedimento verbale (data l'urgenza) confermato per

iscritto due giorni pHI tardi (75). aveva affidato a

Il i6 settembre a cinque dei periti veniva

sulle salme delle vittime.

dieci periti le indagini necroscopiche ed autop t ì che

affidato un

nuovo incarico, da svolgere collegialmente, nei seguenti

termini: "dando corso ad esame riepilogativo-comparativo-

statistico delle descrizioni tanatologiche sui defLlnti

della strage del 2 agosto 80 Ce per quanto necessario od

ut ì La a tutti o parte dei referti dei feriti)

stabiliscano quali furono le cause dei decessi, i mezzi

che le produssero, evidenziando la frequenza ed incidenza

statistica delle cause terminali di decesso, i l

meccanismo letifero, i dati che evidenziano i mezzi

* * * * *(74) Cfr. PA, Vi, Ci, p6 verso.
(75) F'A, V2, Ci, pio
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letiferi, o produttivi di lesioni sui f er i t i , non

mancando di confrontare gli elementi documentali già

raccolti con quanto accertato dal collegio tecnico

balistico-chimico .•. " (76).

e) Il 4 agosto, in separato procedimento, l a F'rocura del l a

Repubblica aveva ordinato la cattura dell'estremista di

destra Marco AFFATIGATO, contestandogli i delitti di

furto di documenti e di falsificazione di uno di essi.

L'AFFATIGATO si trovava all'epoca in Francia, a Nizza:

nondimeno, già il 6 agosto veniva tratto in arresto dalla

polizia francese (77).

Benché i l provvedimento coercitivo fosse stato emesso

soltanto in relazione ai delitti di cui si è detto, nei

giorni successivi il nome dell'AFFATIGATO comparve sulla

stampa come quello di persona in qualche modo implicata

nella strage (7a).

f) L'Il /911 9ao , alla periferia di Roma, sulle acque di un

laghetto artificiale, benché fosse stato zavorrato con 15

chilogrammi

(76)
(77)
(7a)

F'A,
AA,
RS,

di piombi da subacquei.

* * * * *V2, Cl, p17 verso.
va, C49, p22.
VI e V2, saltim.

era affiorato i l
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cadavere di un uomo. Già il giorno successivo il cadavere

veniva identificato per quello di Francesco MANGIAMELI,

'leader' siciliano di 'Terza Posizione' (79 ì • Sul

person ...ggi o, au l SLlO ruolo, sui suoi legami,

sull 'identità degli assassini e sul loro movente si dovrà

tornare ripetutamente in prosieguo di trattazione.

'appunti' relativi ad un viaggio in

giorno successivo all'esplosione,agosto,

(81) ,

Italia

DURAND

all'UCIGOS di(80)

mese di luglio da Pau l

Roma aveva trasmesso

nel

Bologna due

l'UCIGOS di

effettuato

g) Sin dal 3

emissario dell organizzazione neonazista francese

F.A.N.E. (Fédération d'Action. Nationale et Européenneì,

venuto ad incontrare, in varie città della penisola, i

suoi "corrispondenti" italiani, nominativamente indicati:

scopo del DURAND -secondo gli appunti- sarebbe stato di

smascherare i provocatori; egli avrebbe cercato di avere

un quadro quanto pi~ possibile preciso dei vari gruppi

dell'estrema destra italiana; e, nel tentativo di rompere

l'isolamento in cui si trovava la sua organizzazione di

* * * * *(79) cfr. AA, V4, C21, pp. 8-9.
(80) - RA, V4, C133, p2.
(81) Cfr. supra, SLlb 1.1.2.2).
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appartenenza, avrebbe inutilmente cercato ed avrebbe

avuto intenzione di continuare a cercare contatti con

'Terza Posizlone'e con il Partito Nazionale del Lavoro,

nonché di ottenere notizie sui N.A.R., unico movimento

eversivo di destra che godesse le simpatie della

F.A.N.E.; avrebbe altresì tentato di accertare l a

possibilità reale "di passare a concrete azioni eversive

concordate contemporaneamente in Italia ed in Francia".

hl Nella seconda decade di agosto era uscito in edicola un

numero del settimanale 'Panorama', contenente un articolo

dal titolo "Un uomo di nome DURANO" (82 l . L'ali LISivo

sottotitolo faceva riferimento allo "strano viaggio tra

Roma e Bologna compiuto nei giorni che hanno preceduto la

strage dal capo del più pericoloso gruppo terroristico

neonazista". Dopodiché, nel corpo di un brano interamente

dedicato alla tragedia di Bologna ed alle indagini in

corso, si menzionava una nota informativa, all'esame di

un alto funzionario del Ministero dell 'Interno, in cui si

parlava di Louis (sicl DURANO, neonazista della F.A.N.E.,

* * * * *
(82~ - Cfr. RA, V4, C133, pp. 11-15.
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che, ai P"" i mi di luglio, aveva compiuto un viaggio in

Italia, facendo tappa a Roma, Bologna e Fi,...enze.

21/09/80 Il 21/9/1980 la P,...ocu,...a della Repubblica t,...asmetteva gli

atti all'Uffico Ist,...uzione del T,...ibunale, pe,...ché l'inchiesta

p,...oseguisse col ,...ito fo,...male (83).

già p,...ecedentemente ,...ichiesta dalleLa fo,...malizzazione,

difese del 5EMERARI e del MACRINA,

delI'evidenza della p r ova (84),

e ,...ifiutata sull 'assunto

veniva o~a indicata come

necessaria: ai fi ni della ricostr-uzione tecnica

dell'attentato, essendo eme,...so che il FURLOTTI, in data

significativa, aveva acquistato contenito""i metallici in

ipotesi idonei come contenito,...i pe,... la sostanza esplosiva

(il che ,...endevanecessa,...ia una pe,...izia metallog,...afica ed

al t,... e indagini tecniche) ; ai fini del completamento

dell 'indagine di,...etta a ,...icost,...ui,...e l'inte,...a st,...uttu,...a

sovversiva costituita in banda armata; e ai fini

dell 'app,...ofondimento dei singoli fatti addebitabili al

p,...og,...amma delittuoso della banda a,...mata.

* "* * * "*(83) RI, C2, p ì ,

(84) RI, Cl, p9 ve,...so.
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Nella missiva di formalizzazione è dato riscontrare una

duplice omissione materiale, laddove il Procuratore della

Repubblica, che veniva evidentemente esercitando l'azione

penale contro tutti gli imputati del procedimento n.

2117/A/80 R.G.P.M. (già 1733/C/80l, indicava viceversa

soltanto gli ordini di cattura nn. 77, 82 ed 83/80, e non

anche gli ordini di cattura nn. 78 ed 80/80.

Alla data del 21/9/1980 l'incarto processuale transitava

dunque verso l'Ufficio Istruzione -ove assumerà il numero di

ruolo 344/A/80- proprio nel momento in cui, fervendo le

indagini attorno agli spunti offerti dal rapporto

'LAZZERINI' e dalle testimonianze 'VETTORE' e 'FARINA' ,

veniva schiudendosi quella che, fra gli addetti ai lavori,

sarebbe poi

l i banese' .

stata ufficiosamente indicata come 'pista

V'è da segnalare che, in calce alla missiva di

formalizzazione, sottoscritta dal Sostituto Procuratore

dotto Ri ccardo ROSSI (uno dei quattro Sosti tuti incaricati

dell' inchiesta), i l Procuratore della Repubblica dotto

SISTI, nell 'apporre il

74
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richiamante una precedente missiva in data 5/8/1980, diretta

al Conslgllere Istruttore dotta Angelo VELLA (85), con la

quale 11 dotto 51STI aveva colto Ila pretesto un i nca.uta

o ì cn ì ar az ì cna alla stampa del Consigl iere Istruttore l' (86) ,

per preannunciargli che l'avrebbe escusso come testimone.

Si trattava del primo atto di un rapporto fra Procura ed

nati onal i .

Ufficio Istruzlone che fu poi segnato da pesanti polemiche:

lungamente oggetto delle cronache giornalistiche locali e

vicende sono notorie per essere staterapporto le cui

* * * * *

(85) Trovasi in RI, Cl, p8S.
(86) La notizia è fornita in questi termini dal Giudice

Istruttore (cfr. SO, p90l righi 6-7), i l quale
osserva appunto che fu -guarda caso- il SISTI ad
innescare, con tale iniziativa, le pesanti polemiche
che seguirono.
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06/10/80 Sulla scorta delle testimonianze raccolte dalle persone che,

nel carcere di Ferrara, avevano captato le conversazioni di

cui si è detto precedentemente (1), il 611011980, il

Procuratore della Repubblica chiedeva (2) al Giudice

Istruttore di emettere comunicazione giudiziaria per il

delitto di strage -cosi come già contestato con l'ordine di

cattura n. 77/80- nei confronti di Roberto FEMIA e Marcello

IANNILLI. Lo stesso giorno della richiesta il Giudice

Istruttore provvedeva in conformità (3).

l~~~~l b§ gi~bi§C§~igQi gi §t§i§QQ f::!l~QbsIIl 21 ~i~gi~§

12!;.c~HgC§

07/10/80 Il giorno successivo, il Giudice Istruttore sentiva come

testimone Stefano NICDLETTI, che dichiarava (4), tra

l'altro: " ... Trasferito al carcere di Rimini e cioè alcuni

giorni dopo la deposizione resa a Ferrara ..• mi incontrai con

* * * * *
(l) Cfr. supra, sub 1.1.8).
(2) RI, C2, p58.
(3) DC, rispettivamente V2, C26, p12 e VI, CIO, p16.
(4) EA, VIO/a-2, C64, pp. 41-46 e C64 bis, pp41-48.
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i l BDNAZZI ... lo conoscevo bene il BDNAZZI e questi, dal

canto suo, fece la conoscenza del RINANI. Preciso che l l

Bori az z i, in Sardegna, prese a pretesto la

celebrazìone di un processo a suo carico per poter venlre a

Bologna a carpire informazioni dai detenuti imputati della

strage. Avvenne casi che il Bonazzi il quale in preceaenza,

e cioè eirca tre anni fa, era stato in cella con il Freda a

Trani, e successivamente in Sardegna in cella con il Tuti e

neofascisti più rappresentativi." Saggi ungeva che il BDNAZZI

aveva finito giovandosi degli

collegamento

spostamenti- che
)

.~
IJ
.~

da

elementi

fungere

altrled

processi- col

soprannomi natil

la scusa dei

tra

con

il Franci,

atteneva

si era accattivata la confidenza del RINANI, riferendo poi

al teste quarit.o i l RINANI andava dicendo. E ancora,

testllal mente: l'Ho avuto cosi modo di apprendere alcune

circostanze, ma ciò che più interessa è il contenuto delle

ri vel az i ani che a me personalmente ha partecipata

BDNAZZI, rivelazioni che costituiscano, da quanta ha potuto

capire, i l compendia dei rapporti e dei contatti fino a

questa momento intessuti con i personaggi con i quali era
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venuto in contatto durante la detenzione. Il Riferiva, in

particolare, d"ave,,- app,,-eso dal BONAZZI che pe,,- l inverno

'79 o la primavera '80 era stata programmata un'azione

dimost,,-atlva che doveva colpi,,-e le città di Bologna, i111ano

e Genova: p,,-ogetto che e,,-a stato ,,-inviato pe,,- ,,-agioni non

note. E c on t i nuava: Il a questo punto, ha aggiunto Bonazzi,

qualcuno, invece di desistere, ha ritenuto di dare comunque

co,,-so ad un'azione dimost,,-ativa ed ha p,,-ovocato effetti pifi

disastrosi di ques l I i p,,-og,,-ammati. Il diva,,-io f,,-a gli

obiettivi p,,-efissati e i l ,,-isultato e,,-a dovuto

a l I 'inesperienza dei 'ragazzini' in quanto, secondo precise

sp i eg az i on i del Bonazzi, il Tuti e,,-a in possesso di un

manuale di esplosivi ••• Il Bonazzi ha aggiunto anche che il

Signo,,-elli e Fachini dovevano paga,,-e ••• pe,,- esse"-Sl affidati

a persone inesperte ... 11

Nel co,,-so della deposizione, il NICOLETTI faceva alt,,-esi

,,-ife,,-imento ad un a,,-ticolo -a lui noto col titolo 11 I l

Cacciato,,-e"- di cui i l BONAZZI gli aveva dato lettu,,-a.

Il testo dell'a,,-ticolo (5), pubblicato su 'QUEX' a fi,,-ma del

(5 ) Travasi i n
NICOLETTI •

* * * * *copia in allegato alla deposizione del
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TUTI e del BONAZZI col titolo "apologo", indugia sulla

figura del militante nazional-rivoluzionario; e contiene

affermazioni che lasciano palesemente intendere l'adesione

degli autori alla lotta terroristica condotta con tutti i

mezzi possibili.

Riferiva ancora il NICOLETTI di quanto avrebbe appreso dal

BONAZZI sul conto di Franco FREDA; in particolare:

della rivista 'QUEX"; sulla provenienza anche dal FREDA

direttive che aveva impartito per la fondazione, a tal fine,

sull"obiettivo, perseguito da costui fin dal "77, di riunire

sullei fuoriusciti di Ordine Nuovo, costituendo i N.A.R.;

dell"articolo 'Il Cacciatore'; e sulle direttive strategiche

impartite dal FREDA dopo la strage.

Il 15 ottobre il Giudice Istruttore provvedeva ad emettere

comunicazione giudiziaria nei confronti di Mario TUTI e

Franco FREDA per i delitti di strage, associazione

sovversiva e banda armata (6).

09/10/80 Il 9/10/1980 perveniva alla Procura della Repubblica una

* * * * *(6) - Cfr. DC, V2, rispettivamente C40, p1 e C39, p1.
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nota (7) classificata 'riservatissima', a firma del

Direttore del SISDE, Gen. GRASSINI, nella quale si riferiva

che, attraverso un contatto stabilito da fonte di elevato

livello, molto bene introdotta nell'ambiente della

resistenza palestinese, era sembrata emergere la conferma

delle dichiarazioni attribuite al Sig. SALAH KHALAF, alias

ABU AYAD, braccio destro di YASSER ARAFAT, "con la

precisazione che i nominativi italiani sarebbero stati

camuffati in lingua straniera." Non era stato possibile

ottenere la lista dei nominativi in questione.

13/10/80 Sul numero del settimanale 'Panorama' recante la data del

13/10/1980 compariva un articolo (8) a firma di Corrado

INCERTI, nel quale si affermava esservi un collegamento

preciso tra la strage di Monaco di Baviera e quella di

Bologna, in virtù delle ampie diramazioni internazionali,

dei finanziamenti e della disponibilità di campi di

addestramento di cui godeva il terrorismo nero.

31/10/80 Solo in data 31/10/1980 il CESIS rispondeva (9) alla

* * * * *
(7) RD, V1, C5, pp. 13-14.
(8) Trovasi in RD, V1, C5, p3.
(9 ) RD, V1, C5, P 17.
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richiesta del Procuratore della Repubblica di cui si è detta

p~ecedentemente (10).

La nota era del seguente testuale tenore:

- il 313M1 non è mai stata informata del contenuto delle

dichiarazioni rese da ABU AYAD nell 'intervista rilasciata

per il 'Carriere del Ticino' (allegato 1);

- l a dichiarazione 'abbiamo provveduto a tenere al

corrente ••. fatta dal leader palestinese, è dovuta ad un

errore di traduzione dalla lingua araba a quella italiana,

consistente nell'uso di un tempo passata al posto di un

tempo futura, come, peraltro, si evince dalle precisazioni

in merito fornite dall'Agenzia Reuter in data 20 settembre

(allegato 2), dall' AN3A in data 22 settembre (a11 egato

3), dal 'Carriere del Ticino' del 23 settembre (allegata 4)

e dalla stessa ABU AYAD su richiesta del 313M1 (allegato 5

-testi in lingua araba ed inglese-l;

- da parte della stessa 3ervizio sana in carso iniziative,

estese anche nell'area cristiano-libanese, tendenti ad

ottenere concreti elementi di infor-mazione, con

* * * '* *(lO) - cfr. supra, aub 1.1.13).
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par-ticolar-e r-ifer-imento alle affer-mazioni contenute

nel 1 -" i nteTvi sta.;

nulla rlsulta, Infine, agli atti del 8ISDE, per quanto

rlguarda la Documentazione specificata ai punti

della r r cri i e st a , Il

1 e 2

04/11/80 Quattr-o gior-ni pi Il tar-di, il Sostituto Pr-ocur-ator-e della

Repubblica dotto NUNZIATA, sull'assunto che si veniva

documentando asser-ita smentita sostanziale alle

dichiar-azioni r-ipor-tate a suo tempo sul per-iodico elvetico

'Cor-r-ier-e del Ticino' dalla gior-nalista Rita Por-ena", e

ritenendo essenziale lluna verifica sull 'esatta cronologia e

riet ur a dei fatti Il, r-ichiedeva (11) l'esame testimoniale

della PORENA e del Sottosegr-etar-io delegato al

r1AZZOLA.

CESIS Ono

Occor-r-e r-ilevar-e sin da or-a che già dalI 'ottobr-e la Pr-ocur-a

aveva acquisito 'aliunde' notizie sulla pr-esenza in Libano

di vari neofascisti, nominativamente identificati, che

avevano colà tr-ovato r-ifugio essendo r-icer-cati in Italia, o

che, comunque, soggior-navano nei campi falangisti a scopo di

* * * "* *
(11) - RI, C2, pp. 70-71.
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addestramento (12).

30/01/81 Eppure, ancora alla data del 30/1/1981, il CESIS trasmetteva

alla Procura della Repubblica di Bologna un appunto (13) del

seguente testuale tenore:

"1. ABU AYAD, nell'intervista apparsa sul CORRIERE DEL

TICINO, ha in strettissima sintesi affermato che:

- L'OLP aveva saputo, l'anno precedente, dell 'esistenza di

campi di adestramento per stranieri nei pressi di

nel LIBANO Cristiano;

- due tedeschi occidentali che erano ad AQOURA

AQOURA,

avevano

asserito che, circa undici mesi prima, italiani presenti

nello stesso campo avevano espresso la volontà di colpire il

PCI cominciando con azioni violente a BOLOGNA.

* * * * *(12) - La Procura aveva acquisito i propri elementi di
conoscenza grazie ad intercettazioni disposte sulle
utenze telefoniche di Carlo PUCCI, Paolo MIGLIORELLI,
Alessandro ALIBRANDI e Simona RIDOLFI
(sentimentalmente legata all'ultimo dei tre), nonché
a rapporti provenienti dalla polizia giudiziaria di
Trieste e Roma (cfr., per orientamento: RI, C2, p60
recto e verso; IT, VI, CC. 8-11; RD, C8, pp. 33-37;
RA, V5, C212). Nei primi mesi del 1981 le indagini
condotte per tale via condurranno a disegnare una
mappa discretamente precisa della situazione (cfr.
sul punto, SO, p797, righi 2-10), ma già nella prima
decade del novembre 1980 agli inquirenti bolognesi
constava che si trovassero in Libano, nei campi di
addestramento, vari estremi sti romani (tra cu ì

Stefano PROCOPIO, Alessandro ALIBRANDI, Walter SORDI
e Fabrizio DI IORIO) e triestini (tra cui Amerigo
GRILZ, Gilberto LIPPI PARIS, Antonio AZZANO, Fausto
BILOSLAVO, Livio LAI, Ciro LAI, Roberto CETTINI e
Gianfranco SUTTICH).

(13) - Cfr. RD, VI, C5, pp. 96-98.
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2. Dai due tedeschi citati nell 'intervista si è appreso

quanto segue:

- nel mese di luglio 1980 essi erano in addestramento nel

campo di MAIROUBA (AQOURA), situato nella zona cristiana del

LIBANO, insieme con francesi, spagnoli, fiamminghi e

italiani, per un totale di 35 elementi. Gli italiani erano

6-8, provenienti probabilmente da PALERMO (almeno uno che

parlava un cattivo inglese) BOLOGNA (due) e MILANO. Gli

istruttori erano falangisti libanesi, salvo uno, belga, di

nome FREDERICK.

- Un italiano si comportava da capo gruppo (degli italiani)

e veniva chiamato 'ALFREDO'. Probabilmente bolognese, alto

1,75-1,80 m., snello, curato, ben rasato, baffi neri

piuttosto folti, parlava inglese.

Fu loro impartito addestramento sull'uso di armi di tipo

occidentale e su esplosivi; fra questi sono stati citati

TNT, PLASTICO e, con molti dubbi, EXOGEN.

Durante l'istruzione politica si parlò del pericolo

comunista e della penetrazione sovietica, nel cui quadro

l'ITALIA e il LIBANO sarebbero i paesi
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destabilizzati.

Non si parlò mai di piani preordinati né di parti col ari

aZIoni da svolgere in città italiane.

Al termine del corso, 'Alfredo' fece un discorso di

ringraziamento e, in tale contesto, espresse il proposito di

tradurre presto In pratica l'istruzione ricevuta; citò,

altresi, BOLOGNA quale esempio di città in mano ai comunisti

e, quindI, di situazione da combattere.

3. La discrepanza fra intervista e dichiarazioni rese

riferiscono (circa undici mesi prima secondo ABU AVAD,

t e d.l"sc h i per quanto attiene alla data cui i fatti

dai

si

nel

./
\J.

~
1:3
~
~

luglio 80 secondo i tedeschi) è stata attribuita, negl i

ambienti dell'OLP, ad involontaria confusione fatta da ABU

AVAD alI epoca dell'intervista.

Lo stesso ABU AYAD si è, d'altra parte, corretto in una

successiva intervista apparsa sul RESTO DEL CARLINO del 27

dicembre 80 (allegato) , nella quale afferma 'alcune

settimane prima del fatto' (di BOLOGNA)."

14/10/80 Porta la data del 14 ottobre (ma pervenne alla Procura della



Repubblica soltanto il 27 ottobre) il rapporto BIBMI a firma

del Gen. SANTOVITO (14), recante in allegato "riepiloghi

delle rioc i z i e acquisiteli dal servizio "n e l contesto della

sua attività di ricerca infor-mativa in or d ì n e " all'a.ttentato

alla stazione ferroviaria di Bologna. In tali riepiloghi

sono indicati gli organi di polizia giudiziaria elo di

sicurezza informati e gli estremi delle relative

comunicazioni.

Occorre qui fare menzione di quelli il cui contenuto sarà

ripreso dal capo d'imputazione del proc. peno n. 2/87

R.G.C.A.:

- riepilogo n. 1 : vi compaiono i nomi di ~1ACCA Antonio,

MARLETTA Edoardo e BANTI Carla, indicati come presunti

partecipi di un furto di 8 quintali di esplosivo in

Ispagna, furto perpetrato da militanti dell'ETA il

26/7/1980 (notizia già riferita all'UCIGOS, al Comando

Generale dei Carabi ni er i, al Comando generale della

Finanza, al CEBIB ed al SIBDE sin dal 6/8/1980 (15);

i nomi di4: vi compaiono, fra gli altri,

* '* * * '*
(14) RA, V5, C211, pp. 1-25.
(151 BuI riepilogo compare la data del 6/6/1980, ma si

tratta, con tutta evidenza, di errore materiale.

- riepilogo n.



ERIcsm" indicato come esponente del gruppo di estrema.

destra l';.~1.0. (Vlande Movimente Ordre) e di Henry

BATAUSNA, ì d ì c a t o come militante del I 'ETA; e vi

riferisce di voci raccolte nell 'ambito della V.r1.0. circa

il "presunto coinvolgimento di una qualche organizzazione

terroristica internazionale nella strage di Bologna";

- riepilogo n. 6: vi compare il nome del F'rof. Giovanni

indicato come possibile ideatore della strage";

Arezzo,

vi compare il nome di Mark

che Il vi ene

FREDER I f<SON

riferiscequale sidel

7:

ROSSI di

- riepilogo n.

'l(indicato come capo della F.A.~~.E)Il; e vi si riferisce di

un incontra, che sarebbe avvenuto a Bologna il 14/7/1980,

fra lo stesso FREDERIKSON, "i l noto francese F'a.ul DURAr'W,

i l noto AFFATIGATO ed altri imprecisati i tal iani Il; si

aggiunge che "dlle giorni prima della strage di Bologna, il

citato FREDER I f<SDN e AFFATIGATD" (16) "si sarebbero

incontrati nuovamente a Nizza!!.

02/11/S0 Il 2 novembre il Nucleo Operativo della Legione Carabinieri

di Bologna, trasmetteva (171 un appunto ad

* * * * *
(16) Il nome di Marco AFFATIGATD compare

riepiloghi nn. 4, 5, 16 e 19.
(17) RA, VS, C355, pS.

esso Nucleo

al tresi nei



rimesso da l'servizio collegatoli (cioè, dal SISr·1I).

In sintesi, l '<'.ppunto riferivè. che: tale .Jacques,

identificantesi i n F'aul DURAr'm, ispettore della polizia

francese e militante di prestigio della F.A.N.E., alla fine

del giugno 1980 si era incontrato in Roma con Maurizio

BRAGAGLIA, Ugo GAUDENZI, Walter 8F'EDICATO e Massimo TORTI,

per mettere in atto due grossi attentati in Europa; del

piano eversivo facevano parte i cittadini francesi Jean Luc

DACHAUD, i fratelli Jean TRAN LONG e Minh TRANLONG, F'hilippe

F'OTIGNJ, Marc FREDRIKSEN e F'hilippe DAVI (capo dell a

F.A.N.E.); nel corso dell'incontro, Maurizio BRAGAGLIA, che

è "fermo sl\lle sue ideologie ed è il più violento, disse

che per l'Italia ci avrebbe pensato lui, mentre per l'altro

doveva pensare 'Jacques'll; quest'ultimo disse che avrebbe

preso contatti con F'eter VILLORIN, abitante in Isvizzera, a

sua volta in contatto con "il capo che dirige gli attentati

e che li studia nei particolari", tale William AF'If<IAN, nato

in Iraq e naturalizzato canadese, che "mette a disposizione

la sU.a or'1anizzdzione solo per denaro" ... "h a diretto molti

attentati in Europa contro la Turchia ed ha stretto un patto
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di am i c i z i a con J ac ques Il ; in quel periodo Jacques lIsi

incontrò anche con un tale professore ROSSI da Arezzo il

quale è molto considerato nella destra eversiva tanto che

molte operazioni (attentati)" le aveva dirette di persona a

tavolino; le armi e l "esplosivo venivano custoditi da tali

MACCA Antonio e MERLETTA Edoardo, i quali nel luglio avevano

partecipato ad un grosso furto di esplosivi in Ispagna

assieme ad elementi dell"ETA, due dei quali si

identificavano in MUNIOZ GUREN e TARNA SORANO;

Bologna -a dire della "fonte"- era l"inizio di

l "attenta.to

molti

destra.Ileversivi diin quanto gliin Europa,

di

attentati

italiani, che al momento non hanno una sigla convenuta l l
,

erano "uniti con la FANE e I"ETA, nonché con molti eversivi

di destra tedeschi".

13/11/80 Deponendo per la prima volta davanti al Giudice Istruttore,

il VETTORE PRESILIO dichiarava, tra l"altro, testualmente,

quanto segue (181:

"... In effetti agli inizi dell"estate, giugno-luglio 1980 si

* * '* * *(181 - cfr. EA, V10/a-1, C30, p65 recto e verso.
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costituì in carcere certo RINANI da me conosciuto come

estremista di dx.

Poiché anch'io ho fatto parte della seZlone del

dell 'Arcella e sono stato un attivista politico,

M.S.I.

2.vendo

possibilità di muover mi agevolmente all'interno del carcere

in quanto lavorante in lavanderia ebbi modo di parlare con

il suddetto RINANI 11 quale pure da tempo mi conosceva.

Si parlò cosi del più e del meno e lui mi accennò di essersi

costituito perché contava di avere al più presto la libertà

provvisoria.

Col passare dei giorni RINANI appariva sempre più scosso e

nervoso poiché quanto gli era stato promesso dall'avvocato,

cioè una pronta liberazione non si verificava.

Ad un certo punto mi pare che RINANI fosse proprio

'scoppi ato' , parola che in gergo carcerario sta

significare un cedimento psicologico completo che si

verifica soprattutto nel periodo iniziale della detenzione.

Ciò spiega perché il RINANI, forse in un momento di cr i si ,

si sìa lascìato andare ad affermazioni e confidenze nei miei

confronti riguardanti cose cosi compromettenti che io non ne

9Q



avrei parlato nemmeno ad un mio familiare.

Ripeto alla S.V. quello che appresi dal RINANI.

Egli mi disse che era rimasto sempre in contatto con

l'ambiente dell'estrema dx padovana ed in particolare con la

cellula veneta già facente capo a FREDA e VENTURA e di cui è

attualmente

Massimiliano.

principale esponente a F'adova FACHINI

Commentando poi il fatto che era stato fissato il processo

d'appello per la strage di Catanzaro mi disse che tutttavia

STIZ non avrebbe avuto il piacere di conoscere l'esito del

processo, ed alla mia domanda di spiegarmi perché, disse che

stavano preparando un attentato nei confronti del

~1agistrato.

Alle mie obiezioni in ordine alla difficoltà di

suddetto

realizzare

un'azione del genere, posto che ritenevo che anche STIZ

aveva una scorta armata, RINANI mi precisò che in realtà

l'attentato sarebbe stato fatto da persone travisate da

'Carabinieri' a bordo di una macchina camuffata che era già

in corso di preparazione presso una carrozzeria.

Alcuni giorni dopo questa confidenza,

'1i

mi pare una settimana



dopo incontrai

femminile.

nuovamente RINANI nel cortile del reparto

Lo avvicinai con mia sorpresa di trovarl0 ancora li perché

ero convinto che fosse già uscito. Espressi infatti al

RINANI la mia meraviglia di trovarlo ancora in carcere.

Egli che era completamente sconvolto, disse che in effetti

non capiva la ragione per cui non gli veniva concessa la

libertà provvisoria che aspettava di

settimana precedente.

ricevere già dalla

RINANI aggiungeva che secondo lui non vi era motivo perché

la libertà provvisoria non gli fosse concessa per il modo

di come si erano messe le cose per il suo processo e,

furente per la situazione in cui si trovava, mi disse che

pensava che la colpa poteva essere di PALOMBARINI o di

FABIANI, cioè del Giudice che aveva il suo processo. E dopo

aver pronunciato diverse bestemmie disse più o meno

testualmente la seguente frase: 'POTRANNO PURE TRATTENERMI

IN GALERA MA VEDRAI CHE NELLA PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO

SUCCEDERA' QUALCHE COSA DI GROSSO DI CUI PARLERA' L'OPINIONE

PUBBLICA NAZIONALE E MONDIALE ED ALLORA NE
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I NS I D-lE' • Rico~da benissimo la frase ne rideremo insieme'

pe~ché mi è ~imasta imp~essa.

In quel momento dovetti allontana~mi perché e~a sopraggiunta

una Gua~dia che mi fece cen~o di anda~ via. Nel pome~iggio

tuttavia ebbi modo di avvicina~e nuovamente il RU,ANI i l

quale a mia ~ichiesta di spiega~mi cosa fosse di g~osso che

doveva accade~e, mi disse in dialetto: 'SI VEDRA' "

Deponendo come teste davanti al p~ocu~atore della Republica

Sergio TONni,

quella

di

alt~e,

~l. S. 1.

fra le

già seg~etario del

22/11/1980 ~endeva,i lcittà,

F'adova,di

22/11/80

varie dichiarazioni (19) che venivano t~asmesse al Giudìce

Istruttore di Bologna ai sensi dell 'art. 165 bis C.P.P.

I l TONIN aveva rife~ito quanto, in estrema sintesi, di

seguito si riporta:

- f~a la fine del '74 e gli inizi del '75 si e~a costituito

in Padova un g~uppo capeggiato da Robe~to RINANI, che

aveva assunto carattere paramilitare, professava idee

eversive ed operava con metodi di violenza armata;

* * * * *(19) - RA, V5, C193, pp. 1-5.



- il gruppo si ispirava all'ideologia nazista e il TDNIN

aveva spesso sentito alcuni degli aderenti, tra cui i l

RINANI, accennare alla necessità di procurarsi armi ed

esplosivo;

- il gruppo adottava altresi la simbologia nazista,e vari

simboli il TDNIN aveva visto di persona, negli anni '76-

'77, nei locali della Sezione Arcella del t1. S. 1. di

Padova, di cui il RINANI era segretario;

- il TDNIN, che aveva avuto più volte occasione di vedere il

RINANI armato di pistola fra il '77 ed il '78, aveva

inoltre appreso direttamente da costui e da altri membri

del gruppo di una serie di gravi episodi di violenza

politica di cui il RINANI era stato protagonista (episodi

analiticamente indicati e dettagliatamente descritti: si

tratta di pestaggi, di scontri a mano armata con gruppi

della sinistra, di danneggiamenti di negozi, di incendi di

vetture) ;

- a seguito dell 'ultimo di tali episodi -culminato nel

ferimento di un giovane di estrema sinistra cui il RINANI

llaveva sparato "_ il RINANI stesso si era dato a.lla



lati tanza.

24/11/80 Perveniva negli stessi giorni al Giudice Istruttore un

rapporto (20) dell' UIGOS di Rovigo, dal quale, tra

l'altro, emergeva che:

- si erano verificati, nella provincia di Rovigo, vari

attentati dinamitardi, attribuibil i ad elementi

dell 'estremismo di destra; in particolare: il 12/2/1978,

autonoma; il 22/1/1979, in danno della locale Questura e

in danno della sede del 'Gruppo Sociale di Rovigo',

rormazione politica d e lI 'Llltrasinistra, di estrazione

il 4/5/1979,della sede del Circolo Sportivo 'Libertas';

in danno della "costuenda villetta" di proprietà del

Maresciallo dei Carabinieri MUSCATELLO; il 6/2/1980, in

danno della Camera del Lavoro di Rovigo; il 15/2/1980, in

danno del!' abitazione di MOTTARAN Alessandro,

simpatizzante dell'estrema sinistra;

sia gli attentati del 22/1 che quello del 4/5/1979 erano

stati rivendicati, il giorno 5/5/1979, dal 'Movimento

* * * * *(20) - RA, V5, C189, pp. 1-16.
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Popolare Rivoluzionario'.

Il rapporto forniva inoltre una serie di informazioni sul

conto di vari "giovani collegati agli ambienti di destra ed

evidenziatisi in circostanze varie per il loro attivismo

politico". Fra gli altri venivano presi in considerazione,

ed indicati come collegati tra loro, Franco GIOMO, Gianluigi

NAPOLI ,

FERRARESE;

Roberto FRIGATO, Gabriele DELLA GATTA, Nicola

sul conto del MELIOLI, in particolare, si

riferiva che egli, avendo svolto sino a qualche anno prima

"attiva propaganda in favore di formazioni e qr upp ì di

estrema destra, evidenziandosi per fanatismo e faziosità",

aveva "sLlccessi vamente condotto vi ta r ì servata, evi tando di

ostentare pubblicamente il suo credo politico", ma

mantenendo ed intensificando "rapporti e collegamenti con

qualificati elementi dell'estrema destra tra cui Franco

FREDA, Francesco INGRAVALLE, Massimiliano FACHINI ••• "

23/12/80 Il 23/12/1980 veniva depositata (21) la relazione di perizia

chimico-esplosivisti ca, che dava risposta ai qusas ì ti

* * * * *(21) - Cfr. verbale di deposito in PA, Vl, Cl, p21.
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formulati il 2 agosto ed il 16 settembre precedenti.

Cosi avevano concluso i periti (221:

lIL'esplasione, avvenuta il 2 agosto 1980 presso la Stazione

C.le di Bologna, fu causata da una carica esplodente,

collocata nella Sala d'aspetto di 2 A classe (appena entrati

dal marciapiedi del lA binario, nell 'angolo destro, sul

tavolinetto portabagagli, a circa 50 centimetri dal suolo) e

probabilmente all'interno di una borsa-valigia, del tipo con

20-25 di esplosivo gelatinato di

(cost i tLlenti

L'innesco della carica,

tipo

nitroglicerina,principali :

metallici.

Kg.

piedinicerniera e

composta da

commerciale

nitroglicol, nitrato ammonico, solfato di bario, Tritolo e

T4 e, verosimilmente, nitrato sodi col era molto

probabilmente costituito da un temporizzatore artigianale-

terroristico di natura chimica ••• ! citati componenti e le

modalità di esecuzione consentono. di escludere la mancanza

di dolo, ovvero la accidentalità del fatto.

La capacità lesiva della carica esplodente risulta dalla

seguente sintesi ••• :

* * * * *(221 - Cfr. relazione, pp. 122-124, in RA, VI.
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- Distanza entro cui si ebbe la morte diretta: metri 4-5;

- Distanza entro cui si ebbero danni molto gravi~ metri 10-

12;

- Distanza entro cui si ebbero danni seri: metri 18;

- Distanza entro cui si ebbero danni lievi: oltre i metri

20. Il

Inizi Nei primi giorni del 1981 il Gen. Pietro MUSUMECI, capo
del 1981

dell'Ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI, consegnava

'brevi manu' al Giudice Istruttore titolare dell 'inchiesta,

Consigliere Istruttore Aggiunto dotto Aldo GENTILE, un

appunto (23) in cui si riferiva, tra l'altro, quanto, in

sintesi, qui di seguito si espone~

- alla fine del giugno '80 aveva avuto luogo un incontro

tra Paul DURAND, "esponente di spicco della F.A.N.E.", e

Maurizio BRAGAGLIA, II c a po del NUCLEO COMBATTENTI

RIVOLUZIONARI operanti nel centro-sud d'Italia" (a

differenza dell e "SQUADRE POPOLARI RIVOLUZIONARIE",

operanti nel Nord);

* * * * *
(23) - Trovasi in RA, V8, C355, pp. 1-3.
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- le due organizzazioni (le ultime due nominate) erano

composte per la maggior parte da elementi clandestini;

- l ,I dir et t i \f i Il -DELLE CHIAIE, F'ot1AR, i1ASSAGFNDE,

AFFATI GATO, FUMAGALLI- si trovavano all' e·:;tero (poch i ,

come FREDA e VENTURA, erano ancora in Italial;

- l'incontro era stato promosso da DELLE CHIAIE; nel corso

dello stesso il DUFAND aveva comunicato al BFAGAGLIA che

erano stati progettati due attentati, rispettivamente a

il BFAGAGLIA avrebbe dovuto mettersi in contatto con RAUTI,

Bologna ed a Monaco; che, per quanto riguardava il primo,

il quale gli avrebbe impartito le direttive; che i capi

avevano stretto alleanza col gruppo HDFFMANN;

- nel corso di successivi incontri, i l BFAGAGLIA,

giustificandosi con i controlli cui era sottoposto da

parte della Polizia, aveva rifiutato di compiere

"un'operazione da attuarsi alla stazione ferroviaria di

Bologna" e consistente nel depositare al bagagliaio della

stazione stessa una valigia c ar ì.c e di esplosivo

(operazione inquadrantesi in u.na vasta stra.tegia.

dinamitarda, volta a portare 1110 scompiglio nelle masse Il



ed una conseguente richiesta d'ordine che solo la destra

di RAUTI, FREDA e VENTURA avrebbe potuto garantire);

- a segulto del rifiuto del 8RAGAGLIA, erano ';;;tati presi

contatti con DELLE CHIAIE, ed il 24 luglio era stata

fornita assi c ur az ione al BRAGAGLIA stesso che

llall'operazione avrebbe concorso il

costitUlto da: RUDOLF KLINGER, STEPHAN FABER, BEHLE ALTER

VERICH, MICHELE RUTTOR, ROLICH HORST e ROBERT FUNK;

- il gruppo HOFFMANN sarebbe giunto Ca partire da questa

notizia l'appunto usa il modo condizionale) a Rimini il 30

luglio a bordo di due Camper bianchi uno dei quali sembra

fosse targato CD .-, .
..:..... ~

- al gruppo si sarebbe unito un giovane francese, a.derente

alla F.A.N.E., di nome Philippe, che poi perdette la vita,

essendo rimasto coinvolto nell 'esplosione;

- a Cesenatico, da emissari italiani, erano state consegnate

al gruppo straniero due lattine per olio, contenenti

ciascuna e
•..J chilogrammi di esplosivo gommoso al I a

nitroglicerina del tipo 'A', ed il confezionamento dello

ordigno sarebbe stato affidato a Horst.
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09/01/81 Il 911/1981 rientrava dalla Francia, in compagnia di

Francesco PAZIENZA, il Direttore del SISMI Gen. SANTDVITD:

nella saletta vip dell 'aeroporto di Fiumicino erano ad

attenderlo, tra gli altri, il Gen. MUSUMECI ed il Capo della

I Divisione del Servizio, Gen. Pasquale NDTARNICDLA (24).

Alla presenza del Direttore del Servizio e del suo

accompagnatore, il MUSUMECI consegnò al NDTARNICDLA un

appunto (25). Esso conteneva la notizia dell 'imminente

attuazione di un piano eversivo, con attentati dinamitardi

sui pià importanti tronchi ferroviari, progettato da una

"direzione strategica" costituita da FREDA e VENTURA e

portato avanti dall'organizzazione di Stefano DELLE CHIAIE,

che si sarebbe avvalsa di "aderenti alla F.A.N.E. (anche

tedeschi) '", Sembrava che gli ordigni fossero già pronti in

Italia e avrebbero dovuto "essere dati in consegna a un

nucleo di terroristi (da quattro a sei elementi) tra cui un

parigino a nome PHILIPPE e un tedesco, tale HDRST nato a

* * * * *(24) - L'episodio è ricostruito alle pp. 116-117 della
sentenza 29/7/1985 n. 45 della V Corte d'Assise di
Roma, in AA, VII, C63.

(25) - Trovasi in AA, V7, C43, pp. 37-38.
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Heidelberg, di 40-45 anni." La consegna degli ordigni

sarebbe avvenuta a bordo di un treno. 116ul piano della

concretezza" si riteneva di poter comunicare la data ed il

treno sul quale l'esplosivo avrebbe viaggiato.

10/01/81 L'indomani, le notizie riguardanti il trasporto degli

ordigni furono trasmesse (26) al Comando Generale dell 'Arma

dei Carabinieri e alI 'Ucigos, con l'avvertenza che la fonte,

"sollecitata a fornire elementi concreti", aveva 1l1 a s c i a t o

intendere di poter indicare, con breve margine di tempo,

località e mezzi per la consegna e di stri bLIZ ione

11/01/81

dell 'esplosivo."

Il giorno successivo gli stessi Uffici vennero allertati dal

818MI (2n: "secondo ulteriori notizie fornite dalla fonte"

l'esplosivo sarebbe stato consegnato a due cittadini

francesi -uno dei quali a nome Philippe- a bordo di un treno

in transito in una delle seguenti località: Bologna, Forlì,

Ancona. La stessa fonte si era riservata di fornire

precisazioni, con margine di tempo di una o due ore, SLll

treno e au Ll a posizione del vagone, che sarebbe stato

* * * * *(26) Cfr. AA, V7, C43, p51.
(27) Cfr. AA, V7, C43, p52.
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indicato a pa~ti~e dalla testa del convoglio fe~~ovia~io.

E~a p~esumibile che a bo~do dei vagoni p~ecedente e

segLlente si t~ovasse~o "rurc l ei composti da una o due p er s on e

con incarico di vigilanza o di ~edist~ibuzione

12/01/81

dell 'esplosivo".

Il gio~no dopo, con ma~conig~amma (28) t~asmesso al Comando

Gene~ale dell 'A~ma alle o~e 20,35 ed alI 'UCIGOS alle o~e

20,45, il SISMI ~ife~iva che la consegna degli esplosivi

sa~ebbe avvenuta nel co~so della notte "sul 13" in Ancona a

Av~ebbe~o t~aspo~tato il mate~iale "tali

-secondo la fonte di cui alle p~ecedenti

bo~do di un t~eno.

comLlnicazioni-

LEGRAND Raphael, altezza 1,75-1,80, co~po~atu~a molto

p~estante, capelli castani, colo~ito ~oseo e DIMITRIS

Ma~tin, con legge~a calvizie f~ontale". I co~~ie~i, dopo la

consegna,

non noto.

sa~ebbe~o ~ient~ati in F~ancia in ae~eo, da scalo

13/01/81 Alle o~e 2,55 del 1..,-
.J gennaio pe~veniva al SISMI una

telefonata, ~iassunta dall'addetto alla ~icezione nel modo

seguente (29), "Telefona Sig ••.• dicendo che consegna avve~~à

(28)
(29)

* * * * *
Cf~. AA, V7, C43, p55.
Cf~. AA, V7, C43, p57.
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in Ancona sul tr"",o N. 514 verso ore 5,30. Avrebbero una

valigia scura con delle fibbie nuove. Salirebbero sul vagone

di 2 A classe che sta subito dopo quelli di lA classe. Il

soggetto ha soggiunto che si trovava per strada ed era

diretto a Roma."

Anche di questa segnalazione furono resi edotti il

dei Carabinieri e l'UCIGOS (30).

Comando

Veniva predisposta, alla stazione di Ancona, un'operazione

di polizia per il controllo del treno espresso n. 514

Taranto-Milano: operazione che dava esito negativo, tanto

che il treno veniva fatto proseguire per il nord (31).

Dopo ulteriori vani controlli effettLlati in Rimini,

finalmente, nello scalo bolognese, dove il convoglio era

giunto alle ore 9,26, veniva scoperta su una vettura di 2 A

classe, la terza a partire dalla testa del treno, una

valigia contenente, tra l'altro: un mitra 'MAB', un fucile

automatico da caccia, 8 lattine per generi alimentari,

* * * * *(30) - Lo si rileva dalle annotazioni in calce al documento
citato alla nota che precede. Il Ministero
dell'Interno-UCIGOS, frattanto, già dal giorno 10
provvedeva ad inoltrare a tutte le Questure ed agli
Uffici Polfer le notizie che via via riceveva Icfr.
p2 sento G.I. Bologna 30/4/1985, in AA, V14, C75).

(31) - Cfr. rapporto DIGOS Ancona 13/1/1981, in AAD, V6, Cl,
pp. 25-26.
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riempite ciascuna con 6i7 ettogrammi di sostanze esplosive,

e due biglietti aerei delle linee Alitalia, intestati

rispetti'~3mente a DIMITRIEF Martin per il volo Milano-Monaco

delle ore 20 del 13 gennalo e a LEGRAND Raphael per il \/010

Milano-Parigi delle ore 18,15 delilo stesso giorno (32).

Nessuna traccia, peraltro, venne rinvenuta di colui o coloro

che avevano organizzato il trasporto delle armi, degli

esplosivi, del biglietti e degli ulteriori reperti.

"disporre per la trasmissione" all'ufficio richiedente

il Procuratore della Repubblicapiù tardi,

a

di

lidi

SISDEe deldel SISMIDirettori

Due giorni

Bologna invitava i

15/01/81

ogni utile notizia, sia sul fatto, sia su segnalazioni di

organi stranier-i eventuali in mer-ito alla presenza di

terroristi, nel periodo e sito che interessa, sia sull 'esito

dei controlli effettuati in ambienti coinvolti nell 'attività

terroristica. Il (33)

26/01/81 In data 26/1/1981, i l Questore di Roma trasmet te\f9.

* '* '* * *
(.32) Cfr. ,-apporto DIGOS Bologna 7/2/1981, in AAD, V6, Cl,

pp. 47-48.
(33) Cfr. AAD, V6, Cl, p19.
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ali 'UCIGOS due llsegnala.zioni Il, comunicando che le -stesse gl i

erano "pervenute da fonte quaLi f d c a t a ed a t t erid ì b ì Le :",

Bi trattava dell 'atto conclusivo di una vi cenda che

l'autorità giudiziaria romana ha ricostruito nei seguenti

termini (34) : Il r"el medesimo lasso di (cui si

riferiscono i fatti esposti sub 1.2.10) llSU indicazioni

fornite da PAZIENZA che agiva d'accordo con BANTOVITO, il

dotto F'OMPO' , dirigente del I Distretto di Polizia della

QuestLlra di Roma, redasse, facendosi aiutare d aI

'collaboratore esterno' del BIBMI, due appunti.

Il primo riguardava un traffico di droga e di armi in Italia

ad opera di un'organizzazione con centrale a Berlino Ovest.

Il capo assoluto era tale BANZON, cittadino ebraico. t.,) i

facevano parte libanesi e siriani. Le armi -russe, ceche e

belghe-, importate dalI a Bulgaria, erano destinate

a terrorlsti italiani, francesi e spagnoli.

Colui che dirigeva l'esportazione delle armi er-a

'addirittura un ufficiale superiore dell'esercito bulgaro

(sembra un generale) molto noto, di nome BTIMILOFF'.

* * * * *(34) - Cfr. sentenza citata alla nota (24), pp. 117-118.
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Il secondo appunto trattava di un'organizzazione, con sede

a Monaco di Baviera, 'composta da italo-tedeschi e con

collegamenti con le Brigate Rosse', la quale aveva

eliminato, 'durante le decorse feste natalizie' un certo

Renato. L'esecutore materiale dell 'omicidio era tale 'Eros',

padovano, brigatista rosso, che faceva la spola tra Monaco e

Padova. Il

anticipato- a trasmetterle alI 'UCIGOS.

Il Questore di Roma, cui il POMPO' aveva consegnato le

segnalazioni 'fuori protocollo', provvedeva poi -come si è

Va qui rilevato che un esemplare dell'appunto sulla centrale

di trafficanti di droga ed armi, recante la data del

18/1/1981 (cioè una data di otto giorni anteriore rispetto a

quella di trasmissione dalla Questura all'UCIGOSI fu in

seguito rinvenuto tra gli atti del soppresso Ufficio

Controllo e Sicurezza del SISMI (351.

24/02/81 Porta la data del 24/2/1981 il rapporto a firma del Gen.

* * * * *(351 - Cfr. pii?, nota (21 della sentenza citata alla nota
(241. In detta nota (21 si trovano al tresì gl i
estremi della collocazione, nell 'incarto di quel
procedimento, dei due appunti PAZIENZA-POMPO' e
dell 'esemplare di uno di essi rinvenuto nell 'Ufficio
Controllo e Sicurezza.
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SANTOVITO, con il quale il SISMI rispondeva alla richiesta

15/1/1981 della Procura della Repubblica di cui si è detto

sub 1.2.10). In esso (36) il Direttore del Servizio, dopo

aver riassunto le notizie già comunicate all 'UCIGOS sin dal

10 gennaio, soggiungeva essersi poi riusciti ad apprendere

che: "l' esplosi va avrebbe dOVLltO essere consegnato sul treno

514 in transito per Ancona a due cittadini francesi (tra cu ì

il citato PHILIPPE) ad opera di tali LEGRAND Raphael e

DIMITRIS Martin"; costoro, "a consegna avvenuta, sarebbero

rientrati in Francia in aereo da scalo non noto"; e "detti

corrieri avrebbero fatto uso di una valigia color scuro con

(sicl "nuove e sarebbero saliti sul primo vagone di

2"~' c 1 asse Il •

Il SANTOVITO riferiva ancora, tra l'altro, essere emerso, da

ampia attività di ricerca svolta dal SISMI all 'interno ed

all 'estero, quanto segue: i biglietti aerei sarebbero stati

ac qu ì stati a Bari da VALE Giorgio, "indicato come la

persona" avente il compito di mantenere i contatti fra TERZA

POSIZIONE, F.A.N.E. ed il gruppo tedesco HOFFMANN; il VALE

* * * * *
(36) - Cfr. AAD, V6, Cl, pp. 10-12.
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av~ebbe dovuto dare esecuzione al piano di ricatto nei

delle autorità dello Stato; lo stesso avreobe

mantenuto contatti con terroristi altoatesini e, per

l "op er az ione 'TERRORE SUI TRENI' avrebbe apposi ta.mente

affi t t et o un appartamento ad Imperia , in via RISSO (o

RI ZZO) n. 11 , da utilizzare come base; del gruppo di 4-6

persone utilizzato per il trasporto e per la consegna

dell 'esplosivo, i due stranieri DIMITRI8 e LEGRAND avrebbero

riti~are i biglietti ae~ei e duedovu t o , in

automatiche,

Ancona,

e recarsi poi a Milano, mentre gli

ar-rn i

altri

avrebbero proseguito il viaggio alla volta di Bologna.

Aggiungeva il rapporto non esser stato possibile pervenire

all 'identificazione degli stranieri via via segnalati.

28/02/81 Il giorno SLtccessi vo alla ricezione del 'rapporto

SANTOVI TO ' , i l Sostituto Procuratore investito delle

indagini sul ritrovamento della valigia incaricava (37) i

Carabinieri di trasmettere ogni possibile informazione su

Giorgio VALE e di compiere indagini sull'appartamento di via

Rizzo o Risso n. 11 di Imperia.

* * * * *
(37) - Cfr. AAD, V6, Cl, plaa.
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05/03/81 Di li a cinque giorni, i Carabinieri di Imperia, interessati

Nucleo Operativo del Gruppo di Bologna, riferival.no con

rapporta (38) che il 31/1l)/198(), presso l agenzia Trieste di

quella città, un giovane dell 'apparente età di 30 anni aveva

preso in locazione per un mese un appartamento sito in 'vi a

f;:izzo n. 11. Nell occasione il giovane aveva esibito un

documento che, alla verifica, era risultata falsa, ma le cui

generalità corrispondevano a quelle di persona realmente

esistente: tale BIGANO Mario Vittorio, residente in Torino.

Verso i l 20 novembre, il sedicente BIGANO aveva la.sci ato

l'appartamento, portando con sé alcuni arredi. A causa di

t aì e appropriazione, la titolare dell'agenzia aveva.

telefonato al vero BIGANO, sentendosi rispondere che egli

non aveva mai preso in locazione alcun appartamento in

Imperia. Il sedicente BIGANO, alla data del rapporto, non

era stato identificato, benché le ricerclle fossero state Ila

SUO tempo Il diramate in tutta la penisola. Non erano emersi

elementi che inducessero ad identificare nel noto estremista

Giorgio VALE l'appartamento in questione,

* * * * '*

e la fotografia

(38) - Cfr. AAD, Vl, Cl, pp. 118-120.
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del VALE non era stata riconosciuta dagli occupanti dello

stabile di via Rizzo 11 nè dalla titolare dell'agenzia

'Trieste.

07/03/81 Il 7/3/1981 perveniva ali 'Ufficio Istruzione, nel l . arnb ì to

del procedimento per la strage -tale oramai definibile alla

stregua delle risultanze peritali in ordine alla dolosità

dell 'evento- (39) un rapporto del Nucleo Operativo dei

aver dato esito negativo gli accertamenti

Italianiaddlvenire

tra

erano

svolti

riferiva,

degl i

in par-ticolare,

nel quale si

ali' identifica.zione

Bologna (40),

del campo di Aqoura;

di

per

Carabinier-i

l'al t r o ,

frequentatori

state vane le ricerche volte all'identificazione

dell'Alfredo bolognese: i sospetti si erano in un primo

tempo appuntati sulla persona di tale MOLINARI RAIMONDI

Alfredo, già inquisito per ricostituzione del disciolto

partito fascista, ma una perquisizione domiciliare a suo

carico, ln data 18/2/1981, aveVa dato esito negativo.

* * * * *(39) - Vale la pena di ricordare, per chiarezza, che le
indagini relative al rinvenimento della valigia si
svolgevano in separato procedimento, rubricato,
ali 'epoca, contro ignoti (n. 1349/B/81 R. G. F'. t'l.).

(40) - RD, Vl, es, pp. 99-104.
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E~a f~attanto accaduto che una delegazione di p ar l 2l.ment-e.ri

italiani si fosse ~ecata in Libano ed avesse ~icevuto da Abu

Aya.d, al i 2l.S Sa.1 ah :ha.1af, dichiarazioni in ordine a.lle

responsa.bilità che neofasclsti ita.lia.ni a.ddestra.ti in

paese potevano a.vere per la strage di Bologna.

quel

Vari organi di stampa, il giorno 6, avevano pubblicato una

notizia del seguente tenore: "L'DLP ha fornito alla

magistratu~a ita.liana indizi sulla responsabilità di

fa.scisti addestrati in Libano nella. stra.ge di Bologna, e ha

messo gli investigatori del vostro Paese in condizioni di

interrogare alcuni testimoni ..• 10 ha detto ... Abu Aya.d a.

una delegazione di parlamehtari italiani ..• due settimane

dopo la strage -ha rivelato Abu Ayad- abbiamo arresta.to un

gruppo di terroristi tedeschi .•• li abbiamo interrogati e

hanno raccontato che si erano addestrati con altri

terroristi italiani ••• avevano sentito progettare attentati

in Italia ... gli Ital i ani erano da 3 a 5 e venivano da

Bologna. Parlavano di un 'colpo grosso' da fare nella loro

città ... abbiamo presentato questi tedeschi ai servizi di

sicurezza italiani che hanno ascoltato la loro versione.

H2



Queste cose le abbiamo riferite poi alla magistratura." (41)

Il giorno successivo alla pubblicazione di siffatta notizia,

i l Giudice Istruttore, facendo ad essa riferimento,

richiedeva (42) al Direttore del SISDE di riferire se il suo

Servizio era stato in al c un modo contattato

dall'organizzazione palestinese così come riferito dalla

stampa, nonché di interpellare Abu Ayad circa la sua

disponibilità ad un incontro con gli istruttori.

all'autori tàprocedimento, pendente avanti

di al t.r o

gi LIdi z i ari a

nell'ambitostesso volger di tempo,Nello17/03/81

milanese per l' 'affare SINDONA', i Giudici Istruttori

TURONE e COLOMBO di sponevano un sequestro nel l ' abi taz i one e

negli uffici di pertinenza del capo della loggia massonica

P2, Licio GELLI. In Castiglion Fibocchi, la Guardia di

Finanza sequestrava, tra l'altro, "oltre ad una lista degli

iscritti alla Loggia P2, tutta una serie di documenti che

denunciavano in quali attività e di quale rilievo la Loggia

* * * * *(41) - Gli articoli in questione (che riportano un 'flash'
d'agenzia) trovansi in RD, V1, C5, pp. 106-108; della
notizia s'era avuta un'anticipazione nel 'TG1 notte'
del 5 marzo: cfr. RD, V1, C5, p106.

(42) - RD, V1, C5, p126.
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era implicata." (43)

Sugli sviluppi della vicenda si dovrà tornare piÙ e più

volte in prosieguo di trattazione; occorre tuttavia rilevare

sin da ora che risultarono iscritti nelle liste sequestrate,

fra gli altri, i seguenti nominativi: Prefetto Walter

PELOSI, Capo del CESIS; Gen. Giuseppe SANTOVITO, Direttore

del SISMI; Gen. Giulio GRASSINI, Direttore del SISDE; Gen.

Pietro MUSUMECI, Capo dell' Ufficio Controllo e Sicurezza

del SISMI (44).

23/03/81 Porta la data del 23/3/1981 un articolo, comparso sul

settimanale 'Panorama', a firma di Pino BUONGIORNO (45), nel

quale si indicavano i nomi di alcuni neofascisti italiani

che avevano trovato rifugio in Libano GRILZ, Ciro LAI,

ALIBRANDI, PROCOPIO, SORDI, Carlo PUCCI, Riccardo IORIO

(sic) e Roberto FIORE. Si indicavano altresì i nomi dei

* * * * *(43) - Sono parole della relazione conclusiva di maggioranza
della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla P2:
trovansi alla p35 del documento, in AA, V5, C29.

(44) - Cfr. documenta citato alla nata che precede, pp. 80
81, nonché Cal., V6, Cl, rispettivamente p22
(GRASSINI: tessera n. 1620, codice E 18.77), p35
(MUSUMECI: tessera n. 1604, codice E 18.77), p38
(PELOSI: codice E 19.79) e 42 (SANTOVITO: tessera n.
1630, codice E 18.77).

(45) - Travasi in RD, Vl, C5, p143. Il settimanale era in
edicola sin dal giorno 16: tant'è che fu trasmessa al
G.I. dalla DIGOS il 17: cfr. RD, Vl, C5, p142.
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rieon ez 15'i,: l tecle-:scn l c acc ur ac i ,11::.. '" ~

BERGr~'!Ai'~ e Si faceva rIferImento ad wna COjnune

italIani ea l neDnaZl;;iCl

celi organIzzaZione t:,.2r l f1elnZ

"r rxeriut a dllcne l'"esponsaolle deila s'crage al \'1onac(Jll~

faceva cenno oel Vlaamso Militantenord8 (\/mo) ,

oaramlli'care Gl Anversa, guidato da Ber~ ERICKSON.

24 ../03/81 In il Giudice Istruttore si rIvolgeva (46)

di voler interrogare l 'HAMBERGER, l 'HEPP, il DUPPNER ed il

onde verificare la fondatezza delle notizie

quel l .. au t or- i tèchiedendo adi Bonn,8.1 'Bundes kr i rru nal amt

precedentemente pubblicate dalla stampa.

'-,= , ,~.....,.. ,.. ,..., ~

..;;......J ... \.l ....:' I Q l Il 91Drno sLlccessi va, il BraDE, con nota a firma del Gen~

GRASSINI, trasme-cteva la ri ep o st a (47)

rIvolta al Servizio dal GiUdice Istruttore il 7 marzo (48).

FUfer-i va i l SI5DE dI non esser stato In alcun modo

O.L.F'~ "né in forma diretta né indiretta,

In ordine a responsabilità di elementi stranieri In merIto

alla strage di 8010gna ll
• Non era stato possibile sagqiare la

'* '* '* '* *(46)
(47ì
(48)

RD, Vi, C5, p149.
RD, Vi, C5, p128.
Cfr. supra, sub 1.2.13).



Dlsponlbllità '.J i HOLi. Aya.o un i nc orvt r o con

6\..iJ. 2:5'C·2t-O.

non CJ l':5PonenCIO 11 Set- ',/l::lG o i U-rTICl

pr-1JTI1 del 1981 i l (3iLtdice Istr-uttere aveva

provveduto ad eme'ttere una ser-ie di mandati e comunic3zioni

gIudIzIarIe di cui è necessar-io dare brevemente conto:

a) manosto dl comparizione 6/1/81 nel confronti di CILLI

Gino (49 ì , ritenuto responsabile del delitto di

favoreggIamento personale aggravato, per essere rlsultato

cne eg';, 1 , nella sua qualità di funzionario del Banca di

~:oma, aveva consentito l'accredito della somma 01

1.025.000 a favore del latitante Stefano

aiutandolo cosi ad eluder-e le ì n ves t iq e z ioru

dell 'autorità che avrebbe dovuto provvedere alla cattura.

di cattura 10/2/81 nei confronti di Franco GIOMO

e Roberto FR~GATO (50), che venivano imputati dei delitti

dI aSSOCIaZIone sovversiva e banda armata già contestati

'* "* "* "* *
(49) Ciro DC, V2, C42, pl. Gli elementi a carlCO del CILLI

sono indicati dal P.M. in RI, C2, p75.
(51) C-rr. DC, V2, rispettivamente C44, pp. 1-4~ e C43~ DO~

1-4. G11 elementI raccolti a car1CO di CIascuno sono
complu~amente Indlcati nelle parti mO'Clve Gel
provyedimen~i, cui occo~re fare rinvlo.
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con l o~dine 01 ca~tura n. 77/80.

c) ComunicazIone gIudIzIarIa 26/3/81 nei confronti dI SAMA

EnnIO Salv·atore e RAPIZZA Mlcnele <51), ~;}er i ciellttl d i

aSSOCIaZIone sovverSIva e Danda armata, essendo .:;t3ti

costoro arrestati al valico del Brennero in possesso di E

69~500.000 e d i un s rivoltella. "provento di una r ap i n a

consumata a Roma il 5/8/1980 ai danni del l ' Armeria

Fabbrinl •.• at'tribul'ta al gruppo dI estremisti di 'destra'

facevano parte MAMBRO

BELSITO

F I iJFi.:AVANT I

F'asqual e

Francesca,

'e::o"""\...J.i:-J

\/ALE Gi orgi o,

e SODERINI Stefano".

\../211 eri o,

eli CUI

l3i l o ert.o

d) r·1a.ndato di cattura 31/3/81 nei confronti di TI F':ABOSCH I

Stefano e SORDI Walter (53), imputati dei delitti di

associazione sovv~rsiva e banda armata già contestati con

l'ordine di cattura n. 77/80.

e) ~landa.ti di comparizione 114/81 e 2/4/81 rispettivamente

nel confrontI di ?UCCI Carlo e MIGLliJRELLI

* *" *" * *
(54) , an c or a

(51 )
~52)

Cfr. OC, V2, rispettivamente C45, p3~ e C46~

- Cfr. r aoporr o C!Ltestura Trieste 2/3/81, In
C202, p55.

(.53) Cfr. OC, V2, rispettivamente C47, pp. 1-4, 12 C48, pp ,
1-4. Per l'analitica indicazione degli indizi si fa
rinvio alla rispettive motivazioni.

(54) - Cfr. DC, \';2, rispettivamente C49, pp. 1-4, e C.SO, pp.
2-5. Per gli elementi a carico di costoro, oer l

quali il F'.f'l. aveva rlchiesto la cattura. (RI, C3,
p13l, cfr. RI, C2, pp. 60 e 66-68.

1.1.7



per i delitti al associaZIone sovversiva e banda arma~a

dI CUl a11 ·oroine di cattura n. 77/80.

in eseCUZIone Del manda~l di cattura di cui socra,

veniva t r ec t o In arreS"CD già l' 11 feobra1o. Il F"li3Aiù,

TIRABOSCHI ea il SORDI r1uscivano invece a sottrarSI

Subito dOpO la formalizzazione del I 'inchiesta e nei

a.ll e

mesi

successi V'l , i l Giudice Istruttore aveva intanto provveduto

ad interrogare gli imputati che venIvano via via catturati o

a reinterrogare imputati già esa.minati durante la iase

sommaria. F'e"- quanto attlene al contenuto d1 eletti

inte,.-,.-ogato,.-i (nel corso dei quali gli imputati si

attestavano comunque su posizioni di negè.ti \{'::\ oegl1

addebiti), occorre fare rinvio alla sintesi che se ne fa nel

p,.-ovvedimento conclusivo dell 'ist,.-utto,.-ia (55) , eccez10n

fatta per i verbali di coloro che sono tuttora Imputati

"* "* * "* "*
(55) - Cfr. SO, da pl00 rigo 6, a pl03 rigo 8. Per quanto

rIguarda i verbali di MONOPOLI, CORRADO, FEMIA~

FU"LOTTI, SEMERARI e ZAPPAVIGNA, la ,.-ispettiva
collocazione è già stata indicata sub 1.1.14), no~a

(59). I ver b a Li d i BRANCATO, Glor"lO, Ca,.-lo F'UCCI e
MIGLIDRELLI trovansi in lA, rispettivamente V9/a-l,
C26; V9/a-l, C3; V9/a-2, C32 e V9/a-2, C31~
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avant ì a ques-c:,a Cor'Ce, del qUall 51 deve dare brevemence

contezza.

nELIOLI-------, i l 22/9/1\7'80 (56), pur- srnrnett ericìo l ~.

conoscenza Gel SIGNORELLl ed un rapporto di frequentazlone

ed amlclzia col NAPOLI ed il FACHINI, escludeva d'aver fatto

parte dell' a:5SDC1 az i Dne soyver-si va e dell a banda armata di

cui alI 'or-dine di cattura 83/80.

9/10/1980 (57) , precipuamente In

ammetteva un suo r-uolo eminentemente culturale nell 'ambito

relazione alle vi c eric e del periodico 'Costruiamo l'Azione',

dell 'estrema destra, ma, pur non disconoscendo una serie di

legami interpersonali, negava d'aver in qualche modo

parteclpa'to a strutture clandestine.

i l 9/12/1980 (58), nel respingere ogni

addebito, affermava di non aver mai conosciuto VETTORE

PRESILIO e di non aver comunque mai rivelato a cniccnessia

notizie <che -a suo dir-e- non conosceva) in ordine ad un

attentato al Giudice STIZ o ad altro attentato da compiersi

pr-ecedentemente.

(56)
'e;-"'" ,
~....J I )

(58)

- Cf t" •

Cfr.
Cfr.

* '* * * *lA, V9!a-l, C25, pp. 3-6.
lA, V9/a-1, C4, pp. 9-12.
lA, V9/a-1, C2, pp. 19-21.
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1/1981 (59),

precedentemen~e rese, precisava di non

svolto 2ttlvi~à politlca di sorta almeno dal 1975, cl i nDn

avere conoscenze nel I 'amblente dei ç ì ov an ì

de"5tra e di non avere rapoorti col VETTORE PRESILIO oa

catturato a Padova il 5/2/1981 (60) ,

venlva lnterrogato prima il 24/2 e poi il 413/1981 (61).

Egli esordIva negando d'aver in qualsiasi modo partecipato

211a strage del 2 agosto. Escludeva altresì d'aver fa.t to

parte del l assocIazione sovversiva cui veniva attribulta

l'organizzazione dell 'attentato, al quale affermava essere

estra.nei anche il PEDRETTI ed il CALORE.

* *' * * "*

Interpellato

(59)
(60i

(61 )

Cfr. lA, ')9/a-1, C12, pp. 17-22.
La Sera del 5/2/1981, mentre, in ?adDva, CIttà oove
aveva trovato rifuglo ed ospItalità dal novembre 80,
il FIORAVANTI, in compagnia del fratello CRISTIANO e
di Francesca MAMBRO, stava recuperando armi sommerse
nel canale 'Scaricatore', sopragglungeva una
pattuglia di Carabinieri: ne nasceva un conflitto a
fuoco che costava la vita all'Appuntato Andrea
CO DOTTO ed al Carabiniere Luigi MARONESE. 'alerlO,
ferito, era stato accompagnato dai complici In un
appartamento nella disponibilità del gruppo: di là
era s~ato chIamato soccorso; ricDverato presso
l'Ospedale Civile di Padova, il FIORAVANTI aveva
deCLInato false generalità, ma era stato raploamell~e

ldentiflcato (cfr. requisitorie del P.M. e 5en~enza

ordinanza di rinvio a giudizio, nel procedImento
conseguentemente aperto dall'autorità giudiziaria
padovana: in AA, V11, C66).
Cfr. lA, V9/a-l, C29, rispettivamente pp. 3-10, e pp.
14-19.
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or-o i n e ~.ol i affermava cne eSSI Sl

l n qus c r av an o In una ioolca completamente DIversa Da quella

DellD arm2'CD a "por'[.a.'ì:a avarit a con

cenami o az i Dile <nella quale a lnvece. eg11 s ì

rIconosceva) a r~veYa 2.ppreso dal CALOF\:E che

piazzato Davanti al C.5.~:. (63) "rrori aveva f urtz t ori e t o Der

tecnici Il a Di c n i -3.rava ancora di sa.pere cne il

era il capo oegli "Arcellini' di Padova. ma che non

mal avuto contatti con lo stesso a

ii I i'.i Al\i I

aveva

all ' Armerla FABRli\iI del 5.18/1980

Quanto alla rapina

(64 ì •

testualmente: Il I l senso di questa impresa è il ':iequen"C.e:

(62)

(63)

(64)

* '* "'* '* '*
Si tratta aella sigla del Movimento Rivoluzionario
Popolare: cfr. supra, sub lala3a4).
Alle 19 a30 del 20/5/1979 a uno sconosciu"C.o aveva
telefonato alla redazione del auotidianoII Tempo',
a nome del Movimento Rivoluzionarlo Popolare a

rivendicando il fallito attentato che sarebbe dovuto
avvenire alle ore 14 di quel pomeriggio davanti allo
edificio ave ha sede il Consiglio Superiore della
Magistratura. Il personale di Polizia recatosi sul
posto rinveniva una FIAT 128 blu. dal cui
portabagaglI un artificiere estraeva una borsa
sportiva con'cenente 94 candelotti di esplosivo
innescato da due capsule detonanti elettriche
colle9a~e aD un congegno a tempo funzlonan"c'e~ cfr.
rapporto DIGOS Roma 22/5/79~ in RA a V6~ C58. op. 58.
Alle ore 16 01 marteoi 5/8/1980 FIORAVANTI. la MAMBRO
e CAVALLINI (confessi in ordine a tale episodio)~

assieme ad altri complici indicati dallo s~esso

FIORAVANTI. avevano rapinato un ingente auantitativo
di arml~ munIzIoni e manette all'Armeria Stefano
FABRIi'-iI DI F'iazza ('1enenlo Agrippa n. 8 a in Roma. 11

gruppo rlvendicò la rapina con una telefonata alla
redazione oel quotidiano 'Vita Sera'~ a nome del
"Nucleo Zeppelin ll

: rivendicazione inusitata. (cfr.
rapporto DIGOS Roma 18/8/80~ in RA~ v ì o, C407. o o . .l.

29) •
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poiché la st~age di Bologna e~a stata ~ivendicata. o meglio

att~ibuita a legge~ sui gio~nali. ai NAR (65) ~ almeno così

~ipo~~avano i qiornali~ e devo pensare che delle telefonate

di rivendicazione a nome NAR saranno pur state~ pensammo 10

e CAVALLI~II e F~2ncesca pensammo fosse necessario dimost~are

a tutti che la st~age e~a un'azione che esulava pe~

ca~atteristiche complessive dal tipo di attività

attribuibi le a.i NAR. Pensammo che i NAR, non avendo un

marchio di fabbrica né un sistema p~eventivo di att~ibuzione

di paternità sicura dei va~i fatti criminosi, era inutile

fare un volantino di smentita. Molto più efficace. anz i

indispensabile, e~a compiere un'azione che rient~asse nella

linea classica dei NAR (cioè la quarta armeria da farsi).

Cosi organizzammo la rapina. sia pure in soli due giorni e

qui nd i non in termini spettacolari~ anche perché oramai

eravamo rimasti in pochi, e non potevamo più contare su

(65)
'* * * * *In effetti le rivendicazioni a nome NAR, nel periodo

immediatamente seguente la strage. furono nume~ose:

cfr., in proposito, rapporto DIGOS Bologna, in RA,
V2, C13, pp. 9-11. La prima di esse risale al giorno
stesso dell 'attentato: tant'è che domenica tre agosto
la stampa recava la notizia della rivendicazione
(cfr. sottotitoli del quotidiano 'Il Mattino', in RA.
V2. C13. p21). Non meno numerose, peraltro~ furono
le smentite a nome degli stessi NAR: ugualmente
risalenti già al giorno 2 ed ugualmente segnalate
dalla stampa fin dal giorno successivo.
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decine di militanti come un anno prima. Rivendicammo •.• "

Precisava ancora il FIORAVANTI che alla rapina avevano

partecipato anche Giorgio VALE, Stefano SODERINI e Pasquale

BELSITO, in funzione di supporto.

Aggillngeva che effettivamente una sera, prima del Natale

del 1979, era stato con Marco Mario MASSIMI a cena da Paolo

SIGNORELLI (66), specificando peraltro che alla cena non

aveva partecipato SEMERARI; si era trattato comunque di una

riunione conviviale e non di carattere politico.

* * * * *(66) - L'interrogato rispondeva in tal modo ad una domanda
del G.I. a proposito di una cena, svoltasi a casa del
SIGNORELLI, di cui aveva riferito all'autorità
giudiziaria tale Marco Mario MASSIMI. Il tormentato
'iter' delle rivelazioni di costui prima al Sostituto
Procuratore della Repubblica di Roma dotto Mario
AMATO, poi al funzionario di Pubblica Sicurezza
dotto Giorgio MINOZZI, e quindi alle varie autorità
giudiziarie che indagavano sull 'omicidio del dotto
AMATO e su altri delitti, è dettagliatamente
ricostruito nella sentenza della Corte d'Assise di
Bologna 5/4/1984 (pronunciata, appunto, nel
procedimento per l'omicidio AMATO), alle pagine 223
e ss. (cfr. AA, Vll, C68). Ai fini che qui
interessano, giova ricordare che il MASSIMI,
nell 'aprile del 1980, prima al dotto AMATO, poi al
dotto MINOZZI, aveva rilasciato una serie di
dichiarazioni, che si era però assolutamente
rifiutato di mettere a verbale. Fra l'altro, aveva
riferito di una cena a casa del SIGNORELLI, del
9/12/1979, cui avevano partecipato, oltre al padrone
di casa ed al di lui figlio Luca, anche Aldo
SEMERARI, Sergio CALORE, lo stesso MASSIMI, Valerio
FIORAVANTI e certo Gianni di Parma. Nel corso della
cena -secondo le dichiarazioni del MASSIMI- era stata
decisa a tavolino l' 'eliminazione' dell'Avv.
ARCANGELI, ritenuto responsabile dell'arresto di
Pierluigi CONCUTELLI. Nella circostanza, il
FIORAVANTI ed il MASSIMI si sarebbero dissociati
dall'azione perché dissenzienti sull'obiettivo e le
modalità dell 'operazione (cfr. relazione di servizio
del dotto MINOZZI, allegata al 'rapporto LAZZERINI':
RA, V1, C7, pp. 25-28).

123



Nel secondo interrogatorio, il FIORAVANTI descriveva la

situazione della destra politica romana negli anni 70/80,

negando peraltro che egli ed il suo gruppo fossero in

qualche modo diretti da persone od organizzazioni di livello

superiore.

26/04/81 Il 26/4/1981, la Procura della Repubblica di Roma

trasmetteva al Giudice Istruttore copia di estratto del

verbale d'interrogatorio reso, in un procedimento colà

pendente per associazione sovversiva e banda armata, da tale

Massimo SPARTI. Costui, dopo aver chiarito com'era nato il

suo rapporto di frequentazione con i fratelli FIORAVANTI,

Alessandro ALIBRANDI, Stefano TIRABOSCHI, Massimo RODOLFO e

Francesco BIANCO, riferiva testualmente, a proposito di

Valerio FIORAVANTI (67): "Questi peraltro dopo qualche tempo

manifestò un carattere particolarmente violento e deciso e

ha finito con il coinvolgermi contro la mia volontà in

azioni che non avrei voluto fare. Ciò anche per mezzo di

minaccia. Più volte mi ha minacciato di uccidere mio figlio:

* * * * *(67) - EA, V10/a-4, C163/3, pp. 2-4.
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precisa.mente la. p r ima qua.ndO rifiutaI dI

tener ':;;ll i delle oorse con armi, la seconda. 11e110 SCOF5D

Inl cn18se oel oocumentl per I l

prIiTIO ia.~to 51 è verifica.to quando il FIORAVANTI rUDò oelie

bombe a mano a Pordenone: si presentò a casa mia con aue

borse contenenti armi, pistole e bombe a mano e mi chiese di

ciò accadeva alle cinque di mattina. Cercai di

fOlrgl i capire che non potevo accontentarlo perché avevo dei

sai quanto mi frega di ammazzare tuo figlio')

ma lui prese molto male la cosa. A seguito

disse(miminacce che in quell'occasione mi rivolse

bambini in casa,

delle

circa 1l) giorni dopo non ebbi il coraggip di rifiutare di

custoairglI una borsa piena di bombe a mano incarta~e una

per una, borsa che ritirÒ dopo una 20 di giorni cl i cendomi

che aveva trovato una grotta sulla Salaria dove custodirla.

Il secondo episodio avvenne esattamente due giorni dopo

strage di Bologna. Subito dopo pranzo Valeria si presentò a

casa mia con la MAMBRO che io non conoscevo, e mi p ".r l ò di

questa. in termini elogiativi dicendo che aveva trovato la.

donna della sua vita e che si trattava di una ragazza oeClsa
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e c or aq q ìo a a, Mi d155e pure cne era stata fidanzata con un

COi:;] l lane cne adesso stava con lui. i=i:i ferendosi al I a

'hai visto che Dotto'

aggiunse che a Bologna si era vestito in modo da sembrare un

turista tedesco, mentre la MAMBRD poteva esser stata notata

per- cui aVeva bisogno urgentissimo di documenti falsi e le

aveva. anche fatto tingere i c ap e l I i . Pretendeva che in

giornata gli facessi avere una patente ed una carta

d'identità di cui mi for-nl le gener-alità ma non i

per cui presumo che si trattasse di generalità i n\/enta.te.

Feci pr-esente l'impossibilità di procurare documenti in

giornata e Valeria si infuriò dicendomi che dovevo spezzarmi

ma dar-glieli in fr-etta. In questa occasione io, spa''f'entato

dalla enor-mità della cosa, lo pr-egai di non par-lar-mi neppur-e

di queste cose, lui replicò che io dovevo comunque stare

zitto in quanto se a lui fosse successo qualcosa ci sa.rebbe

stato qualcuno che me l'avrebbe fatta pagare e aggiunse

precisamente 'te lo faccio pianger-e io Stefanino tuo'

alludendo a mio figlio. Riusci i a pr-ocurargli, tramite

t1ari o, i documenti per-
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ritirarli verso le 10 di mattina a casa mia, dicendDmi che

do\/e'v·22.lldare in Sicllia con la j"T1Ar'lBF:O. Il

Il 13 marzo il Giudice Istruttore, con riferimento alle note

in data 31/10/1980 e 31/1/1981 di cui si è detto ~Llb 1.2.3),

ed in particolare all'appunto allegato alla ":5econda nota,

aveva richiesto al CESIS (68), t,,-a le alt,,-e, le seguenti

contattati dal 318MI direttamente o per via indiretta, e, in

delle notizie di cui al p,,-edetto appunto;

informazioni:

due

8 I 8f1I

nonché se i

parla nell'appunto fossero staticui

la data dell acquisizione da pa,,-te del

di'tedeschi

o qn i c eso , se fossero nate le generalità dei due ed il loro

recapito.

29/04/81 La ,,-isposta (69) del CE8I8 po,,-ta la data del 29/4/1981: le

notizie di cui all 'appunto allegato alla nota del 30 gennaio

e,,-ano state acquisite dal 318MI in data 1/11/1980; elementi

del 8I8MI avevano avuto un colloquio di,,-etto con i due

tedeschi, ma i l contatto era stato stabilito tramite

inte,,-media,,-i e non e,,-ano noti né le gene,,-alità né l'attuale

* '* * "* '*
(68) F:D, vi , cs , p153.
(69) - RD, Vi, C5, p154.

127



recapito dei due.

lllesi :;:;eqUli':l -3.1 la. fI.Jrmalizza.zione dell "ì nc n i es t a, i l

Giudice Istrutto~e aveva compiuto una serie di accertamenti

\lO l t i a saggiare la fondatezza delle accuse del FARINA nei

confronti del PEDRETTI, del CALORE e del FURLOTTI.

L'attivltà all'uopo compiuta è dettagliatamente descritta

nel provvedimento conclusivo dell'istruttoria, cui occorre

fare rinvio (70).

segue:

Qui conver~à ricordare soltanto quanto

le indagini

direttrici:

si

i l

erano mosse sostanzialmente lungo Gue

riscontro dell 'alibi fornito dal FURLOTTI

per le giornate dal 31/7 al 2/8/80 e la verifica

dell' ipotesi che tra il FARINA ed il PEDRETTI si fosse

svolto, nel carcere di Rebibbia, con le modalità e gli

orari indicati, i l colloquio di cui si è detto:=ub

1.1.3.2ì;

- da un rapporto di polizia era risultato che il FURLOTTI,

nei giorni in questione, si trovava a Fasano di Puglia e

'* "* "* '* *
<7()) - Cfr. SO, da p53 rigo 6, a p64 rigo 15.



la stessa mattina del 2 agosto~ ~.ll e ore lO, era St3~O

visto nella V12 Del Calvario di tale località;

ELi. GiudIce Istruttore SI era. pre-:;entato

spontaneamente i1ar i a ,;UFWRA (71) , d'a.ver-

appreso o a l FU~:LOTTI, nell 'ottobr-e, nel carcer-e di r-;~imini,

che lo er-d convinto d'aver- i nganna.to

inquirenti, infatti -a detta dell 'AURORA- aveva dichiarato

d'essersi trovato a Latina qualche giorno prima della

ragazzino di Roma, che l aveva poi collocato alla stazione

sempre secondo l'AURORA,

un

,=t v'eV2

ad

i l FURLOTTI

l'esplosivocolà consegnatoe d'averstra.ge,

o ì cru ar at.o cne, a procLlr-are l:esplosivo era st2~O un

detenuto in semilibertà, tale FARINA;

- il 3/4/1981 l'AURORA si era poi ripresentato al Giudice

Istruttore, confessandogli che il precedente racconto non

era che un 'collage' di fatti e circostanze effettivamente

appresl dal FURLOTTI, infarciti di illazioni personali e

soggettivamente interpretati;

- già nel settembre, tale NICASTRO aveva riferito

... ... ... ... ...
(71 ) Si tratta della stessa persona di cui o:::; i è rifer-i to

sub 1. 1. 8)
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alI '2.u.torità ':;Jli_lOlZl ?r"l 3 '~"QITI2.Il-~" ene il t ìto l ar-e ·':::1 un

bar 021. illl frequentato avendo saputo oell 'arresto oel

per i fatti ai Bologna, gli aveva confIdato cne

lo stesso FURLOTTI, nel luglio, aveva acquistato nel suo

'bar' 4 o 5 lattine , ............ '
l. ! L. ) di birra di marca tedesca, della

c s.p ac i tè. di ci ascu.na; la notizia era stata

rIferì"ta all'alltorità giudiziaria, che l aveva contestata

al FURLOTTI: e costui, pur ammettendo d'aver comperato le

lattine un 'bar' di Roma, aveva precisato d'averle

r-egalate al gestore del 'bar '·-ri storante 'La Ta'v'erna' di

i l quale aveva confermato la c i r co s t, ari z a,

ulteriormente riscontrata poi dalla Polizia in

sopralluogo presso il suddetto locale;

- le indagini condotte presso il carcere di Rebibbia avevano

evidenziato la possibilità che il FARINA avesse incontrato

o p ar Lato con detenuti 'politici' di estrema. o ee t r a

nei q ì or n ì 15, 16 e 17 maggio del 1980;

- ne era nata quindi la necessità istruttoria di sentire

si

periziadi

che, all'epoca dei fatti r-ifer-iti dal FARINA,

* * "'* '* '*
La circostanza, come r-iferito sub 1.1.16, aveva dato
ingr-esso ad una r-ichiesta del P.M.
me'ca.ll ograf i ca.

color-o

(72 )
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trovavano ristretti presso la Sezione B del lA piano del

braccio G9 del carcere, ove appunto -a dire del FARINA-

egli aveva ricevuto le richieste del PEDRETTI.

30/04/81 Sulla scorta della verifica dell'alibi del FURLOTTI, costui

veniva scarcerato per sopravvenuta mancanza di indizi con

ordinanza (731 in data 30/4/1981.

della competenza per territorio in ordine ai reati di natura

interpellato (741 il PUBBLICO MINISTERO circa la questione

Sin dali 'inizio dell'anno, il Giudice Istruttore aveva

richiestaNellaassociativa contestati agli imputati.

stessa, il Giudice Istruttore aveva preso posizione nei

termini seguenti: " ••• Dalle considerazioni precedentemente

esposte emerge la necessità di ritenere di competenza

dell'autorità giudiziaria di Roma i reati di organizzazione

e direzione di associazione sovversiva e di costituzione di

banda armata di cui ai capi AI e BI dell'imputazione,

esclusa la connessione con fatti specifici." Aveva soggiunto

l'ufficio interpellante: "Per i reati di partecipazione ad

* * * * *(73) AR, V4, C35, fascicolo atti gravame, pp. 43-52.
(741 RI, C3, pp. 1-3.
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associazione sovve~siva e banda a~mata che dovesser-o

~isulta~e di competenza di questa Auto~ità Giudizia~ia si

invita la S.V.

penale. Il

a vole~e ese~cita~e la ~elativa azione

La P~ocu~a della Repubblica si e~a esp~essa (75) in

p~oposito il 24/1/1981, conci udendo nel senso che, allo

stato, non doveva dichia~a~si alcuna incompetenza: pendente

l "ì s tr-u t t or ì a , che si t~ovava anco~a nella fase

dell 'iniziale ricerca del quad~o ~icost~uttivo

dell'associazione e della banda, il c~ite~io della

p~evenzione legittimava -a giudizio dell 'ufficio ~equi~ente-

la cognizione della sede di Bologna, anche in vi~tù della

connessione con il più g~ave delitto di st~age politica.

Il gio~no stesso in cui sca~ce~ava il FURLOTTI, il Giudice

Ist~utto~e si spogliava (76) , in favo~e dell'auto~ità

giudizia~ia ~omana, della competenza in o~dine ad ogni ~eato

contestato sino a quel momento, ad eccezione del delitto di

st~age e dei delitti st~umentali. Il nove~o degli imputati

si ~est~ingeva pe~tanto al CALORE, al PEDRETTI ed al

(75) RI, C3, p14.
(76) RI, C3, pp. 29-41.

1
~ ·~.::..s:

* * * * *



FURLOTTI Ci primi due in istato di detenzione,

piede libero) • Fi:i ma.neva.no inoltre sottopDsti 2.113

giurisolZlone del Giudice Istruttore, in quanto -come si è

riferito- raggiunti da comunicazione giudiziaria per i l

delitto di strage, Mario TUTI, Franco FREDA, Roberto FEMIA e

Marcello IANNILLI.

1~6~~6l b§ ~li§[igCi 2iii~ii~~ 2~g~i§i~iQOi § ~i~§Qg§ gi
Cili§~Q ci2s1§oii si Q§ciQQQ io §§sffi§

F'ri ma di chiudere i l capitolo relativo alla fase

chiarezza e completezza, dar conto di quanto segue:

accorre ancora, di

sentenzalaconconclusasif orma.l edell' i st r uz ione

d'incompetenza per territorio,

a) il 22/10/1980, i l Brigadiere Eugenio MIGLIANO e lo

Agente Pio RAMINI, della Questura di Bologna, riferivano

agli inquirenti (77) che 11fonte confidenziale degna. di

aveva, tra l'altro, fatto notare loro che

"l'omicidio Ar1ATO era avvenLlto in c on c orn i t an za con il

ritorno, non si sa bene se a Roma o in Italia,

Fabio DE FELICE". La fonte aveva altresi comunicato che,

II per s ap er n e di pi~ sul Golpe Borghese il DE FELICE

* * * *' *
(77) - Cfr. RA, V6, C287, pl.
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potrebbe chiarire molte c o s e'! ,

Si chiarirà, in prosieguo di trattazione, come la 'fonte'

altri non fosse che Aldo SEMERARI.

b) Il 25!'11!19S0? LuigI VETTORE PRESILIO veniva accoltellata

nel carcere ai Padova (78).

Due giorni pl~ tardi dal Giuoice

" .Sono stato accoltellato

certamente per punizione in relazione alla pubblicazione

sull 'Espresso di notizie riguardanti la deposizione che

po reso a voi magistra~i di Bologna. Infatti le stesse

persone cne mi hanno colpito mi hanno informato che la

ragione della loro azione era quella di punirmi per aver

p ar I ato , Sono certo che volessero uccidermi. Non ci 50no

riusciti perché io mi rotolavo e il11 difeso

disperatamente gridando ed infine sono riuscito ad

infilarmi sotto la branda. A ques~o punto è chiaro che

non intendo rendere ulteriori dichiarazioni poicné 5CJno

convinto che la mia sorte sia segnata. Le comunICO anzi

che render-ò pubblica una lettera che mi riprometto di

(78)
(79)

* * '* *' '*Cfr. ~H. Vi, C30, pp. 72-74.
EA, Vi, C30, pp. 69-71.
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inviare ai giornali nella quale intendo smentire di aver

mai reso alcuna dichiarazione e che mi riprometto di

ritrattare quanto ho già detto. Il

c) Sono acquisiti agli atti due documenti (80) : 1 . uno,

~ecante la data del 21/1/1981, contiene taluni que'::; i ti

che il 318MI avrebbe posto alla 'fonte'; l'altro, recante

l'indicazione 7/2/1981, riporta le correlative risposte.

E da esso si apprendono varie notizie che poi i l

SANTOVITO t~asfDnde~à nel ~appD~tD del 24 febb~aiD. Qui

Qccorre rilevare che, alla domanda se fosse possibile che

l'o~digno fatto esplode~e a Bologna il 2/8/1980 f o sse

stato confezionato dalle stesse persone, la r ì sp cat a

sarebbè stata:

senso richiesto.

IINon si sono potute avere notizie nel

L'opinione della fonte è comunque

affermativa, anche se del tutto personale. Il

d) In corso d'istruttoria, sulla scorta dell 'acquisizione

-di cui si è de'tto (81)- di atti dei procedimenti già in

c ar ì c o al dotto i"1ar-io Ai1ATO, e del '~appo~to Li~ZZERHH',

'* * "* * *
V7, C43, rispettivamente pp , 113 eTrovansi in AA,

114-115.
(81) Cfr. sup~a, sub 1. 1. 15), lette~a b).
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provvedeva ad acquisl~e altresi, ai sensi dell '·ar-t.

165 b ìs C. F'. F'. , copie di atti e/o provvedimenti da vari

penali, in corso dI istruzione presso

l' aut or ì 1.:-3. giudiziaria r-oma.na, concernentI i p r Ln c i p s Li

fa·c"Ci 01 cerro~ismo veriiicatisi nell'amoien'ce cella

capl"Cale fra la seconda metà degli anni '7() ed l

anri i 80; ln particolare dai seguenti:

- procedimento n. 1364/81 R.G.G.I.contro ADDIS Mauro +

140, concernente, tra l'altro, gli attentati contro la

Prefettura di Roma, il Campidoglio, 'Regina Coeli i l

Ministero degli Affari Esteri, il Consiglio Superiore

della Magistratura, rivendicati dall' t"1.F~aF'. (82) ~

- procedimento n. 63/79 R.G.G.I., contro NERI Maurizio +

altri, istruito dal dottor DESTRO (83);

- procedimento n. 2788/80 R.GaG.I. contro VOLO Alberto ed

altri, concernente l'omicidio di Francesco MANGIAMELI e

i reati connessi (84);

- procedimento n. 1011181 contro ALES + 81

(cosidde·tto pr-ocesso N.A.R. lì, concernente, t r a

"* "* "* "* *
(82) AA, t) 1, Cl.
(83) AA~ Vl bis, Cl b is ,
(84) AA, V4, C21.



l'albo-o, l ma.gi~lDt-i episodi c r tm i nos ì compiuti ·3d oper-a.

dei N.A.R. e di aderenti al F.U.A~N. di Roma (85);

- p~ocedimento n. 382/83 R. G. G. I. ( cosiddetto processo

di 'Avan':;JLta~dia Nazion8.1e bis' (86);

- procedimento n. 3735/82 R.G.G.I., contro FREGA Nicola

ed al tr i , concernente va~ie attività criminose,

persegulte a seguito delle dichiarazioni di Walter

SORDI (87);

altri, concernente attività Te~z~.

BELSITO

di

contro3017/82 R.G.G.I.,n.

F'asqual e ed

- procedimento

Posizione (88);

- procedimento n. 2151/80 R.G.G.I., concernente

l'omicidio dell'Appuntato di Polizia EVANGELISTA, in

ser-vìzio pr e s ao il Liceo romano 'Giulio Cesare' (89);

In seguito, per vari di detti procedimenti, si procederà

ad acquisire tal uni degl i atti dibattimentali e l e

~elative sentenze di primo grado; e, parallelamente, si

acquisiranno atti e provvedimenti da altri procedimenti,

* * * "* *(85) AA, V4, C22.
(86) AA, V9, C58.
(87) AA, V1Ù, C62.
(88) - AA, 1·/12, C71.
(89) AS, C16.
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in corso d'istrLlzione o di giudizio,

dall'autot-i1:.3, i.~ludizi3ria rorne.n e che da. a.ltre a.utoritè.

giuaiziarls della penisola.

e) Nel corso delle prime indagini, si era proceduta, tra

l'altrD, alI 'esame delle persone ferite nell 'esplosIone.

La locale autorità di polizia aveva delegato la Questura

di l 'assunZIone a verbale di ta.le \")AILATI

Enrico, nato a Roma 1'11/11/1945 e colà residente, in via

Gregorio \,.'I I n. 39, che risultava aver fatto ricorso a

cu~e mediche p~esso l'Ospedale Maggio~e di Bologna 2.11 e

ore 11,39 del 2 agosto 1980. Senonché era emerso c~e i l

VAILATI non figurava tra i nati a Roma ed era sconosciuto

al detto indi~izzo (901. Evidentemente la persona che si

era fatta curare aveva declinato false generalità. Le

indagini alI uopo avviate a.veva.no condotto ad

identificare in Se~gio PICCIAFUOCO, urt pregiudic2tD

latitante, l 'inaividuo che usava, tra gli altri, li TalSO

nominativo in questione (91).

* * * *' *

(90)
(911

RA, V9 bis, C383, pp.
RA, V9 bis, C383, pp.

1-8.
65, 66 e 76.



Il 10 aprile 1981 Sergio PICCIAFUOCO veniva identificato

ed arrestato al valico di frontiera di Tarvisio, dove

esibiva un passaporto falso recante le generalità

PIERANTONI Enrico (92).

* * * * *

(92) - Il PICCIAFUOCO usava alternativamente siffatte
generalità, oltre a quelle di VAILATI Eraclio (cfr.
riferimenti di cui alla nota che precede).
Nel rapporto della Polizia di confine (cfr. RA, V9
bis, C383/A, pp. 151 ss.) si legge: " ••• veniva
quindi identificato, senza alcun dubbio per
PICCIAFUOCO Sergio da un tatuaggio a forma di rosa
dei venti con sotto due lettere C.C. che ha sul
braccio e da una cicatrice sul naso, segni
particolari comunicati, ai fini dell 'identificazione
del predetto, dalla Questura di Sondrio con
telegramma cat. E/2 1981/Digos del 6/211981 ••• "
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l~~l l~ ill~ggiQ l~§l

Il Q§~iQgQ ~QillQ~§2Q

g~iQ~QillQ§i§Q~~ Q§~

":"Qi2i~ ç;lQbl~L

=6Z QQ~§illg~§ l~§l
f~~ l~ 2§Qi§Q~~ gi~bi~~~ii~~

i§~~iiQ~iQ § l~~~~iQ g§ll~

l~~~ll b§ gi~bi~~~~iQQi ~§2§ g~ ~~~iQ §~igQ ~ebQl ~l

E~~~blç;Q ~l~l§IgEQ gi ~Q1QgQ~

05/05/81 Il 5/5/1981 Mario Guido NALDI, interrogato in un diverso

procedimento penale, aveva, tra l'altro, riferito (1) che:

nella primavera del 1980 erano venuti a cercarlo a Bologna

Roberto FIORE e Gabriele ADINOLFI, i quali gli avevano

chiesto se a Bologna vi fossero le condizioni per "togliere

fuori dall'ambiente di destra dei giovani e fondare un

gruppo locale di Terza Posizione e se ci fossero elementi

tali, da passare poi gradualmente ad episodi di lotta del

tipo di quelli di Roma"; i due si erano riferiti "come tipo

di azioni, ad attentati come quello di Roma dentro una

sezione del Partito Comunista, con lancio di bombe a mano";

egli si era dichiarato indisponibile ed i suoi

interlocutori, nel congedarsi, lo avevano minacciato.

Sei giorni più tardi, il NALDI era stato nuovamente

interrogato (2) e, con riferimento alla trascrizione,

frattanto pervenuta alla Procura, del colloquio da lui avuto

* * * * *(1) EA, V10/a-l, C48, pp. 9-14.
(2) EA, V10/a-l, C48, pp. 15-20.
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con l'agente 'CALI2ATTI nella parte in cui si :eggono

inoicazionI sulla matrice dell 3ttentato di

·=ne _ 3.

cne l (J perI a~c) =.enza oub o i o in '=.ono

Ipotetico. Il

una set'timana più tardi, procedeva ad escutere direttamente

Il 20/5/1981~ il PUBBLICO MI~[ISTERO provvedeva a trasmettere

investito dell'inchiesta 3ulla strage (4) ~ che~

13iudicealverbali dei suddetti interrogatorilentr-ambl

Is"truttore

(5) • Costui, nel confermare gli interrogatorI

preceoentemente resi, precisava ulteriormente che il FIORE e

l'ADli\iOLFI gli avevano riferito d'aver tentato ·ancfle III

altre città di dar corsO ao iniziative del tipo di quella in

cui avreboero pre~eso ai coinvolgerlo.

l~}~~l ~li §yil~QQi Q§l Qcg~§Qim§Qtg C§l§iiyg al
CiiCQY2ill§Qt9 Q§112 Y21igi2 2~1 ~C§Qg I2C2QtQ=~il~Qg

Nel procedimento sorto dal ritrovamento della valigia carIca

* "* *' * "*
(3) Cfr. "3upra, sub 1.1.3.3).
(4) RI, C3, p 55.
(5) EA, \')10/21.-1, C4e., p p , 22-23.



In

ael:e persone cne avevano aiioggia~o in VIa RI2=O~

p ~- e':5Up p 0'5"C0 cne 51 t~attasse di complIci di ','" -
",rH!-C ~

co ì nvo l ro nel febbra.lo 1981 neii "orm c i d i o del Car.3iJlnlerl di

~'3.<::0',,'a." L. ò;- .~:3. tes'Ce Anna. f i q l ìa del

titolare oeli 'agenzia immobiliare Trieste, esamina.ta il

27 aprile 81 creoeva di riconoscere in una foto segnaletica

i l dingente di Terza Posizione ' GabrIele

allcna la tltolare della agenzla, ,Jo12,

effe"c~uava lo S"c8SS0 riconoscimento. ~ntramDe le tes~l, SIa

pure con qualcne tl"Cubanza, ì n d ì c av an o nell 'ADINDi...Fl: ~

insieme al noto FIORE Rooerto rappresentava i l \..-el·[1 ce

politico di III ?osizione, la persona che aveva affiLtato

l'appartamento sopra indicato. Il giorno a.prile 1981 .L 2.

~rocura della ~ecuo~iica di Bologna effe"Ctu2va una rlcn:eS"C2

di LJi(30S di Imperla, e pe~ ::'.:JnO'3Cenza

è.ll'IJCIGOS • • • eo altra al Direttore Del 8ISt·1I. La ;:,rl!TIB.

* *' "* "* "*
Si tratc.a. dell 'episodio di cui si
1.2.17), nota (60).

i4.2

è rifer-i t o -3LO



al p un 'C. CJ '::. CDIT5i ·3te\.ra. nel -. ~ .• poter

a.l qu.B.ie

C1·[:3.[a. a01C2ziane ai via Rizzo o Rissa, l i o i Imper-ia. ,U

segnala'ta come ritenuta base di persona cOlnvolta 11'

atti 'v L t,à, l:?versi ve ... 'II Al riguardo si richlsoeva

ut-gentl 531 ma trasmissione di copia autentica aell a.

:=egna.l az l on e o telegramma proveniente qual si vog l i a

Organo Statale. HLa seconda richiesta era finalizzata a

comunIcava un nesso tra l'episodio in oggetto (rinvenimenco

v a Li q a a con q ì r or-ci ì qn ì ) e l'at"Cività l.Jel1e

\ ... poter

della

conoscere il documento originario nel quale si
f

j
J
.~

( O
,J.
:.-./
.~

occupanti il noto appartamento SIto nella via privata RI2=O~

11 di Imperla'" (8). Si aggiungeva come necessitasse in modo

particolare conoscere espressamente la fonte della notizia

che stabiliva il citato nesso con la città di Imperla,

conoscere altresi gli accertamenti che in proposito furono

condotti, per conoscerne la fondatezza.

0,:':·/05/81 Il 6/5/1981 il dotto DE FRANCISCI, Direttore dell 'UCIGOS,

"* "'* *' *' "*
(7) I fatti sono cosi ~ico5truiti nella sentenza citata

SUD 1.2.10), riot;a (301, alla pp. 9 e s's., '.]--31.:2 j..':ìua.~i.l

sono ~ratti l brani riportatI tra virgole~te.

(8) Cfr-o Ilota. cne precede.



risponDeva c=n 5empllcemen~e ~r2sme~tendo un ap puri co cel

SI6MI contenente, fra. l '31trD, l'asserzIone che GiorgIo V~~E

~.-·/r-=bDe

Imper-Ia, ·:"PPD·31't:3.mente per utillzzarlo come base oer

l'Dperazione lITen''''or-s "3ui treni". Soggiungeva che il ,_o - ,....",.-j.,.
~ .l.::oJ ,.lo ,

i nterpell 2:::'0 aveva fatto conoscere Cile le

Cll CUI ai o e ct o 2Dpun CD erano state comunicate

In un pIÙ ampio contesto, in data

~a rlSQOS~a oei 8 I Sr·H giunge'...·a i l 15/6/1981~ Gsn~

ADSl ardo i·l~I, Viceoirettore del Servizio, che SCJstitUIVB,

temporaneamente il Gen. SA~nO')I TO, travolto dallo scanoalo

seguito al sequestro di Castiglion Fibocchi, afferma.va, tra

l '0'.1 t r o ( 1<) ì : " ••• Come gIà r-lferito per le v. b. in

29.5.u.s. da funzionari del 3I8M!, la fonte orlglnatrlce

dell"informatlva non è stata identificata ln ouan to

stes3a, osr-al'tro Dccasionale, prestò la sua collaborazione 2

c ono i z i one d i r'11fl2nere ·=tnonima. 11

'* * "* '* '*

(:;> )

( 1\))

Cfr AAD ~! L C2 p6<).. , V'~ , ,
eT!'"" PtAD \.fL ~~

P .l.U,'::, •. , vw , L.,;;. ,

1.44



l~~~~l bg ~li§cigc~ ~gm~Oih2~igoi gi~Q~~i2Ci@ ~§c ~l Q§li1~g

gi §tC29§

Nel concll~de~e 12 ~a~~e mO~lva cella sentenza dlchia~atiY3

il Giudice Ist~uttore 3veva

='. tutti gli imputati e gli ì n c ì z ì st i del

delitto di strage anoavano al~resi att~ibuiti i delitti Cii

partecIPazione ad associazione sovversiva e a banda armata.

08/05/81 Coe~entemente con tale impostazione, otto giorni più tardi

ogni possibile effetto la posizione di Franco FREDA,

TUTI~ Edgardo BONAZZI, Paolo SIGNORELLI (12), Roberto F~~IA,

aveva ricnlssto (11) al PUBBLICO MINISTERO di valutare ad

20/05/:31

Marcello IANNILLI, Sergio CALORE e Dario PEDRETTI.

La Procura rispondeva (13) in data 20 maggio, trasmettendo l

verbali d'interrogatorio del NALDI di cui s'è detto :;;;ub

1.3.1), richiedendo l emissione di comunicazione giudiziaria

per strage e delitti connessi nei confronti di j=;.'oberto

FIORE e Gabriele ADINDLFI, nonché dichiarando di tener ferme

le origInarie rubriche associative nel c on-i r on t ì delle

persone indlC2~e nella richiesta.

* *" "* "* *
( 11 ì
( 12)

( i 3)

r.:I, L·':;', p49.
Costui, peraltro, non era alI "epoca ancora ragglunco
da comunicazione giudiziaria per strage.
RI~ C3, pp. 51-55.
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.::..~ ')5/81 Il Ist~u~~ore eme~teva

nel CQni~ontl del =:ORE e dell 'ADINO~~I (14).

01 t'*=,.ggiu.ntl a.n 2. l Cd;!-?

1.:1/'05/81

comL!nicaZlone 220io SIGNORE~LI e ~12ss1miliano FAChINI (15).

~~}~~L ~§ 9~~Qh~C~~~QQ~ Q~ çCh3~~~Qg ~lgB8~8~I~ sQ l~ ~g~Q

91. I@:Cèo.:!;.Q

Il 1415/1981 era stato esaminato (16) dal Giu.dice Istruttore

Cristiano FIORAVANTI, catturato l 8 aprile a seguito di

un'operazione di polizia della DIGOS di Roma

egli rispondere di numerosi gravissimi reati.

Il FIORAVANTI sarà poi di nuovo esamlnato il 9/12/1981 (18l.

Tra le dichiarazioni da l ui rese e rilevanti per il

presente procedimento, va segnalato quanto segue: i l 3UO

gruppo, cioè i N.A.R., aveva compiuto varI

utilizzando alterna~ivamen~e oalistite granulare, ~ritolo eD

altri esplosivi, in danno di Sezioni del Partito Sociaiista,

o e l Parti~o ComunIsta, oell '("l.C.E.A. e della Centrale del

nella disponioilità

(14 )
( 15)
( 16)
( 17)
( 18)

nel settembre del 1980,

*' * '* *' *- Cfr. OC, Vi, rispettivamente Cl1, pi8 e C12, p14.
Cfr. DC, rispettivamente Vi, e5, p14 e V2, C29, pli.
EA, V10/a-3, C140 bis, pp. 1-6.
Cfr. AA, VII, C66, p189.
EA, V10ia-3, C140 bis, pp. 7-14.



del gruppo vi erano due divise da Carabiniere, un tesserino

ed una divisa da finanziere, e si parlava di preparare,

presso la carrozzeria ave fu in seguita ucciso il

Brigadiere LUCARELLI (19), "delle aut.o militari "; il FACHINI

era stata indicata al FIORAVANTI come una dei capi dell'

"organizzazione del Nord"; e Roberta RAHO gli era stata

indicata dal CAVALLINI come depositaria, per canta del

documenti falsi, che procurava tramite il CAVALLINI, con il

quale era in rapporti di grande amicizia, anche a Valeria

gruppo, di armi murate, definite "nostre" dal CAVALLINI

Egidio GIULIANI gli era nata come fornitore distessa;

FIORAVANTI; aveva appresa dalla MAMBRO che costei "aveva un

alibi che non valeva niente per il 2/8/1980, perché era nel

Veneta insieme a Valeria e CAVALLINI".

Riferiva ancora che: ai primi di settembre del 1980, assieme

al fratello e alla MAMBRO, si era recata a Taranta, ave

aveva, in compagnia dei suddetti, di Giorgia VALE e Pasquale

BELSITO, alloggiata in un appartamento che descriveva con

* * * * *(19) - Cfr. AA, V2, C9. Le circostanze dell 'omicidio sana
descritte nel rapporta dei CC. 28/11/80. Dalla
missiva di trasmissione della stessa risulta che del
delitto furano poi imputati Gilberto CAVALLINI e
Stefano SODERINI.
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precisione, anche quanto all'ubicazione. Sul punto, i l

F I ORAVANT I , testualmente riferiva: "Il fratello di

CONCUTELLI, che lavora in un ospedale, al quale il CAVALLINI

telefonava spesso in quel periodo, ci teneva informati sulle

date previste per il trasferimento di Gigi CONCUTELLI al

carcere di Taranto. Ricordo che in un primo momento si parlò

di settembre, poi rinviavano sempre. CAVALLINI poi ci

informò che CONCUTELLI aveva avuto un processo per minacce,

ma non era transitato per il carcere di Taranto, sicché noi

partimmo verso ottobre-novembre. Preciso che restai a

Taranto in periodi saltuari e partii l'ultima volta da solo

col treno e andai a Roma. Qundi non so cosa abbiano poi

fatto gli altri ••• Sino a quando vi stetti io, il progetto

prevedeva l'eliminazione di una prima sentinella e la sua

sostituzione con uno di noi, che successivamente avremmo

dovuto attendere il cambio di guardia; immobilizzare gli

agenti e penetrare all'interno, con uso solo di armi. Tutto

sarebbe stato fatto in silenzio. Le armi che vi erano a

Taranto erano due M12, delle pistole 92 in numero di

qLlattro, ed altro (erano molte armi) ma nulla di esplosivo.
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?veva C03tr-U:,1::.0 .nio

L 3ttenzlOne cegll inqul~enti 5i e 3ppuntata,

~uli 'a~ten~at~ a Pslazzo Marino~ seoe del Consiglio Comunaie

1':1 1"'1 i 13.nD i.20).

Dai rapporto oel Carabinieri di Milano in data 30/10/1980,

risulta che, alle ore 1,55 del 30

ignoti avevano fatto esplodere, nella

nelle

arCIgno collocata

par-chegg i 3t-2

u.n

un 'autovett.ura,

(21) ,

di quella c it.t.a,Fedele

luglio precedente,

acquisito agli atti

nell'abitacolo al

immediate vicinanze dell' ingresso secono·ario di F'a 1.:;\.2 z o

ì1ar-i no. Altri ordigni, posti nei pressi della vettura (una

'FIAT 128 rubata ad Anzio nella notte fra il 23 eo Il 24

l ug l i o i , erano rimasti inesplosi per difetto di lnnesco~

era stato rivendicato verso le ore 2,10 Dello

3~esso giorr1o 30, medIante a.nDlilma alla

redaz:ìDne del Corriere della Sera, del seguen'C8 'Cenare:

*' "* *" "* *'
(20) Cfr. HA, V9, C372 e

- In HH, VB, C46, pp.
AA, (v'I 8 ,
8-12.

C46.



USiamo

Siamo

i

noi

Cambatten~i RivoluzionarI per il

che aboiamo fatto l 'atten~a~o di

CDiltrDpotere

s t ano t t e . Il Il

gIorno s~esso era POI stato rinvenuto un volantino con la

r-lvendicaZl(Jne di pater-nità a nC:Hne dei "Gruppi (2jrmatl Der il

CDil i:r (Jp (J-r:.er~e Territor-ia.le '1 ~ L esplosione er~ a.'/ \! e r: u ~-:. a.

pocnl .ninut r l Cons i q ì ieri Cornuna Li

iaSCla'C.o Il palazzo, al 'Cermlne Di una seduta Del

Consi ,~l i o.

20/05/81 corso di un procedimento pena.l e pendente avanti

alL'autorità giudiziaria .romana (che, per r aq iori ì di

conriess ì one, si è cc cupeta anche dell "at tentato in

cues t iorie i , i l 20/5/1981 Laura LAURICELLA, sentimentalmente

legata (22) ad Egidio GIULIANI, tra l'altro dichiarava (23):

IlDiscutendo della strage di Bologna Eq ìd ì o e":;presse con me

un apprezzamento negativo. Espresse con me l'opinIone cne

una cosa del genere potesse esser stata fatta solo Da quel.

di Valerio FIORAVANTI.

spiegazioni a Benito ALLATTA e Silvio POMPEI, ai

qua l i

(22)

(23)

poco tempo prima, nel luglio

"* * * * *Cfr. dichiarazioni LAURICELLA
EA, V10/a-4, C163/1, p55.
EA, ViO/a-5, C23i bis/l, p7.

iSO

'80 (potrebbe3.ncne

al G.1. del 2/6/82, in



trattarsi dei primi di giugno, ma sono quasi sicura che

fosse a luglio), aveva dato su loro richiesta un notevole

quantitativo di esplosivo che doveva essere usato a Milano

per un grosso botto". Benito e Silvio lo tranquillizzarono

dicendogli che l "esplosivo era servito per un attentato al

Comune di Milano. Non so di che esplosivo si trattasse:

ritengo Egidio lo avesse prelevato dal deposito di

lungotevere Sangallo."

Sin dal? maggio, il Giudice Istruttore, con riferimento

alla nota CESIS di cui si è detto sub 1.2.19), aveva

richiesto (24) a tale Comitato di interessare il SISMI al

fine di raccogliere "ulteriori elementi utili per

l "identificazione dei due tedeschi, dei loro intermediari e

dei cittadini italiani" che avevano frequentato nel corso

del 1980 il campo di Aqoura. Si raccomandava l'urgenza,

sottolineando che notizie già in possesso del Servizio sin

dal 1/11/1980 erano state trasmesse soltanto il 29/4/1981.

09/06/81 La risposta (25) del CESIS giungeva il 9/6/1981. Essa recava

* * * * *(24) - RD, VI, C4, pIO?
(25) - RD, VI, C4, pl08.
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in allegato un appunto contenente vaghi elementi di

identificazione dei dLle Tedeschi che sarebbero stati

interrogati a Beirut da funzionari italiani: e si trattava

di una descrizione esteriore, con l'aggiunta di qualche

superficiale notazione psicologica.

25/06/81 La vicenda, dai contorni tutt'altro che chiari, si

ingarbugliava ulteriormente, a far tempo dal 25 giugno. In

tale data, la Questura di Bologna trasmetteva un comunicato

diffuso in Italia dall'agenzia 'ANSA' (26) quello stesso

giorno: erano state raccolte le dichiarazioni di NAUM FARAH,

esponente falangista, il quale assumeva di aver la prove del

coinvolgimento palestinese nelle stragi di Monaco di

Baviera e di Bologna; costui -secondo il comunicato- aveVa

affermato: "AccLlsiamo ABU AYAD di aver organizzato le stragi

di Bologna e di Monaco. Karl Heinz HDFFMANN, che agiva in

collaborazione con lui, ha incontrato nel luglio 1980 alcuni

estremisti italiani per preparare l'attacco alla stazione,

ed è implicato anche nell'attacco all' 'Dktoberfest' . "

Soggiungeva il comunicato che i Cristiano-maroniti avevano

mostrato alla stampa due giovani Tedeschi da loro catturati,

* * * * *(26) - Cfr. RD, V1, C3, pp. 26-31.



Walter Ulrich BEHLE e Johannes MAINKA, appartenenti al

gruppo HOFFMANN, il primo dei quali aveva rivelato che essi

si erano addestrati all'uso delle armi presso il campo

palestinese di Bir Hassan.

l~~~Zl §Yil~QQi lQsCsll§lil Q§l QCQ~§Qim§QiQ Q§C §iCsQ§ §
Q§l QCQ~§Qim§QiQ ~Q§iQQ§iiQ ~Q§lls Ysligi~~

03/07/81 Il 3/7/1981, il Sostituto Procuratore della Repubblica dotto

Luigi PERSICO, che, oltre ad essere uno dei quattro

magistrati del PUBBLICO MINISTERO investiti delle indagini

sulla strage del 2 agosto, conduceva anche l'inchiesta

relativa al ritrovamento della valigia sul treno Taranto-

Milano, citava (27) come testimone in tale ultimo

procedimento il Gen. Abelardo MEl, Vicedirettore Vicario del

SISMI, in sostituzione del del Gen. SANTOVITO, posto in

'ferie forzate' dall'inizio del giugno. Nel citarlo, il

dotto PERSICO lo invitava a "recare al seguito gli atti

necessari per un completo riferimento dell 'intera vicenda,

essendo ormai improcrastinabile trarre le conclusioni dai

molti accertamenti svolti direttamente o delegati alla p.g.

ed apparendo, infine, altrettanto indifferibile verificare

* * * * *(27) - Cfr. AAD, V6, C3, p91
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gli eventuali nessi probatori con la indagine relativa alla

stazione di Bologna, commessa in data 2 agosto 1980, per la

quale altra Autorità procede a sensi dell 'art. 285 C.P.".

11/07/81 Esaminato 8 giorni più tardi, i l Ben. MEl, tra l'altro,

riferiva (28) : Il ••• Posso conf ermare che, per quanto mi

risulta, l'origine della segnalazione della valigia partì

dali 'Ufficio Controllo e Sicurezza a segLLi to di

un' i nformaz ione occasionale, almeno così sono stato

ragguagliato dal Ten. Col. BELMONTE" (29) " ••• F'ersonalmente

ignoro ogni e qualunque connotato e dato personale di tale

fonte, né so se fosse cittadino italiano ovvero

luglio
1981

stranier-o ... "

Va rilevato che nello stesso periodo di tempo il BELMONTE

si recava a Vieste dal M/llo dei Carabinieri Francesco

SANAPO. Sull 'episodio, che emergerà a distanza di anni, si

dovrà tornare in prosieguo per chiarirne il significato. Qui

vale soltanto la pena di accennarvi, per sottolinearne la

coincidenza temporale con i fatti che si stanno illustrando:

l'secondo le dichiarazioni del primo, Il (c ì o é il SANAPO)

* * * * *(28) Cfr. AAD, Vb, C3, pp. 92-93.
(29) Il quale, appunto, avrebbe 'gestito' la fonte.
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111 "uff ic r al e , o op o slcun i mesi di silenzio, r3.gr;llunseSAf''.iAF'D

Vi2si::.e l uq Lio 1981, p3rl-2ndogl i

r13cniosa 31'tu3zione In cui 31 trovava con MUSUMECI e della

Veniva puOollca~o nello un

r-i vi e t a Critica. SDcìa.le C':,lì, che, 3empre SDtto il '[l~QIO

1111 C3rance L30ir-lnt o !l , descriveva in termini sost,anzialmente

Giudice Istruttore dotto GENTILE (32) ,

incastrare da nessuno .. "un uomo che non ama le

cile a.boia

silenzioso~~~deciso ae!l'3Chi v o

cne medita prima di parlare~ .. l unicostampa,

voluto guardare dietro e cercare di battere altre oiste

oltre quelle indica.te, risultate poi

fallaci ... Qra~ .. impegnato a vagliare le storie rimbalzanti

fra palestinesi e falangisti libanesi, anche in questo caso

però con scarsa c o l tabor az ì one . ~. Il; chi invece 3.V8V2

c oris ì der-ato l'come pur-e e semplici invenzioni

fanta.polit.ica da st r ap az z o " --:3.ffermava an c or a

*' '* *' *' *'
ri \/13'[a-

(30)
(31 )

Cfr. p164 sentenza citata sub 1.2.10) nota (24)~

Due copie della rivista (numero del giugno-luglio
1981) trovansi in SB, V12, C23.
Conduceva 2l.11ora l'indagine il Con':;igliere l'31:r-ul::.-i:cJr-e
Agi;) i unta dott. Alda GENTILE, af f i e.nc at o dal dott.
Glorglo FLORIDIA~
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111 e i ntan13.z i on a l i, i collegamenti sospetti e aci

essmpiD, i l Sostituto

'=:211::3. F':epubb l i ca dotto LUlgi F'Er;~s I CiJ.

C!usst i legge nel b~ano di stampa- aveva fatto caPl~e

dell'inchiesta dl Critica SQci31=~

"fantapolitica, divertimento letterario senza costruttog I

riferimenti alla F'2? Solita dietrologia. Il

~'ell 'arti colo in questione si legge ancora che tutte le

persone arrestate alI inizio dell 'inchiesta erano uscite dal

Dalla pista inizialmente battuta era uscita II U1l2.

valigia 01 documenti su associazl~ni sovversive varie. ?er

12. strage perÒ, quasi riu l Le , " Eppure r'ERSIC!J aveva

accreditato e pubblicamente elogiato i servizi segreti e gli

organismi internEl.zional i. Ed aveva affermato -scrlV8V2

ancora l'estensore dell' arti col 0- Il ••• che questa val t a 12.

c o l Labor az ì one dei servizi di sicurezza s ì " era 11 ma n i f e s t .:='.t a

concretamente 11. E si giungeva alle conclusioni, sia pure

soltanto insinuate: "Un esponente democr-istiano

bolognese ... ha chiesto qualche giorno fa al dottor Luigi

F'Er;:SICO cosa pensava delle nuove

15'6

interpretazioni ·;julla.



strage. Risposta di Luigi PERSICO: tutte balle. I servizi

segreti collaborano pienamente, sono stati gli altri a far

crollare tutto il castello. Un funzionario degli stessi

servizi, leggendo un articolo su Panorama in cui l'onorevole

Falco ACCAME afferma che molte sono le persone nel libro

paga dei

giudici. ll

servizi dice: è vero, e purtroppo anche molti

riferimento cronologico i fatti del periodo giugno-luglio:

"Ma nello stesso lasso di tempo si sviluppava una complessa

Ha scritto la Corte d'Assise di Roma (33) , avendo come

azione ispirata al criterio 'del bastone e della carota': si

tennero a Bologna alcune riunioni, con la partecipazione del

sedicente 'capitano MANFREDI' dei servizi segreti, nel corso

delle quali si discusse 'sulla richiesta e la correlativa

promessa di procurare le prove che il P.M. dotto PERSICO era

sul l ibro-paga del SISMI' (34). Poco dopo, il dotto PERSICO

e il Procuratore della Repubblica dotto Guido MARINO furono

fatti bersaglio di attacchi giornalistici, con l accusa per

* * * * *164-165 della sentenza citata sub 1.2.10),(33)

(34)

Cfr. pp.
nota (24).
La fonte di tale notizia era, per la
stesso dotto PERSICO, autore d'un
citato nella richiamata sentenza (p.

Corte romana, lo
esposto-denuncia
164, nota 11 •

.1.57



il primo di essere stipendiato dal servizio segreto e per il

secondo di essere piduista (35); il dotto MARINO fu invitato

a visitare Forte Braschi, ove ricevette 'una splendida

accoglienza, per c uì, ritornò magnificando l'efficienza,

l'organizzazione del SISMI etc." (36).

Occorre qui ricordare che il numero di dicembre di Critica

Sociale conterrà un articolo dal titolo 'Appunti su due

stragi' (37) , in cui, dopo aver fatto cenno, nel

sottotitolo, "dei contrasti fra Ufficio istruzione e Procura

di Bologna" e di "una guerra senza esclusione di colpi" in

corso tra i due uffici giudiziari, si prenderanno di mira

i l dotto PERSICO ed il Procuratore MARINO. Si citerà una

fonte "che scri ve con si c urez z a che sono mol ti quel l i che

asseriscono, intuiscono e fanno capire che questo giudice

MARINO è anche lui del gruppo: insomma sarebbe un F'2 11
;

avanti, nel corpo dell 'articolo, a proposito

dell'avvicendamento fra SISTI e MARINO alla guida della

* * * * *(35) - Fonte di tale notizia la deposizione dibattimentale
del dotto PERSICO avanti alla Corte romana: cfr.
sentenza ult. cit., p164, nota 2.

(36) - La Corte di Roma cita in proposito l'esposto-denuncia
cui si è detto alla nota (34): cfr. sentenza ult.
cit., p164, nota 3.

(37) - Trovasi in RA, V7, 341, pp. 2-3.
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,= T C, T_, J.. __o , .:. , al

cne contralll le mosse oei1 avve~Sa~lQ eCl

:ntervenga al momen~o oppor~uno. " '·.:.u.no

dei due q iud i c i istruttori è convInto che

iTI-3.n.c::ant i dI quest'ultima strage porti in santuari in

di Pubblico MinIstero Luigi PERSICO a. questa.

una preseotazione ufficiale

ascolta volentieri ai c o l I egh i

della F'rocura

Di nanz i

e i l nuovo C3pO

F'EF\:S rCO.Luigi

crede affatto,

perc cnvocst ì

stt-ada non

escla.ma. con foga. : 'Sono voluto venire a. Bologna.,

Implacabilmente· ... Sono molti, a F'a.lazzo d i

quelli che dicono che MARINO è uno strumento di

t"ERS I CO ••• "

14/07/81 Tornando, dopo questa necessaria anticipazione, ai fatti di

quella tormentata estate del 1981, si deve segnalare che, in

14 luglio, nel I 'ambito del procedimentD 'dell=,o

vsLiq ì a", la Questura di Taranto trasmetteva alla Procura

della Repubblica di Bologna un rapporto (38), nel qual e s i

"* * "* * *
(38) - Cfr. AAD, V6, C3, pp. 94-97.



riferivano noti21e i ri '::Jr-dine alle ricerche comolute per

Va qui rilevato cne -come

ali lnoiviouazione Del covo, ma cne le rIcercne

venivano condotte anche sulla base delle indicazioni fornite

d aI La vedova di Francesco i'lA~~G I At1EL I , essendo r-isultato

dalle dichiar-azioni di c os t e ì che, nel luglio del 1980,

il marito, mentre ospitava Valeria FIORAVANTI in Palermo, si

era recato a Taranto, per conto dello stesso FIORAVANTI,

onde reperirgli un rifugio (39).

27/07/81 27 l Ll';! l i o , la Procura della Repubblica cniedeva (40) al

GIUCJICe Is~ruttore di voler emettere, nel proceoimen~Q n.

344/A/80, comunicazione giudiziaria nei confronti di Giorgio

per il delitto di strage: i l provvedimento veniva

indicato come necessario ai fini della futura apponibilità

della disponenda perizia comparativa fra i reperti

dell 'esplosione alla stazione ferroviaria di

l'esplosIvo rinvenuto sul treno Taranto-Milano, alla luce

"* *' *' * *(39) Cfr. dichiarazioni di AMICO Rosaria vedova MANGIAMELI
rese alI' a.utor i tà 9 i ud i z i ar i a romana i l 17 ed i l
24/9/80 nel procedimento a.pertosi per l "om i c id i o del
MANGIAMELI: eTr. EA, V10/a-3, C134, rispettivamente
p17 e pp. 24-25.

(40) RI, C3, p79.
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delle segnalazioni pervenute a carico di taluni nominativi

nel procedimento 'della valigia' (per il FIORE e l'ADINOLFI

il problema non si poneva, essendo costoro già stati

raggiunti da comunicazione giudiziaria per il delitto di

strage) •

29/07/81 Due giorni più tardi il dotto PERSICO provvedeva a

formalizzare il procedimento 'della valigia' (41). Oltre

all'emissione di mandato di cattura nei confronti del VALE,

del FIORE e dell'ADINOLFI per il trasporto delle armi e

dell 'eplosivo, chiedeva la riunione al procedimento della

strage, stante l' "essenziale connessione probatoria".

30/07/81 Il giorno successivo veniva emessa, nei confronti del VALE,

la comunicazione giudiziaria richiesta il 27 luglio (42).

luglio
1981

Nello stesso mese conclusosi con l'atto di cui si è testé

detto, il Giudice Istruttore dotto GENTILE parti alla volta

del Libano, "nella speranza di risolvere, in modo chiaro e

definitivo, il caso di Alfredo e dei suoi complici, già

segnalato dal SISMI." (43)

* * * * *(41) Cfr. AAD, V7, ci i , p1.
(42) DC, V2, C37, p3.
(43) - Si tratta dell 'intendimento indicato dallo stesso

dotto GENTILE, nel 'pro-memoria' del primo viaggio in
Libano, in RD, V2, C16, pl.
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Il viaggio, durato dal 22 al 26 luglio, si risolse in un

nulla di fatto: sotto la regia del Col. Stefano GIOVANNONE,

la spedizione non sorti che alcuni infruttosi contatti tra

il Giudice Istruttore ed un ufficiale del SISMI, il Col.

DELFINO, da un lato, ed alcuni esponenti del quartier

generale della Falange, dall 'altro (44).

07/08/81 Il 7 agosto il Gen. SANTOVITO, rientrato" dalle ferie per

mettere a posto le pratiche" (45), trasmise al dotto GENTILE

una nota (46) con la quale rispondeva ad una serie di

quesiti postigli dal Giudice e per iscritto e per le vie

brevi '. Con specifico riferimento ad uno di questi ultimi,

il Direttore del SISMI scriveva: "in merito alle perplessità

sorte da parte della S.V. sull 'attendibilità della fonte che

(44)
(45)

(46) -

* * * * *Cfr. il 'pro-memoria' citato alla nota che precede.
Cosi si esprime la Corte d'Assise di Roma, alla
pagina 163 della sentenza citata sub 1.2.10), nota
(24). Il SANTOVITO rientrò in servizio, dopo 60
giorni di ferie, ai primi di agosto, e il giorno 12
gli subentrò il Gen. Ninetto LUGARESI: cfr.
deposizione LUGARESI al P.M. Bologna, in Cal., V5,
C38, p4. Era dunque il SANTOVITO al suo ultimo giorno
di servizio quando, 1'11 agosto, facendo "riserva di
ulteriori notizie se di interesse", trasmetteva al
Procuratore della Repubblica di Bologna la missiva
che si trova in AAD, V6, C2, pl06: missiva con la
quale, tra l'altro, si riferiva che i giovani che
avevano preso in locazione l'appartamento di via
Rizzo in Imperia (il sedicente BIGANO ed un suo
accompagnatore) si sarebbero espressi -a detta del
titolare dell'Agenzia Trieste- con spiccato accento
piemontese.
RA, VB, C359, pp.3-23.
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ha originato le due informative" (47) "si riferisce:

- non si è in grado di fornire le richieste notizie anche in

relazione al fatto che la fonte è riparata all'estero e,

qu ì ncì ì , non è stato possibile approfondire gli eventllali

contatti della stessa con altri organi dello Stato;

- il manipolatore della fonte, peraltro, ha ribadito qllanto

già riferito per le v.b. a Magistrati di codesto llfficio,

che le note informative consegnate 'brevi manll' erano da

considerare come ipotesi di lavoro da cohfortare sllila

scorta di concreti elementi eventllalmente risllitanti nel

-
/
/,3

\~
~

quadro generale delle indagini o lliteriormente

ac quì si bil i; "

Luq ì ì o
1981

Nel mese di lllglio aveva preso il via anche llna 'pista

spagnola' . All'inizio del mese, l'UCIGOS aveva trasmesso al

Gilldice Istrllttore copia di lln articolo (48) comparso Slll

quot i d ì ano bolognese' Il Resto del Carlino', dal titolo "E'

* * * * *(47) - Non sono specificamente indicate; e, manca, per
l'eventllale riscontro, llna richiesta scritta: si
trattò, per l'appllnto, di richiesta rivolta per le
"vie brevi". Il riferimento è tllttavia perspicllo,
avendo il SANTOVITO evidentemente inteso alllldere al
filone informativo relativo alla strage da lln lato,
ed a qllello relativo all' 'operazione Terrore slli
treni' dall'altro.

(48 ) - RC, p3 •
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in Spagna i l cervello della strage di Bologna?lI.

Nell 'articolo, pubblicato il 30 giugno, compariva la notizia

secondo cui l'attentato del 3 ottobre 1980 alla sinagoga

parigina di Rue Copernic lI s a r e bbe stato preparato ed

esegLlito da un grLlppo di estremisti di destra spagnoli ", La

notizia era tratta da 'Le quotidien de Paris', che aveva

indicato come esecutori materiali dell 'attentato tali

Ernesto MILA e Rafael TORMO ACOSTA. Sempre secondo il

giornale parigino -riferiva l'articolo trasmesso

dall'UCIGOS- all'attentato avrebbe partecipato anche un

altro estremista, Santiago SANCHEZ BERNAT ed il 'cervello'

dell 'operazione sarebbe stato un certo GOMEZ BENET detto

'il Padri no' , estremista di destra sospettato di avere

legami con i servizi segreti spagnoli e anche quelli

francesi, e che, "111 'epoca, si sarebbe trovato in Ispagna.

Soggiungeva l'articolo comparso sul quotidiano bolognese che

le rivelazioni di cui sopra potevano rilanciare le indagini

in direzione delle "trame nere", riportando alla ribalta il

problema delle ramificazioni internazionali del terrorismo

di estrema destra, e "di eventuali
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strage della Rue Copernlc e quelle dI Bologna e di Monaca di

iJ3T .1 ,;p.n o infa~ti ~resen~a Ernes~o MILA come un ··3.mm i r- a.t Dr e

i ncondi:: i onst o : del fascista italiano Stefano DELLE CHIAIE;

anche che egli era molto l ega.to con

DUF'S:AT, uno dei teorici del neofascismo francese, morto in

nel ., 0'0
.. ! i '-I ~ quaricìo la

e che attualmente si sarebbe rifugiato in Cile, era

lui legato ad un altro estremista di destr~ spagnolo,

cile sarebbe

Fr aric ì 2. e

t-l I LA,

numerosi attentati commessi in

automobile era saltata in

l .. ·.3.utor'= ci

anche

Spagna. ,

sua

LU15 GARelA RODRIGUEZ, grande amico del neofascista italiano

SCi.l 'y'atore FRANCIA, espulso dalI a Sp.agna. l ' 1 1

s c or ao , " Riferiva ancora il brano di stampa che Rafael

TORMO ACOSTA era collaboratore della rivista neof3scìsta

spagnal Ci. 'Confidencial' e che il MILA avrebbe fatto parte

del (centro di studi degl i :::lmi ci del1
. - ,
. :::'U r-Dp·3.!

neana.z i -~"[.a con sede a Barcellona e con

l ega.mi con i principa.li gruppi e·;;;tr-emi ·:=;t i ci (J i

destra eu~opei e americani.
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""-:</0'7/81 Il 27 luglio il S!SDE t~~smetteva al Giudice Ist~utto~e
, 
,j, :::t

Iisintesi di uri 8.ppunto Il (49) , concernente i !J~esun1:i

t~a. est~emisti di destra europei, compi12't2

sulla scorta 01 notizie fo~nite "rì a Ll organo parallelo

spa.l;lllolol! • Vi SI affe~mava non essere eme~si, al momen"co~

cst ì in di avval or ar e le infDrmazioni

riporta"Ce oai Ya~l quo"Cioiani e periodici; ma si aggiungeva:

" ~ D secondo quanto riferito dallo stesso Servizio spagnolo,

esiste~ebbe~o prove di contatti tra diversi gruppi della

estrema de~tra europea. In parti col a.re, le a.utor i tà

investigative spagnole hanno accertato che E~nesto MILA

RiJDRIGUEZ, Rafael TORMD ACOSTA, Alfredo ALEMANY e Vicente

Ernesto GONZALES ASENZIO, nel decorso anno,

avrebbero avuto contatti, nel secondo semestre del 1978, con

Stefano DELLE CHIAIE a Parigi. In tali incontri 11 latitante

italiano dì far parte della , Intet-na.zionale

e propose la creazione di certi

t- i vo l uz i on ar ì d'azione' in grado di ag i t- e su

internazionale con fini destabilizzanti nei confronti dei

regimi democratici. Il Riferiva infine la sintesi che nel 1976

'* * '* *' *'(49) RC, pp. 7-9.
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GiJì'1EZ BENET aveva o~gani==ato un cors,:J ' cui a-/e\'9.no

altre ~l DELLE CHIAIE, anche alcuni personaggi

c oriosc iuc i come 'EL C::Ur;:A

CAL:JS:E; e sottolineva come il nominativo 'Alfredo'

07/08/81 F'o!'"ta la data del 7/8/1981 il primo (in ordine cronologicoì

giudiziar-ia romana, nei quali egli, nell'ambito di una lunga

e clr-costanziata narrazione della sua vicenda politica,

la

alI' a.uto!'" i tà

conce~-nenti

F'aolo ALEANDRI

e circostanze

~-esi da

riferendo fatti

irterr-ogatorldegl i

ven l v e.

fcn-maz i on e del gruppo gravitante attorno a. 'Costruiamo

l'Azione", il Movimento Popolare Rivoluzionario e le sue

atti v i tà, nonché le singole responsabilità degli aderenti a

quest'ultima formazione. Nel corso dell 'interrogatorio (5()),

l'ALEANDRI dichia!'"ava: di essere stato avviato all'attività

po l i t i ca. d-al professore romano Fabio DE FELICE; di 2\!8re

successivamente frequentato Aldo SEMERARI, Serg i o CALi]~:E e

Paolo SIGNORELLI e vari g!'"uppi di è.ttivisti politici,

* *' * *' *'
(50) EA, VI0/a-4, C190/3/1, pp. ..,.. "L...:.,-1 w.
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indicati come il "Gruppo di Tivoli 11 "Brup o o d i i]stia" ed

i l li Gruppo del f'~or-d l! , del quale ultimo facevano parte, fra.

M~rl~10 GRANCO~ATO, ~oDerto RAri0 1

FACHIr--JI. Riferiva ancora che 1n tale ambiente era matur2~a

l 'esper i enz a. di' Co s t ru ì .a.ma l'Az lane , e, successivamente,

la declsione di passare a. forme di lotta. a.rma.ta che

superassero il discorso teorico propugnato dal glornale; che

la decisione di divenire operativi era stata anche frutto di

incontrl dellALEANDRI con Bruno MARIANI e Marcello IANNILLI,

e di contatti diretti con Massimiliano FACHINI e Roberto

RAHO; che i contatti con il gruppo veneto capeggiato dal

FACHIi'.JI avevano garantito l'approvvigionamento di a.rm1 ed

esplosivo; che, sempre in collaborazione con il gruppo di

F'adova, era stato formulato un progetto di

autofinanziamento, da realizzarsi mediante una serie di

rapine (alcune delle quali, effettivamente commesse,

venIvano dettagliatamente indicate).

A proposito degli attenta.ti compiuti nell anno 1979,

Roma, contro il Campidoglio, il Carcere di 'Regina Coeli

la sede del Ministero degli Esteri ed il Consiglio Superiore
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della Magistratura, rivendicati con la sigla M.R.F'.,

riferiva che, su sua indicazione, Bruno MARIANI e Marcello

IANNILLI avevano ottenuto un ingente quantità di esplosivo

dal grLlppo di Villalba di Gu ì dori i a (i cuì componenti

l'ALEANDRI indicava) ; che tale esplosivo era stato

integralmente impiegato per gli attentati sopra elencati, ad

eccezione dell 'attentato al Campidoglio, per cui era stato

utilizzato esplosivo proveniente dal RAHO e dal FACHINI; che

autori materiali di detto attentato al Campidoglio (51)

erano stati lo stesso ALE~NDRI, lo IANNILLI ed il MARIANI,

così come era avvenuto per 'Regina Coeli' (52) e per la

Farnesina (53); che, invece, dell 'attentato al Consiglio

Superiore della Magistratura, benché l 'ALEANDRI fosse

consapevole dell'obiettivo da colpire, si erano occupati

materialmente il MARIANI e lo IANNILLI; che costoro, poi,

gli avevano detto d'aver regolato il 'timer' per un'ora

diurna, contrariamente ai precedenti accordi.

* * * * *
(51) - L'episodio è del 20/4/1979: cfr-. atti contenuti in

RA, V6, C297, pp. 3-10.
(52) - Episodio del 14/5/1979: cfr. RA, V6, C297, pp. 22-33,

e fascicolo relativo, in F'A, VI.
(53) - Episodio del 24/5/1979: cfr. RA, V6, C297, pp. 17-21,

e fascicolo relativo, in F'A, VI.
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10/08/81 Tre giorni tardi l'ALEANDRI rendeva ulteriori

dichiarazioni (54), riferendo, tra l'altro, che egli ed il

CALORE (presentatogli dal SIGNORELLI) avevano teso a

coinvolgere nel progetto politico sotteso a 'Costruiamo

l'Azione' determinate forze interessate al Iisuperamento

delle classiche posizioni di destra e di sinistra, per

collocarsi in un'area squisitamente sociale": forze che

costituivano "il più valido elemento destabilizzante per la

ricostruzione di un apparato statuale" i cui tratti salienti

l'ALEANDRI si riservava di. esporre analiticamente; che del

gruppo del Nord' faceva parte anche Gianni MELIOLI; che il

FACHINI gli aveva presentato Gilberto CAVALLINI, partecipe

dei vari progetti di azioni nell 'ambito dell 'attività di

autofinanziamento.

11/08/81 Interrogato anche i l giorno successiva, l'ALEANDRI

riferiva (55) del progetto, poi attuato, di far evadere

Franco FREDA dal soggiorno obbligato di Catanzaro: progetto

cui avrebbero collaborato, oltre a lui stesso, il FACHINI,

il RAHO, Pancrazio SCORZA, Ulderico SICA ed il CALORE.

* * * * *(54) - EA, V10/a-4, C190/3/1, pp. 18-23.
(55) EA, V10/a-4, C190/3/1, pp. 24-35.
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E ancora d'aver conosciuto Egidio GIULIANI come capo di un

gruppo in contatto con ambienti eversivi, avente a

disposizione un grosso quantitativo di armi, con possibilità

di reperire documenti e targhe false Isin dal giorno 8 aveva

parlato della partecipazione di membri del gruppo GIULIANI,

assieme a membri del suo gruppo, ad una rapina di

autofinanziamento: la rapina alla Banca del Mattatoio, CLti

" ••• per quanto concerne gli attentati di cui ho

Nell'interrogatorio del 18/9/1981 (56),

COLANTONI e Bruno HASSEMER).

Armando

testualmentepoi,

Marco GUERRA,tra gli altri,avevano preso parte,

di chi arerà:

parlato e rivendicati con la sigla M.R.P. desi dero far

presente quanto segue. Nelle riunioni che periodicamente

venivano tenute a casa di SIGNORELLI ed alle qua l i

partecipavano diverse persone anche provenienti dal gruppo

veneto, argomenti come attentati e fatti di sangue erano per

così dire pane quotidiano. Il SIGNORELLI quasi si

gratificava di mostrarsi agli altri come una belva assetata

di sangLle. Il CALORE si poneva sulla stessa linea del

* * * * *(56) - EA, Vl0/a-4, C190/3/1, pp. 36-60.
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BIGNORELLI, sebbene fosse pi~ un politico che un operativo.

Debbo però dire che tutto l'ambiente di 'Costruiamo

l'Az ione' era permeato di discorsi sulla violenza e sugli

attentati ed è quindi evidente che tutti i componenti di

detto ambiente erano a conoscenza che gli attentati t1RF'

provenivano da noi, come d'altra parte ho già detto."

In altro passo dello stesso interrogatorio affermerà:

"Fausto LATTINa" (sic) e "Benito ALLATTA frequentavano le

rì un ì ani di Ostia di cui ho parlato nei precedenti

interrogatori e manifestavano la loro disponibilità anzi che

avevano la disponibilità o che comunque potevano reperire

esplosivo. Il

Il 21110/1981, sempre all'autorità giudiziaria romana,

riferirà (57) che il gruppo veneto gli aveva richiesto due

divise dell 'Arma (una da carabiniere ed una da ufficiale),

per una non meglio precisata operazione.

Esaminato per la prima volta dal Giudice Istruttore del

presente procedimento, il 5/1111981, dirà (58), tra l'altro

d'aver sentito i componenti del gruppo veneto parlare di

(57)
(58)

* * * * *EA, V10/a-4, C190/3/1, pp. 61-78.
EA, V10/a-4, C190/3/2, pp. 1-2.
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RINANI come appartenente al loro gruppo.

I l -:-' ;'f~OO'""';\
.•_ '_'" ..:. ! L· ..... , rell 'interrogatoria Giu.OIce

avvenIvano 30e550 e ritengo che il gruppo del ~ord,

',;enne e eia. ~:AHJ] ~

'autofinanziamento: infa.tti e RAriD mI :3.\.,'e V9.Jl o

parlato dI rapine commesse ai danni di uffici postali nella

zona di Padova e dintorni. In proposito rammento bene che

s l I inizio dell'attività del giornale il FACHINI di.::?de dei

soldi per le esigenze della testata dicendo che provenIVano

per l appunto da dette rapine ... in genere tutto 1..:.

del Nord propugnava una linea militarista manifestando

propenSlone per

movimento ••• tr

una rigida organizzazione da dare

Il 2/8/1982, di nuovo al Giudice Istruttore oel pre'=,ente

procedimento (60) , s v ì l up pan o o un tema già tratt3~o

5/11/1981 : " .. i l 13ELLI mi fu presentato

Alfredo ed ebbi modo di frequentarlo ... in particolare curavo

i rapporti col BELLI di DE IORIO Filippo... "

(59)
* *" '* *" *

EA, Vl l)/a-4, C19lJ/3/1, pp. 89-98.
EA, Vl0/a-4, C19(J/3/2, p47 recto e verso.
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Il tema sarà nuovamente rlpreso nella deposizione '.61 J

resa, sempre al Giudice Istruttore del presente

procedlmen::o~ i l ::-/5/1983. Da t31e atto emerge che, in

prosieguo 01 ~empo, il ruolo di tramite l'ALEANDRI avrebbe

con~lnUa~Q 2 syolgerlo tra il GELLI ed i l

Alfredo DE F~~ICE, Fa.bi o; l'ALEANDRI afferma poi: "Debbo

dire che la mia rottura è iniziata quando ho capito che non

era il rapporto con GELLI ad essere strumentale rispetto ai

fini della nostra organizzazione, ma che la nostra

organizzazione era strumentale rispetto ai fini di GELLI e

DE FELICE". Nel verbale della medesima deposizione si legge:

" ... io fino al settembre del 1979 ho fatto parte di una

organizzazione di carattere eversivo che faceva capo a DE

FELICE, S I 13r~ORELL I , CALORE, DANTINI, FACHINI. Naturaimente

questi persona.l:;Jgi nel tempo hanno acqui:=tat.o

nell organizzazione un'importanza ed un rilievo oiversi. Il

DE FELICE però è sempre stato il maggior punto di

riferimento dell 'organizzazione alla quale ho appartenuto e

nella quale io godevo della massima fiducia da parte del DE

.;(o * * * *
(611 - EA, V10/a-4, C190/3/2, pp. 59-64.
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FEL.ICE. Questa organizzazione iniziò 3.,j op er -3r e l n fn':JdD

c:;=: _

, -.::. ...... c',. .. '-' ~ Da par~e deglI operativi, era stata C08~lu~a una

2ctentatl non rivendicati; dopDoiché

varato il programma degli attentati rivendicati con la sigla

r1.F:.F'. Sul problema della rivendicazione -sotto il profilo

della valenza 'politica' e delle implicazioni- vi era stata

una dIvaricazIone tra coloro che -come lo stesso

puramentenonaz i cm i",.dCALORE- erano contrari.; ,
" "ed

dimostrative da chiarire di volta in volta,

come Enzo Maria DANTINI e Fabio DE FELICE- erano CCJntr3.r i

alla rivendicazione~ sia pure per motivi -tra loro diversI.

Il 2/10/1982, al Giudice Istruttore di Roma,

descritto (62) i l '~ruppo che '5i coagulerà IntornD a

'Costruiamo l'Azione' come un momento di riaggregazione, su

3.1 tre b3.si, ~i Ordine Nuovo. ~iel corso di varie ~~lu.n:onl v

cui parteciparono l'ALEANDRI, i l DE FELICE,

i l CAL[:FE, FACHI!'-II, Il DANTINI e forse anche Roberto

"* * * * *
U::.:2) - EA~ \/10/a.-4, C190/3/1, pp. 104-108.
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I ~<CAF:DOi'<A, .l. 'esi1;ienza di ad at t arnant o 3.d

tenenco con~o Gei -fer-ment i degl i

·='.1110 l ;~n t.l ';\.;"11 up pano CDncetto le

dichiarazioni del 26/10/82, ancora al Giudice Istruttore di

Roma (63): " ••. L'esìgenza di unificare alla proge'ttu.a.litè. di

l'AzìcJne il rnov ì rnen t o T.F'. Il (Ter-za Posizione)

" naSCe\i-3 cl '" l fatto che ai tentava d1 costruire un'area di

consensi il più estesa possibile al fine di evitare inutili

doppioni e di coordinare l'attività di singoli gruppi da un

punto di vista esclusivamente pol,itico lasciando mano libera

per le singole azioni. Prova della riuscita di te.le

progettualità, che era comune a tutti, compr-eso il DANTiNI,

è costituita dall'attentato alla honeiwell realizzato, come

mi riferi Bruno MARIANI, dal gruppo di Egidio GIULIANI, i l

quale ultimo, malq r ed o avesse, in quel momento, totale

autonomia operatiYa~ utilizzò, per rivendicare il gesto, un

simbolo grafico apparso su Costruiamo l'Azione~ e cioè un-2

mano che Impugnava un mitra. 11

Il 24/2/1983, ancora una volta al Giudice L:itruttore di

* *" * * *(63) - EA, \!10/a-4, C190/3/1, pp. 109-110.



Roma, aveva, tra l'altro, dichiarato (64) d'aver

interpellato il MARIANI e lo IANNILLI, dopo l'attentato alla

sede del Consiglio Superiore della Magistratura, su dLte

circostanze: perché l'attentato non fosse stato realizzato

secondo i piani, cioè perché l'esplosione non fosse stata

programmata per un'ora notturna; e, ancora, perché la bomba

non fosse esplosa. Al primo quesito gli interlocutori

minacciosa, al secondo non avrebbero risposto affatto. Aveva

poi appreso da Rossano MONNI che costui ed il MARIANI erano

dell 'ALEANDRI avrebbero risposto in maniera vaga e

tornati presso l a sede del C.S.M. per recuperare

l'esplosivo: iniziativa da cui avevano poi desistito. Nel

medesimo interrogatoria l'ALEANDRI indicava anche i nomi

degli autori dei 'fogli d'ordini' (65) , testualmente

affermando: "Prendo visione dei 'fogli d'ordine' ••. e circa

gli autori degli stessi posso dire che essi vennero redatti

in comune tra il gruppo del Nord, me, CALORE, SIGNORELLI e

DE FELICE, con contributi di diverso peso."

* * * * *(64) EA, Vl0/a-4, C190/3/1, pp. 117-123.
(65) Cfr. supra, sub 1.1.3.4): i 'fogli d'ordini' erano

stati sequestrati il 21/12/1978 nell 'abitazione di
Gianluigi NAPOLI.
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24/08/81 Il 24/8/1981 il Giudice Istruttore del presente procedimento

convocava i medesimi periti che avevano proceduto alla prima

indagine chimico-esplosivistica, ed affidava loro un

ulteriore incarico, nei seguenti termini (66): lIEsegLlano i

periti ogni utile accertamento di natura chimica atto a

verificare ove possibile direttamente, ovvero sulla scorta

delle risultanze di indagini peritali disposte da altra

autorità giudiziaria o dai rilievi di organi

composizione delle seguenti materie esplodenti:

di F'.G. la

1) esplosivo rinvenuto a Bologna il 13/1/1981 nel

ferroviario Taranto-Milano;

convoglio

2) esplosivo rinvenuto e sequestrato a Roma il 20/5/1979,

destinato ad attentato al Consiglio Superiore della

Magistratura;

3) esplosivo utilizzato a Roma il 14/5/1979 per l'attentato

al Carcere di Regina Coeli;

4) esplosivo utilizzato a Roma il 20/5/1979 nell 'attentato

al Ministero degli Esteri;

* * * * *(66) - F'A, V1, C2, p30 verso.
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ed effettuino successivamente l'esame comparativo fra le

materie esplodenti di CLli ai nn. 1-4 fra loro e con

l'esplosivo da ritenere impiegato per consumare la strage

del 2/8/80 quale risulta dalla relazione peritale già

depositata; ed evidenzino gli elementi di identità

strutturale o di funzionamento o comunque le affinità di

carattere singolare che dovessero emergere da tale

chimico dell'ordigno e riferire anche se un contenitore

nella relazione peritale già depositata,

Vogliano altresì esplicitare la motivazione per

è stata

dell'innescomaggiormente v~rosimile l'ipotesi

cui,

raffronto.

ritenuta

costituito da lattine per bevande quale risulta rinvenuto" (671

"e sequestrato (contenitore da 5 litri di birra Becker)

avrebbe potuto produrre frammenti o schegge metalliche di

dimensioni apprezzabili, aumentare la capacità dirompente

dell 'ordigno ovvero essere necessario, utile o opportuno per

contenere l'esplosivo."

l~]~lll 68 ciçbi§§i8 gi §mi§§iQQ§ gi m~Qg~iQ gi ç~ii~c~ g@C
§iC8Q@ Q@i çQQiCQQii gi 8QQ§CiQ EIQ8~

Nel frattempo veniva arrestato a Londra Robero FIORE. In

* * * * *(67) Presso il Bar-ristorante 'La Taverna' di Fasano di
Puglia: cfr. supra, sub 1.2.20).
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14/09/81 data 14/911981 la Procura richiedeva (681 al Giudice

Istruttore di voler, tra l'altro, emettere mandato di

cattura per concorso organizzativo nel delitto di strage e

di inoltrare quindi richiesta di arresto provvisorio a fini

estradizionali per tale delitto. Scriveva il PUBBLICO

MINISTERO: "gli indizi risultano dalla complessa attività

criminosa del FIORE, e dagli elementi emergenti dal proc.

Quex circa la presenza del FIORE in Bologna nel marzo 1980,

unitamente alI 'ADINOLFI, per organizzare attentati."

novembre Nei giorni
1981

18, 19 e 20 del mesi di novembre, il Giudice

Istruttore, dotto GENTILE, recatosi di nuovo in Libano, non

ebbe miglior fortuna di quanta ne avesse avuta nel luglio;

si legge nel 'pro-memoria' del 2° viaggio (691: "Nei giorni

18-19 e 20 novembre, il GIOVANNONE tiene colloqui, in

francese, in mia presenza, con il vice-capo della polizia

libanese, e con due membri dell'OLP. Sulla base di tali

colloqui e di suoi ricordi personali, non scaturenti da

incarichi di servizio, ho redatto gli appunti allegati in

* * * * *(681 - RI, C3, p88.
(691 - RD, V2, C16, p3.

180



c op i a,
. ,

Dilgln3.":'1 2.1.

Cl ~:r3.·3p3.re cn e

tllttO lnconcludenti.

1~d~11L bs C~hQ~~~i2 g~l Qg~§m~c§ lz§l gi @ffii~2~~Q§

m2Qg2~~ gi h21~~c2 2§C §iCsQ§ ~ g§lilii hgQQ~§§i

25/11./81 Il 25/11/1981 il PUBBLICO MINISTERO chiedeva (71) al Giudice

Istruttore Cl emettere mandato di cattura Der str3ge e per i

r'-3.010

~AMBRO. Gii elemen~l

·3 carico di(72)conneSSIcelie!.:l

aONAZ::, '~le~io ~IORAVANTI e Francesca

di prova posti dall'ufficio requirente e a f orrc ame n to della

propria richiesta sono cosi puntualmente sintetizza'ti nell3.

parte del provvedimento conclusivo dell'istruttoria c~e qui

di seguito testualmente si trascrive (73):

11 a) deposizione di PRESILIO VETTORE della quale si è già

o,' depo-:;;;i::'::lone di F'aolo BIANCHI, Aldo Stefano :ISEI ,2

* * *" * *(7 i ) Trovansi in RD, V2~ C16~ ~p. 4-9.
(71;' C-fr·~ ;:;::I ~ C3, pp. 144-1Lj·9.
(72) Nella richiesta~ per eviden·te omissione m2teri2:e~ si

menzionano l soli delitti conneSSl~ il P.M cni3r-lrà
poi comunque le sue intenzioni nel formulare
l'imputazione il 7/12/81: cfr. RI, C3, p o , 150-151.~

(73) - SO, da p129 rigo 19 2 p129 rigo14.
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LATINI sullo stesso argomento;

c) deposizione di NICOLETTI e documentazione tratta dalla

rivista. . G!ue;{ , per argomentare la sussistenza di

BOi\IAZZI;

lndlzi nei cDnfronti del

o;, depcL5i::ione ai Massimo SPARTI della quale si

riferito concernente la posizione di Valeria FIORAVANTI

e di rrancesca MAMBRD;

e) documento ideologico programmati co rinvenuto nella

cabina telefonica, del quale si è detto;

f) le dichiarazioni di P3010 ALEANDRI al G.I. di S'orna del

7/8,/81, del 10/8/81, dell '11/8/81, del 18/9/81, del

21/10/81 ... II

Con la stessa missiva, il PUBBLICO MINISTERO dichiarava di

ribadire inoltre la richiesta di cattura nei confronti di

Roberto FIORE e Gabriele ADINOLFI, facendo riferimento alla

proprIa mlSSIva del 14 settembre (74). E così.

'l ••• l a l oro p res anz a a Bologna nel mesi

* *' * "* *'

precedenti 3.113.

(74) - Per l a ver- i tà -come si è
1~3.11)- la richiesta del
5010 FIORE.

iBz.

visto (cfr~

14 settembre
supr-a, '3ub

riguar-da.v2 il



strage, cosi come viene riferita dal NALDI, costituisce

l'indllbbio prologo della strage ed è assollltamente

ininfillente la circostanza che in qllell'incontro fosse stata

richiesta al NALDI l"a collaborazione per lln attentato

diverso da qllello alla stazione, in qllanto i collegamenti

esistenti tra costoro, ZANI, TUTI e con tlltto l'ambiente

romano dimostrano che l'attentato di clli ADINOLFI e FIORE

parlarono con NALDI altro non era che il primo abbozzo di

qllello che poi doveva essere l'attentato alla sala d'aspetto

della stazione di Bologna."
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1~~1 ~§ oQ~§mQc§ 12§1 = ~~ §Qcil§ 12§~

Q§ll~§~~iQ g§ll§ ~Qi§~§ çIQbl~l~ §ll~Qcgio§o;§

g§ll§ §§;iQo§ 1§~c~~~Qci§ QCQo~o~i§~§ io §§g§
gi gc§~§m§ §~~§C§Q l§ Qcgio§o;§ g§l §i~gi~§

1§~c~~~QC§ io g§~§ ~~ 1~ § 1~L1L12§~

28/11/81 Verso la fine di novembre, il Capitano Paolo PANCOLFI,

comandante la 1§ Sezione del Nucleo Operativo del Gruppo

Carabinieri di Bologna, trasmetteva al Giudice Istruttore un

rapporto (1), i l cui contenuto è cosi i Il ustrato nel

provvedimento conclusivo dell 'istruttoria (2) : Il ••• tale

CIOLINI Elio, detenuto nel carcere ginevrino di Champ Collon

aveva chiesto al Console italiano di quella città di poter

parlare con un Ufficiale dei carabinieri. Successivamente

aveva scritto al console Ferdinando MOR in data lO novembre

'81 Llna missiva contenente un memorandum nel quale

illustrava le attività di un'organizzazione terroristica, la

O.T., presente nel nostro paese ed operante attraverso una

ramificata struttura di 'società commerciali', 'agenzia di

stampa' , 'uomini (dirigenti) in società Industriali' nel

settore pubblico e privato ••• Nel memorandum inviato al MOR

* * * * *
( 1) RB, VI, C3.
(2) SO, da p189 rigo 3, a p192 rigo 13.
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si riferiva in modo sintetico che la O.T. finanziava le sue

attività con il 'Kidnapping' e il traffico della droga in

connessione con" la Mafia. Che il riciclaggio del denaro

proveniente da tale multiforme attività avveniva in

Svizzera. La D.T. -che si affermava collegata con le Brigate

Rosse in Italia e con una frazione dell'O.L.P. guidata da

Nayef Hawetmeh, responsabile della 'disparizione' di due

giornalisti italiani (TONI e DI PALO)- era, secondo il

GELLI ••• L'O.T. veniva quindi

indicata come responsabile -per 1 'Italia- dei

(connessione Mafia),

di

MAURODE

massacri

affarinegliimplicata

SINDONA,

memorandum,citato

F'iazza Fontana, dell' I tal i cus, di Bologna, del 'Golpe

Borghese' , dei fatti di Reggio Calabria, nonché di illeciti

traffici valutari e di narcotici. CIDLINI concludeva

asserendo che vi erano possibilità di infiltrazione nei

'quadri dirigenti' della O. T. , della Mafia e delle B.R.

perché egli era in possesso della lista completa dei

principali responsabili della O.T. ed aveva i 'contatti

necessari' con personalità di rilievo in Italia e altri

paesi. Il 26/11/1981 il Capitano Paolo PANDOLFI, comandante

J.85



la Prima Sezione del Nucleo Operativo dei Carabinieri di

Bologna, si incontrava nel carcere di Ginevra con il

CIoLINI, che confermava quanto già scritto, nello zoppicante

italiano infarcito di gallicismi che ne contraddistingue lo

stil e, in un memorandum (al quale aggiungeva, consegnandolo

all 'Ufficiale dei Carabinieri venuto a colloquio con lui un

SLlppl emento parziale di informazione') , ed inoltre

dichiarava di essere un agente dei servizi segreti francesi,

operante da una decina d'anni in America Latina, e

infiltrato nella o.T. Di essere iscritto a una loggia

massoni ca, la 'Montecarlo', organizzata da Licio GELLI e di

aver partecipato, a Nizza e a Montecarlo, a numer-ose

riunioni insieme con cittadini italiani che si riservava di

nominare. Di conoscere i nomi dei due italiani, esecLltori

materiali della strage del 2 agosto '80 alla stazione di

Bologna, indicandoli come collaboratori di Stefano DELLE

CHIAIE, con il quale asseriva di aver 'dormito' e 'operato'

in Bolivia per molti mesi. Aggiungeva CIoLINI che dietro la

strage di Bologna erano sicuramente presenti la o.T. e Licio

GELLI e che Stefano DELLE CHIAIE aveva stretti legami con
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ambienti finanziari e politici europei ed italiani. Asseriva

CIDLINI che se le sue richieste fossero state accolte

(rimpatrio in Italia e assunzione ufficiale o ufficiosa da

parte del Ministero degli Interni o della Difesa), avrebbe

rivelato particolari più precisi sugli argomenti trattati,

documentando tutte le sue affermazioni con un 'dossier' da

l u ì compilato e custodito in un luogo sicuro. Il rapporto

concludeva informando il Giudice Istruttore che CIDLINI era

complicità con un altro, e che, per timore di DELLE CHIAIE e

delle possibili

comuni' in

erasi

in Svizzera

confronti,SLloi

commessi

neiritorsioni

'reatiperdetenuto

spontaneamente costituito alla polizia svizzera (fatto

quest'ultimo asserito dal CIDLINI stesso)."

1~1~~l Il Q§~g§iig Q§ll~

sgm~~c~E~~

07/12/81 Il 7 dicembre i periti officiati nell 'agosto depositavano

l'elaborato (3) • Avevano così. risposto ai quesiti del

Giudice Istruttore (4):

"L'esplosivo rinvenuto a Bologna il 13 gennaio 1981 sul

* * * * *(3) Cfr. verbale di deposito, in PA, V1, C2, p32.
(4) Cfr. pp. 66 e ss. dell'eleborato peritale, raccolto in

separato fascicolo, in PA, Vi.
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convoglio ferroviario Taranto-Milano è di due tipi distinti

nettamente diversi l'uno dall 'altro e confezionati in

separati contenitori (un tipo era contenuto in due degli

otto barattoli di conserva àlimentare repertati

nei rimanenti sei).

e l'al tro

Il primo, costituito da una massa untuosa e stuccosa,

relativamente omogenea e di colore fondamentale ambrato, è

risultato essere un esplosivo per impieghi civili gelatinato

del tipo stabilizzato con solfato di bario.

Il secondo, costituito da frammenti irregolari di materiale

consistente di colore giallognolo ed, in qualche caso,

brunastro, frammisti a polverino giallognolo, è risultato

essere un esplosivo di impiego mil i tare, denominato

'COMPOUND B' di corrente utilizzazione nel ffiunizionamento

terrestre ed aereo. La presenza in esso di frammenti con

parte della superficie colorata in bruno consente di

formulare l . ipotesi molto attendibile che l'esplosivo

analizzato fosse costituito da materiale di recupero dallo

scaricamento di munizioni.

L'esplosivo rinvenuto e sequestrato a Roma il 20 maggio 1979
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e destinato ad un attentato al Consiglio Superiore della

Magistratura, costituito da 94 candelotti di esplosivo per

impieghi civili, è risultato appartenere alla classe dei

gelatinati ..•

L'esplosivo utilizzato a Roma il 14 maggio 1979

nell 'attentato al carcere di Regina Coeli è andato

completamente distrutto nello scoppio. L'assoluta

nemmeno un'ipotesi sulla natura della carica esplosa nella

pa~ticolare circostanza.

indisponibilità dei reperti non consente di formul are

L'esplosivo utilizzato a Roma il 24 maggio 1979

nell'attentato al Ministero degli Affari Esteri è andato

completamente distrutto nello scoppio. L'indisponibilità dei

pochi reperti relativi all'episodio anzidetto da parte del

collegio ha impedito di operare accertamenti utili al

della individuazione della carica esplosiva usata.

fine

L'esame comparativo delle materie esplodenti di cui ai nn.

1-4 dell 'incarico peritale effettuato fra loro e con

l'esplosivo da ritenersi utilizzato a Bologna per consumare

la strage del 2 agosto 1980 permette di

1 ::~9

formulare le



seguenti considerazioni:

- L'esplosivo GEL B" (5) "rinvenuto e sequestrato a Roma il

20 maggio 1979 in occasione dell 'attentato al Consiglio

Superiore della Magistratura è del t.ut t o di verso, per

composizione, sia da quelli rinvenuti alla stazione

ferroviaria Centrale di Bologna il 13 gennaio 1981 che da

quello che si presume impiegato per la strage del 2 agosto

1980;

- l'esplosivo gelatinato, stabilizzato con solfato di bario,

rinvenuto alla Stazione ferroviaria Centrale di Bologna il

13 gennaio 1981, possiede molti punti di contatto, per

caratteristiche di composizione qualitativa, con quello da

ritenersi utilizzato a Bologna il 2 agosto 1980;

- di natura completamente differente è invece il COMPOUND B

<miscela di tritolo e T4) che costituisce l'altro

esplosivo rinvenuto il 13 gennaio 1981 a Bologna, una cui

piccola quantità potrebbe però essere entrata

* * * * *

nella

(5) - L'indicazione proveniva dlla perizia disposta
dall'A.G. romana sull 'esplosivo in questione: cfr.
conclusioni del perito VACCHIANO (cui i periti
bolognesi facevano in proposito rinvio) alla pagina
34 dell 'elaborato peritale del medesimo, che trovasi
i n PA, VI.
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:".3.'~ .; l

24 maggio

rispettivamente neglI attentati al carcere di Regina Coeli e

Il colleglQ D9ritale non

serio elemento _,c glWCIZIOac quì a i r e alcunna Dotuto infattI

'....j8S·3una loentl~à dI funzionamento si è evidenZIata era '::" _ i

esplosivi rinvenuti nella Stazione

Bologna Centr=\l e giorno 13 genn3.i '.:J - 001._ : '-I .~ e

presumioilmente impIegato per la strage del ~ agos~o

e·::;':=enOOSl escluso l n mocio 20';;;':;01 uta cne c: i

qU'2S~ "wl cima. carIca eSD~OSlva oossa esser s~a~a

convenzIonalmente, mezzo di ~iccia a lenta combusti ori e ,

]\iO!ì può escI uder'::si ~ l r.vece, un·3. r~eorlca i cent::. i:=-.

--funz l ona.mento dell 'ordigno esp l OSI \/0, c o l ì eçac c 3.C u.r

i9i



rln~enuto a Roma il 29 magglo

i l Conslglio Supe~iQre Della Magis~~3tura e quello

esplOSIVO pr~sumlbllmente 1 rno ; <::!g3::'0 nell,.?

~~rage oei ~ agosto 1980.

Cl signIficatIvi 'J

2ccur3~amence rlcerC2tl, 13 certezza che

l ncerio i V2. un congegno

tempDrizzante, SDnD i motivi che giustificano, tra le altre

ipotesi possibili, quella dell'innesco chimico come mezzo

Pl~ probabilmente usato per innescare la carica esplosa a

Bologna Il 2 agosto 1980.

Una carIca esplOSIva racchiusa in un contenitore (lattina di

b ì r r a da 5 litri) quale quella marca 'Becker' r ì nveriut s e

sequestrata non avrebbe potuto produrre frammenti e scnegge

metalliche di DImensioni apprezzabili; un tale contenil:.ore

lamlerlno sottile avrebbe aumentata la c ap ac i c a

cella carica non per effetto di una

pat-teci p az ione dell' i nvol Llcra esterno al praceS30

detonazione ma, bensi, per il conseguimento di u.n B. '.J i (I.

elevata densità ai ca~icamento rispe'tto ad una



nuda' ; i l contenitore tipo lattina di birra non era

necessario per assicurare un più sicuro funzionamento della

carica esplosiva; sul piano strettamente pratico e

psicologico, sia per facilitare le operazioni di trasporto

che per favorirne l'occultamento, l'uso di un contenitore

del tipo anzidetto può ritenersi senz'altro utile ed

opportuno per contenere l'esplosivo."

Istruttore del presente procedimento,

Massimo SF'ARTI,

i l

le

Giudice

poi,

al

(7)

aveva confermato,

23 lugl ioed il

deponendo come teste davanti

prima,(6 )13 maggio

dichiarazioni già rese "111 'autorità giudiziaria di Roma in

ordine alla visite di Valerio FIORAVANTI ed alla richiesta

di documenti che costui gli aveva rivolto due giorni dopo la

strage. Lo SF'ARTI era venuto anche meglio precisando il

racconto; in particolare, nella deposizione del luglio,

aveva riferito: Il ••• gli ho subito chiarito che era

impossibile soddisfare la sua richiesta entro la giornata,

* * * * *

(6) EA, V10/a-4, C163/1, pp. 1-2.
(7) EA, V10/a-4, C163/1, pp. 19-20.
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di modo che ci siamo accordati nell'incontrarci nuovamente a

casa mia l'indomani mattina. Subito dopo sono andato da

Fausto DE VECCHI, nel suo negozio di Torre degli Schiavi, e

gli ho formulato la richiesta. Anch'egli ha convenuto che i

documenti non potevano essere approntati prima dell 'indomani

e ci siamo lasciati con tale intesa. Nelle prime ore del

mattino sono andato da lui ed egli mi ha detto, nel

consegnarmeli, che era stato fortunato nell'incontrare Mario

a Roma, giacché in quei giorni si trovava solitamente al

mar-e. Non sono certo, a questo punto, se i due documenti

erano in bianco ovvero recavano il nome di un falso

intestatario. Al DE VECCHI ho dato il corrispettivo di

300 mila lire. Non ricordo se il FIORAVANTI mi ha poi

rimborsata. Il Poi, rispondendo ad una domanda

dell'Istruttore, aveva cosi continuato: "DE VECCHI mi ha

sempre detto di essersi rivolto per le falsificazioni al

GINESI e, come ho già detto, non ho mai dubitato della

verità di tutto ciò per avere visto spesso il GINESI dal DE

VECCHI, e il primo falsificare targhe di autoveicoli nel

suo garage. E' innegabile però il fatto che io ho sempre
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"c:agli aUi:.oma.:t i c i l'; eo l l

::\. T -F ':i?,- m~. lD .-.-, .... -.--:=o, :-:.,,: ;

2 01cnldro cne nDn pOSSO essere cerco neii aTTermare cne ~e

due ~o~o SI rlferissero ad un uomo. Non posso né confermarlo

né escluderlo •.. ln sostanza non posso escludere che le fQ~O

e':JI',"ssgn3"tem l

una. donna.... Il

da SPARTI ed i relativi documenti fossero per

Va detto che, sulla base delle prime dichiarazioni dello

SF'ARTI, era risaliti a Mario GINESI quale possibile

falsificatore e costui, esaminato sul punto, aveva e'3e l u-:;o

.~ .:;;i. ~ropr13 responsabilità l. 10) • LO SF'AF~T I , r n '312':: e

c on f r onto col C3IhESI ( " " ,. 1. 1. ) e nell 'esame ~estimoniale Del

luglio -come s'è visto- aveva chiarito l'equivoco e le sue

cause. E in effetti, il DE VECCHI, nuovamente esamina~o Il

17/6/1983 ( 12) , dichiarerà che a fornirgli i documenti in

quest i orie era 'stato non il GINESI, ma tale 'Zibibbo' (13),

* *' * * "*
(1(l) Interrogatorio ~-eso il 13/4/1981 al F'.ì·1. di ;:;:Gln3, in

EA, ViOla-S, C20 l) , p2.
(11) EA, Vl0/a-4, C163/1, p17.
(12) EA, V10/a-4, C163/1, pp. 112-113.
(13) Successivamente identificato in CARLOST~LLA GiuseQpe,

il quale, il 30/6/1983 <cfr. verbale in EA, ViCI/a-S,
C236, ~_) olcniarerà al G.I. ai aver svol~o a~~lv~cà

di falsificatore e 01 non poter escluGere a'a~er

fo~ni~o Gue documenti al DE VECCHI.
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dal GINESI ore3en~2:Qçll in ~rec2denza.

5'-/1_ '_i.~:JI

':::juei i 3

'50no cosJ. s ì n t e c ì z z at. ì nel provvedimento conClUSIVO

dell':'-5trU1:t;:J~-13 (14)

cie Il ' 11/12,/ 1'=181, II ( 15) Il i Ca.r .3.b i Il i er- i di

cne il cI~ato capi~2no PANDOL~I

-li gIorno ~/12j81- 51 era nuovamente recato a Champ-Dollon

aveva avuto un altro colloquIo

di

snn ìneg1 ichegli aveva riferitoCostui

si era verificata una magmatica ricomposizione

-3.!xcorizzato oal b • .L.,dove,

con

economico-politici, che utilizzano l estremismo

armato in loro funzione'. In tal e quadro g1 i i ntere':3·.5i dI

GELLI e di SINDONA portarono al contatto degli ·::;tessi con

Ste~ano DELL~ C~IHIE. Aggiungeva CIDlINI che i succ 1 t; 3.-: l

avevano per tale ragIone riorganizzato ,-- , ..........
'_l ''''': L i'=

alla 5~ru~tura COSJ. creata

i :.-1 "t:.ern ,;:<,Z i on el e ~ C,he OrDine ~uovo oisponeva in I t:?l :3. G i

( 14::
( 15:

so,
F:B,

* * * "* *
da p192 rigo 14, a p198 rigo
\;1 ~ C4, pp. 1-24.
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30cietà di CODer-tura 'Che El occupano di Import-E;·:port con

'sede -9. cile uno::Jegli autori

.:::"t oos c. Cl ~j_' ara Lmpleg2~o presso la società CQn sede 2

men-c~-e 1'- al t ro , al· momento residente in A~gentina,

·Confidenti::;:..1 ',,'2nut;,:}

Italia cali Argentl~a CDn ~assaporto italiano falsificato

ln Arger; c i n2\' ancora CIOLINI cne D~~LE CHIAIE

Viveva stabiimente in Bolivia, dove occupava un lmpot""tante

incarico nel S.E.S. (Servicio Especial Seguridad), e che, di

t an to i n ta.nto, veniva in Italia ospite della sua aman-ce,

una maestra elementare romana. CIDLINI aggiungeva cile nel

dicembre '79 o nel gennaio '80 si era incontrato a Punta

dell'Est, 110ntevi deo, con Licio GELLI, e che nel corso Gi

tale incontro avevano discusso di f i n ariz i e.ment i a I I e

attività terroristiche e di or q an i z z ar e c arno 1 .j i

addestramento per terroristi. Che la sede della 10gg12 P2

era in effetti a Montecarlo e che la lista comple-c2 cegil

era ln mano ad un avvocato fiorentino che si

riservava di indicare. Che della Loggia P2 faceva parte un

ufficiale della Mat""ina Militat""e

198
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impiegato presso la 'OTO MELARA', occultamente impegnato in

un traffico clandestino di armi in favore della Libia. Che i

gi ornall sti italiani DE PALO e TONI erano nelle mani della

'Ala Intransigente' dell' O.L.P. in quanto avevano scoperto

un traffico d'armi organizzato da DELLE CHIAIE a favore di

detta organizzazione. In allegato al rapporto i Carabinieri

trasmettevano un plico sigillato fatto pervenire 'attraverso

il Consolato Generale d'Italia in Ginevra' da CIOLINI al

Giudice Istruttore contenente una nota sulla struttura della

alla Loggia Riservata', contenente una serie di nominativi

O.J. e l'elenco dei 'Fratelli inscritti rs ì c ) al 30/12/79

del mondo politico, economico e sindacale italiano (tra

questi LAMA, AGNELLI, ALMIRANTE, ANDREOTTI, ecc.>. Nel plico

era anche contenuta una 'informativa Loggia Riservata'-

Trilaterale et O.T., nella quale si riferisce:

Che il 5 marzo 1980 una Finanziaria svizzera aveva emesso un

'Ordre de Bonification' di oltre cinque miliardi di lire a

favore di un gruppo industriale italiano spiccandolo sulla

Banque Bruxelles Lambert di Losanna; che tale danaro doveva

servire a rastrellare sul mercato azioni dell 'E.N.I.

1'i'9

e, per



una pa .... te. 575 milioni di li~e, e .... a stato utilizzato pe ....

paga.... e il .... app .... esentante di un pa.... tito politico italiano con

lo scopo di non ave .... ostacoli da pa .... te dei deputati del

Pa .... l amento all 'ope.... azione che si intendeva svolge.... e. Che

allo scopo di ' .... affo .... za.... e il Gove.... no dell'epoca e

stabilizza.... lo vis avis dell opinione pubblica necessita una

p.... essi one ' • Si pensa, al l o .... a , ad un'azione di clamo.... e. 'La

loggia .... ise.... vata. memb.... o ope.... ativo della t .... i l ate.... al e ,

sugge.... isce in sede di consiglio che la di .... ezione pe.... ce.... ta

aztone sia affidata alle o.T. Si conoscono i noti eventi di

Bologna in agosto. L'azione se.... ve in ve .... ità a manipola .... e il

pote.... e. E' p .... evisto che il Gove .... no non fa .... à obiezione alla

vendita del g .... upp o E. N. L I deputati non oppo........ anno il

'veto' a qualunque p .... oposizione gove .... nativa. visti i

p .... oblemi di o .... dine inte.... no. ai quali i l Gove .... no sa .... à

sottoposto in quei gio.... ni •..

Nel documento e .... a .... ife.... ito. inolt .... e. che il gio .... no 11 ap .... ile

'BO, nella sede di Monteca.... lo della Loggia Rise.... vata, e .... a

stato .... edatto un p....ocesso ve .... bale delle decisioni p .... ese alla

riLlnione dei 'F.... atell i
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l'acquisto delle azioni del Gruppo E.N.I., l'intervento

della O.T. in Italia, 'l'accettazione' (s ì c ) dei fondi

versati. Che la copia del processo verbale e dei versamenti

ricevuti si trovavano presso la sede della Loggia a

Montecarlo. Il documento ancora riferiva che nel mese di

maggio 1980, da Parigi erano andati a Buenos Aires in

Argentina alcuni 'Fratelli' per contattare Stefano DELLE

'80, era arrivato a Parigi con un volo Rio-Parigi dell'Air

CHIAIE, responsabile della O.T •• DELLE CHIAIE, il 24 luglio

Il cìocurnarrto (redatto in modo discontinuo e

tornare nel settembre '80 nuovamente inper

Argentina.

France,

criptico> riferiva ancora a proposito della strage di

Bologna ••• 'Mandanti: Loggia Riservata, Esecutori O.T.;

Motivi: Manipolazione Governo e azione finanziaria ••. '

· ••• Il 26 giugno '80 partono per l'Italia da B.A. con

missione di contattare alcuni dirigenti di sedi locali

dell'O.T., a Roma e Milano, ai fini di preparare l'azione

prevista, il Sign. Mario BONOMI e il Sign. Maurizio GIORGI.

(Non si può affermare che abbiano viaggiato su (sic>

l'identità descritte, ma sono conosciuti a Buenos Aires come
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tali). Le società citate a margine appartengono all'o.T. ma

non si ha conoscenza se sono queste ultime che hanno

coordinato i tragici eventi di Bologna.

Società Promicon, via Udine 5 Bergamo tel. 250247
odal (sic) Prima, via Satrico 7, Roma tel. 7577064
Responsabili A. BELLINI? alias Carmelo'.

12/12/81 Il G. I., con nota del 12/12/81" (16) ••• "incaricava il

reparto operativo dei CC. di Bologna di compiere

accertamenti sulle dichiarazioni rese da CIoLINI nel corso

dei colloqui con il Capitano PANDoLFI e sui documenti

21/12/81 trasmessi al Magistrato. Con rapporto del 21/12/81," (17)

••• i Carabinieri di Bologna riferivano di avere identificato

compiutamente quasi tutti gli appartenenti alla Loggia

Riservata, di avere individuato i titolari delle due società

indicate dal CIoLINI e i loro soci: GRANITI Alfredo, quale

titolare della ditta Promicon di Bergamo, agente di

commercio per la A.V.I.S. S.p.A. di Torino e PALLADINo

Carmine, PALLADINo Roberto, CITTI Piero, socio accomandante

il primo, e accomandatari i secondi della oDAL S.a.S. con

oggetto sociale: servizi di amministrazione e consulenza

aziendale. Inoltre, l'avvocato fiorentino indicato dal

* * * * *(16) RB, V1, C5, pp. 1-2.
(17 ) RB, V1, C5, pp. 3-20.
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CIOLINI veniva identificato nel legale FEDERICI Feder-ico ••• "

1~1~~1 bg QCgiOsO~g ggl 9g00siQ 1982 g l~s~~gllQ ggl
EW~~blgQ ~lNl§IsBQ s~~gC§Q 19 §tg§§g

05/01182 Il primo atto del nuovo anno era l'ordinanza di

scarcerazione di Dario PEDRETTI e Sergio CALORE per

sopravvenuta mancanza d'indizi (18). Nella motivazione del

provvedimento si legge, in sostanza, che la testimonianza

FARINA, già dubbia per la qualità della persona da cui

proveniva e le incongruenze e le contraddizioni di cui era

intrisa (e sulla base della quale, nondimeno, sino a quel

momento, si era tenuta ferma la misura di rigore nei

confronti dei due prevenuti, in ragione della ricchezza e

della tenacia dell 'asserto, anche in sede di confronto), era

crollata, sul piano della credibilità, dopo l'escussione

delle persone detenute nello stesso braccio del carcere di

Rebibbia all'epoca del colloquio nel corso del quale avrebbe

avuto luogo la richiesta di esplosivo. Che i fatti potessero

essersi svolti nel modo descritto dal FARINA era escluso

-ad avviso del Giudice Istruttore- dalle numerose

testimonianze: e se su alcune (MARCHI, FIORE, MARIANI, DI

* * * * *
(18) - Travasi in AR, V4, C37, pp. 10-15.
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MITRI) poteva incombere il sospetta della compiacenza,

altre (BIANCHI e Cristiana FIORAVANTI) avevano "una caratura

di verità assolutamente immune da qualsiasi incrinatura e

difetta".

12/01/82 Una settimana più tardi, l'Istruttore rigettava (19) la

richiesta di emissione di mandata di cattura per il

SIGNORELLI, il FACHINI, il RINANI, il TUTI, il BONAZZI, il

FIORAVANTI e la MAMBRO. Affermava che gli elementi

acquisiti, pur rilevanti in relazione all 'individuazione

dell'ambiente nel quale la strage del 2 agosto era stata

deliberata ad eseguita, non apparivano tuttavia tali da

giustificare la misura richiesta, poiché evidenziavano

soltanto la trama dei rapporti reciproci fra gli imputati, e

non già specifici ruoli avvera condotte attinenti alla

perpetrazione del delitto di strage ed a quelli connessi; e

saggi ungeva che l'emissione del provvedimento restrittivo

appariva prematura "ed in certa misura controproducente

rispetta alla difficile e necessariamente cauta attività di

approfondimento di fatti e collegamenti concernenti gli

* * * * *(19) - AR, V4, C37, p20.
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imputati citati, nel cui preminente interesse ogni altra

esigenza ll andava sacrifica.ta.

16/01/82 A distanza di quattro giorni le medesime ragioni venivano

richiamate per motivare il diniego (20) di emissione di

mandato di cattura anche nei confronti del VALE e

del! 'ADINOLFI.

25/01/82 Avverso le tre ordinanze insorgeva il PUBBLICO MINISTERO,

i cLli motivi di gravame in data 25 gennaio (21)

costituiscono, al tempo stesso, una lunga, articolata e

puntualissima analisi sullo stato dell'istruttoria sino ad

allora compiuta. L'ufficio requirente concludeva per il

ripristino della custodia cautelare nei confronti del

PEDRETTI e del CALORE, e per la cattura degli imputati di

cui alle ordinanze 12 e 16 gennaio.

La notte fra il 18 ed il 19 gennaio erano stati fermati

dalla Polizia, in Avezzano, due cittadini tedeschi: Franz

Joachim BOJARSKY e Klaus Fiedrich HUBEL. Quest'ultimo,

t enu't o

(20)
(21)

conto delle dichiarazioni rese dalle persone che

* * * * *Cfr. AR, V2, C13, p5.
Trovansi, rilegati in volume, in AR, V4, C37, pp. 21
22 e sottoaffogliazioni seguenti.
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avevano ospitato i dLle stranieri, nonché della

documentazione sequestratagli, era stato esaminato come

20/01/B2 teste nel presente procedimento il 20 gennaio (221.

Dopo aver risposto alle domande rivoltegli in ordine ai

visti d'ingresso in Libano apposti sul suo passaporto, aveva

poi rifiutato di fornire notizie in ordine all'attività

svolta in quel paese. Ammonito dal Giudice Istruttore, aveva

insistito nel non volere rispondere. Trattenuto in arresto

21/01/B2 provvisorio,

SLICCessi vo.

era stato riesaminato (231 i l giorno

Pur ammettendo di aver fatto parte del gruppo HOFFMANN e di

essere stato in Libano, aveva dichiarato di non voler

rispondere ad alcuna domanda che riguardasse le località

libanesi in cui aveva soggiornato, la sUa attività in

Libano, le organizzazioni dell'O.L.P. e della Falange, le

attività del gruppo HOFFMANN, gli eventuali contatti

dell'HOFFMANN stesso con cittadini italiani e l'identità

della persona che egli aveva incaricato di procurargli il

visto per il Libano presso l'ambasciata libanese di Roma.

* * il- * *(22) RA, VB, C343 , pp. 35-36.
(23) RA, VB, C343 , pp. 37-38.
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Aveva altresì dichiarato di non voler fornire informazioni

sulle persone che lo avevano accolto e che aveva frequentato

in Libano: affermava peraltro di non aver visto nessun

cittadino italiano, anche se non era in grado di escludere

che, nello stesso periodo in cui vi aveva soggiornato,

fossero presenti in Libano cittadini italiani.

Scattava per l'HUBEL il mandato di arresto (24) e, a

25/01/82 distanza di quattro giorni, il mandato di cattura per

del i tto contestatogli· e si avvarrà del! a facol tà di

testimonianza reticente (25).

L'8/2/1982 l 'HUBEL verrà interrogato (26)

ri spondere.

in ordine al

non

Il 19 febbraio verr·à poi scarcerato per avvenuto decorso dei

termini di custodia cautelare (27).

Nel frattempo proseguivano i colloqui tra Elio ClDLlNl ed il

Capitano PANDDLFl.

Gli sviluppi della pista sono così sintetizzati nella parte

* * * * *(24) DC, V2, C54, P 1
(25) DC, V2, C54, p2.
(26) lA, V9/a-2, C37, p é ,

(27) DC, V2, C54, p6.
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dell'ordinanza di rinvio a giudizio che di seguito si

trascri ve (28):

05/02/82 III Carabinieri di Bologna, in data 5/2/82,11 (29)

" ••• trasmettevano al G.I. un ulteriore rapporto nel quale si

informava il Magistrato che in data 20/1/82 il Capitano

PANDOLFI aveva avuto un altro colloquio con il detenuto Elio

CIOLINI. Nel corso di tale colloquio CIOLINI consegnava un

foglio dattiloscritto denominato 'complemento informativo

relativo alI 'O.T.: relazione Bologna'. A chiarimento dello

scritto CIOLINI dichiarava che nel luglio 1980 era venuto a

Roma proveniente dalla Bolivia ed inviato da Stefano DELLE

CHIAIE il cittadino tedesco Joachim FIEBELKORN, incaricato

dell 'esecuzione dell'azione terroristica di Bologna; che

FIEBELKORN, a Roma, si era appoggiato alla Odalprima ed al

suo responsabile 'Carmelo'; a Roma, nel frattempo, erano

sopraggiunti il BONOMI e Maurizio GIORGI per pianificare

l'attentato. Che successivamente erano giunti, sempre a

Roma, altri due stranieri: Karl Heinz HOFFMANN, tedesco, e

Olivier DANET, francese, con il compito di 'istruire' il

* * * * *(28) Cfr. SO, da p198 rigo 16, a p203 rigo 15.
(29) RB, VI, C6 bis, pp. 19-41.
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FIEBELKORN, elemento non affidabile' dal punto di vista

intellettivo. In ordine allo spostamento a Bologna, CIOLINI

dichiarava di non sapere se i tre stranieri avessero

raggiunto tale città, ma aggiungeva di conoscere i due

indi r ì z z i ai qus I i il FIEBELKORN avrebbe p o t u't o

'appoggiarsi'. In un primo momento CIOLINI si rifiutava di

comunicare questi indirizzi, poi ne dava uno solo: S.

Giovanni in Persiceto, via Carlo MarH - Fabbrica di chiusure

contenuto in appunti conservati presso il suo avvocato

In merito al secondo-indirizzo,lampo con 35 operai.

riservava di comunicarlo il giorno seguente, 'essendo

si

esso

di

Ginevra: signor BARILLON'. Infatti il giorno 21/1/81

CIOLINI, tramite il Consolato italiano, faceva pervenire un

altro scritto denominato 'Complemento informativo fatti di

Bologna' • In tale dattiloscritto era confermato il secondo

indirizzo: Taverna - Ristorante 'La Pegna' Bologna.

Dopo il colloquio con CIOLINI, i Carabinieri compivano delle

indagini che permettevano di identificare gli stranieri

indicati - tra l'altro personaggi molto noti alle cronache

dei loro paesi. Risultava infine che a S. Giovanni in
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Persiceto esisteva una via Carlo Marx dove abitava tale

Nicola DONZELLI, direttore commerciale di un maglificio sito

in quel centro, spesso visto incontrarsi con cittadini

tedeschi e 'probabilmente' interessato ad una fabbrica di

chiusure lampo in provincia di Ferrara. Le

indagini ••• accertavano che effettivamente a Bologna esisteva

un circolo di fuorusciti cileni denominato 'La Pegna'

frequentato da certo Juan Ciro AVILES SEGOVIA, le cui

caratteristiche corrispondevano -a detta degli inquirenti-

con il personaggio cileno gescritto da CIOLINI nell'allegato

2 al rapporto in esame.

Altri accertamenti condotti dall'UCIGOS permettevano di

accertare che effettivamente GIORGI Maurizio viveva a

Buenos Aires in Argentina e che, con buone probabilità, il

BONOMI si identificava in Pier Luigi PAGLIAI" (30) •••

"L'UCIGOS, infine, escludeva che nel maggio 1980, e

precisamente dal 18 al 23, allo Sheraton di Buenos Aires,

con CIOLINI vi fossero stati Licio GELLI, Andrea VONBERGER

e Federico FEDERICI" (31) " ••• Insieme a CIOLINI, invece, si

* * * * *(30) Cfr. RB, vi , C7 bis.
(31) Cfr. cartella citata alla nota che precede.
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trovava tale 'Gerard BURRI', un arabo (che poi si accerterà

esser stato complice del CIDLINI nella truffa ai danni di

una vedova svizzera, tale BDLU" (32), "di nazionalità

algerina. Quanto al DANET menzionato dal CIDLINI nei suoi

co l Lo quì 'informali' con il Capitano PANDDLFI, i CC. di

Torino riferivano che si trattava di un trafficante di armi

legato alla destra francese del quale i giornali francesi

avevano parlato con amplissimo risalto, nell 'ottobre del

1981" (33) " ... Si accertava, peraltro, che DANET, il giorno

1····· agosto 1980 ••• era a Li brevi 11 e, dove l avorava alI e

dipendenze della compagnia Air Gabon Congo ••• Altre indagini

venivano svolte" (34) "su GRANITI e su f<.H. HDFFMANN .•. Si

procedeva poi, in corso di istruzione, ad una rogatoria

internazionale per ottenere la perquisizione dei locali

dove, a Montecarlo, a detta del CIDLINI, poteva trovarsi

documentazione afferente la 'Loggia riservata' (35), che

peraltro, dava esito negativo. I locali in questione

(33)
(34)
(35)

* * * * *(32) - Il nome del BURRI risulta annotato subito dopo quello
del CIDLINI nella pagina del' registro dello Sheraton
allegata al rapporto UCIGDS 3/2/82: cfr. p20 della
cartella citata alla nota (30). Le ulteriori notizie
sul BURRI sono desunte da RIB, VI, C3, p43. Il nome
della vittima era Renata BALL (e non BDLL).
Cfr. RB, Vl, Cl2.
Cfr. RB, Vl, Cl3 e Cl5.
Cfr. RB, V2, Cl6 e RIB, V2, ClO.
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risultavano essere sede del 'agenzia 'LDCADI', ed all'interno

di questi, si svolgeva attività di intermediazione

immobiliare. Altra rogatoria" (36) "era effettLlata per

controllare le affermazioni "l CIDLINI in merito

all'operazione finanziaria concernente l'acquisto di azioni

E.N.I. da parte di gruppi privati ed al bonifico di 575

milioni di lire a favore di un gruppo politico. Il Giudice

rogato trasmetteva la richiesta all'autorità di Polizia di

Losanna che svolgeva indagini presso la Banque Bruxelles

Lambert. Le indagini, nonostante ulteriori precisazioni

fornite, a seguito della prima richiesta, da parte del

Giudice Istruttore italiano,

negati vo •••

davano esito totalmente

Dopo queste prime indagini ••• il Giudice Istruttore chiedeva

all'Autorità della Confederazione Elvetica di poter ottenere

la disponibilità di CIDLINI per il tempo necessario al suo

esame in qualità di teste." (37)

22/02/82 Il 22 febbraio il Giudice Istruttore esaminava l'Avv.

* * * * *(36) Cfr. RB, Vi, C17 e RIB, V2, C9.
(37) Cfr. RIB, Vi, C1.
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Federico FEDERICI nella veste di testimone (38) : e lo

arrestava provvisoriamente per reticenza. L'arresto veniva

23/02/82 confermato il giorno success~vo, a seguito di un'ulteriore

escussione 1391.

12/03/82 Il 12 marzo scattava a carico del FEDERICI il mandato di

cattura per testimonianza falsa e reticente 1401.

13/03/82 Il giorno dopo egli veniva interrogato (41).

avverso tale decisione, il 3 maggio la Sezione Istruttoria

imposizione di obblighi; avendo egli proposto appello

con19 marzo sarà posto in libertà provvisoria,Il

dichiarerà che la scarcerazione doveva interidersi avvenuta

per mancanza d'indizi e revocherà gli obblighi imposti dal

Giudice Istruttore 1421. Il 16 giLlgno, il FEDERICI,

interrogato a piede libero, renderà dichiarazioni

fondamentalmente incentrate sulla 'Loggia Riservata di

Montecarlo' 1431. Il 16/2/1984, infine, sarà prosciolto con

ampia formula dal delitto di falsa testimonianza (44).

* * * * *(38) Cfr. IB, C1/b, pp. 1-4.
(39) Cfr. IB, C1/b, pp. 6-14.
(40) DC, V2, C55,p3.
1411 IB, vi , C1/a, pp. 1-21.
(42) DC, V2, C55, pp. 6-10.
1431 IB, Cllb, pp. 24-30.
(44) DC, V2, C55, pp. 40-42.

213



16/03/82 Il 16 marzo veniva esaminato (45) come teste Elio CIOLINI,

frattanto provvisoriamente estradato dalla Svizzera a tale

scopo.

Il contenuto delle sue dichiarazioni è così sintetizzato nel

provvedimento conclusivo dell'istruttoria (46):

" ••• dopo avere dato conto delle vicende che l'avevano

portato a conoscere, tramite l'avvocato di Firenze, Licio

GELLI, Andrea VON BERGER, Giorgio BALESTRIERI ed Umberto

ORTOLANI, iniziava a riferire della 'Loggia Riservata' di

Montecarlo e dei locali (ne redigeva una piantina) ove

questa aveva sede. In particolare, dichiarava il teste che

la Loggia era un potentato economico dominato dalle

personalità di ANDREOTTI, AGNELLI, CALVI, MONTI, ORTOLANI,

GELLI e dal capo del Gruppo Editoriale Rizzoli e vari altri

distinti Fratelli Fondatori, Esecutivi e Attivi, e che una

fotocopia dell'elenco degli aderenti era da lui stata

rubata, nei locali della 'LOCADI', approfittando della

temporanea assenza degli impiegati.

* * * * *(45) EB, V1, C2, pp. 2-31-
(46) SO, da p203 rigo 17, a p208 rigo 11.
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AggiLlngeva" (47) " che nel luglio 1980 la 'Trilaterale'

aveva deciso di 'effettuare un'operazione finanziaria

consistente nel trasferimento di proprietà del pacchetto di

azioni sufficiente per potere avere il controllo di una

società del gruppo chimico controllato dall'E.N.I.' Che tale

operazione, effettuata attraverso l'intervento di dLle

società, la 'Brasil Invest' e la 'Soditic', si era avvalsa

milioni di lire e non di cinque miliardi e 425 milioni. Il

della 'Banque Lambert Bruxelles' di Losanna. In particolare,

· ••• il bonifico fu di 50 miliardi e 425

./

.I
,/

./
;J

~

\/J
..;

.J
<:»

bonifico alla Banca Lambert ~< BrLlxelles di Losanna venne ..~

afferma il teste:

attuato in quote e cosi il giorno 6 marzo 1980 fu versata la

prima quota di 10 miliardi, mentre il giorno 13 marzo fu

effettuato il prelevamento di 575 milioni in favore del

vice-segretario del P.S.I. Claudio MARTELLI al fine di

comprare il favore di detto partito••• Le cifre elevate,

dianzi precisate, sono state da me rilevate in occasione

della riunione della Loggia Montecarlo il giorno 11 aprile

1980. In detta riunione, infatti, cuì parteciparono GELLI,

* * * * *(47) ~ Cfr. p6 della Cartella citata alla nota (45).
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CALVI, MONTI, ORTOLANI, BATTELLI, FEDERICI ed io stesso, fu

deciso infatti:

al di portare avanti l'operazione E.N.I.

dal finanziamento dianzi accennato;

in quanto sorretta

b) di affidare all'organizzazione di DELLE CHIAIE un'azione

diversiva, consistente in un fatto clamoroso, capace di

distrarre l'opinione pubblica e gli organi di governo

parlamentare che avrebbero potuto opporsi, o, comunque,

creare difficoltà alla realizzazione

E.N.I.

dell'operazione

La decisione non fu collegiale, ma il frutto di una

iniziativa di GELLI, di cui, in sostanza, gli altri

partecipanti presero atto ed aderirono. In particolare GELLI

disse testualmente che l'operazione sarebbe stata affidata a

Stefano'.

Aggiungeva CIDLINI che il verbale della riunione era stato

manoscritto da FEDERICI e che almeno una copia era rimasta

in un armadio sito nella sede della Loggia riservata.

Successivamente, presso l 'Hotel Sheraton di Buenos Aires, vi

era stato un incontro tra Licio GELLI e Stefano DELLE
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CHIAIE, al fine di dare concreta esecuzione a quanto

deliberato 1'11 aprile 19BO a Montecarlo. Che nei giorni

dell'incontro, anch'egli, con FEDERICI, VON BERGER e 'Gerard

BURRI', si trovava allo Sheraton di Buenos Aires.

Che in quell 'occasione DELLE CHIAIE gli aveva proposto di

andare con lui in Bolivia per porsi alle dipendenze del

'Settimo Dipartimento' delle Forze Armate boliviane,

incaricato di esercitare il controllo sulla stampa.

Proseguiva CIOLINI,

dell'Bl,

tra la fine dell 'BO e glidicendo che,

.-
j

si era effettivamente recato in Bolivia e si 'W
t

lavorare con DELLE CHIAIE per l 'esercito ~amesso

inizi

era

boliviano.

A causa della familiarità con DELLE CHIAIE e dell 'incarico

da questi ricevuto di mettere in ordine il suo carteggio,

era venuto a conoscenza, anche mediante i racconti che il

latitante gli faceva, delle sue vicende; e che, per quanto

si riferiva alla strage di Bologna, era potuto venire a

conoscenza del ruolo svolto da 'Mario BONOMI ' , (poi

identificato dal teste, al quale era stata mostrata una foto

segnaletica, in Pier Luigi PAGLIAI) e Maurizio GIORGI, i
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quali erano venuti in Italia per prendere contatto con la

'Promicon' e con la 'Odal Prima' (contrassegnate,

rispettivamente, negli appunti di DELLE CHIAIE, con i nomi

A. BELLINI e 'Carmelo').

Il compito di GIORGI e PAGLIAI era quello di preannunciare

ai titolari delle società sopra indicate l'arrivo di

FIEBELKORN, al quale doveva essere affidata l'esecuzione

materiale dell 'attentato.

Che DELLE CHIAIE, a sua volta, era venuto in Europa il 24

luglio 1980, e precisamente a Parigi; aggiungeva CIOLINI di

non sapere, però, se dalla Francia DELLE CHIAIE fosse poi

venuto in Italia.

Che sempre nel mese di luglio dell'80 erano poi convenuti a

Roma il DANET, l'HOFFMANN e il FIEBELKORN, al quale DELLE

CHIAIE aveva comunicato i recapiti de 'La Pegna' a Bologna e

di S. Giovanni in Persiceto, dove, in via Carlo Marx, viveva

una donna, interessata alla fabbricazione di chiusure lampo,

proprietaria di una 'Fiat 500' dal colore sgargiante (48).

La deposizione del CIOLINI proseguiva (49) con dichiarazioni

* * * * *(48) Cfr. cartella ult. cit., pp. 11 e 13
(49) Cfr. cartella Lllt. cit., pp. 14 e ss.
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concernentl ~raiflC1 al armi. 01 aroca e oscure ooerazl0nl

ilnanziarie nel~e qUall~ a dire dei ~es~e. risultavano

comoromeSSl noi.: 1551 m1 uomlni politici~

i1agis·tra..ti ~ oltre a Licio GELLI ed Umberto ORTOLAI\~I. Il

14/04/82 I l 14 aprile la Procura della Repubblica chiedeva (50) al

GiUdice Istruttore di emettere mandato di cattura per il

Romano COLTELLACCI (52), Stefano CAPONETTI (53), Pierluigi

delltto di CUl alI "art. 270 bis C.P. e per banda armata nei

MauFizio GIORGI~ Alfredo "GRANITI, Adriano TILGHER (O~) ~

'.

Carmine PALLADINO,confronLi ai Stefano DEL..LE CH1AIE,

PAGLIAI, Nicola BIAGIO DONZELLI e Ciro SEGOVIA. nonché

comunicazione giudiziaria per il delitto di strage nei

confronti del DELLE CHIAIE. di Carmine PALLADINO, del

GIORGI, del GRANITI, del PAGLIAI. del DONZELLI, del SEGOVIA.

del FIEBELKORN e del DANET. La richiesta si fondava sul

contenuto delle oIchIaraz10ni testimoniali di Elio CIOLINI~

"* * '* "* "*(50) - f;:I, t:4, pp. 106-115.
(51) Cfr., per quanto riguarda costui. glI elementi

indicati al punto 1~ lettera m) ed al punto 3 ultimo
capoverso della richiesta di cui alla nota (50),

(52) - Cfr., per quanto riguarda costui, il punto l, lettera
m) della richiesta di cui alla nota (50).

(53) Cfr., per quanto riguarda, il punto 3 ultimo
capoverso della rlchiesta di cui alla nota (50).
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su un rapporto sul conto del FIEBELKORN in data 1/4/1982.

~edatto dalla Polizia tedesca (54) ~ nonché sui rapporti

dell'Arma. ai Eo l cion a Del 28/1:i. (55) El 11/12 e 21/12/81 (56) ~

e dei Carabinieri di Torino del 913/1982 157ì.

15/04/62 Il giorno successivo~ il GiUdice Istruttore emetteva mandato

di cattura nei confrontl del DELLE CHIAIE. di Carmine

PALLADINO, del GIORGI, del PAGLIAI, del DONZELLI e del

SEGOVIA, per i Del itti di eui all'art. 270 bis C. F'. e di

banda armata (58ì. Tale mandato rimarrà ineseguito per il

DEL~E CHIAIE ed il PAGLIAI, latitanti in Sudamerica.

16/04/82 Nel giro di 24 ore, peraltro, il DONZELLI veniva scarcerato

per sopr8.vvenuta mancanza di indizi (59).

~9;04/82 Tre giorni pi~ tardi, l'Istruttore ordinava la cattura di

Leda PAGLIUCA (60) per il delitto di cui all'art. 270 bis

C. F'.

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

(59 )

(60)

e per banda armata; ed il giorno 20, per gli stessi

* * * *" *
- Cfr. RB, V7, C125/2.
- Cfr. supra, sub 1.4.1).

Cfr. supra, sub 1.4.4ì.
Cfr. supra, sub 1.4.71.

- Cfr. DC, V3, rispettivamente Cb1, pp. 1-2; C62, pp.
1-2; Cb3, pp. 1-2; C69, pp. 1-2; CbO, pp2-3 e C5b,
pp. 1-2.

- Cfr. DC, V3, CbO, pp. 12: vi sono ì nc ì c et ì gli
elementi sopravvenuti che imposero la scarcerazione.

- Cfr. DC, V3, Cb4, pp. 1-2. Nella F'AGLIUCA era stata
identificata dai Carabinieri (cfr. rapporti
giudiziari del dicembre '81, in RB, VI, C5) la
maestra elementare romana, amante ed ospite del DELLE
CHIAIE. menzionata dal CIOLINI. La richiesta di
cattura da parte del P.M., con l'indicazione Degli
elementi a carico, travasi in RI, C4, pp. 117-135.
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delitti, la cattura di Adriano TILGHER (61).

l~~~llL b~QC~iQsQ~s ~§lls

§§~§ ~i QCàYàffi§
~~ 1* § 1§L1L12§*

§§~iQQ§ l§tc~ttQcià QCQQ~Q~iàià iQ
àYY§C§Q l§ QCQiQàQ~§ ~§l §i~~i~§

22/04/82 Il 22 aprile la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di

Bologna si pronunciava (62) sul gravame proposto dal

F'UBBLICo MINISTERO avverso le ordinanze del gennaio.

Revocava il provvedimento in data 5 gennaio, ordinando il

ripristino della custodia cautelare del PEDRETTI e del

del FIORAVANTI e della MAMBRo (63); e confermava nel resto

disponeva emettersi mandato di cattura a carico del FEMIA,

detta ordinanza, nonché quella in data 16 gennaio (64).

* * * * *(61) - Cfr. DC, V3, C65, pp. 1-2: quanto agli indizi, si
faceva riferimento ad una dettagliata deposizione
testimoniale (CIoLINI), suffragata da accertamenti
successivi e dalla militanza dell'imputato nell'area
della destra eversiva, nonché al collegamento con gli
altri imputati accertato dalle indagini di P.G. e
dalle intercettazioni telefoniche.

(62) AR, V4, C37, p24 e sottoaffogliazioni segLlenti.
(63) - Per questi due ultimi imputati, la decisione si

fondava sulle dichiarazioni di Massimo SPARTI, sui
"trascorsi dinamitardi del FIORAVANTI", sul ruolo da
lui avuto nel tentativo di far evadere Pier Luigi
CoNCUTELLI -tentativo per il quale si affermava esser
stata predisposta la base di Taranto (precisamente,
Gandoli di Leporano)- e sulle risultanze della
perizia esplosivistica comparativa, valutate alla
stregua del fatto che -così si riteneva- la base era
stata abbandonata dopo l'episodio del rinvenimento
dell'esplosivo sul treno Taranto-Milano.

(64) - Per gli altri imputati interessati dal gravame, si
affermava che, pur essendo la strage politica un
reato 'a condotta libera', tuttavia era necessario
individuare, anche per i concorrenti morali, una
condotta funzionalmente idonea a causare l'evento
strage, e, quindi, "qualcosa che abbia facilitato,
sia pure a livello di rafforzamento dell'idea
criminosa, l'agente nel suo compito".

in parziale riforma dell'ordinanza 12 gennaio,CALORE;
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24/04/82 Il 24 aprile veniva interrogato (1) il SEGDVIA, che

respingeva ogni addebito e riferiva della sua esperienza di

rifugiato politico in Italia. Cinque giorni più tardi veniva

scarcerato per mancanza di sufficienti indizi (2) • Il

19/8/83, infine, il SEGDVIA ed il DONZELLI saranno

definitivamente prosciolti (3).

Erano state frattanto disposte delle intercettazioni

telefoniche sull'utenza della DDAL PRIMA S.a.s. (4); e ne

era emerso che vi erano stati frequenti contatti tra Carmine

PALLADIND e persone residenti in Lombardia: si trattava di

EmanLlele F'INTU8, Giovanni COLOMBO e Marco BALLAN. I contatti

erano, tra l'altro, finalizzati a procurare un passaporto

falso a certo Alessandro TRDJA (il quale, nelle telefonate

intercettate, si faceva chiamare PATANE'). Sulla base di

tali emergenze e del contenuto delle dichiarazioni rese

* * * * *(1) - IB, .C2, pp. 1-4.
(2 ) - DC, V3, C56, p7.
(3 ) - DC, V3, C56, pp. 26-32.
(4 ) - F'B, V1 , Cl; F'B, V2; PB, V2 bi s.
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29/04/82 dal PINTUS, il 29 aprile, in sede di esame testimoniale (5),

il Giudice Istruttore, il giorno stesso, emetteva mandato di

cattura nei confronti del PINTUS, per falso in atto pubblico

e favoreggiamento personale (6).

30/04/82 Il giorno successivo veniva interrogato (7 ) Carmine

PALLADIND, il quale, tra l'altro, riferiva che: conosceva

Stefano DELLE CHIAIE ed Adriano TILGHER sin dal 1963, anno

in cui aveva iniziato l'attività politica in seno ad

Avanguardia Nazionale; personalmente si era "dissociato già

completamente negli anni 74/75, con la cessazione del" suo

"impegno politico, coevo alla frattura definitiva del

movimento di 'Avanguardia Nazionale'''; agli inizi del!' '81

si era recato in Bolivia con prospettive di lavoro, passando

per Losanna, ave, dietro preghiera telefonicamente

rivoltagli dal DELLE CHIAIE, aveva ritirato un pacchetto che

avrebbe dovuto contenere dei documenti da recapitare al

DELLE CHIAIE stesso; soltanto all'aeroporto di La Paz, dove

il DELLE CHIAIE l'aveva ricevuto, aveva scoperto d'aver

inconsapevolmente trasportato il denaro necessario allo

* * * * *(5) 18, C4, pp. 2-6.
(6) DC, V3, C66, pp. 1-2.
(7) 18, C5, pp. 1-7.
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amico (in tal senso costui lo informò) per acquistare

2600/3000 ettari di terreno nei pressi di Santa Cruz; una

sera il DELLE CHIAIE l'aveva invitato a partecipare alla

festa di carnevale che si svolgeva nei locali dell'Accademia

Militare di La Paz; in Bolivia aveva altresì conosciuto

Pier Luigi F'AGLIAI e, "da un commento fatto con mezzi

termini dal DELLE CHIAIE" aveva capito che

quest'ultimo "aveva deplorato e deplorava un certo efferato

comportamento che PAGLIAI aveva avuto, tempo prima, nei

confronti di alcuni arrestati di nazionalità argentina che

i l PAGLIAI avrebbe torturato con efferatezza"; Mauri z i o

GIORGI, nel luglio 1980, era venuto a Roma ed era stato in

sua compagnia; la pistola rinvenuta a casa sua (8 )

apparteneva al GIORGI, che 4-5 giorni prima della

perquisizione, ospite a cena, aveva lasciato un pacchetti no

nel mobile della sala da pranzo, dicendo che sarebbe tornato

a prenderlo il giorno successivo e senza rivelarne il

* * * * *(8) - In occasione della cattura, il PALLADINO era stato
altresì sottoposto a perquisizione domiciliare, nel
corso della quale eran stati rinvenuti una pistola
Beretta calo 7,65 modo 70 con matricola abrasa
completa di caricatore contenente 6 pallottole e colpo
in canna, un silenziatore perfettamente adattabile
alla pistola stessa, nonché un sacchetto di plastica
contenente 48 proiettili di uguale calibro (cfr. PQB,
VI, C5, p5 e DC, V3, C62, p3).
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contenuto al padrone di casa.

03/05/82 Il 3 maggio venivano interrogati il PINTUS (9) e la PAGLIUCA

MINETTI ( 10) • Quest' u ì ti ma, in particolare, i n tal e

occasione e nei successivi interrogatori del 7 maggio (11) e

del 17 giugno (12), respingerà nella sostanza gli addebiti,

negando d'esser stata un referente politico in Italia per

Stefano DELLE CHIAIE e per la sua organizzazione.

04/05/82 Il 4 maggio veniva interrogato Maurizio GIORGI (13): costui,

nella sostanza, respingeva gli addebiti; e affermava d'esser

e di essere ripartito nei primi giorni del maggio dello

venuto in Italia dall 'Argentina.il 7 o l '8 marzo del 1980,

stesso anno.

Lo stesso giorno dell'interrogatorio del GIORGI, il Giudice

Istruttore emetteva mandato di cattura a carico di Marco

BALLAN (14), di Giovanni COLOMBO (15) e di Carmine

PALLADINo (16) per falso in atto pubblico e favoreggiamento

personale, nonché nei confronti di Alessandro TRoJA (17) per

* * * * *(9 ) IB, C4, p8.
110 ) IB, C3, pp. 1-6.
(11) IB, C3, pp. 8-11.
(12 ) IB, C3, pp. 12-16.
(13) - IB, C6, pp. 1-4.
( 14) DC, V3, C68, p1.
( 15) DC, V3. C58, p1.
( 16) DC, V3, C62, p é ,

( 17) DC, V3, C67, p1.
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il primo dei due delitti.

Sempre lo stesso giorno veniva sentito come teste (18)

Ettore r'1ALCANG I , che, grazie alle intercettazioni

telefoniche effettuate in quel periodo, era risultato essere

in contatto con persone interessate dall'inchiesta:

arrestato per reticenza, il MALCANGI sarà poi scarcerato il

giorno 17 dello stesso mese (19).

11/05/82 L'll maggio veniva interrogato Marco BALLAN (20), che

respingeva ogni addebito, fornendo altresì spiegazioni in

ordine a vari documenti sequestrati presso la sua

abitazione.

13/05/82 Due giorni più tardi veniva interrogato (21) Adriano

TILGHER, che si professava estraneo alle accuse mossegli.

21/05/82 Il 21 maggio Marco BALLAN veniva raggiunto da mandato di

cattura (22) per i delitti di cui all'art. 270 bis C.P. e di

banda armata.

07/05/82 Il 7 maggio aveva frattanto deposto, davanti al Giudice

* * * * *(18) DC, V3, C57, pp. 1-2.
(19) DC, V3, C57, p5.
(20) - IB, C8, pp. 2-6.
(21) IB, C9, pp. 1-8.
(22) DC, V3, C68, pp. 4-5. La motivazione del mandato è la

stessa del provvedimento a carico del TILGHER.
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Istruttore, Aldo STEFANO TISEI (23), il qua l e aveva, tra

l'altro, dichiarato che, durante il periodo in cui egli

aveva prestato servizio di leva, cioè dopo il 13/12/1':;;77,

erano avvenuti in Roma gli attentati dell 'M.R.P., fra cui

quello al Consiglio Superiore della Magistratura, a 'Regina

Coeli', al Campidoglio ed all'Autoparco dei Vigili Urbani.

Aveva testualmente soggiunto: "gl i autori degl i attentati

sono stati ALEANDRI Paolo, CALORE Sergio, IANNILLI Marcello,

Bruno MARIANI, MACCHI Emanuele ed altri di cui ora non

L'esplosivo veniva tenuto a casa di IANNILLI Italoricordo.

NellaZeta' .chiamato 'l'agentevenivaallorache

progettualità politica del Movimento Costruiamo l'Azione ci

fu un vero e proprio braccio armato, che assunse di fatto la

sigla 'MRF". Tutti gli attentati rivendicati con tale sigla

erano il pi~ delle volte concordati da SIGNORELLI Paolo,

FACHINI Massimiliano, CALORE Sergio e ALEANDRI Paolo; mi

spiego meglio: per quanto di mia conoscenza diretta a

posteriori, le stesse persone sopra elencate mi dissero

che era stata una iniziativa politica decisa da loro,"

* * * * *(23) - EA, V10/a-5, C217 bis, pp. 4-7.

2.27



Aveva altresì riferito di un "coagulo" tra MPON (Movimento

Politico Ordine Nuovo) e MPAN (t1ovi mento F'olitico

Avanguardia Nazionale) e di una compa~timentaziDne

dell 'organizzazione in settori operativi: Roma Sud, sotto la

prevalente gi uri sdi z ione or-dinovista, e Roma Nord,

in cui prevaleva la componente avanguardista. Ed aveva

aggiunto che, in prosieguo di tempo, "nell 'ambito dei

settori Roma Sud e Roma Nord, furono conglobati militanti

come CAVALLINI Gilberto, IANNILLI Marcello (per Roma Sud),

FIORAVANTI Valerio ed altre figure minori, per i quali

referente politico era DI MITRI GiLlseppe."

Il TISEI sarà poi esaminato (24) dal PUBBLICO MINISTERO il

20/12/1984 e, dopo aver dichiarato d'aver fatto parte delle

strutture di Ordine Nuovo dal 1971 al 1979, riferirà, tra

l'altro: di rapporti tra il SIGNORELLI ed Llffi ci al i

dell'esercito; di rapporti conviviali tra il SIGNORELLI ed

il GELLI; di rapporti, gestiti anche dal SIGNORELLI, fra

Ordine Nuovo ed ufficiali dei servizi; dello scambio di un

mitra 'M12' contro un mitra 'MAB' fra lui stesso da una

* * * * *(24) - Nell'istruttoria del procedimento
R.G.C.A.: cfr. Ca!., V5, C56, pp. 2-8.
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parte, e l'ALEANDRI ed il RAHO dall'altra.

01/06/82 All'inizio del mese di giugno, il Giudice Istruttore

separava dal presente procedimento le posizioni del PINTUS,

del PALLADINO, del COLOMBO e del BALLAN, quanto ai reati di

falso e favoreggiamento, della cui cognizione investiva

l'autorità giudiziaria milanese (25).

Il giorno stesso, l'Istruttore provvedeva ad emettere

de'l COLOMBO (27), del CAPONETTI (28), del PINTUS (29), del

comunicazione giudiziaria nei confronti del' MALCANGI (26) ,

COLTELLACCI (30) e di Roberto PALLADINO (31) per i delitti

di cui all'art. 270 bis e di banda armata; nei confronti del

SEGOVIA (32), del DELLE CHIAIE (33), del GIORGI (34), di

Carmine PALLADIND (35) e di Pier Luigi PAGLIAI (36) per

strage, nonchè del GRANITI (37) per tutti i tre delitti.

* * * * *(25) - Cfr, sentenza, in AA, V2, C6, pp. 3-4.
(26) - DC, V3, C57, p9.
(27) - DC, V3, C5B, p6.
(28) - DC, V3, C59, p1.
(29) - DC, V3, C66, p5.
(30) - DC, V3, C70, p1.
(31) - DC, V4, C72, p1.
(32) - DC, V3, C56, p13. L'accusa sarà poi archiviata con

decreto in calce alla sentenza di proscioglimento di
cui si è detto sub 1.5.1), testo e nota (3),

(33) DC, V3, C61, p3.
(34) - DC, V3, C63, p5.
(35) - DC, V3, C62, pB.
(36) - DC, V3, C69, p3.
(37) - DC, V4, C71, p1.



09/06/82 Otto giorni pi~ tardi veniva emesso mandato di cattura a

carico di Carmine PALLADINO (38) e Maurizio GIORGI (39) per

la detenzione e la ricettazione dell'arma

nell'abitazione del primo.

sequestrata

12/06/82 Il giorno 12 il PALLADINO veniva interrogato (40): e, nel

confermare, dettagliandole, tal une delle precedenti

dichiarazioni, ribadiva altresì la provenienza dal GIORGI

della pistola. Va rilevato che v'è in atti una lettera (41),

recante la data 3/b/1982, indirizzata dal PALLADINO al dotto

GE~TILE, con la quale il ,mittente, facendo riferimento al

primo interrogatorio, si correggeva, affermando essergli

sovvenuto che il GIORGI era a Roma ai primi di maggio del

1980, e ne era ripartito prima od intorno alla metà dello

stesso mese.

25/0b/82 Il giorno 25 veniva interrogato (42) il GIORGI, che

contestava anche gli addebiti relativi all'arma sequestrata

all'amico e dava conto dei suoi rapporti con vari coimputati

e della sua esperienza sudamericana.

* * * * *(38) - DC, V3, Cb2, p10.
(39) - DC, V3, Cb3, p7.
(40) - IB, C5, pp. 13-17.
(41) - IB, C5, p8.
(42) - IB, Cb, pp. 12-17.



Le iniziative processuali dell'Istruttore di cui si è dato

conto sub 1.5.3) si fondavano, in parte, anche sulle

attività d'indagine svolte dalla polizia giudiziaria a far

tempo dal periodo in cui il CIoLINI fu detenuto in Italia a

titolo di estradizione provvisoria per consentirne

l'audizione come teste (cioè, fra il 2 ed il 18/3/1982), e

nei mesi successivi. Decorre qui riferire brevemente -ove,

per chiarezza, non se ne sia già fatto cenno- di tali

attività, di ulteriori acquisizioni e di ulteriori apporti

processLlal i del CIoLINI. Seguendo la t r ac c i a. del

provvedimento conclusivo dell'istruttoria (43), va ricordato

quanto segue:

- i Carabinieri provvedevano -in ciò dando seguito ad

iniziative già precedentemente avviate- ad identificare i

personaggi cui il CIoLINI, nelle notizie in vario modo

fornite, aveva fatto riferimento, e ricorrevano, all'uopo,

anche a varie ricognizioni fotografiche (44);

venivano altresì condotte indagini sul CIoLINI (45), dalle

* * * * *(43) SO, da p208 rigo 12, a p 212 rigo 14.
(44) Cfr. RB, V2, C18.
(45) - Cfr. RB, V2, C26, ed, in particolare, il rapporto

C.E.S.I.S. 29/10/1982 (pp. 15-20 della cartella).
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quali emergeva che costui aveva precedenti per assegni a

vuoto, insolvenza fraudolenta, falsa attestazione di

identità, usurpazione di titolo, violazione degli obblighi

di assistenza familiare, falso in cambiali e bancarotta

semplice; ed emergeva altresì che, all'epoca del sequestro

DOZIER, mentre era ristretto a Ginevra, aveva fornito

informazioni, rivelatesi infondate, sull 'organizzazione

delle 'Brigate Rosse';

- a proposito delle notizie fornite dal CIOLINI in merito

alla scomparsa in Libano dei giornalisti Itala TONI e

Graziella DE PALO (46), su cui indagava il Procuratore

della Repubblica di Roma (47), l'Istruttore trasmetteva

atti e documenti al Magistrato competente, il quale,

peraltro, rilevava che la lettera ad apparente firma di

Gianni DE MICHELIS -inviata dal CIOLINI al Giudice

dotto
AA,

Circa la
C2, p128.
ricava dal

6-7 e 11-13.
cfr. EE, V1,

missiva, esso si
C31, pp. 12-13.

Istruttore di Bologna il 20/8/1982- era apocrifa (48);

* * * * *(46) - Il CIOLINI -secondo quanto si è già accennato- aveva
fatto rivelazioni anche in ordine a tale vicenda. Era
lo stesso CIOLINI -cfr. RB, V3, C31, p5- la fonte
dell '''Informativa relativa al caso G. DI F'ALO-I.
TONI" in RB, V3, C31, pp. 2-3.

(47) - Nella persona del Sostituto Procuratore
Giancarlo ARMATI, autore della requisitoria in
V20, C94.

(48) - Cfr. RB, V3, C31, pp.
provenienza dal CIOLINI,
Quanto al contenuto della
saggio grafico in RE, V3,
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- 1'8 giugno il CIDLINI aveva ottenuto la liber-tà

dall'autor-ità giudiziar-ia svizzer-a, dietr-o pagamento di

una. cauzione di 80.000 franchi (49); aveva poi consegnato

al Giudice Istr-uttor-e, il 23 giugno, un primo plico (50),

contenente, oltr-e ad una copia fotostatica del ver-bale

(dattiloscr-itto) della r-iunione della Loggia Riser-vata di

Montecar-lo dell '11/4/1980 (51) , anche le copie

fotostatiche di sei 'documenti bancar-i' ("or-dini di

che dovevano servire a comprovare i

finanziamenti per- l'acquisto delle azioni E.N.I.

bonificazione")

lor-o passaggio in mano pr-ivata;

ed i l

l'Istr-uttore investiva le

autor-ità elvetiche degli accer-tamenti volti a conoscer-e se

l e operaz ioni descr-i tte nei 'documenti bancar-i' avesser-o

effettivamente avuto luogo: e ne riceveva risposta

negativa; il 5 luglio per-veniva all'Istr-uttor-e da par-te

del CIOLINI (52), a mezzo posta, un altro plico (53),

C2,
nonche

V1,

* * * * *(49) - Cfr-. le dichiar-azioni del Console Generale d'Italia a
Ginevra dotto Ferdinando MOR, r-ispettivamente in data
13/4/83 al G.I. del presente procedimento ed il
31/3/83 al G.I. di Fir-enze (in EB, V2, C39).

(50) Cfr. RB, V3, C32.
(51) - Cfr. supr-a, sub 1.4.4).
(52) Circa la provenienza dal CIOLINI del plico,

reca l'indicazione del mittente, cfr. EB,
p127.

(53) - Cfr-. RB, V3, C33.
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contenente copia fotostatica del verbale (54) -questa

volta manoscritto- della riunione 11/4/1980 della Loggia

Riservata di Montecarlo, recante in calce una firma

illeggibile;

- un rapporto UCIGDS in data 31 luglio (55) informava, poi,

che non era stata trovata traccia dell'esistenza della

'Brasil Invest', società di cui aveva riferito il CIDLINI

nel corso della deposizione (56);

- il CIDLINI, nella stessa deposizione, aveva anche

indicato, quale appartenente alla Loggia di Montecarlo,

fra gli altri, tale Ezio GIUNCHIGLIA; e nella successiva

testimonianza, resa il 16 luglio (57), aveva pure riferito

della presenza del GIUNCHIGLIA in Montecarlo -quantunque

non alla riunione della Loggia- 1'11/4/1980: orbene,

(55)
(56)
(57)

veniva accertato che il suddetto, in tale data, non era

* * * * *(54) - Va rilevato che, nel corpo del verbale, si legge, tra
l'altro, testualmente: " ... 11 GELLI informa, inoltre,
che ha dato incarico al DELLE CHIAIE Stefano di
intraprendere un'azione di diversione nel territorio
italiano, per distogliere l'opinione politica e
pubblica in merito ••• "
Cfr. RB, V3, C40, pp. 1 e ss.
Cfr. supra. sub 1.4.9).
Cfr. EB, V1, C2, pp. 38-42. Il CIDLINI, in tale data,
libero da oltre un mese, si era presentato
spontaneamente al G.I. e, dichiarando di aver colto
l'occasione di un passaggio dall'Italia per
continuare l'opera di collaborazione, aveva reso
precisazioni e fornito notizie ulteriori rispetto a
quelle già riferite nel marzo.
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assente dal lavoro e non poteva, pertanto, essere presente

a Montecarlo (58);

- le indagini si sviluppavano, parallelamente, anche nei

confronti dell 'ambiente della società 'Odal Prima', con

specifico riferimento alla natura dei collegamenti delle

persone in esso gravitanti; e, in proposito, il rapporto

dei Carabinieri di Bologna 29/9/1982 (59), definito

dall'Istruttore come la "summa di tutti gli accertamenti

iniziative adottate su tale versante, anche mediante

seguiti alle dichiarazioni del CIOLINI", dava conto delle

pedinamenti ed intercettazioni telefoniche; in

particolare, il Capitano PANDOLFI, estensore anche di tale

rapporto, riferiva (60) che tra i fratelli Carmine e

Roberto PALLADINO, Maurizio GIORGI, Leda PAGLIUCA, Marco

BALLAN, Emanuele PINTUS, Adriano TILGHER, Giovanni

COLOMBO, Stefano CAPONETTI, Andrea TRALDI, Alessandro

TROJA e Cesare PERRI, tutti el ement i di provata

appartenenza all'estremismo di destra, vi erano contatti

e

(58)
(59)
(60)

frequentazioni a contenuto, "quasi certamente",

* * * * *Cfr. RB, V3, C48, pp. 13-17.
RB, V4, C54, pp. 1 e ss.
Cfr. pp. 59 e ss. del rapporto ultimo citato.
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natur-a ever-siva;

- venivano inoltre effettuate perquisizioni nelle abitazioni

e negli uffici delle persone sopra indicate; in

particolare, quelle eseguite presso il BALLAN (61), il

TILGHER (62), il GIORGI (63) e la PAGLIUCA (64) portavano

al sequestro di materiale documentale e di carteggi atti a

dimostrare i legami di costoro con Stefano DELLE CHIAIE e

l'ambiente di Avanguardia Nazionale.

21/07/82 Frattanto, il 21 luglio, era stato esaminato (65) come

testimone Ezio GIUNCHIGLIA, le cui dichiarazioni in ordine

all'organizzazione, all'attività ed agli aderenti alla

'Loggia di Montecarlo' (che il teste descriveva come un

"salotto massonico", privo di sede, cui aderivano

personaggi di secondo piano) erano reputate reticenti

dali' Istruttore. Il GIUNCHIGLIA veniva arrestato ed, il

successivo giorno 30, colpito da mandato di cattura (66) per

testimonianza reticente. Sarà poi scarcerato, per tale

* * * * *(61) - Cfr. PQB, C22.
(62) - Cfr. PQB, C17 e C35.
(63) Cfr. PQB, ci i .
(64) Cfr. PQB, Cl0.
(65) - IB, Cl0, pp. 1-4.
(66) DC, V4, C74, p3.
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reato, il 29 settembre (671, a seguito di una tortuosa

vicenda processuale (68).

14/08/82 Il 14 agosto veniva esaminato Rudy MIORANDI (691, che aveva

spontanemente chiesto di conferire con i l GiudiCE!

Istruttore. Il MIORANDI era all'epoca detenuto, nel carcere

di Ferrara, nella medesima cella che ospitava anche Maurizio

GIORGI, Stefano NICOLETTI (701 e Marco AFFATIGATO. Riferiva

come altri personaggi "pi~ in basso e pi~ in alto di

rivelato: d'esser çoinvolto nella strage di 8ologna,

d'aver

aveva

cosi

ricevuto delle confidenze dal GIORGI, il quale gli

lui", fra i qua l d , però, "l'organizzatore principale" -che

il GIORGI chiamava il "Capoccia"- era in Sudamerica; d'esser

venuto dall'Argentina a Roma, verso l'estate 1980, in

compagnia di una persona di nazionalità argentina o colà

residente, per prender contatti con Carmine PALLADINO, in

vista della preparazione dell 'attentato; d'esser riuscito,

in mer-ito a tale viaggio Ila far fessi i giudici Il, cui aveva

* * * * *(671 - DC, V4, C74, p9.
(681 - Cfr. FR, Cl.
(69) Cfr. E8, Vl, C17, pp. 1-3.
(70) Cfr. E8, Vl, C17, p13. Si tratta della stessa persona

di cui si è detto sub 1.1.81 ed 1.2.21.
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riferito di un viaggio assolutamente innocente di epoca non

sospetta. Soggiungeva che il GIORGI non gli aveva fornito

particolari circa l"esecuzione della strage, ma aveva

insistito sulla persona del IIGr-igio ll come esperto e

detentore di armi ed esplosivi e come persona molto

importante nell 'organizzazione; e che il 2 agosto precedente

(cioè il 2 agosto 1982) il GIORGI aveva voluto solennizzare

l "anniversario della strage, organizzando una cena, nel

corso della quale, mentre il cronista del telegiornale

ricordava l'eccidio, aveva levato il bicchiere, esclamando:

"alla faccia dei giudici, specialmente di GENTILE".

l~~~Zl l ffiàQQàti Qi ~àtt~Cà Q§l §§tt§ffihc§ 12~6 §Q i
~QQ§§g~§Qti àQ§ffi~iffi§Qti

09/09/82 Alla stregua del conforto che alle precedenti acquisizioni

veniva dalla testimonianza MIORANDI, il 9 settembre il

PUBBLICO MINISTERO richiedeva (71) l "emissione di mandato di

cattura per strage nei confronti di Stefano DELLE CHIAIE,

Maurizio GIORGI, Pier Luigi PAGLIAI, Olivier DANET e Joachim

FIEBELKORN, nonché, quanto agli ultimi due, anche per il

delitto di cui all'art. 270 bis C.P.

* * * * *(71) - RI, C4, pp. 217-219.



Il gio~no stesso il Giudice Ist~utto~e provvedeva, in

confo~mità (72), contestando peraltro al FIEBELKDRN ed al

DANET anche il delitto di banda armata.

Il mandato trovava esecuzione nei confronti del solo GIORGI,

17/09/82 già detenuto, che, interrogato (73) otto gio~ni pi~ tardi,

si avvaleva della facoltà di non ~isponde~e. Nel pome~iggio

dello stesso giorno, veniva sottoposto a confronto con il

MIDRANDI (74) -nel f~attempo posto in libe~tà- che

parlato al MIDRANDI della propria vicenda

sua presenza, le dichia~azioni accusatorieribadiva, alia

precedentemente

negan-do d' ave~

rese -all'Istrutto~e; ed egli, pur non

processuale, escludeva però recisamente d'ave~gli fatto le

confidenzeautoaccusato~iedi cui s'è detto~ Il conf~onto

aveva luogo in due tempi: nella seconda pa~te il MIDRANDI

~iferiva d'esse~si ~ecato a colloquio con il GIORGI, il

giorno precedente, su autorizzazione del Giudice GENTILE, e

di esse~si sentito ~ire, nell'occasione, dall'eH compagno di

cÌ vedremo a confronto aldetenzione: "H6 l'imp~essione che

* * * * *(72) - Cfr. DC, V3, Cb1, pp. b-8, pe~ il DELLE CHIAIE; DC,
V3, Cb3, pp. 11-13 pe~ il GIORGI; DC, V3, Cb9, pp. b
8 pe~ il PAGLIAI; DC, V4, C73, pp. 1-4 per il
FIEBELKDRN; DC, V4, C80, pp. 1-4 per il DANET.
IB, Cb, p23.
IB, Cb, pp. 24-28.

(73)
(74)
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processo, se qualcuno non ti ammazza prima"; il GIORGI, per

parte sua, negava d'aver fatto cenno all'eventualità che

qualcuno sopprimesse il MIORANDI, e sosteneva d'aver

rinfacciato a quest'ultimo, . durante il colloquio, il ruolo

di "provocatore".

Il GIORGI sarà nuovamente interrogato il 18/5/1983 (75); e

dichiarerà, tra l'altro: " ••• ancora una volta ribadisco che

nel giugno '80 non sono venuto in Italia; col mio nome ha

viaggiato Stefano DELLE CHIAIE per recarsi in Francia per

motivi che non conosco. I fatti si sono svolti nel modo

seguente: DELLE CHIAIE mi disse che presso l'Agenzia Air

France di Buenos Aires doveva essere pervenuto un biglietto

a me intestato per Parigi, partenza da Buenos Aires. Come

dopo seppi dallo stesso DELLE CHIAIE, il biglietto era

stato acquistato dal CIOLINI in favore di DELLE CHIAIE e

naturalmente intestato ad un nominativo 'pulito' di

copertura. lo mi recai all'agenzia dell'Air France dove

esibii il mio passaporto e ritirai il biglietto. L'idea di

dare a CIOLINI il mio nome fu di DELLE CHIAIE e suppongo che

* * * * *(75) - IB, C6, pp. 37-47.
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l'abbia fatto perché gli ero amico e a mio carico non vi era

alcun provvedimento di carattere penale. Credo che CIOLINI

abbia pagato al DELLE CHIAIE il biglietto perché gli aveva

proposto affari da svolgere in Europa, affari che

necessitavano della presenza del DELLE CHIAIE. Il biglietto

arrivò all'agenzia di Buenos Aires da Rio de Janeiro, ove

evidentemente il CIOLINI si trovava, se lo acquistò colà. Il

DELLE CHIAIE poi ha utilizzato uno dei passaporti in bianco

di cui dispone scrivendoci le mie generalità. Era necessario

corrispondesse a persona realmente esistente, perché

bigliettodeldell'intestatarionominativoilche

altrimenti sarebbe stato impossibile ritirarlo presso

l'agenzia dell 'Air France ••• " Nel corso dell 'interrogatorio,

il difensore produceva copia di alcune pagine di un

passaporto argentino intestato a "Mauricio GIORGI" e recante

la fotografia di Stefano DELLE CHIAIE.

Il GIORGI dichiarava di respingere comunque gli addebiti,

eccezion fatta per l'episodio della pistola sequestrata al

F'ALLADINO a proposito del qua ì e affermava: " ... per rispetto

alla memoria, rinuncio a ogni e qualsiasi difesa ••• "
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L'imputato sarà poi di nuovo interrogato il 30/9/1982 (761,

il 16/2/1984 (77) ed il 25/10/1984 1781: nella seconda di

tali occasioni si avvarrà della facoltà di non rispondere;

nelle altre, ribadendo sostanzialmente le dichiarazioni già

rese nella parte sopra riportata, insisterà altresì, per il

resto, nella contestazione degli addebiti.

Per quanto riguarda il FIEBELKDRN, va rilevato che contro

costui aveva avviato procedimento penale per l'eccidio di

Bologna anche la Procura di Stato di Francoforte sul Meno e

che il FIEBELKDRN, interrogato in istato di fermo, aveva

affermato di essersi trovato non in Europa, ma in Bolivia,

il 2/8/1980 (79). Successivamente, l'autorità giudiziaria

tedesca aveva respinto (80) l'istanza di emissione di

mandato di cattLlra nei confronti del FIEBELKDRN, ma la

Procura aveva mantenuto in vita l'azione penale (81).

Il 6 ed i17 agosto 1985, in Francoforte, in sede di

commissione rogatoria (82), alla presenza e con l'intervento

* * * * *1761
(77)
(78)
(79)
(80)
1811

(821 -

Cfr. IB, C6, pp. 53-62.
Cfr. IB, C6, p65.
Cfr. IB, C6, pp. 80-87.
Cfr. RB, V7, C125/3, pp. 183-185 (atto del 13/9/821.
Cfr. RB, V7, C125/3, pp. 382-383 (atto del 16/9/821.
Come si rileva dalle attività che il Procuratore di
Francoforte ancora svolgeva nel maggio del 1985: cfr.
RB, V7, C125/ l, pp. 129-131-
Cfr. RIB, Vl, C7.
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del Giudice Istruttore del presente procedimento, i l

FIEBEU<DRN veniva interrogato e, nel respingere ogni

addebito in ordine a proprie responsabilità nella strage,

tra l'altro dichiarava (83), II ••• Nel corso d i un incontro

nella casa in cui abitavo a Santa Cruz -direi che sia stato

nel gennaio 1981- Alfredo" (cioè, Stefano DELLE CHIAIE) "mi

rivolse la domanda se io con il mio gruppo avremmo potuto

effettuare missioni anche in Europa. Questa domanda non era

secondo me il gruppo poteva effettuare missioni anche al di

tipo di missione intendesse. lo allora lasciai intendere che

posta in maniera concreta. Alfredo non indicò dove né che

fLlori della Bolivia. Il tutto però era più o meno una

conversazione di carattere generale. Nbn si parlò di niente

di concreto né si presero accordi. A questa domanda di DELLE

CHIAIE, se io e il mio gruppo potevamo effettuare missioni

fuori dalla Bolivia, io non attribuii allora, in Bolivia,

alcun significato. Solo quando qui, nella Repubblica

federale,

contro di

sono stato confrontato con l'accusa sollevata

me in relazione all'attentato alla stazione di

Bologna, e quando ho riflettuto se io potessi dire qualcosa

* * * * *(83) - RIB, V1, C7, pp. 119-120.
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su DELLE CHIAIE, sono tornato con la mente a questa domanda.

In questo colloquio DELLE CHIAIE disse anche di trovare non

buona la mia lotta contro la droga in Bolivia, e di

disapprovarla. Egli riteneva che attraverso le mie attività

di lotta contro la droga certe persone che ricoprivano

posizioni politiche di responsabilità potessero trovarsi in

pericolo a causa della loro partecipazione al commercio di

. "coc:alna ...

Per quanto riguarda, infine, la posizione del DANET, va

rilevato semplicemente che, prima ancora dell 'emissione del

mandato di cattura a suo carico, il Giudice Istruttore,

aveva richiesto all'autorità g i ud i z i ar i a francese di

procedere, in sede di commissione rogatoria internazionale,

all 'interrogatorio del suddetto, all'epoca detenuto nelle

carceri di Fleury Merogis (S4). Il 'Tribunal de Grande

Instance de Bobigny' aveva rifiutato di dar corso alla

rogatoria, per le ragioni esposte nella nota (S5) 27/7/19S2.

Il Giudice Istruttore rinuncerà poi alla riproposizione

della rogatoria (S6) , e provvederà a... ... ... ... ...
(S4) RIB, V2, CS/c, pp. 4-6.
(S5) RIB, V" CS/c, pp. 9-10.-,
(S6) RIB, V2, CS/c, p14.
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il mandato di cattura, per le ragioni esposte nell'ordinanza

2817/1983 (87).

1~~~§1 b~ QLQO~O~is Q§lls §YQC§mè çQCi§ gi çè§§È~iQO§ §Yi
Ci~QC§i ~CQ~Q§ii sYY§C§Q l~QCQiQsQ~s ~~L1L12§~ Q§lls
§§~iQQ§ l§iC~iiQCis

Avverso l 'ordinanza della Sezione istruttoria di cui si è

detto sub 1.4.11) avevano proposto ricorso gli imputati

BONAZZI, FACHINI, SIGNORELLI, TUTI, FEMIA, MAMBRO, PEDRETTI,

CALORE e FIORAVANTI.

esser stato impugnato un provvedimento favorevole, e nella

Con sentenza in data 13/12/1982 (88), la Corte di Cassazione13/12/82

dichiarava inammissibili i ricorsi dei primi quattro (per

sola parte motiva) nonché del PEDRETTI e del FIORAVANTI (per

omessa presentazione dei motivi); rigettava i ricorsi del

CALORE e della MAMBRO ( "le serrate argomentazioni critiche

dei ricorrenti risolvendosi in censure di fatto", come tali

improponibili in Cassazione); ed annullava, con rinvio alla

Sezione IstrLlttori a, per nuovo esame, quella parte

dell 'ordinanza impugnata che disponeva la cattura del FEMIA

(non rilevandosi, dalla motivazione del provvedimento

* * * * *(87) DC, V4, C80, pp. 49-50.
(88) AR, V2, C13, pp. 2-11.
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censurato, il collegamento fr-a gli indizi r-itenuti

sussistenti a car-ico del FEMIA e la par-tecipazione dello

stesso al fatto delittuoso contestatogli).

22/12/82 Il 22 dicembr-e, il Giudice Istr-uttor-e tr-asmetteva (89) al

PUBBLICO MINISTERO, per- eventLlal i r-ichieste, copia

dell 'estr-atto di un inter-r-ogator-io (90) di Maur-o ANSALDI,

r-eso al Pr-ocur-ator-e della Repubblica di Tor-ino il 28/10/1982

e tr-asmesso al Giudice Istr-uttor-e del pr-esente pr-ocedimento

dal Giudice Istr-uttor-e di Roma il 7 dicembr-e (91) •

L'estr-atto suona testualmente come segue: "... Circa la

str-age di Bologna nulla so di pr-eciso Posso per-ò dir-e che

qualche gior-no pr-ima del fatto lo ZANI e la COGOLLI

incontr-ar-ono a Bologna D in una città vicina una per-sona che

se ben r-icor-do er-a il FACCHINI Massimiliano, il quale disse

lor-o di andar-sene via da Bologna D dai dintor-ni per-ché

sar-ebbe successo qualcosa. Il FACCHINI è legato a FREDA,

essendo tr-a l'altr-o stato il dir-ettor-e delle Edizioni AR. di

* * * * *(89) - Cfr-. RI, C4, p278.
(90) Tr-ovasi in EA, V10/a-5, C230 bis, fascicolo

contenente copie di esami testimoniali acquisiti ex
ar-t. 165 bis C.P.P., pp. 3-4.

(91) - Cfr-. fascicolo citato alla nota che pr-ecede, p2.
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FREDA. la ZANI e la COGOllI ebbero in tal moda ulteriore

conferma dei loro sospetti che la strage di Bologna fosse

stata compiuta da provocatori di Avanguardia Nazionale

legati ai servizi segreti italiani. Tutta ciò me lo disse la

COGOlli. la ZANI in un"altra occasione mi disse che

conosceva una persona, di cui non mi ha fatta il nome, che

sapeva tutta sulla strage di Bologna. In generale,

l "ADINOlFI mi disse che sicuramente la strage era opera del

gruppo di DEllE CHIAIE, che tendeva a criminalizzare Terza

Posizione nel momento in cui il movimenta stava velocemente

ampliandosi. Ricorda che l "ADINOlFI mi disse che propria in

quei giorni a Roma vi era della gente di Avanguardia

Nazionale, mai coinvolta in inchieste, nemmeno in quella,

sulla strage, che girava nei quartieri per reclutare delle

frange del movimenta e riportarle sulle posizioni di

Avanguardia Nazionale. E" mia impressione quindi, in base ai

discorsi di ADINOlFI, che CIOliNI dica la verità anche se fa

polverone. SA ancora che SIGNOREllI era in rapporti con il

SEMERARI, il quale si dice fosse della P2. ADINOlFI mi disse

infatti che era certa che SEMERARI, SIGNORElli e GElli si

247



erano incontrati in un ristorante di Roma. Ovviamente non so

che cosa si siano detti."

Il PUBBLICO MINISTERO, per parte sua, rispondeva 1921 di non

poter -in base alle dichiarazioni dell'ANSALDI- che

confermare la propria richiesta di emissione di mandato di

cattLlra nei confronti del FACHINI, del RINANI, del

SIGNORELLI, del TUTI e del BONAZZI.

24/03/83 Il primo atto rilevante del 1983 è il mandato di cattura

della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello in data 24

marzo (93). La Sezione, preso atto che, per effetto della

sentenza della Suprema Corte di cui si è detto sub 1.5.8),

era divenuta definitiva e doveva essere posta in esecuzione

l'ordinanza della stessa Sezione Istruttoria in data

22/4/1982, nella parte relativa al CALORE, al PEDRETTI, al

FIORAVANTI ed alla MAMBRO, ordinava la cattura dei quattro

imputati per i delitti loro rispettivamente ascritti,

disponendo

Istruttore.

che rimanessero a disposizione del Giudice

* * * * *(921 - Cfr. l'affogliazione citata alla nota (89).
(93) AR, V2, C13, pp. 35-38.
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Prima di chiudere il capitolo, occorre ancora dar conto di

querrt o segue:

a) il 10 ago~to, nel carcere di Novara, veniva strangolato

Carmine PALLADINO. Dell' assassinio era autore confesso

Pier Luigi CONCUTELLI (94), il quale, in un manoscritto

vicenda della morte di Giorgio VALE" (96).

di lui ricadeva "buona parte di responsabilità nella

dichiarato di aver giustiziato il PALLADINO, in quanto su

rivolto all 'autorità carceraria (95), aveva subito ,,
.--'

-----!~

~:~
~

b) Il 5 novembre moriva Pier Luigi PAGLIAI (97), ricov~rato

in prognosi riservata presso l'Ospedale S. Camillo di

Roma. Il PAGLIAI era giunto a Roma il 12 ottobre dalla

Bolivia, a bordo di un aereo della Compagnia di bandiera,

e da allora veniva piantonato presso il citato nosocomio

* * * * *(94) - Cfr. sentenza-ordinanza G.I. Novara 29/3/1985, in
AA, V9, C54. Del delitto erano stati imputati
anche Marcello IANNILLI, Emanuele MACCHI, Giorgio
INVERNIZZI, Mario CORSI, Nico AZZI, Roberto NISTRI e
Fabrizio ZANI, poi prosciolti in istruttoria.

(95) - Trovasi in EB, Vl, C15, pp. 3-4.
(96) Il VALE era deceduto alle 13,10 del 5 maggio,

all'Ospedale San Giovanni di Roma, ove era stato
ricoverato poche ore prima, dopo un conflitto a
fuoco con agenti della DIGOS di Roma (cfr.,
sull'episodio, rapporto DIGOS Roma e allegati, in RB,
V6, C96).

(97) - Cfr. RB, V4, C53, p65.
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della capitale, in istato di coma, con grave

insufficienza respiratoria, avendo riportato una ferita

da arma da fuoco in regione latero-cervicale sinistra.

Si legge in atti (98) che il 9 ottobre personale

dell'UCIGOS e del SISDE era partito alla volta di La Paz,

ove le autorità di polizia boliviane avrebbero dovuto

consegnare il latitante PAGLIAI. Alle 9 del giorno

successivo veniva raggiunta la capitale boliviana e,

quattro ore più tardi, si apprendeva che il PAGLIAI, dopo

un conflitto a fuoco con la polizia di quello Stato, nel

corso del quale era rimasto ferito al collo,

tratto in arresto in Santa Cruz della Sierra.

era stato

Soltanto

dopo l'emanazione del decreto di espulsione del F'AGLIAI

dalla Bolivia, l'aereo, recante a bordo il ferito, due

medici boliviani ed il personale italiano di polizia e

del servizio sopra menzionato, era ripartito alla volta

dell' Italia,

giorno 12.

per atterrare a Fiumicino alle 15,30 del

c) Il 22 novembre veniva depositata (99) la relazione della

* * * * *(98) Cfr. RB, V4, C53.
(99) Cf r. PA, V2, C2, p 108.



perizia riepilogativo-comparativo-statistica affidata ai

medici legali sin dal settembre del 1980 (1001.

I periti concludevano come segue (101) : IIL'esame

riepilogativo-comparativo-statistico dei dati generali

r ì ferenti si alle vittime dell'esplosione di cui è

procedimento (vittime rappresentate da 85 personel ha

portato alle seguenti rilevazioni:

- delle 85 vittime, 44 erano maschi e 41 femmine;

- tutte le decadi di vita erano rappresentate, con

maggiore frequenza dei soggetti tra i 21 ed i 40 anni;

- in ordine alla nazionalità, 74 erano italiani e 11

stranieri, senza apprezzabili di·fferenze quantitative

rispetto al sesso;

- nessuna utile indicazione si è potuta trarre

relativamente allo stato civile e alla professione

delle vittime.

L'esame delle descrizioni tanatologiche ha permesso di

stabilire che le cause dei decessi, i mezzi ed i

meccanismi letiferi furono direttamente conseguenti agli

( 1001
(101 I

* * * * *Cfr. supra, sub 1.1.151, lettera dI.
PA, V2, C3/1, pp. 37-39.
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effetti lesivi dell'esplosione,

preci saz ioni:

con le consegL\enti

- in 75 casi la morte fu immediata, nei rimanenti 10 il

decesso avvenne invece a distanza di tempo dalla

esplosione;

- le lesioni da crollo delle strutture edilizie erano

presenti in 67 casi <78,82iO, le lesioni da alte

temperature i n 40 casi <44,7iO, le lesioni da

proiezione di schegge in 26 casi (29,4iO e le lesioni

dovute agli effetti p\opri dell'esplosione in 14 casi

<16,41.) •

i dati statistici suddetti tengono conto del fatto che

in singoli casi erano contemporaneamente presenti più

tipi di lesioni;

- nei 10 casi di morte non immediata, la causa dei

decessi fu rappresentata da politraumatismi e da

ustioni, cui conseguirono arresto cardio-respiratorio,

blocco renale, embolia polmonare o broncopolmonite. La

sopravvivenza andò da 2 a 14 giorni con un minimo di

pochi minuti ad un massimo di 3 mesi in singoli casi;
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- in base al criterio traumatologico (presenza di

ustioni, lesioni da schegge, lesioni da crollo) le

vittime sono state audd ì v ì ae in tre gruppi,

corrispondenti alla loro presumibile distanza dal

focolaio dell'esplosione;

- nei 67 casi di lesione da crollo ne rientra uno in cui

la morte si verificò per asfissia da confinamento tra

le macerie o per compressione toraci ca con ostacolo

della meccanica ventilatoria (SekigLlchi Iwaol."
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05/05/83 Il 5 maggio veniva interrogato Alfredo GRANITI ( 1) ,

indiziato come da comunicazione giudiziaria in data

1/6/1982. Costui, al quale venivano contestate le

dichiarazioni di Elio CIOLINI concernenti la 'Promicom'

quale recapito del DELLE CHIAIE e della sua organizzazione,

respingeva gli addebiti, ma non era in grado di spiegare

come il CIOLINI avesse potuto fornire agli inquirenti il

numero di telefono della società, e, dopo aver preso atto

che, dalle indagini, era emersa la coincidenza di detto

numero con l'utenza installata nella sua abitazione,

ammetteva che la 'Promicom' aveva il recapito telefonico

appurrto presso la sLla abitazione. Escludeva d'aver

conosciuto il CIOLINI, se non attraverso la stampa; così

come escludeva ogni rapporto con la 'Odal Prima' e con i

fratell i PALLADINO, e con l'ambiente di Avanguardia

Nazionale in genere. Peraltro, doveva ammettere di esser

* * * * *(1) - IB, C12, pp. 9-13.
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stato coinvolto, assieme a CARMINATI e MAGNETTA, in un

conflitto a fuoco alla frontiera (2): ma negava d'esser mai

stato al corrente dell 'appartenenza del MAGNETTA ad

Avanguardia Nazionale.

07/05/83 Due giorni più tardi veniva sentito per la prima volta nel

presente procedimento Walter SORDI, il quale, tra l'altro,

dichiarava (3): "lo appartenevo all'area dei N.A.R. e dello

spontaneismo armato, e la nostra esperienza politica e

militare era totalmente estranea a quella dei gruppi che

commettevano attentati di carattere indiscriminato a Roma.

Tali gruppi erano, per quanto mi risulta, il M.R.P. e le

Comunità Organiche di Popolo, le quali rappresentavano

l'aspetto politico del M.R.P ••• lo sapevo che Valerio

FIORAVANTI aveva rapporti personali e politici con

personaggi del M.R.P., come ad esempio SIGNORELLI e CALORE,

* * * * *(2) - Cfr. RB, V4, C68, p9, ove si legge: " ..• il 2114/1981,
il nominato GRANITI veniva tratto in arresto, da
personale della DIGOS di Roma, e dell' UIGOS di
Varese, al valico di frontiera di Gaggiolo (VA),
unitamente a MAGNETTA Domenico .•• già aderente ad
'Avanguardia Nazionale' e CARMINATI
Massimo ... ricercato per associazione sovversiva,
partecipazione a banda armata ed altro ••. mentre si
accingeva a raggiungere clandestinamente il
confine ... Il

(3) - EA, ViOla-S, C225 bis,·~p.9-15.
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ma la cosa non mi interessava più di tanto ••• CAVALLINI mi

rivelò che egli stesso era stato in contatto con il gruppo

di SIGNORELLI, CALORE e tutti gli altri che agivano con la

sigla M.R.P., ma che si era dissociato da tale formazione,

unitamente ad altri, dopo l'attentato al Consiglio Superiore

della Magistratura, attentato che si era rivelato un

tentativo di strage ..• alla mia domanda di LII teri ori

spiegazioni mi disse che l'ordine di fare una strage poteva

pervenire solo da DE FELICE Fabio. Infatti egli era il

vertice dell 'M.R.F'. da cui prendevano ordini CALORE,

SIGNORELLI e tutti gli altri ••• inoltre mi disse che DE

FELICE apparteneva alla P2... "

Il SORDI verrà poi esaminato varie altre volte in corso

d'istruttoria; e il 15/12/1983, in particolare, dichiarerà

tra l'altro (4) : Il •• • nel maggio-giugno 82 ... con

CAVALLINI ••• venimmo a parlare di Valerio

FIORAVANTI ••• Parlando sull 'affidabilità di FIORAVANTI, anche

se ora non ricordo le parole precise, CAVALLINI mi disse che

il suo entusiasmo verso la figura di Valerio si era via via

* * * * *(4) - EA, VI0/a-5, C225 bis, pp. 25-26.
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attenuato perché si era reso conto che Valerio amava

immischiarsi in ogni tipo di faccenda losca. Nel corso di

tale conversazione, questo invece lo ricordo con precisione

anche nel tipo di parole che furono pronunciate, CAVALLINI

disse: 'Per esempio che credi che il giorno della strage del

2 agosto Valerio fosse veramente a Treviso con me e la

Flavia?' ... Invero nella frase del CAVALLINI io colsi la

necessaria implicazione di FIORAVANTI nella strage .•• "

09/05/83 Due giorni dopo il SORDI veniva sentito per la prima volta

nel presente procedimento Mauro ANSALO I (5), il quale

dichiarava (6): "Nel corso della mia attività politica ho

avuto modo di conoscere e di frequentare ZANI Fabrizio e

COGOLLI Jeanne, fatto che ho ampiamente illustrato al

magistrato bolognese che si occupa dell'inchiesta su QUEX.

In effetti è vero che la donna succitata ebbe a dirmi di

avere incontrato nei giorni immediatamente precedenti la

strage del 2 agosto 1980, FACHINI Massimiliano il quale le

* * * * *(5) Cfr, sLlpra, sub 1.5.9).
(6) EA, Vl0/a-5, C230 bis, pp. 3-4.
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disse di andar via il più presto possibile da Bologna perché

di li a qualche giorno sarebbe accaduto qualcosa di grosso.

Tale dichiarazione la COGOLLI me la fece nel gennaio-

febbraio 1982 quando la stessa era ospite a Torino a casa

mia insieme con lo ZANI per la preparazione di un sequestro

a scopo di rapina di un gioielliere. In realtà la COGOLLI

non mi disse con precisione quanto tempo prima del 2 agosto

1980 incontrò il FACHINI; ma -ripeto- mi disse di averlo

incontrato 'quasi casualmente' a Bologna prima della strage

del 2 agosto 1980. Io chi esi·. alI a COGOLLI se era a

conoscenza, allora della partecipazione del FACHINI alla

strage ed ella mi rispose dicendomi che la cosa era

possibile in quanto il FACHINI era rimasto legato al vecchio

ambiente della destra -per intenderci quello di FREDA- e

conseguentemente continuava ad essere portatore di ideologie

'stragiste', Comunque la COGOLLI disse che a suo parere il

FACHINI era a conoscenza quantomeno dell'ambiente dal quale

era scatLlri to l'attentato a l l a staz ione. "

Lo stesso giorno veniva escusso anche Paolo STROPPIANA, il
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quale dichiarava 17', " ••• In effetti agli inizi dell '82

ANSALDI mi riferì che la COGOLLI gli aveva fatto un certo

discorso relativo ad un avvertimento che la stessa avrebbe

ricevuto da FACHINI Massimiliano prima della strage di

Bologna. Qualche tempo dopo, presente ZANI Fabrizio, chiesi

alla COGOLLI di confermarmi la veridicità di quanto aveva

detto all'ANSALDI. La COGOLLI mi disse allora che era tutto

vero, e cioè che in un periodo di tempo antecedente alla

strage del 2 agosto i980. a.lleva, incontrato a Bologna FACHINI

Massimiliano, il quale le aveva detto di allontanarsi da

Bologna perché doveva succedere qualcosa e che era meglio

che andasse via dalla città per evitare di essere coinvolta.

Mi fu chiaro che quanto riferito dalla COGOLLI poteva

significare una cosa soltanto, che FACHINI in qualche modo

era a conoscenza in anticipo della strage••• "

20/05/83 Il 20 maggio, i l Col. Amos SPIAZZI veniva interrogato (8)

come imputato in un diverso procedimento penale pendente

(7 )

(8 )
EA,
EA,

* * * * *ViO/a-5, C226 bis, pp. 3-5.
ViO/a-5, C232 bis/i, pp.
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avanti ad altro Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna,

e reso edotto del fatto che il SISDE aveva trasmesso a quel

GiLldice le informative relative al rapporto di

collaborazione dello stesso SPIAZZI con tale Servizio,

dichiarava di sentirsi a quel punto svincolato dal dovere di

riservatezza che gli aveva precedentemente impedito di

rivelare quanto a sua conoscenza e rendeva dichiarazioni sul

contenuto di un'informativa redatta sulla base di notizie da

lui provenienti, e trasmessa il ~§ l~gliQ l~§Q dal Centro

SISDE di Bolzano al Direttore del Servizio.

Nell 'appunto in questione 191 si legge, tra l'altro:

"... b. Stefano DELLE CHIAIE:
II lavorerebbe per i Servizi di Informazione dei seguenti

Paesi: Spagna, Argentina, Cile, Portogallo;

2) riceverebbe cospicue somme in danaro da un'attività di

'taglieggiamento'

italiani;

svolta nei confronti dei fLlorusci ti

3) per dar vita al NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) aveva

'assoldato' certo Franz STEINER o STEIKER, già legionario

combattente in Rhodesia, residente in Sudafrica il quale,

191 - Trovasi in

dopo aver- effettuato

* *RA, V3 bis,

26l)

alcuni attentati in

* * *C132 bis, pp. 11-18.

Italia,



rivendicati dai NAR:

a) ha avuto la sensazione che il DELLE CHIAIE lo avesse

'venduto' ;

b) è rientrato precipitosamente in Sudafrica,

sottraendosi per 'miracolo' alla cattura da parte

delle forze di polizia italiane;

41 attualmente avrebbe ingaggiato certo 'CICCID', un giovane

romano (definito un 'romanaccio'), tarchiato, alto circa

mt. 1,75, corporatura robusta, capell i neri e lunghi

tirati all'indietro, volto rasato, età apparente anni 40-

45, il quale è facilmente riconoscibile sia perché ha una

voce cavernosa, sia per la forte sudorazione di cui

soffre;

c. il predetto 'CICCID':

1) farebbe parte di quegli ambienti che gravitano

nell'area della malavita politica di estrema destra

di Roma;

21 avrebbe una scarsa preparazione politica, anche se la

~QDisiiQ, lo ha indicato alla 'fonte' definendolo un
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3) disporrebbe di ingenti mezzi finanziari che gli

vengono inviati dal DELLE CHIAIE, il quale gli avrebbe

affidato il delicato incarico di ~QQCQiQ~C§ l~~iii~ii~

4) i l 17/7/80, nel corso di un 'contatto' avuto con la

FONTE alla Stazione,Termini di Roma (CICCIO è giunto

sul luogo dell'incontro con altri due elementi che, a

distanza e con circospezione gli fornivano sicurezza),

organizzato dalla citata RACANIELLO, ha dichiarato

che:

a) l'attività terroristica di estrema destra viene

attuata, nella Capitale, da quattro gruppi dei

Nuclei Armati Rivoluzionari i quali, operando

autonomamente e soprattutto con caratteristiche di

individualità, non riescono., per mancanza di un

vero e proprio coordinamento, a condurre, ~QQ
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~ilievo;

'azioni milita~i' complesse e di

b) ha ~icevuto da Stefano DELLE CHIAIE, del quale ha

stima, il compita di:

II coo~dina~e l'attività dei NAR affinché i quatt~o

g~uppi passano ope~a~e ~QO ~oii~ gi comanda e

di azione;

2) ~epe~i~e a~mi (ed esplosiva) ad ogni casta,

acquistandole (senza limiti di p~ezzol ovve~o

p~ocu~andole in alt~omodo (~apine fu~ti ecc.l;

c) ad uccide~e il Sostituta P~ocu~ato~e Ma~io AMATO

(Roma 23/6/19801 ~ stata una dei quatt~o g~uppi

NAR che ope~ano nella Capitale•..

dI ~ecentemente, alI 'inte~no dell 'Albe~go 'ROSA' di

Milano, p~esieduta da ce~to CROVACE Rodolfo, detta

'MAMMAROSA', soggio~nante obbligata, ha avuta

luogo una ~iunione:

1) alla quale sa~ebbe~o inte~venuti:

al due ~omani appa~tenenti si 9C~ggQ
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b) un veronese a nome Valerio;

c) alcuni elementi della malavita milanese,

legati ad ambienti di estrema destra; •..

3) nel corso della quale i due elementi romani

appartenenti al gruppo NAR controllati da

'CICCIO' avrebbero chiesto di acquistare armi

(senza limiti di prezzo), 9~§QQQ Q§~iEQ Qi

Nell 'interrogatorio del 20 maggio di cui si è fatto cenno,

lo SPIAZZI dichiarava: " Fu i l BARONI" ( 1O) "a

sollecitarmi ad andare a Roma per raccogliere notizie sulla

riorganizzazione dei NAR e sulla loro futura attività••• Il

BARONE mi disse che il suo servizio riteneva particolarmente

pericoloso tale Chicco FURLOTTI .•• persona dotata di carisma

e perciò capace di coagulare intorno a sé i nuclei dispersi

e i cani sciolti ••• Partii dunque per Roma ••• Alla stazione

* * * * *(10) - 'Recti LIS' "BARONE": si tratta del nome di copertura
dell'Appuntato BENFARI (cfr. dichiarazioni SPIAZZI
26/11/84, in EA, Vl0/a-5, C232 bis, pp. 12), del
SISDE, che teneva i contatti fra lo SPIAZZI ed il
Centro SISDE di Bolzano.
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trovai Tommaso D'APRILE che mi accompagnò durante la mia

permanenza•.. Andai dalla RACANIELLD per farmi da lei

indirizzare verso qualche punto di ritrovo dove avrei potuto

incontrare persone informate•.• La RACANIELLD mi disse di far

capo ad alcune persone, delle quali ora non ricordo i nomi,

e disse che erano solite riunirsi in un bar situato di

fronte alla Sezione del MSI del quartiere Prati •.• nel bar

indicatomi dalla RACANIELLD venni immediatamente

riconosciuto ••• questo bar era frequentato da persone che,

uscite dal MSI, erano alla ricerca di un'identità politica

nazional-rivoluzionaria. Cominciai a parlare con alcuni di

questi ragazzi •.• infine mi spiegarono quali erano le

differenziazioni ideologiche ed operativo-militari dei

diversi gruppi che agivano in Roma. Col termine NAR veniva

indicata una galassia eterogenea e con tale dicitura erano

ricomprese anche le Comunità organiche di popolo. Non so se

fu una mia sensazione oppure se mi venne detto espressamente,

comunque compresi, che tal uni di questi gruppi propugnavano

obiettivi indiscriminati, mentre altri ritenevano necessario

colpire in modo selettivo. Evidentemente tutti propugnavano
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azioni armate. Non ricordo i nomi delle persone con cui

trattai tali argomenti, ricordo solo certo FIORE•.. il FIORE

mi disse che il Chicco era in realtà un buono a nulla ••• Il

FIORE mi disse -e tutti gli altri consentivano- che era

invece un certo Ciccio che stava tentando l'unificazione dei

NAR, sotto il profilo ideologico, nonché dal punto di vista

organizzativo e nella scelta degli obiettivi militari da

perseguire ••• Il FIORE mi disse che Ciccio agiva per conto di

DELLE CHIAIE••• Mi fu proposto di aver un colloquio con

Ciccia ... " (che lo SPIAZZI -stando a quanto afferma nello

stesso interrogatorio- avrebbe rifiutato) H ••• Mi fu detto

che era in programma, o meglio che veniva ipotizzata, come

momento unificante, un'azione che avesse in sé i reqLlisiti

dell'azione eclatante e dell 'azione selettiva. Si parlava di

un gesto da compiere in occasione di qualche celebrazione o

ricorrenza e che avrebbe dovuto essere effettuato in tempi

relativamente brevi. L'obiettivo avrebbe dovuto essere un

magistrato e un picchetto dei CC, da colpire nel corso di

una celebrazione. Non so il luogo dove tale atto avrebbe

dovuto essere compiuto ••• Riferii tutto ciò al BARONE, il
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quale a sua volta ne parlò ai suoi superiori. Nel successivo

incontro capii che le mie informazioni non erano state prese

sul serio, nonostante che avessi detto, per avvalorarle,che

avevo incontrato personalmente il CICCID .•. l'intervista

all 'Espresso del 5/8/1980 la rilasciai, oltre che per

prevenire azioni future, anche ritenendo che la strage di

Bologna fosse stata eseguita proprio nell'ambito di quei

progetti, dei quali si era parlato a Roma e che avevo

Nell'interrogatorio reso cinque giorni più tardi al medesimo

riferito al BARONI .•• "

25/05/83

Giudice Istruttore (11) , lo SPIAZZI forniva ulteriori

chiarimenti sulle modalità dell'operazione informativa

svolta in Roma nel luglio '80 e sul ruolo svolto dalla

RACANIELLD per metterlo in contatto con esponenti

dell'estremismo di destra della capitale.

Lo stesso giorno 25, qualche ora prima, lo SPIAZZI era stato

interrogato ( 12) dal Giudice Istruttore del presente

procedimento, al quale aveva confermato, nella sostanza, il

contenuto delle informazioni raccolte in Roma,

* * * * *(11) Cfr. EA, V10/a-5, C232 bis/l, pp. 53-58.
(121 Cfr. EA, V10/a-5, C232 bis/l, pp. 40-46.
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dichiarazioni precedentemente rese, di cui si è dato conto.

Ribadiva di non aver personalmente incontrato il MANGIAMELI,

ma di averne fatto la descrizione (che fu poi trasfusa

nell 'informativa 28/7/1980) sulla base dei riferimenti avuti

dal FIORE.

Occorre qui trascrivere per intero -come del resto ha fatto

anche l'Istruttore nell 'ordinanza di rinvio a giudizio (13)-

il contenuto dell 'interrogatorio reso poi dallo SPIAZZI il

26/11/1984 (14): "Intendo rispondere. Aderisco di buon grado

all'invito che mi viene rivolto a precisare il ruolo da me

svolto prima della strage di Bologna nell 'ambito

dell'attività informativa del SISDE ed a compiere

un'accurata ricostruzione degli episodi che mi riguardano

successivi alla strage di Bologna.

QQm~DQ~: vuoI precisare come esattamente è sorta la sua

collaborazione con il SISDE?

Bl.~Q.t~: fui indotto a tale collaborazione, sia pure mal

volentieri, dopo essere stato contattato da un tenente

colonnello a me noto col nome di CATELLA del Centro SISDE di

* * * * *(13) Cfr. SO, da p169 rigo 14, a p178 rigo 19.
(14) EA, VI0/a-5, C232 bis, pp. 10-16.
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Bolzano, 11 quale mi rappresentava la situazione di crisi

in cui versava il servizio, che, dopo la riforma, si er-a

trovato a dover ricostruire ex novo l'intera struttura

informativa. Sulle prime ero restio, avendo già pagato di

persona, per vicende già note, l'attività da me svolta. Fui

nuovamente contattato da un'altra persona, un funzionario di

medio livello che ritengo essere il superiore diretto del

BENFARI, il quale nuovamente mi espose la necessità del

più a livello di consulenza (strutturazione degli

ribadendo che la mia partecipazione sarebbeservizio,

avvenuta

schedari e metodol og i al che non a livello di raccolta

diretta di informazioni. Nuovamente rifiutai. Nel frattempo,

eravamo agli inizi dell 'SO, fui convocato a Padova dal

Generale GARIBOLDI, il quale mi dichiarò che la mia attività

di insegnamento era incompatibile con lo status di

L(fficiale. Alle mie obiezioni sulla necessità che avevo di

guadagnarmi dignitosamente da vivere, egli mi fece capire

che avevo a portata di mano delle soluzioni. Io interpretai

la cosa come una sollecitazione ad accettare la

collaborazione col SISDE da me più volte in precedenza



rifiutata. Per inciso ribadisco in questa sede quello che ho

sempre detto in precedenza,

trattasse del 818MI.

e cioè che io ero convinto si

t1i risolsi pertanto ad accettare rapporto di

collaborazione, sia pure su un piano limitato tanto in

relazione all'oggetto, poiché non volevo impegnarmi in una

attività direttamente informativa, quanto in relazione alla

durata che nei miei propositi doveva esaurirsi in un periodo

di tempo predeterminato. In sostanza il mio concetto era

quello di mettere a disposizione del nuovo centro

l'esperienza che avevo maturato nel mio precedente incarico

di si cur ez z a mi l i tare anche per evi t'are che and'asse perduta.

Quanto, alla convinzione,di avere a che fare con il 818MI,

essa si spiega con varie circostanze: intanto, il Ten.

Colonnello che mi aveva contattato appartene~a in precedenza

al 810. Lo stesso BARONI lo vedevo spesso al Distretto

Mi litare portare informazioni sugli allievi ufficiali,

compito da sempre appartenuto ai servizi mi l i t ari . Egli

inoltre frequentava il ORACOLO che faceva da collegamento

nel passato tra il 818MI e l'ufficio 'l' di Verona.
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Fu cosi che si stabili un contatto periodico con l'appuntato

BENFARI-BARONE, i l quale fu scelto per mantenere i

collegamenti perché poco conosciuto e tale da non dare

nell 'occhio.

Senonché fin dal primo incontro, il BARONE cominciò col

chiedermi di adoprarmi per ottenere la costituzione del

generale NARDELLA. Mi riferi che il servizio riteneva

inaccettabile la prosecuzione della -latitanza del NARDELLA

ed era disposto a fargli delle concessioni. Dissi che potevo

fare da tramite con la famiglia alla quale in effetti

recapitai un pacchetto di proposte. Dopo qualche tempo la

famiglia fece sapere che il NARDELLA non le aveva accettate.

Il rapporto con il servizio prosegui senza particolari

episodi fino al momento del più volte ricordato viaggio a

Roma del 17 luglio 1980.

Il BARONE in effetti, agli inizi di luglio, prese contatto

con me e mi disse che la situazione a Roma era preoccupante

e che era necessario fare ogni sforzo perché la situazione

era molto grave. Fece appello al mio senso del dovere e

pertanto mi convinse a scendere a Roma per raccogliere
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notizie. Mi riporto sul punto, fedelmente, a quanto

dichiarato nel mio interrogatorio del 20 maggio 1983 al G.I.

Dr. GRASSI e ribadisco che fu il BARONE ad insistere perché

mi recassi a Roma, ripetendo che era molto urgente

raccogliere le informazioni sui N.A.R.

possibile canale informativo.

utilizzando ogni

QQffis09s: ma non è strano che il servizio abbia scelto Lei di

Verona per raccogliere informazioni a Roma?

lo non so se ciò sia strano. Posso solo dire che

da un lato lo stesso BARONE mi spiegò che il momento esigeva

l'attivazione di tutti i canali possibili. Del resto io

stesso avevo riferito al BARONE, che quindi ne avrà parlato

ai superiori, di alcuni rapporti che intrattenevo a Roma.

Egli sapeva che ero in contatto con la RACANIELLO e che in

qualche modo a Roma avevo una possibilità di movimento.

QQffis09s' Ribadisce e ne è sicuro che fu il BARONE a fare il

nome di Chicco FURLOTTI indicandolo con le sue complete

generalità?

Bi§QQ§ts' Non c'è ombra di dubbio. Ne sono certo perché

ricordo con sicurezza che il nome di FURLOTTI mi era noto al
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momento dell' i ntervi sta al giornalista NICOTRI

dell 'Espresso. Poiché il nome di FURLOTTI divenne di

pubblico dominio solo dopo le iniziative prese nei suoi

confronti dai magistrati di Bologna in epoca successiva

all'intervista non posso che aver appreso il nome FURLOTTI

dal BENFARI.

QQm.Q~.: Non é che per caso Lei stia sovrapponendo, sia pure

in buona fede, elementi logici ed elementi temporali,

ritenendo di aver appreso il nome FURLOTTI prima della

strage quando invece lei lo ha appreso dopo?

Bi12QQ121.: Lo esclLldo, e vi é un argomento determinante:

quando venni a Roma nel luglio dell'BO chiesi espressamente

ai miei interlocutori di fornirmi notizie sul ruolo del

FURLOTTI e ricordo che tutti irrisero a questa mia domanda

dicendo che non era nessuno. Ricordo quindi con estrema

chiarezza i fatti e non posso sbagliare.

"-..----
~--'-
V-=
.~

.~

Vuole spiegarci nucvemente le modalità

dell'incontro avvenuto a Roma nel corso del quale acquisì le

notizie su 'CICCIO'?

Bi12Q9121.: L'incontro si é svolto così come ho già più volte
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detto. Essendomi recato in una sezione M.S.I. del Quartiere

Prati ave tenni una conferenza in un circolo annesso, mi

recai poi, su indicazione della RACANIELLO, 1. l a qual e avevo

chiesto di far venire alla mia conferenza anche giovani

appartenenti alle frange pi (l estreme della destra

extraparlamentare, in un bar sito nei pressi, indicato dalla

stessa RACANIELLO come luogo di abituale ritrovo

dell 'ambiente che a me interessava. Rimasi nel bar circa una

mezz'ora e, riconosciuto, fui avvicinato da alcuni ragazzi

con i quali scambiai delle chiacchiere apparentemente vaghe

e senza particolare riferimento a niente di specifico.

Essendo il mio compito quello di raccogliere informazioni

condussi il discorso in termini tali da far parlare i miei

interlocutori del più e del meno senza insospettirli.

Costoro, evidentemente convinti di poter parlare

liberamente, mi dissero che a Roma c'era ancora spazio per

un'esperienza NAZIONAL-RIVOLUZIONARIA e che non era vero che

certe esperienze si fossero concluse con lo scioglimento di

ORDINE NUOVO e AVANGUARDIA NAZIONALE. Mi fecero capire che

vi erano ancora militanti capaci
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rivoluzionario, anche se non in linea con l'ortodossia

della destra ufficiale. A questo punto io lasciai cadere

casualmente il nome di FURLOTTI dicendo qualcosa come: 'SI,

HO SENTITO PARLARE DI CHICCO COME DI UNO CHE HA UN CERTO

PESO'. E, precisato che alludevo a Chicco FURLOTTI, i miei

interlocutori si misero a ridere dicendo che CHICCO non

contava niente e non era nessuno, aggiungendo poi che

evidentemente ero incorso in un equivoco perché era CICCIO e

non CHICCO una persona dotata di effettiva capacità politica

ed organizzati va. Mostrando di intendere a chi si

riferissero feci in modo di ottenerne una descrizione

sommaria. Manifestai anche curiosità per le idee da loro

portate avanti e furono loro stessi a propormi di incontrare

il CICCIO, cosa che come ho più volte detto, ho rifiutato.

Raccontai fedelmente dell 'incontro a BARONI anche se gli

dissi di aver incontrato il CICCIO. Ammetto anche di aver

enfatizzato gonfiandolo un po' il contenuto informativo delle

notizie da me raccolte sui progetti del suddetto CICCIO. Lo

feci perché dai discorsi fatti l'ambiente mi era sembrato

interessante dal punto di vista informativo mentre invece il



BENFARI, che quando gli avevo parlato della mia permanenza a

Roma mi era sembrato molto interessato, dopo qualche giorno

mi disse che l'ambiente non meritava di essere coltivato e

che il suddetto CICCID non meritava ulteriori indagini. Da

sue allusioni pensai anche che il CICCIO fosse un

infiltrato.

Questo atteggiamento mi parve ancora pi~ strano perché

qualche giorno prima il BENFARI mi aveva anzi riferito di

aver avuto conferma da altre fonti sulla bontà delle mie

informazioni e sull 'organizzazione dei N.A.R.

La mia convinzione a quel punto fu che non si volesse

i ndagare sul CICCID perché collegato ad altro servizio ed

inserito nell'organizzazione di estrema destra con precise

funzioni.

Ma non Le sembra contraddittorio che le

informazioni su persona a posteriori identificabile con

MANGIAMELI Le venissero fornite da FIORE e SPEDICATD a loro

volta dirigenti della medesima organizzazione eversiva cui

lo stesso MANGIAMELI apparteneva con funzioni

livello?
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I miei interlocutori non mi passar-ono

informazioni. Abbiamo avuta una chiacchierata in un clima

favorevole e non va dimenticata che io era ai loro occhi non

un appartenente ai servizi di informazione, ma un elemento

di spicca dell'estrema destra reduce da anni di prigione per

la causa.

Nel 'carso di tale chiacchierata, del resto,non furano fatte

indicazioni precise di nessun genere. I loro programmi

sala che attendevano saldi da DELLE CHIAIE, senza precisarmi

politica generale senza alcuna visione operativa. Mi dissero

vennero esposti in termini malta generici e di prospettiva

nient'altra sulle modalità. A CICCIO fecero riferimento

senza indicarmene l'identità e sana riuscita con malta

abilità ad attenerne una decrizione fisica. In eone l LISione

non veda niente di strana nei discorsi che furano fatti in

qLlella sede.

A.D.R. - Ricevuta lettura di pagina 4) e 51 della nata 28

luglio 1980, trasmessa al CentroSISDE, conferma di aver

appresa dal 'VALERIO' di cui ha già parlata le notizie di

cui ai punti una e tre di pagina 51,

2.77
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parlato io di LUCIDI, TDMEI, FDRESI e DE LUCA. Con ogni

evidenza si tratta di notizie provenienti da altra fonte e

rielaborate dall'estensore (15).

A.D.R.- ho appreso in sede di interrogatorio che il servizio

per cui lavoravo era il SISDE e non il SISMI."

01/06/83 Il primo di giugno il Giudice Istruttore ordinava la cattura

di Alfredo GRANITI (16) per il delitto di cui all'art. 270

bis C.P. Nella motivazione del provvedimento si fa

sostanzialmente riferimento alle dichiarazioni di Elio

CIDLINI, ai rapporti di Polizia Giudiziaria nei quali si

riferiva dell'arresto al valico di Gaggiolo ed alla comune

matrice politica del GRANITI e delle persone con lui

arrestate in tale occasione, e ad esiti di indagini da cui

si sarebbe evinto che la sede della 'Promicon' era servita

al GRANITI solo come recapito telefonico, non essendo stata

* * * * *(151 - I punti uno e tre cui fa riferimento lo SPIAZZI si
sono integralmente riportati supra: cfr. 1.6.4.1),
parte finale. I nomi LUCIDI, TDMEI, FDRESI e DE LUCA
compaiono nella stessa informativa -in una parte non
trascritta sub 1.6.4.1)- al punto due, intermedio tra
quelli testé citati. Il TDMEI, il FDRESI ed il DE
LUCA, facenti capo al LUCIDI, sarebbero stati
invitati alla riunione tenuta presso l'Albergo
'Rosa': cfr. RA, V3 bis, C132 bis, p16.

(16) - DC, V4, C71, pp. 4-6.
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trovata traccia di attività commerciale (17).

Sui fatti di cui al mandato di cattura il GRANITI sarà

interrogato il 9/2/1984 (18). E, nel contestare gli

addebiti, confermerà le dichiarazioni precedentemente rese,

continuando anche a dichiarare di non sapersi spiegare come

mai il CIOLINI fosse a conoscenza del nome della ditta

('Promicom') e del numero di telefono della sua abitazione.

l~g~gl b~QCQiOàO~à Q§llà §§~iQO§ lai[~iigCià §m§aaà~ io
§§Q§ Qi cio~iQ~ o§i ~gofCQoii Qi Bgg§[ig E5~la

06/06/83 Il 6 giugno, la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello,

investita in sede di rinvio dalla sentenza della Corte di

Cassazione di cui si è detto sub 1.5.8), confermava (19)

l'ordinanza del Giudice Istruttore 12/1/1982, con la quale

era stata rigettata la richiesta di emissione di mandato di

cattura nei confronti di Roberto FEMIA. Si legge nel

provvedimento che dagli elementi indiziari raccolti a carico

* * * * *(17) - In AF, Vl, C5, pp. 4-5, si legge: u ... Ditta
'PROMECON' 8ergamo, via Lidice nr. 5. Con tale
denominazione non risulta in essere, né essere mai
esistita, nella circoscrizione di questo Nucleo PT,
alcuna ditta. Il numero di iscrizione camerale
183495" (si tratta del rtumer o che i l rapporto i n
atti, R8, V4, C54, p15 attribuisce alla 'Promecon')
risulta attribuito alla ditta individuale 'GRANITI
ALFREDO· ..• ". Si tratta dell'esito di indagini
compiute dal Nucleo di polizia Tributaria di 8ergamo.

( 18) 18 , C12, PP . 19-20.
(19) - AR, V2, C13, pp. 71-72.
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dell'imputato "può al massimo desumersi l'appartenenza del

FEMIA agli ambienti nei quali la strage sarebbe stata ideata

e la sua adesione alle finalità dell'attentato". Si legge

ancora: "Tuttavia questi elementi -anche se collegati

all 'altra circostanza dell 'associazione del FEMIA, prima

dell'arresto, a gruppo eversivo avente la disponibilità di

materiale esplosivo- non possono essere assunti, per la

loro genericità, come SLlff i ci enti indizi di una

partecipazione, anche solo indiretta, alla preparazione e

all'organizzazione dell 'atto terroristico."

04/08/83 Il 4 agosto veniva esaminato, in altro procedimento, dal

Giudice Istruttore dotto GRASSI, Tommaso D'APRILE, il quale

dichiarava (20) d'aver visto lo SPIAZZI a Roma, nel 1980,

nel pomeriggio di un giorno di cui non sapeva indicare il

mese, presso la Sezione di Riscossa Monarchi ca di via

Etruria 79. Riferiva che, dopo aver partecipato ad una

riunione di dirigenti nazionali presso quella sede, egli e

lo SPIAZZI erano entrati in un 'bar' ubicato quasi di fronte

* * * * *(20) - EB, V2, C60, pp. 1-3.
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alla Sezione, in Piazza Tuscolo. Cosi si esprimeva il

D'APRILE: " ... Entrammo in un bar ub ì c a't o .•• Con me vi erano

lo SPIAZZI ed altre persone. Mentre discutevamo fra di noi

rimasi sorpreso nel vedere che lo SPIAZZI veniva salutato da

tre persone di cui non sono in grado di precisare nulla ai

fini della loro identificazione, che non avevo mai visto

prima. Lo SPIAZZI si appartò con essi dopo avermi fatto le

sue scuse •.. Dopo qualche minuto vidi lo SPIAZZI venire

verso di me, salutarmi ed andare via con i tre sconosciLlti."

23/09/83 Porta la data del 23 settembre 1983 il primo di una serie di

interrogatori resi da Sergio CALORE al Procuratore della

Repubblica di Firenze eH art. 348 bis C.P.P., e poi

trasmessi al Giudice Istruttore del presente procedimento.

Essi nascono dalla decisione del CALORE di fare chiarezza

sul proprio percorso politico e di ricostruire la storia

della destra eversiva dagli inizi degli anni '70 sino al

momento del SLIO arresto in relazione alla vicenda

dell'omicidio LEANDRI

(21) - Cfr., per
arrestato
definitiva

(21) •

* * * * *tale episodio,
il 17/12/1979;
per omicidio.

AA, V13, C72. Il CALORE fu
ed ha riportato condanna
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Dunque, sin dal 23 settembre (22) il CALORE, dopo aver

premesso d'aver già riferito al Giudice Istruttore di Roma

delle "connessioni fra ambienti di destra e la loggia

massonica P2 11, dichiarava altresi esser sua l-intenzione fare

un'ampia opera di chiarificazione" sull 'argomento delle

stragi. Successivamente, l '11 gennaio 1984 (23), dopo aver

riferito della sua adesione ad Ordine Nuovo sin dal 1974,

e di come, sin dal dicembre di quell 'anno, avesse, su

richiesta di Paolo SIGNORELLI e Giuseppe PUGLIESE, preparato

un ordigno esplosivo che gli si disse destinato ad esser

collocato in Piazza Montecitorio, darà conto delle sue

esperienze nell 'ambito di 'Costruiamo l'Azione', riferendo

tra l'altro: " ••• Nell 'estate del 1978 organizzammo una

campagna di attentati quasi tutti compiuti con sveglie marca

RHULA ed esplosivo fornitoci da FACHINI. .• "

Di altre dichiarazioni rese dal CALORE nel mese di febbraio

del 1984, anch'esse rilevanti nel presente procedimento, si

dovrà dar conto, per ragioni di ordine espositivo, in

prosieguo di trattazione.

* * * * *(22) - AA, V4, C24, p42.
(23) - AA, V4, C24, pp. 69-73.
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Il 1° marzo dell'84, sempre al PUBBLICO MINISTERO, il CALORE

dichiarerà (24): " .•. ~~el corso del mese di gi ugno 1978

FACHINI sollecitò l'iniziativa di mettere in atto una

campagna di attentati che non dovevano essere rivendicati al

fine di verificare il grado di rispondenza dell'ambiente a

un eventuale discorso politico militare che egli aveva

intenzione di sviluppare d'accordo anche con noi,

parallelamente a Costruiamo l'Azione. Questi attentati

effettivamente avvennero nel corso del mese di luglio •• ~La

mancata rivendicazione degli attentati rispondeva allo scopo

di render possibile la diffusione delle idee politiche

portate avanti da Costruiamo l'Azione anche in ambienti che

le avrebbero rifiutate ove gli attentati fossero stati, con

la loro rivendicazione, riferiti ad un gruppo preciso."

Ancora: "Nel mese di agosto 1978 si tenne in Sici lia, nei

pressi di Palermo, un convegno di Terza Posizione al quale

si recò, come osservatore, anche ALEANDRI. In pratica questo

convegno di Terza Posizione fu finanziato da noi con tre

milioni che ALEANDRI si fece dare da SEMERARI. Nel mese di

* * * * *(24) - AA, V4, C24, pp. 165-178.
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settembre 1978 Terza Posizione tenne un altro convegno a

Roma: in questo periodo io incontrai a casa di SIGNORELLI

INCARDONA, TOMASELLI, MANGIAMELI ... ADINOLFI, FIORE, RAHO.

Con queste persone fu ritoccato l'argomento del possibile

coordinamento delle attività di Terza Posizione IT.P.) e

Costruiamo l'Azione IC.L.A.l. Nuovamente però emersero,

oltre alle crescenti diversità di carattere politico,

problemi derivanti dalla diffidenza reciproca dovuta al

fatto che loro ritenevano estremamente negativa la presenza

di SIGNORELLI fra di noi, mentre da parte nostra

consideravamo T.P. quasi una filiazione di Avanguardia

Nazionale ••• ln questo periodo, verso la fine del mese di

settembre '78, a casa di ALEANDRI a Roma, mi incontrai con

FACHINI, che mi informò che era in fase esecutiva il

progetto di permettere l'allontanamento di FREDA dal

soggiorno obbligato di Catanzaro. ALEANDRI e FACHINI mi

dissero anche che già da diversi giorni stavano cercando di

mettere a punto l'operazione ma che le persone che

intendevano utilizzare per portarla a termine, si trattava

di persone dell 'ambiente di Vigna Clara, da quanto mi



disser-o, si er-ano dichiar-ate all'ultimo momento

indisponibili. Mi fu chiesto allor-a se nel gir-o di una

gior-nata er-o in gr-ado di reper-ir-e quattr-o per-sone ed un paio

di automobili per- por-tar-e ater-mine l'oper-azione. lo allor-a

avvisai Pancr-azio SCORZA, Ulderico SICA, Fausto LATINO e

Benito ALLATTA. Una delle vettur-e doveva esser-e quella 127

di Fausto LATINO, mentr-e l'altr-a me la feci pr-estar-e senza

dir-e a cosa ser-viva ••• L'operazione r-iuscL •• "

E poi ancora, nella seconda par-te dell'inter-rogator-io:

Il •• il i l 16/3/79 mi r-ecai, con SIGNORELLI, a Padova

~
,/
/,

'~

dove VY
,~--<,

~
incontr-ai FACHINI, RAHO, CAVALLINI e MELIOLI, a casa dètla

madr-e del FACHINI. Il mio viaggio a Padova era motivato

dalla necessità di por-tar-e a FACHINI cir-ca 1000 copie del

numer-o di C.L.A. che er-a appena uscito. Ricor-do che questo

viaggio avvenne il 16 marzo 1979 perché sui giornali era

appena appar-sa la notizia della r-ivendicazione della r-apina

in danno di OMNIA SPORT fatta dai NAR" (25) "e dato che il

* * * * *(25) - Il 15/3/79, alcuni giovani, dopo aver- stor-dito con un
colpo alla testa il titolar-e dell'ar-mer-ia Omnia Spor-t
di Roma, si impossessavano di cir-ca 60 pistole, 15
carabine e svariate munizioni. Della r-apina fur-ono
imputate 19 per-sone, tr-a cui F. MAMBRO, G. DI MITRI,
A. ALIBRANDI, V. FIORAVANTI, A. DE FRANCISCI e D.
PEDRETTI. Con var-ie telefonate di r-ivendicazione a
nome dei NAR, si dichiar-ò essersi voluta commemor-ar-e
la mor-te di Fr-anco ANSELMI (cfr-. AA, V4, C221.
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fonda di Costruiamo l'Azione dal titolo 'CHIAREZZA'

attaccava i NAR per la precedente azione (26) di Radia

Città Futura, MELIOLI e F~CHINI criticarono la pubblicazione

di quell'articola che giudicavano malta inopportuna specie

dopa la avvenuta rapina OMNIA SPORT••• Durante il ritorna da

Padova, io cercai si saper da SIGNORELLI se egli era a

conoscenza della manovra, a me riferita da ALEANDRI, che DE

FELICE e SEMERARI stavano portando a termine per salvare da

guai giudiziari il costruttore romana GENGHINI. SIGNORELLI

disse che non ne sapeva niente e dell'argomenta non si parlò

più fina alla settimana successiva quando in una riunione

che tenemmo pressa la casa del prof. SEMERARI, alla quale

con me erano anche FACHINI, SIGNORELLI, DE FELICE, altre

alla stessa SEMERARI, non sollevai il problema rappresentata

da questa manovra e dai rapporti che DE FELICE intratteneva

per tramite di ALEANDRI con GELLI ••• Per contrastare quanta

* * * * *(26) - "Versa le are 10 del 9/1/79 alcuni giovani, penetrati
nei locali della stazione radiofonica privata Radia
Città Futura, lanciavano ordigni incendiari contra gli
impianti ed aprivano il fuoco contra cinque danne che
erano intente a condurre una trasmissione radiofonica
a contenuta femminista. A seguita dell'azione
riportavano lesioni tutte e cinque le danne
predette ••• " (cfr. AA, V4, C22, p91). Anche tale
impresa, di cui si rese autore, con altri, Valeria
FIORAVANTI, fu rivendicata dai NAR.
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io obiettavo DE FELICE diceva che il nostro orizzonte

politico era estremamente ristretto e egli non aveva alcuna

intenzione di legarsi strettamente alle nostre tematiche che

riteneva, e lo disse esplicitamente, solo strumentali,

strumentali ai suoi disegni più vasti. Da questo momento in

poi, anzi, ritornando alla riunione avuta in casa SEMERARI

di fronte alle mie posizioni" (s t c ) " di problemi solo DE

FELICE prese una posizione netta quale sopra ho descritta,

mentre sia SEMERARI che SIGNORELLI si mantennero neutrali,

noo prendendo posizione né.per l'uno né per l'altro: FACHINI

disse di condividere la mia posizione pur senza esplicitarla

eccessivamente ••• Nel mese di aprile 1979 io e ALEANDRI

incontrammo ripetutamente ••• ADINOLFI, FIORE e DI MITRI, al

fine di regolare in maniera conclusiva i nostri rapporti con

Terza Posizione <T.F'.). Dato che ormai questo gruppo si era

dato una struttura di partito, non fu possibile raggiungere

alcun tipo di accordo e si arrivò, quindi, alla rottura

definitiva ••• Il 7 maggio 79 se mal non rammento si doveva

tenere una manifestazione al cinema Hollywood di Roma sul

tema dei carceri speciali e manicomi criminali; per tale



manifestazione SEMERARI si era reso disponibile a tenere

una relazione di carattere tecnico .•. Per propagandare tale

manifestazione furon stampati due manifesti: uno riproduceva

un fotomontaggio raffigurante le sbarre, due mani, una

colomba recante la dicitura 'Libertà per i detenuti politici

Comitati popolari contro la repressione', l'altro recava

solo l'indicazione della manifestazione e il luogo dove si

sarebbe tenuta ed era siglato insieme sia da Comunità

Organiche di Popolo che dai Comitati sopra

ricordati •.• Durante il periodo che va dal 20 aprile a pochi

giorni dopo il mio arresto (27), ci furono a Roma gli

attentati firmati con la sigla MRP; il simbolo grafico

utilizzato fu realizzato insieme da me ed ALEANDRI. A parte

questo io non partecipai direttamente a nessuno di questi

attentati, mentre per quanto riguarda i volantini di

rivendicazione contribuii solo a stilare l'ultimo fra quelli

diffusi e cioè quello utilizzato in occasione dell'attentato

alla Farnesina••. Durante la mia detenzione nel carcere di

* * * * *(27) Il CALORE fu tratto in arresto il 22/5/1979, su
ordine di cattura della Procura di Rieti, perché
accusato di ricostituzione del disciolto partito
fascista (cfr. AA, Vl bis, Cl bis). Sarà posto in
libertà nel novembre. e ricatturato -come si è visto
nel dicembre, in relazione all'omicidio LEANDRI.
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Rebibbia ebbi modo di conoscere ... Valerio FIORAVANTI ...

soprattutto con FIORAVANTI si stabili un rapporto di

amicizia •.• La confluenza di FIORAVANTI nel nostro gruppo fu

posteriore all'arresto di PEDRETTI, il 6 dicembre ... La sera

stessa dell'arresto di PEDRETTI, o forse il giorno dopo,

FIORAVANTI mi chiese se avevo nulla in contrario che egli

entrasse a far parte del nostro gruppo ••• Agli inizi del 1982

si cominciò a porre più seriamente di prima il problema dei

mia partenza per il processo LEANDRI, insieme a IANNILLI

rapporti con gli ambienti stragisti. Cosi poco prima della

,
...,..

'~
L"~r»
~

~

Marcello, GIULIANI e PEDRETTI si pensò a quale potesse

essere la migliore strategia da mettere in atto per

differenziarsi da detti ambienti. lo dissi che qualunque

fosse stata la decisione, era necessario spiegare

esattamente qua I i erano l e responsabi l i tà dell e persone

coinvolte-nel fenomeno stragista. Tale mia impostazione non

fLI accolta dato che nessLlno voleva assumersi la

responsabilità di rivelare quanto sapevamo sLllle stragi. •• "

14/09/83 Il 14 settembre, il Consigliere Istruttore, su richiesta



della Procura della Repubblica (28), si rivolgeva al

Direttore del SISDE in relazione alla questione

dell 'informativa SPIAZZI; e si esprimeva nei seguenti

termini (29) "Il Generale GiLllio GRASSINI, direttore del

Servizio dal 1978 al 1981, sentito ieri quale teste

nell'istruttoria in oggetto" (30) "sull'omesso utilizzo ai

fini di giustitia delle cil§Y~nii 'notizie' attribuite al

Col. Amos SPIAZZI le di cui agli 'appunti' fatti pervenire

in copia purgata tramite l'UCIGOS al giudice istruttore di

801ogna Dott. GRASSI), ha dichiarato tra l'altro:

a) - di non ricordare di aver preso visione dell'appunto in

questi one;

b) - di non essere in grado di indicare il funzionario che

ne ha deciso l'archiviazione le quindi neppure i

motivi del provvedimento);

c) - che in testa o in calce gli originali degli appunti

hanno la sigla dei funzionari che li hanno esaminati e

gli estremi della 'decretazione'.

Rendendosi a questo punto necessario i ndi vi du.ar e il

* * * * *(28) - Cfr. RA, V3 bis, C132 bis, p1.
(29) Cfr. RA, V3 bis, C132 bis, pp. 2-3.
(30) Cfr. EA, Vl0/a-6, C260 bis, pp. 1-2.
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funzionario che, contravvenendo agli obblighi posti

dall'art. 9 della L. 24/10/1977 n. 801, ha privato gli

organi di polizia giudiziaria di informazioni .d elementi di

prova di notevole rilievo e accertare ancora i motivi di

tale decisione, si prega codesta Direzione di trasmettere,

con cortese urgenza, l'originale degli appunti in questione,

tutta la documentazione (questa anche in copiaI relativa ad

di presa visione e di decretazione. Con l'occasione si

precisare il nome dei funzionari cui si riferiscono le sigle

altre eventuali 'notizie' avute sull 'argomento e di

gradisce anche sapere se e in quali termini dei fatti di cui

a tali informative siano stati resi edotti il Ministero

dell'Interno ed il CESIS (ai sensi dell'art. 6 u.p. della

legge citata)."

19/09/83 Rispondeva il Direttore del SISDE con rapporto riservato in

data 19 settembre (311: in esso si riferisce che, pervenuta

al Direttore del Servizio dal centro di Bolzano, il 1"

agosto 1980, l'informativa SPIAZZI, il Direttore stesso

aveva chiesto "valutazioni e proposte" alla 4. Divisione,

* * * * *(311 - RA, V3 bis, C132 bis, pp. 4 e ss.
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che, avvertita l'esigenza di preliminari approfondite

indagini, aveva proposto, "soprattutto per la genericità dei

riferimenti, di rinviare ad eventuali specifici riscontri

l'opportunità di riferire aup ar ì ol"'mente ll
• A tale

sLlgger i mento aveva aderito il Generale GRASSINI con

annotazione autografa in data 2 agosto a tergo dell'appunto

redatto dalla 42 Divisione. Il rapporto dà poi conto degli

accertamenti in seguito svolti, e soggiunge: "La valutazione

delle risultanze acquisite nel periodo dall'agosto 1980 al

mag.gi o 1981 faceva ,!pparire necessario l'inoltro

superiormente solo delle notizie sulle quali erano confluiti

elementi di conferma e contenute nell 'appunto n. 4/7861 .•. Le

linee di tale appunto, riassuntive degli spunti apparsi

concreti, non comprendevano alcun riferimento indicativo del

·CICCIO'. Dai riscontri di archivio risulta che all'epoca n.

29 estremisti di destra, a nome Francesco Ca cui poteva

farsi risalire l'alias di 'CICCIO'), le cu ì caratteristiche

somatiche non corrispondevano a quelle fornite dalla

fonte ••• La possibile immedesimazione di 'CICCIO' con

Francesco MANGIAMELI ••• non fu percepita dall'ufficio; in



effetti i dati forniti dalla fonte non coincidono

minimamente con quelli ricavabili sullo stesso MANGIAMELI

dalla Banca Dati ..• "

15/10/83 Il 15 ottobre veniva escussa (321 Giulia RACANIELLO, che,

nel confermare d'aver ricevuto visite a casa da parte del

Colonnello SPIAZZI, aggiungeva d'averlo messo in contatto

telefonico con Romano COLTELLACCI. E spiegava: "Lo SPIAZZI

mi disse semplicemente che voleva incontrare ~sponenti della

destra romana, ma non mi specificò le ragioni di tale sua

intenzione. lo ritenni che il COLTELLACCI fosse la persona

adatta per procurargli tali incontri". A proposito della

data dell "uì t ì ms visita dello SF'IAZZI, testualmente

riferiva: "con tutta la buona volontà non mi riesco a

ricordare se sia stato nell 'BO o nell 'BI. Sicuramente era

estate o quass ì estate."

Sin dal mese di settembre era frattanto emerso (331 che il

nominativo di Sergio PICCIAFUOCO era ricompreso in un elenco

* * * * *(321 EB, V2, C42, pp. 7-10.
(33) Cfr. RI, C5, p13.
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di detenuti di estrema destra rinvenuto in possesso di

Gilberto CAVALLINI.

Il 1° ottobre, con rapporto (34), i Carabinieri di Ancona

avevano tra l'altro riferito al Giudice Istruttore:

Il ••• secondo notizie attinte, negli ultimi anni, il

F'ICCIAFUOCO si sarebbe politicizzato, entrando

nell 'organizzazione di destra 'Terza Posizione'.

Il 3 ottobre, il PICCIAFUOCO era stato sentito a titolo di

sommarie informazioni testimoniali (351 da funzionari della

DIGOS di Bologna ed aveva reso dichiarazioni cosi

sintetizzate nel rapporto (361 redatto il giorno 7:

"1) il 2/8/80, verso le 8,50," (il PICCIAFUOCOI

recato alla Stazione di Modena ma si era reso conto di

aver perso il treno delle 8,00 circa diretto a Milano,

ove aveva intenzione di procurarsi documenti falsi;

2) per tale motivo, verso le 9,00 aveva preso uno dei taxi

(una Opel Ascona) che fanno servizio nel piazzale della

Stazione, al fine di raggiungere Bologna in tempo per le

* * * * *(341 RA, V9 bis, C383 segue, pp. 8 e ss.
(35) lA, V9/a-2, C40, pp. 9-10.
(36) - Cfr. RA, V9 bis, C383/A, pp. 20-68; la sintesi

comprende talune circostanze riferite dal PICCIAFUOCO
il 15/5/81 (cfr. lA, V9/a-2, C40, pp. 4-5).
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10,34, orario di partenza di un treno per Milano. Pagò

lire 25.000 la corsa del taxi;

31 E' giunto alla stazione di Bologna verso le 10,00 e dopo

aver fatto colazione al bar e comprato giornali e

sigarette, si è diretto al terzo marciapiede perché il

treno partiva dal quarto binario, sedendosi poi sul

mur e t.t.o del sottopassaggi o ri vo l to verso l a staz ione, in

corrispondenza della sala d'aspetto;

4) mentre si trovava ancora sul primo marciapiede, in

corrispondenza dell'edicola vicina al sottopassaggio, è

arrivato al primo binario il Settebello, dal quale ha

visto scendere due turisti che lo hanno insospettito. Uno

di questi è entrato nella sala d'aspetto di seconda

classe, mentre l'altro è risalito sul treno che è poi

ripartito. Poco dopo è giunto sul primo binario il treno

turistico Ancona-Basilea. Dopo circa cinque minuti che

era seduto sul muretto del sottopassaggio al terzo

marciapiede, è stato investito dall'esplosione." Così.

prosegue il rapporto: " Ciò che è accaduto dopo era già

stato descritto dal PICCIAFUOCO il 15/5/1981, quando fu



assLlnto a s.i.t. da Ufficiali di P.G. della Questura di

Bologna e confermato al Giudice di Sorveglianza di

Tar-visio ll (37) "i l 25/5/1981, e cioè:

5) dopo l'esplosione ha aiutato un Agente in divisa della

'Polfer' 'molto alto, magro e castano' a portare soccorso

ai feriti del treno in sosta sul primo binario,

strappando le tendine parasole di uno scompartimento e

ricavandone delle barelle;

6) ha fatto tre viaggi sulle autoambulanze dirette agli

ospedali e, al termine dell'ultimo viaggio, è ricorso

alla cure mediche fornendo le false generalità di VAILATI

Er-acl io. Il

Dopo aver dato conto delle dichiarazioni del PICCIAFUOCO,

l'estensore del rapporto aveva riferito di una serie di

accertamenti svolti per sondarne la veridicità: e su tali

accertamenti, dai quali emergeva l'inattendibilità della

versione dei fatti fornita dal teste, si dovrà tornare

ampiamente in prosieguo di trattazione.

24/10/83 Il 24 ottobre, il rapporto in esame veniva trasmesso (38) al

* * * * *(37) - Si tratta di un errore: la conferma era stata resa al
G.I. di Sulmona: cfr. lA, V9/a-2, C40, p5/bis-3.

(38) RI, C5, p12.



PUBBLICO MINISTERO -essendo stato frattanto il PICCIAFUOCO

escusso prima il 6 (39) e poi il 20 ottobre (40)- per la

contestazione del delitto di cui all'art. 496 C.P., commesso

in Bologna il 2 agosto 1980.

29/10/83 Cinque giorni pi~ tardi, la Procura della Repubblica

chiedeva (41) di voler contestare detto reato con mandato di

comparizione.

Il 21 novembre il SISDE trasmetteva al Giudice Istruttore un21/11/83

nuovo rapporto (42). In esso si afferma, in sostanza, che:

lo SPIAZZI si era effettivamente recato a Roma il 17/7/1980

ed, al rientro a Verona, aveva riferito al BENFARI una serie

di notizie sull 'attività di elementi e di gruppi gravitanti

nell 'ambito della destra eversiva della capitale; nesSLln

ufficio o funzionario del Servizio aveva sollecitato lo

SPIAZZI ad effettuare il viaggio; viceversa, lo SPIAZZI, in

rapporto fiduciario col BENFARI sin dai primi mesi dell '80,

aveva rappresentato al BENFARI stesso la possibilità di

* * * * *(39) lA, V9/a-2, C40, pp. 11-14.
(40) - lA, V9/a-2, C40, pp. 15-18.
(41) - RI, C5, p22.
(42) - RA, V3 bis, C132 bis, pp. 125-132.
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acquisire notizie sull 'eversione di destra della capitale,

tramite persone colà residenti, ed, in particolare, tramite

la propria conoscente Giulia RACANIELLO; in relazione a ciò,

il BENFARI aveva invitato lo SPIAZZI ad esaminare la

possibilità di raccogliere eventuali notizie d'interesse per

il Servizio in occasione di un viaggio a Roma che il

Colonnello diceva d'aver programmato per informarsi circa lo

stato del processo d'appello pendente a suo carico in

relazione alla vicenda della 'Rosa dei Venti nessun

elemento del Servizio aveva potuto fare allo SPIAZZI, "né

esplicitamente né indirettamente", il nome di 'Chicco'

FURLOTTI

Bologna:

in epoca anteriore alla strage alla stazione di

"nell 'ambito dei Centri di Bolzano e di Padova il

predetto era completamente ignoto fino a quando non apparve

sui giornali locali, ai primi del mese di settembre 1980",

la notizia del suo arresto.

07/12/83 Il 7 dicembre, il Giudice Istruttore contestava a Romano

COLTELLACC I , con mandato di comparizione (43) i delitti

* * * * *

di

(43) - DC, V3, C70, pp. 3-4.
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cui all'art. 270 bis C.P. e di banda armata.

16/12/83 Interrogato (44) il giorno 16 dello stesso mese, i l

COLTELLACCI, nel respingere ogni addebito, dichiarava anche,

tra l'altro, di non esser mai stato richiesto dalla

RACANIELLO di mettere in contatto "un esponente della destra.

con giovani estremisti lI.

23/01/84 Il 23 gennaio del 1984, davanti al Procuratore della

Repubblica di Firenze, che conduceva indagini concernenti

atti terroristici compiuti in Toscana, Angelo IZZO, sentito

ai sensi dell'art. 348 C.P.P. dichiarava tra l'altro (451:

" ... CAVALLINI mi disse che F'AGLIAI gli aveva riferito che la

strage di Bologna era stata organizzata da DELLE CHIAIE.

Questo era stato detto da PAGLIAI a CAVALLINI in seguito a

domande insistenti fatte da quest'ultimo dopo che PAGLIAI

aveva detto a CAVALLINI che diversa gente ce l'aveva con

DELLE CHIAIE in quanto gli rimproverava di aver introdotto

CIOLINI nell 'ambiente, nell 'aver mantenuto rapporti con lui

e nell'averlo messo a conoscenza di cose che non avrebbe

* * * * *(44) IB, C15, pp. 36-38.
(45) AA, V4, C24, pp. 104-113.



do vu t o sapere." E poi ancora, r ì spondendo ad una domanda

dell' inquirente: "Su ciò il discorso di CAVALLINI fu in

questi termini. Per essere precisi al 100%, al cento per

cento, CAVALLINI mi disse ch~ PAGLIAI gli aveva riferito che

CIOLINI aveva detto un sacco di bugie, ma che comunque

qualcosa di vero lo aveva detto con riferimento ai rapporti

con DELLE CHIAIE e che comunque CIDLINI aveva saputo di cose

che non doveva sapere. Per quanto riguarda le motivazioni

della strage di Bologna preciso subito che qui, dai discorsi

fattimi da CAVALLINI, risultava che si intersecavano le

conclusioni tratte da lui CAVALLINI con quanto gli aveva

detto PAGLIAI. Comunque io mi limito a dire quel che mi

diceva CAVALLINI. E CAVALLINI diceva che la strage di

Bologna era frutto di una decisione presa dagl i

avanguardisti per rimescolare le carte del mondo neofascista

italiano; CAVALLINI non escludeva che ci fossero altri

motivi o interessi. Tuttavia secondo CAVALLINI e cioè

secondo quanto lui diceva, nel periodo precedente alla

strage di Bologna, nell'ambito dell 'ambiente, Avanguardia si

trovava in una posizione difficile sia per il dissolversi in
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termini militari e politici del gruppo Terza Posizione su

cui aveva puntato le sue carte, sia perché era ormai,

Avanguardia con DELLE CHIAIE, universalmente malvista e

rischiava di perdere ogni possibilità di allargamento di

base e di consenso. In quest'ottica, a mezzo della strage,

contavano, così diceva CAVALLINI, innanzi tutto, di

radicalizzare la situazione di molti camerati che, allora,

avrebbero potuto esser recuperati e aiutati

a seguito della strage, unche fosse colpito,

diquelli

mediante le

inoltre speravano,Avangllardi a;

AvangLlard i a,

strllttllre di

certo tipo di ambiente, quaLl o , diciamo cosi,

spontaneista••• pensavano, attraverso la strage, di

ricompattare l'ambiente all'interno di uno spirito di ghetto

e ciò a seguito delle reazioni verso la destra che avrebbe

prodotto il fatto di strage••• "

Riferiva poi l'IZZD, nel corso del medesimo interrogatorio,

come fosse entrato in confidenza, in un periodo di comune

detenzione, con Gaetano SINATTI -persona che egli indica in

rapporto di dipendenza rispetto a Vincenzo VINCIGUERRA (46),

* * * * *(461 - Personaggio, quest'ultimo, sul
tornare in corso di trattazione.

que l e si dovrà
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esponente di Avanguardia Nazionale- ed avesse appreso di un

lungo e complesso dibattito interno ad Avanguardia, nel

corso del quale, ad un certo punto, lisi era fatta strada

maturandosi nel tempo ••• -soprattutto" (a detta del SINATTI )

"per colpa o meglio per iniziativa di BALLAN- l'idea di fare

un botto funzionale al discorso di aggregazione e controllo

di cu ì ho detto e per creare lo spirito di ghetto cui ho

fatto riferimento ••• Mi disse SINATTI che l'idea del botto

aveva man mano cominciato a prender campo e SINATTI mi disse

che_VINCIGUERRA si era dis~ociato su questa idea da TILGHER,

BALLAN, GIORGI e F'ALLADINO Carmine che invece cominciavano a

coltivarla e VINCIGUERRRA si dissociò, diceva SINATTI,

perché diceva che era una cosa da pazzi. Mi disse SINATTI

che proprio per rendere esplicita, manifestata e

irrevocabile la sua dissociazione dall'idea il VINCIGUERRA

si era costituito, malgrado la lunga pena che avrebbe dovuto

espiare, per via del fatto del dirottamento aereo" (47)" .••

SINATTI sapeva delle cose che mi raccontava per averle a sua

volta apprese da VINCIGUERRA col quale era stato

* * * * *(47) - Si tratta del dirottamento di Ronchi dei
risalente al 6/10/1972, per il quale il
ha riportato condanna in via definitiva.
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sia a Porto Azzurro che a Volterra ••• "

Sempre nel corso del medesimo interrogatorio, l ' I ZZO

riferiva anche circostanze che diceva d'aver appreso da

Marcello IANNILLI nel carcere di Ascoli Piceno: Il ••• lo

IANNILLI mi raccontò che il PALLADINO aveva riferito che

VALE era stato contattato da Avanguardia Nazionale che gli

aveva fatto la proposta di appoggiarsi alla stessa

Avanguardia, ma il VALE aveva rifiutato in malo modo.

in occasione dell'arrestol •.• Mi disse lo IANNILLI che come

cane sciolto e che fine gli è capitata? (il VALE era morto

PALLADINO era arrivato a Novara, il CONCUTELLI aveva deciso

avete vrsto, questo ha fatto ilPALLADINO aveva commentato:

di ucciderlo in quanto era uno dei. capi di Avanguardia; in

più ad aumentare l'ostilità c'era stato questo discorso del

PALLADINO sul VALE, dal quale, anche se non detto, emergeva

o poteva emergere che era stata Avanguardia a dare le

indicazioni per trovarlo •.• Mi disse IANNILLI che lui e

CONCUTELLI avevano mostrato di esser favorevoli al PALLADINO

(il CONCUTELLI si era messo a fare il nostalgico della

Spagna), in modo che qLlesti si aprisse il più possibile. Il
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PALLADINO, presa una certa fiducia, si lasciò andare, cosi

mi diceva IANNILLI, a fare discorsi riferiti anche alla

strage di Bologna .•. Mi disse poi IANNILLI che alla fine

PALLADINO aveva detto che la strage l'avevano organizzata

BALLAN e GIORGI ••• " E ancora, verso la conclusione

dell'interrogatorio: " ••• Dopo la strage di Bologna, i l

FREDA, quando veniva nel carcere di Trani da Catanzaro nelle

more del processo, non veniva più messo in sezione, ma stava

in infermeria e in qualche occasione pregando un qualche

brigadiere di farmi parlare col FREDA, di farmelo salutare,

sono riuscito a parlarci. Orbene voglio dire, anche se

questo può sembrare in contrasto con quanto finora ho

riferito, ma io debbo dir la verità, che FREDA, parlando

della strage diceva che secondo lui vi era implicato il

FACHINI: io non so se questa affermazione dipendeva dalla

'fissa' che FREDA aveva col FACHINI o dal fatto che ne

sapesse qualcosa ... "

22/02/84 Il 22 febbraio, le dichiarazioni testé riportate venivano

dall'IZZO confermate, nella loro sostanza, e con alcune

puntualizzazioni, di fronte al Giudice Istruttore del



presente procedimento (48).

Il 6 aprile l'IZZo sarà poi posto a confronto (49) con il

CAVALLINI (50): e di fronte a costui ribadirà quanto aveva

precedentemente riferito agri inquirenti. Il CAVALLINI, per

parte sua, negherà d'aver detto all'IZZo di aver appreso dal

PAGLIAI che la strage era stata organizzata dal DELLE

CHIAIE; ma ammetterà d'aver parlato con l'ex compagno di

detenzione del contenuto dei suoi colloqui col PAGLIAI circa

la strage stessa, e affermerà d'aver riferito all'IZZo

soltanto che il PAGLIAI non escludeva l'ipotesi della

responsabi l i tà del DELLE CHIAIE; e concI uderà cosi: "Non

posso che ribadire che evidentemente IZZo ha capito male o

che io mi sono spiegato male ••• "

1~9~1~1 Il ffièUQè1Q Qi ~QffiQè~i~iQU§ Q§~ il Q§li11Q
èll~è~1~ 129 Q~E~ u§i ~QQi~Qu1i Qi
EIQQIBEWgQg §Q i ~§lè1iYi §Yil~QQi

Qi ~~i

§§~giQ

06/03/84 Il 6 marzo, il Giudice Istruttore emetteva mandato di

comparizione (51) nei confronti di Sergio PICCIAFUoCo per il

delitto di cui all'art. 496 C.P., contestandogli d'aver

(48)
(49)
(50)

(51)

* * * * *- EB, V3, C68, pp. 26-36.
- lA, V9/a-2, C41, pp. 17-18.

Quest'ultimo era stato arrestato
12/9/1983: cfr. RA, V9, C391, p34.

- DC, V4, C82, p5.
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fatto mendaci dichiarazioni circa la propria identità

personale ai sanitari dell 'Ospedale Maggiore di Bologna che,

il 2 agosto 1980, redigevano certificato medico per le

lesioni da lu. r.portate in occasione dell'attentato.

22/03/84 Il giorno 22 ilPICCIAFUOCO veniva interrogato (521.

23/03/84 Il giorno successivo il verbale d'interrogatorio veniva

trasmesso al PUBBLICO MINISTERO, che, contestllal mente

interpellato sul l ' oppor t un ì tà dell 'emissione di

comunicazione giudiziaria per strage nei confronti

dell' ì mpu t at.o , il giorno stesso si esprimeva

affermativamente (531.

* * * * *(521 Cfr. rs , V9/a-2, C40, pp. 23-25.
1531 Cfr., per tali ultimi sviluppi, quanto si dirà sub

1.7.11.



l~Zl ~1 m~C~Q 12§1 =§ g§QQ~iQ 12§~

Q~ll~ ~Qm~Qi~~~iQQ§ gi~gi~i~ci~ Q§C §ic~g§ Q§i
~QQicQQii gi §§cgiQ El~~lBEUQ~Q ~ll~QcgiQ~Q~~

g§l ~IciQ~Q~l§ g§ll~ biQ§ci~~ §~ll§ QQ§i~iQQi

§lQB§l~ ~BbbB~~ Ilb§~~B § §l§~QB~bbl

Il 23 marzo, il Giudice Istruttore -come si è accennato-

aveva trasmesso Cl1 al PUBBLICO MINISTERO il verbale

dell'interrogatorio r-eSD il giorno precedente dal

PICCIAFUOCO, sulle contestazioni di cui al mandato di

comparizione del quale si è detto sub 1.b.15): e ciò perché

si esprimesse sull'opportunità di emettere comunicazione

giudiziaria per strage nei confronti del suddetto imputato.

Il giorno stesso, il Procuratore della Repubblica si era

espresso (2) positivamente, indicando, a supporto della

richiesta, le seguenti emergenze probatorie:

1) presenza del PICCIAFUOCO alla Stazione al momento in cui

avvenne l'attentato;

2) certificazione rilasciata allo stesso dall 'Ospedale

Maggiore di Bologna con l'indicazione dell'ora di visita

11,39 del 2/8/80 (e cioè nell 'immediatezza dell 'esplosione

* * * * *
(1) RI, Cb, p2.
(2) RI, Cb, p3.
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della bomba), gravemente contrastante con le dichiarazioni

rese dal PICCIAFUOCO di essersi prodigato per il soccorso

dei feriti e di essere stato visitato soltanto nel

pomeriggio inoltrato del 2/8/80);

3) indagini svolte dalla polizia, che escludono che alcun

tassista di Modena abbia prelevato passeggeri alla Stazione

di Modena trasportandoli a quella di Bologna, il cui esito

contrasta assolutamente con le dichiarazioni reiterate del

F'ICCIAFUOCO, già di per sé inattendibili, in quanto dirette

a sostenere l'intenzione di essoPICCIAFUOCO di raggiungere

Milano da Bologna in treno, avendo egli raggiunto la

Stazione di Modena in tempo non utile per accedere al treno

t1odena-Mi l ano;

4) la presenza del nominativo del PICCIAFUOCO nell'agenda di

Gilberto CAVALLINI;

5) la sicura appartenenza del PICCIAFUOCO ali 'ambiente

dell'eversione di estrema destra rappresentata dalla

presenza di un tatuaggio,

Rosa dei Venti;

poi ricoperto, rappresentante la

6) il possesso, da parte del
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FACHINI, nonché alle posizioni DELLE CHIAIE, BALLAN, GIDRGI

e TILGHER.

03/05/84 Il 3 maggio, deponendo in un procedimento penale pendente

avanti all'autorità giudiziaria romana e concernente

attività delittuose commesse da alcuni dirigenti del SISMI

negli anni 1980181 (6), il Generale F'asquale NDTARNICDLA,

già capo della ls Divisione del SISMI, dichiarava (7) tra lo

altro: " ••• rammento che effettivamente -in quei giorni" (8)-

"tornarono dalla Francia il Gen. SANTDVITD, il PAZIENZA ed

il giornalista americamo Mike LEDEEN. In quell 'occasione fui

convocato all'aeroporto di Ciampino, con urgenza, per

ricevere disposizioni dal Generale SANTDVITD a riguardo di

informazioni in possesso del Colonnello t1USUMECI. In

sintesi, l'informativa riguardava presunti attentati a nodi

.ferroviari od a treni ed ebbe -a breve distanza di tempo-

successivi sviluppi ... ll

* * * * *(61 Si tratta dei fatti poi giudicati con la sentenza
citata sub 1.2.101, nota (24).

(71 Cfr. Cal., V5, C43, pp. 2-3.
(8) L'episodio (cfr. supra, sub 1.2.101 risale al 9/1/81;

il Gen. NDTARNICDLA, nella deposizione in esame, aveva
come riferimento cronologico il rientro dalla Francia
del Gen SANTDVITD, reduce da un incontro con il Gen.
Alexandre DE MARENCHES, capo dello SDECE, servizio di
sicurezza francese.
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personali di identificazione riportanti il nominativo

"VAILATI" : lo stesso di cui hanno usufruito persone legate

ad Avanguardia Nazionale in Sicilia.

24/03/84 Il giorno immediatamente successivo alla richiesta, il

Giudice Istruttore emetteva effettivamente, nei confronti di

Sergio PICCIAFUoCo, comunicazione giudiziaria per il delitto

di strage (3).

11/04/84 L'll aprile, il Consigliere Istruttore inviava al PUBBLICO

MINISTERO una missiva (4) con la quale lo invitava, in

relazione a quanto acquisito agli atti sino a quel momento,

a compiere valutazioni e formulare richieste su una serie di

punti, che indicava come di particolare rilievo; e faceva

specifico riferimento agli accertamenti relativi alla

natura e capacità lesiva della carica esplosiva, alla

posizione di F'aolo BELLINI (5) ed altre eventuali

responsabilità connesse, alla deposizione SPIAZZI ed agli

appunti trasmessi dal SISDE, alla posizione di Massimiliano

* * * * *
(3) DC, V4, C82, plO.
(4) RI, Cb, pp. 5-8.
(5) Per la posizione di costUi, raggiunto da comunicazione

giudiziaria per strage sin dal 28/2/83 (RA, Vl/bis-l,
Cl, p134), cfr. RA, Vl/bis-l, Vl/bis-2 e Vl/bis-3.



Gli sviluppi cui il teste si riferiva erano, naturalmente,

quelli sopra illustrati, sub 1.21: cioè quelli concernenti

l'operazione 'Terrore sui treni' ed il trasporto di armi ed

esplosivo sul treno Taranto-Milano.

A seguito della deposizione del Gen. NOTARNICOLA,

dell'acquisizione, presso l'Ufficio Istruzione di Bologna,

di atti relativi al processo cosiddetto 'della valigia',

nonché di atti dal SISMI (91 , il Procuratore della

varie attività delittuose, anche contro il Gen. MUSUMECI ed

cattura (101, oltre che contro alcune altre persone per

Repubblica di Roma, il 18/10/1984, emetterà ordine di

il Col. BELMONTE, fra l'altro, per aver essi portato e

collocato sul treno Taranto-Milano le armi e l'esplosivo su

detto treno rinvenuti il 13/1/1981.

06/06/84 Il 6 giugno, di fronte al Giudice Istruttore del presente

procedimento, compariva per la prima volta Vincenzo

VINCIGUERRA, il quale, in quell'occasione, si avvaleva della

* * * * *

(9) - Cfr. AA, V7, C43, pp. 33 e ss.
CI0) AA, V7, C43, pp. 25-29.
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facoltà di non rispondere all 'interrogatorio ex art. 348

bis del Codice dl rito (11).

20/06/84 In seguito, a far tempo dal 20 giugno (12), il VINCIGUERRA

risponderà alle domande dell 'Istruttore.

Il VmCIGUERRA, che si era confessato autore della 'strage

di F'eteano' (13) , negherà esser vero quanto riferito

dall 'IZZO circa la dissociazione dello stesso VINCIGUERRA da

una pretesa "linea stragi sta portata avanti da 'A.N. '" (cioè

Avanguardia Nazionale); e sosterrà viceversa di essersi

di§sociato da posizioni di tipo terroristico proprio nel

momento in cui aveva aderito ad Avanguardia Nazionale;

attribuirà tutte le stragi "che hanno insanguinato l'Italia

a partire dal 1969" ad un t un ì c a matrice organizzativa

-rispondente ad una logica secondo cui le direttive partono

da apparati inseriti nelle istituzioni- affermando altresì

che in tale "strllttllra occulta" sono inseriti,

* "* * * *

e da molto

( 11> EB, V3, C76, p 10.
(12) EB, V3, C76, pp. 12-16.
(13) Il 31/5/1972, in Sagrado di Peteano, militi dell 'Arma

furono attirati, con una proditoria telefonata, verso
una vettura carica di esplosivo, che deflagrò
all'atto dell'apertura del veicolo. L'attentato costò
la vita di due Carabinieri e di un Sottufficiale,
nonché il ferimento di un Ufficiale. Il VINCIGUERRA,
per tale attentato, è stato condannato in via
definitiva alla pena dell 'ergastolo.



tempo, "alcuni quadri di Ordine Nuovo del Veneto"; sosterrà

ancora che, dai primi anni 'bO, "viene portata avanti in

Italia una strategia politica unitaria, la quale si è

servita anche delle stragi, ma non solo di queste, in

fLlnzione di potere"; che "il f i ne poli ti co che attraverso

le stragi si è tentato di raggiungere è molto chiaro:

attraverso gravi 'provocazioni', innescare una risposta

popolare di rabbia da utilizzare per una successiva

alla dichiarazione dello stato di emergenza".

quello di giungere alla promulgazione di leggi eccezionali o

r-epressi aneli; e che "in ultima analisi il fine massimo era

l~Z~~l bs ~Qill~Qi~s~iQQ§ gi~gi~isCis Q§C §tCsg§ Q§i ~QQiCQQti

gi egCisQQ Ilb§~~B § ~sC~Q §ebbe~

22/0b/84 Il 22 giugno, la Procura della Repubblica, investita (14)

della qLlestione dal Giudice Istruttore, richiedeva (15)

l'emissione di comunicazione giudiziaria per il delitto di

strage nei confronti di Adriano TILGHER e Marco BALLAN,

sulla scorta degli interrogatori assunti ex art. 348 bis

C.P.P., nonché di quelli resi ad altre autorità giudiziarie

* * * * *
(14) - RI, Cb, p9.
(15) RI, Cb, pIO.



ed acquisiti eH art. 165 bis C.P.P. (16).

26/06/84 Quattro giorni pi~ tardi il Giudice Istruttore provvedeva in

conformità (17).

10/07/84 Il 10 luglio, la Procura della Repubblica formalizzava le

proprie richieste ( 18) , in risposta alla missiva

del 'Istruttore di cui si è detto sub 1.7.2)

E concludeva chiedendo, fra l'altro, l'emissione di mandato

di cattura per strage -in concorso tra loro e con gli

imputati già raggiunti da tale accusa- del BALLAN, del

TILGHER, del SIGNDRELLI, del FACHINI e del RINANI. La

richiesta si fondava su una serie di emergenze (peritali,

testimoniali e documentali) in base a cui si prospettava la

tesi di fondo che, nel luglio 1980, la "cellllia veneta" ed

il DELLE CHIAIE, tramite il MANGIAMELI, avessero riproposto

in Italia una strategia di attentati con identità di

obiettivi: identità di obiettivi che, a far tempo dal 1975,

anno della riunificazione di D.N. ed A.N. (19), non era mai

* * * * *(16) Cfr. supra, sub 1.6.14).
(17) DC, V3, rispettivamente C65 p12 e C68 p28.
(18) RI, C6, pp. 11-33.
(19) Sul tema specifico della riunificazione si dovrà

ritornare in prosieguo.



venuta mena, i n quan t o poi i due gruppi, con una

consapevolezza che apparteneva solo ai loro vertici, avevano

sempre gestito -unitariamente, pur nella molteplicità delle

sigle-il panorama eversivo nazionale, anche nella parte che

(Terza Posizione e N.A.R.) si richiamava allo spontaneismo

armato. Si affermava testLlalmente: " ..• Ora è evidente che la

decisione di A.N. di riprendere la sua azione politica in

Italia doveva significare anche una ricerca di consenso nel

frastagliato mondo dell 'ultra-destra e la necessità di

e dunque al suo alleato di sempre, SIGNORELLI Paolo,

ricorrere,

N.A.R.

per l'aspetto operativo, ai 'ragazzini' dei

che l i gestiva. Avviene così il rilancio, attraverso la

riaffermazione dell 'unità di azione tra A.N. ed O.N., della

strategia di ricompattamento del 'ultra destra, o attraverso

l'adesi one al progetto stragi sta ovvero attraverso le

repressioni indiscriminate di polizia che necessariamente

una strage innesca. Tutto ciò in un momento di crisi del

Movimento Armato, e di progressivo allontanamento dalle

influenze dei 'vecchi tramoni'. Ed ecco intervenire con

diversi compiti e spesso con strategie non coincidenti, A.N.
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con tutti i suoi vertici; esponenti di T.P. con MANGIAMELI

collegati ad A.N. e ad o.N.; di strutture oscure come

Costruiamo l'Azione, i Cop, l 'MRP, con SIGNoRELLI, FACHINI e

CALORE; gli stessi NAR con FIoRA~ANTI e MAMBRo, nella

~ealizzazione del piO terribile attentato dell' Ital ia

Repubblicana,

2/8/1980•.• "

qLlello della stazione di Bologna del

16/07/84 Sei giorni piO tardi, l'Istruttore ordinava la cattura

del FACHINI e del RINANI (20), contestando loro il delitto

di strage. La parte motiva del provvedimento si fondava

sulle seguenti emergenze: molteplici elementi probatori

idonei ad individuare nel FACHINI e nel RINANI persone già

al corrente dell'attentato prima del suo verificarsi

(VETTORE, ANSALDI, STROPPIANA); numerose deposizioni

testimoniali idonee ad individuare il FACHINI come punto di

riferimento essenziale della strategia stragi sta e

responsabile del relativo settore operativo centro-nord,

nonché promotore di precedenti attentati dinamitardi con

* * * * *(20) - DC, V2, rispettivamente C29, pp. 28-30 e C28, pp. 24-
26.
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tentativi di strage (ALEANDRI, ANSALDI, TISEI, CALORE e

FIORAVANTI C.); Lllteriori indicazioni probatorie,

sostanziantisi in Lln'accLlsa al FACHINI, si a p ur e 'de

relato', di implicazione nell'organizzazione della strage

(NICOLETTI ed IZZO); approfonditi accertamenti, in base ai

qLlali si era stabilito che il FACHINI ed il RINANI, pLlr

negando di conoscersi, erano in stretti rapporti operativi

ed appartenevano alla medesima organizzazione terroristica

(esiti perqLlisizioni presso abitazione RINANI, deposizioni

CA~ORE, CONTIN, BENELLE) (21).

02/10/84 Con ordinanza (22) in data 2 ottobre, l 'IstrLlttore

provvedeva a respingere la richiesta di emissione di mandato

di cattLlra per strage nei confronti del BALLAN, del TILGHER

e del SIGNORELLI, ed a scarcerare MaLlrizio GIORGI per

scadenza termini qLlanto al delitto di cLli all'art. 270 bis

C. F'. e per sopravvenLlta insLlfficienza di indizi qLlanto al

delitto di strage (dando atto che, per la detenzione e la

* * * * *(21) Per qLlesti Llltimi dLle testi, cfr. EA, rispettivamente
V10/a-2, C66 e V10/a-6, C269.

(22) RI, C6, pp. 39-54.
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ricettazione della pistola, l'imputato era stato scarcerato

sin dalI '8/11/1983). Osservava l'estensore del provvedimento

che: per le posizioni BALLAN e TILGHER, le emergenze

processuali cui faceva riferimento l'ufficio requirente

traevano origine dalla deposizione IZZO, sostanziantesi in

notizie apprese nell'ambito carcerario, di contenuto "vago e

generico tanto da non consentire validi riscontri"; la

verifica delle fonti dell 'IZZO, operata con puntiglio in

tutte le direzioni, non era approdata a risultati utili;

neppure quanto al ruolo, attribuito al SIGNORELLI, di

elemento di spicco di una struttura di comando unitaria,

diretta dal DELLE CHIAIE -e nella quale sarebbero stati

inseriti il BALLAN, il GIORGI ed il TILGHER- il compendio

probatorio appariva tale da elevare l'assunto accusatorio a

qualcosa di più e di diverso da una seria e rilevante

ipotesi di lavoro; l'ipotesi della costituzione, nell'estate

dell '80, di un vertice unitario ON-AN-NAR-TP doveva

ritenersi poco verosimile alla stregua delle recenti

dichiarazioni di vari soggetti processuali; che l'unità

operativa propugnata nella riunione di Albano Laziale del



1975 non perdurò negli anni successivi; che l'analisi del

contenuto dell' 'informativa SPIAZZI' 28/7/80 non

autorizzava a ritenerla collegata alle rivelazioni del

VETTORE PRESILIO, e portava ad escludere che essa avesse

diretta relazione con la strage di Bologna; quanto alla

posizione GIORGI, a seguito di difficoltose e complesse

verifiche, dovevano ritenersi inattendibili le dichiarazioni

di Elio CIOLINI, nell 'ambito delle quali appariva sterile il

tentativo di sceverare il vero dal falso, laddove non

fossero sorrette da riscontri di natura oggettiva; le

indagini condotte alla ricerca di riscontri all'emergenza di

maggior peso a carico del GIORGI -cioè il preteso viaggio

dall'Argentina all'Italia nell'e$tate dell'80- non erano

approdate a risultati tali da costituire oggettivo riscontro

alle dichiarazioni del CIOLINI sul punto; e, infine, quanto

al delitto associativo, il termine massimo di custodia

cautelare era ampiamente scaduto.

22/10/84 Il 22 ottobre veniva interrogato dal PUBBLICO MINISTERO di

Roma, nel procedimento di cui si è detto sub 1.7.3), il Col.
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BELMONTE (23). Costui, che, in precedenza, aveva fornito una

differente versione, dichiarava che la sua fonte era stata

il M/Ilo dei Carabinieri Francesco SANAPO, Comandante la

Stazione di Vieste. E precisava: " in Vieste, presso la

Stazione CC, ho ricevuto -insieme al SANAPO- per telefono,

le notizie relative al trasporto di esplosivi. Ignoro quale

fosse la fonte del SANAPO e non gliela ho mai chiesta perché

si trattava di un rapporto fiduciario. Dal detto SANAPO

avevo avuto, nell'ottobre 1980, le notizie relative

all'attentato di Bologna."

24/10/84 Due giorni più tardi, il PUBBLICO MINISTERO di Roma, alla

presenza del PUBBLICO MINISTERO di Bologna, esaminava (24)

il M/Ilo SANAPO, il quale, dopo aver lungamente sostenuto di

aver attinto da tale Peppe MONNA, suo confidente, tra

l'ottobre '80 ed il gennaio '81, notizie relative alla

strage di Bologna ed alla vicenda del treno Taranto-Milano,

e di averle poi riferite al BELMONTE, ad un certo punto

della deposizione dichiarava di voler finalmente dire tutta

* * * * *

(23) Cal., V2, Cl., pp. 77-79; cfr. supra, sub 1.3.7).
(24) Cal., V2, Cl., pp. 82-88.
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la ve~ità: e cioè, molto semplicemente, che il suo rappo~to

con un confidente depositario di notizie sulla strage di

Bologna e sull'operazione 'terrore sui treni' era stato

inventato di sana pianta; e che la richiesta di simulare un

pregresso rapporto con un fantomatico confidente gli era

stata rivolta nella primavera dell 'Sl dal BELMONTE, il

quale gli aveva chiesto un aiuto per sé e per il MUSUMECI,

trovandosi quest "u l t ì mo "praticamente sotto inchiesta a

Il giorno stesso, il PUBBLICO MINISTERO di Roma titolare del

Bologna per via di un'informativa che •••

strage avvenuta il 2 agosto ..• "

aveva fatto sulla

procedimento di cui si è detto sub 1.7.31 trasmetteva (25)

alla Procura di Bologna il verbale della deposizione del

Gen. NOTARNICOLA, nonché la copia degli atti acquisiti dal

SISMI (26).

03/11/84 Il 3 novembre, il Procuratore della Repubblica di Bologna

provvedeva ad acquisire (27), dal Giudice I.truttore del

presente procedimento e da quello del procedimento

cosiddetto 'della valigia' tutte le informative SISMI agli

* * * * *
(25) - Cal. , V2, C2, pL
(26) Cal. , V2, C2, pp. 2 55.

(27) - Cal. , Vl, pL
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atti dei relativi fascicoli, nonché i rapporti di organi di

Polizia giudiziaria redatti a seguito delle informative

suddette (28). E ciò al dichiarato scopo "di consentire" al

suo "ufficio l'esercizio dell 'azione penale contro Pietro

MUSUMECI e BELMONTE Giuseppe per l'intera attività comunque

da loro dispiegata in detti procedimenti": attività

ri c oncìuc ì bi l e, nell' ipotesi accusatoria che si andava

prospettando, al delitto di calunnia.

10/11/84 Una settimana l'Istruttore del presente

procedimento escLlteva il Gen. NOTARNICOLA (29), il quale

confermava le dichiarazioni già rese al PUBBLICO MINISTERO

di Roma, e, tra l'altro, aggiungeva: " ... All'aeroporto di

Ciampino arrivò l'aereo del SANTOVITO dal quale scesero

insieme con lui il noto PAZIENZA, la moglie del Gen.

SANTOVITO ed il giornalista americano Michael LEDEEN. Ad

aspettare il SANTOVITO a Ciampino vi erano sicuramente il

Gen. MEI, il Col. MUSUMECI, quasi sicuramente il Col.

D'ELISEO ed altre persone che non ricordo ••• il MUSUMECI,

alla presenza del SANTOVITO, mi consegnò il documento

* * * * *(28) Cal., V1, pp. 2 e ss.
(29) Cal., V3, pp. 60-67.

522



contenente l'appunto che riguardava il possibile attentato.

Quando dico alla presenza di SANTOVITO, intendo riferirmi al

fatto che il documento mi venne consegnato nella stanza

dell'aeroporto dove ci trovavamo tutti dopo l'a~rivo

dell'aereo con il Direttore del Servizio•.. Chiesi al Col.

MUSUMECI personalmente se l'espressione concernente il

ricatto al governo fosse una valutazione della fonte ... il

fonte ... successivamente la notizia venne a specificarsi in

MUSUMECI mi rispose che si trattava di una valutazione della

convincimento

i l

membroun

trassit-anto che i op ì ù preciso,

che la fonte doveva essere

sempremodo

dell 'organizzazione terroristica •.. con ogni probabilità la

sera dell'ii/i/Bi venne nel mio ufficio il Col. BELMONTE, il

quaI e mi disse che la notizia preannunciata si stava

concretizzando e che egli stava per partire per contattare

personalmente la fonte ••• ricordo di aver chiesto al Col.

BELMONTE chi fosse la fonte dalla quale si stava recando, ma

il predetto tergiversò ..• quando gli chiesi come avrei potuto

fare a contattarlo, mi rispose che si recava dalle parti di

S. Severo e che avrei potuto fare riferimento eventualmente



alla locale stazione carabinieri •.. detti disposizione ai

miei collaboratori di fare una telefonata ai Carabinieri di

S. Severo per tentare di localizzare il BELMONTE; tanto allo

scopo di poter successivamente attivare il CS di Bari per

riuscire a fotografare la fonte nel momento in cui si

incontrava con il BELMONTE ... non sono in grado di ricordare

quante telefonate abbia fatto tra la sera del 12 e la notte

il BELMONTE al mio ufficio. Ricordo però che sicuramente ad

ogni telefonata di aggiornamento della situazione fatta dal

BELMONTE ha corrisposto un messaggio di aggiornamento della

situazione per le forze dell'ordine interessate .•. ricevo

lettura del rapporto SISMI 24/2/81 con riferimento al punto

3 dove si parla del coinvolgimento di Giorgio VALE. Si

tratta di rapporto che è stato redatto dalla Divisione da me

diretta, ma certamente sulla base di informative ancora

provenienti dal Col. MUSUMECI ••. nulla consta alla prima

Divisione circa l'appartamento di via Rizzo ad Imperia, se

non quanto riferito dal MUSUMECI. .• "

17/11/84 A distanza di una settimana, il Gen. NDTARNICOLA veniva

nuovamente escusso (301.

* * * * *(30) - Cal., V3, pp. 70-80.
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21/11/84 Di li a quattro giorni, il PUBBLICO MINISTERO emetteva

ordine di cattura (31) nei confronti del BELMONTE, del

MUSUMECI e di Francesco PAZIENZA (32) per il delitto di

calunnia pluriaggravata, contestando loro di avere, in

concorso col SANTOVITO (all'epoca già deceduto) e con altre

persone non identificate, con abuso della pubblica funzione

e con fini di eversione dell 'ordine democratico, nonché con

la finalità di assicLlrare l'impLlnità agli autori della

strage di Bologna ed agli autori dell'attentato -sul treno

Taranto-Milano, simulando il realizzarsi di un insieme di

reati di natura eversiva ed inducendo in errore l'autorità

di polizia e l'autorità giudiziaria, incolpato falsamente

dei suddetti reati -facendo convergere le indagini su false

piste estere- le varie persone indicate nelle informative

via via trasmesse dal SISMI, nonché Roberto FIORE e Gabriele

ADINOLFI, "identificati erroneamente dali 'A.G. bolognese

sulla base della falsa accusa degli imputati".

Il provvedimento veniva eseguito soltanto nel confronti del

* * * * *
(31)

(32)
- Cal., 'n, pp. 147-151.

Per la posizione di quest'ultimo,
1.1.11) ed 1.2.11).
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BELMONTE e del MUSUMECI (33), mentre il PAZIENZA rimaneva

latitante, essendo riparato all'estero da tempo.

26/11/B4 Il 26 novembre veniva esaminato come teste Mauro ADDIS (34),

il quale, tra l'altro, dichiarava: " .•. Sono oggi disposto a

dire tutta la verità in merito all'affitto della casa sita

in Taranto dove, nell'agosto dell'BO, andò ad abitare

Valerio FIORAVANTI. Bisogna premettere che, nel 197B, in

carcere, ••. ebbi modo di conoscere Pierluigi CONCUTELLI ... nel

febbraio dell'BO uscii dal carcere•.• in aprile a Milano mi

trovai in giudizio assieme ad esponenti della banda

VALLANZASCA e allo stesso Pierluigi CONCUTELLI ... nel corso

del processo ebbi modo di incontrare Francesco MANGIAMELI,

il quale evidentemente saliva a Milano per salutare e

comunque assistere al procedimento. Infatti i l

CONCUTELLI ... mi indicò tra il pubblico il MANGIAMELI e mi

disse di favorirlo ove mai questi me ne avesse fatto

richiesta ••• il MANGIAMELI mi si avvicinò nell'aula di

udienza e facemmo conoscenza ••• tra l'aprile ed il luglio

* * * * *(33) Cal., V3, rispettivamente p152 e p153.
(34) - EA, V10/a-5, C240, pp. 7-11.
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1980 il MANGIAMELI mi chiese di procurargli un'autovettura,

ed io infatti rubai per lui una GOLF chiara GTI ... Nel

luglio dell '80 sempre a Milano, dove il MANGIAMELI veniva

spesso, quest'ultimo mi propose di affittare per conto suo

un appartamento al mare, a Taranto. Mi disse che in compenso

avrei potuto trascorrerci le vacanze in agosto. lo

accettai ... e sul finire di luglio andai a Taranto insieme

con il MANGIAMELI •.. poi trovammo la casa ... fui io da solo a

aveva chiesto di affittare la casa per tre mesi •.. Fu così

che ai primi di agosto andai a Taranto dove, - insieme con la

condurre le trattative. Prima di trattare, ~l MANGIAMELI mi

mia ragazza, presi possesso della casa al mar-e ••• ero

d'accordo con MANGIAMELI che un certo giorno d'agosto, che

oggi non sono in grado di ricordare, ma con ogni probabilità

nella prima settimana del mese, sarei dovuto andare davanti

agli uffici SIP di Taranto per incontrarlo •.. quel giorno

invece si presentarono due giovani i quali disser-o di

chiamarsi Riccardo e Chiara; Il (35) lIcostoro mi dissero:

'Sei tu l'amico di Francesco? Noi siamo suoi amici, abbiamo

* * * * *(35) - Si trattava di Valerio FIORAVANTI e Francesca MAM8RO.
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dei problemi e andiamo nella casa al mare al posto di

Francesco che non può venire.' ... lo a.ccettai la s ì t uez ì ons e

accompagnai i due nella casa sopra descritta ... A Taranto io

stavo con la mia ragazza ... posso dire poco della vita del

Valerio e della Francesca e delle persone che andavano a

trovarli ... alcuni loro amici li andavano a trovare. Queste

ulteriori presenze fecero tanto insospettire la mia ragazza

che a un certo punto decisi di far ritorno a casa o meglio

di andare in un altro posto .•. non ho mai notato

nell'appartamento di Taranto armi, passamontagna o altro di

irregola.re ... "

Il Procuratore della Repubblica, con atto (36) in data

22/10/1984, aveva impugnato l'ordinanza dell 'Istruttore di

cui si è' detto sub 1.7.8).

08/01/85 Il 'Tribunale della Libertà' si pronunciava 1'8/1/1985,

rigettando il gravame (37). Il voluminoso provvedimento

affermava, in estrema sintesi, che: non era condivisibile la

* * * * *(36) AR, V5, C40, fascicolo Tribunale, pp. 20-89.
(37) AR, V5, C40, fascicolo Tribunale, pp. 91-205.



tesi, prospettata dal PUBBLICO MINISTERO, della presenza

di una struttura sostanzialmente unitaria della destra

eversiva. -al di là del prollferare delle sigle- nella

seconda metà degli anni '70; fino alla vigilia della strage

di Bologna, quando le 'vecchie cariatidi del golpismo nero'

si sarebbero trovate impegnate nel tentativo di chiudere gli

spazi dell 'autonomia spontanei sta, per controllare l'intera

area dell'ultra-destra da posizioni di potere; i huon ì

già cessati agli inizi del 1977;

ed A.N., instauratisi nel 1975,rapporti fra O.N.

ritenersi

metà degli anni settanta, nel

nella

panorama della

dovevano

seconda

destra

eversiva, spesso le sigle nascondevano aggregaz ioni

momentanee, finalizzate al compimento di singoli atti, non

r ì conduc ì b ì ì ì , se non in via di azzardata ipotesi, ad una

super-associazione o ad un progetto golpista e stragi sta;

gli ambienti giovanili più oltranzisti dell'estrema destra

erano stati spinti a vivere momenti di grande esaltazione,

che finivano per esprimersi in iniziative destinate a

canalizzare quasi totalmente il ribellismo, accentuandone le

vene populiste e frenando quelle di stampo anarcoide; in tal
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senso emblematica era stata l'iniziativa giornalistica di

'Costruiamo l'Azione'; ciò che qualificava il disegno

sovversivo so~teso a 'Costruiamo l'Azione' era l'analisi dei

fatti: pertanto Sl rendevano necessarie la 'permeabilità

dell'ambiente' e la consapevolezza, da parte di tutti gli

associati, se non delle singole responsabilità, in ordine ai

vari episodi, quantomeno della loro riferibilità politica;

tutto questo contraddiceva la vecchia impostazione dei

gruppi storici (O.N. ed A.N.), attestata prevalentemente sul

principio del doppio livello; all 'occulta attività dei

settori operativi, controllata solo dai vertici, si era

sostituito un poliedrico circuito tra il momento operativo

(mi l i tare) e quello politico, attraverso una vo l u t a

parcellizzazione dei gruppi, delle iniziative e delle

componenti ideologiche (cosiddetto spontaneismo

organizzato); frutto evidente di questa logica erano stati i

quattro attentati della primavera del 1979, a firma M. R. F'.;

appariva operazione ardua, allo stato delle conoscenze,

dimostrare la matrice stragi sta della strategia globale

degli attentati M.R.P.; la pretesa riconducibilità di Terza



Posizione ad Avanguardia Nazionale appariva, a l I C) sta.to,

niente altro che un' ipotesi da verificare; i l mancato

reiterarsi -dopo un primo tentativo di impostare un progetto

in c cmurie-: di contatti fra gli ambienti di Costruiamo

l'Azione e quelli di Terza F'osizione fu dovuto anche alle

critiche di ambiguità che questo secondo movimento rivolgeva

al SI Gì,ORELLI; l'esame complessivo delle vicende relative

all" informati va SPIAZZI', anche alla l Llce delle

possibile essendo che le notizie trasfuse nella

dichiarazioni dalla RACANIELLO e dal

PUBBLICO

rese dal Colonnello,

non confortava la tesi sostenuta dal

MINISTERO,

D'APRILE,

citata informativa fossero state acquisite dallo SPIAZZI già

nel novembre 1979, nel qual caso occorreva spiegare perché

fossero state comunicate al SISDE, tramite il BENFARI,

soltanto alcuni giorni prima della strage, lI c he , peraltro,

nell 'informativa ••• è tutt'altro che annunciata"; non era

provata l'i denti f i cabi l i tà del 'Ci cci o' dell' i nformati va i n

Francesco MANGIAMELI e, c omun que , era arbitrario sia

ritenere il MAMGIAMELI uomo del DELLE CHIAIE, sia ritenerlo

collegato con la strage di Bologna; a fronte dell 'assoluta
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inaffidabilità dello SPIAZZI, veniva meno la possibilità di

porre un collegamento fra l'informatlva 28/7/1980 e le

rivelazioni del VETTORE PRESILIO, "tanto più che la dedotta

sovrapponibilità tra le due fonti" era "sopravvenuta e non

ori gi nar-ì a Il; se vi era la prova che -tramite il DE FELICE-

il GELLI fosse in grado di esecitare su Costruiamo l'Azione

una certa egemonia, o, c omun que, pressioni rilevanti, era

tuttavia ancora da scrivere la storia dei rapporti tra la

Loggia P2 e l'eversione di destra dopo il 1979; la disamina

degli atti consentiva di escludere che il SIGNORELLI avesse

cogestito, assieme a CALORE, la strategia degli attentati

dinamitardi del 1978 e 1979; priva di riscontro era

l'ipotesi che il MANGIAMELI fosse subordinato al SIGNORELLI

e da questi introdotto in Terza Posizione nel 1980; quanto

ai rapporti SIGNORELLI-FACHINI, era destituita di fondamento

l'ipotesi che i due rappresentassero il vertice del M.R.P.;

per le posizioni TILGHER e BALLAN, allo stato degli atti, in

mancanza di riscontri, accedere alla richiesta di emissione

di mandati di cattura avrebbe significato puramente e

semplicemente aderire alla "logica" dell 'IZZO,
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trovava neppure il conforto delle Il n Llmer ose

dichiarazioni .•. provenienti da esponenti di diverse

formazioni Il, richiamate dal PUBBLICO MINISTERO appellante,

se restituite al loro integrale contesto; per la posizione

GIORGI, se occorreva dar atto che le dichiarazioni del

CIOLINI erano state in qualche modo riscontrate quanto

all'esistenza in Italia; ancora legata al DELLE CHIAIE, di

un'organizzazione, sia pure di modeste dimensioni, costituita

avevano alcun pregio,

converso affermare

per

non

occorreva

del teste

ed erano certamente infarcite di

che le dichiarazioni

Avanguardia Nazionale,di. l eaders'dai

menzogne, sul tema del rapporto fra l'organizzazione sopra

indicata e l'attuazione della strage di Bologna; non v'era

prova che il GIORGI ed il PAGLIAI fossero venuti in Italia

per lo scopo indicato dal CIOLINI; e sembrava, invece, di

poter affermare che il 26 giugno dell'SO avesse viaggiato da

Buenos Aires a Parigi non il GIORGI ma il DELLE CHIAIE, che

aveva usato un passaporto argentino contraffatto con le

generalità del primo, applicandovi la propria fotografia.



1~§1 2 g§002~g 12§g =2 Qi~§mQc§ 12§g
Il Q§cigQg ~gmQc§§g fC2 1~gcQio2o~2 g§l
~IciQ~021§ g§ll~ biQ§ci~~ §~ll§ Qg§i~igoi

§lQB§l~ ~Bbba~~ Ilb§~sB § §l§~QBsbbl~ §g
i m20Q2ii gi ~2ii~C2 Q§l Qi~§mQc§ ~§2

22/03/85 Il 22 marzo 1985, nel procedimento cosiddetto 'della

calunnia' (3496/A/84, già 2832/C/84 R.G.P.M.l, il PUBBLICO

MINISTERO provvedeva ad esaminare Cristiano FIORAVANTI, che,

nel confermare le dichiarazioni precedentemente rese (lI,

tra l'altro riferiva (2): "Preciso che al corrente della

nostra presenza a Taranto, impegnati nel progetto di

evasione di CONCUTELLI, era certamente CARMINATI e dunque il

gruppo della Magliana (3 l al quel e egli era

collegato ••• l'ultima volta che sono stato a Taranto, cioè

nel periodo in cui venne trovata la valigia sul treno, era

presente anche CAVALLINI. Ritenevo molto pericolosa

quell'azione per cui chiedevo i motivi per i quali si

dovesse realizzare ad ogni costo. Fu Valerio a dirmi che

CONCUTELLI rappresentava Lln simbolo per tutta la

destra •.• Per quanto riguarda gli attentati avvenuti a Roma

* * * * *
(1) Cfr. anche supra, ssub 1.3.41.
(21 Cal., V5, C28, pp. 1-5.
(31 - Il FIORAVANTI alludeva alla formazione della malavita

organizzata romana nota come 'Banda della Magliana'.
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tra il novembre 1979 ed il febbraio 1980 rivendicati dai

'Nuclei Fascisti Rivoluzionari' devo dire che in quel

periodo nel quartiere Prati avvenivano continuamente

attentati ad opera di ragazz i dell a sez. F'rati del M. S. Io In

particolare io partecipai ... Prendo atto per la prima volta

che con la sigla Nuclei Fascisti Rivoluzionari fu

rivendicato anche l'omicidio ali (sic) lIF'ier Santi

sempre espresso la convinzione che gli autori materiali di

"CAVALLINI coinvolti in ciò dai rapporti equivoci che

(4) "presidente della regione Sicilia.

(s i c)

lo ho

Luigi"mio fratello efosseroqLlell 'omicidio

MATTARELLA, "

stringeva MANGIAMELI in Sicilia. La storia dell'eliminazione

di MANGIAMELI da parte di mio fratello richiama quei

collegamenti. Peraltro mi risultava che in quei giorni mio

fratello e anche CAVALLINI e Francesca MAMBRD erano in

Sicilia per loro contatti con MANGIAMELI. Quando furono

pubblicati gli identikit degli aLltori materiali

dell'omicidio MATTARELLA sui giornali, ricordo che mio padre

esclamò, per la somiglianza degli identikit con mio fratello

* * * * *(4) - Assassinato in Palermo il 6/1/1980:
C430, p 101.

cfr. RA, ')11,
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e CAVALLINI, somiglianza che io stesso avevo rilevato

immediatamente, 'hanno fatto anche questo! "

Successivamente, i l 4110/1985, esaminato dal Giudice

Istr-uttor-e del pr-esente pr-oc·edi mento, di chi ar-er-à (5): "Sul l a

pr-ovenienza dell'esplosivo da noi impiegato, come ho detto

in altre occasioni,

amer-icana a Ponza,

indico: par-te fu r-ecuper-ata da una nave

si tr-attava di balestite da scar-icamento

di pr-oiettili di cannone. La utilizzammo tr-a var-i attentati

ad alcune sezioni del P.S.I.; par-te fu acquistata da NISTRI

pr-esso la malavita comune, er-a tr-itolo in saponette. Lo

usammo per- la ACEA e per- la Centr-ale del Latte. In tutti

questi attentati la logica er-a solo quella di far-e danni

alle cose salvo quello al P.S.I. che come ho detto in un

pr-ecedente ver-bale fu un po' un atto da ir-r-esponsabili,

per-ché se fosse r-iuscito avr-ebbe pr-ovocato numerose

vittime •.. " Rifer-ir-à altr-esl, nel cor-so della :;;tessa

deposizione, dei tentativi, compiuti da esponenti di

Avanguar-dia Nazionale, di attir-ar-e lui e suo fr-atello

nell 'or-bita di tale or-ganizzazione, specificando che solo in

* * * * *(5) - EA, V10/a-3, C140 bis, pp. 27-28.



un secondo tempo fu possibile rendersi conto che Avanguardia

tendeva a "sponsorizzare" tutto il loro ambiente e ad

l'inserirsi nelle varie organizzaziDni attirandole nella

propria orbita."

1~§~61 b~gC9irr§ 9i ç§t1~c§ Q§C ç§l~rrrri§ Ql~Ci§ggC§~§t§ Q§i
çgrricgrrti 9i biçig §~bbl

25/03/85 Il 25 mar-zo, nel procedimento 'della calunnia', i l

Procuratore della Repubblica, che fin dal 26/11/1984 aveva

spedito a Licio GELLI comunicazione giudiziaria (61 per il

delitto di calunnia pluriaggravata, ordinava la cattura del

suddetto (71, con la stessa imputazione già contestata al

MU8UMECI, al BELMONTE ed al PAZIENZA. Il provvedimento

rimaneva ineseguito (81. Nella parte motiva dello steso si

fa riferimento, oltre che agli specifici elementi d'accusa

già raccolti a carico dei coimputati, anche alle seguenti

ulteriori emergenze: le testimonianze dei Generali Ninetto

LUGARE8I e Giulio GRA88INI (9), del dotto Elio CIOPPA (10),

* * * * *(6) Calo, V3, p157.
(71 Cal., V3, C2, pp. 1-4.
(8) Il GELLI, da tempo riparato all 'estero e poi detenuto

in Isvizzera, era evaso dal carcere ginevrino di Champ
Dollon il 10/8/1983: cfr. Calo, V4, C2, p5.

(9) - Il primo successore del 8ANTOVITO alla guida del 818MI
ed il secondo Direttore del SISDE fra il '78 e 1'81;
cfr. Cal., V5, rispettivamente C38 3 C31.

110) - Cfr.5upra, 5ub 1.1.10), testo e nota (51).
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del Prof. Ferdinando ACCORNERO e dell 'Ing. Francesco

SINISCALCHI ( i i : ; la documentazione proveniente dalla

Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica

'P2' ( 12) ; le dichiarazioni di personaggi di l'provenienza

eversiv.3,11 , quali Mauro ANSALDI, Walter SORDI, Aldo Stefano

TISEI, Paolo BIANCHI, Piero CITTI, Sergio CALORE e Paolo

ALEANDRI (13). Da siffatto compendio probatorio era dato

evincere con evidenza -secondo l'assunto accusatorio- llgli

stretti rapporti, le dirette influenze, la strLlttura

ger-archica che legava, al~ 'epoca dei fatti, GELLI Licio ai

vertici del SISMI ed in particolare ai Generali MUSUMECI e

SANTOVITO; lo stretto collegamento contestuale del GELLI con

ambienti stragisti neri e della malavita organizzata romana;

l'antica vocazione golpista del GELLI testimoniata dal suo

coinvolgimento con esponenti 'neri' e con aree eversive

coinvolte nel c.d. Golpe BORGHESE; nella strage

dell'Italicus, per la quale è stato anche indicato come

"* "* "* "* "*

cfr. Cal., V6.
cf r. Cal . , V5,

C9, C14, C12 e C3).

(12)
( 13)

(11) - Si tratta di personaggi interni alla massoneria, per
le cui dichiarazioni cfr. Cal., V5, rispettivamente
Cl e C51.
Frattanto acquisita agli atti:
Per le cui dichiarazioni
rispettivamente C4, C52, C56,



persona che tentò di deviare le indagini; nella strage del 2

agosto, per la quale è già stato raggiunto da comunicazione

gi ud i z i ari ali ( 14) . Si legge ancora nella motivazione

dell 'ordine di cattura: Ilappare provato in atti

l'interessamento del GELLI e dei suoi correi teso ad

ostacolare le indagini anche attraverso organi di stampa

utilizzando persone del suo 'entourage', ad una delle quali

imputati ovvero di indiziati della strage del 2 agosto, fin

'Italicus'" (15)

al fine evidente

sull'indagini

e di deviarle verso false piste estere

in occasione delle

di alleggerire posizioni processuali di

"

ricorsagiàera

nella immediatezza del fatto, trattandosi di imputati o di

indiziati (in specie: FACHINI, SIGNORELLI, SEMERARI ed

altri) in qualche modo collegati con quella parte dei nostri

* * * * *(14) - Qui il PUBBLICO MINISTERO incorre in una svista: il
GELLI era stato raggiunto da comunicazione
giudiziaria nel procedimento relativo alla strage del
2 agosto: ma non per strage, bensi per gli artt. 270
bis, 305 e 416 C.P. (cfr. comunicazione giudiziaria
9/9/1982, in DC, V4, C76, p1).

(15) - Il PUBBLICO MINISTERO, con la citazione -che si è
omessa nel testo- di "Cap. II- 85 atti Cornrn ,
Inchiesta P2", cioè del documento rinvenibile in
Calo, V6, Ci, pp.78-79, allude al dotto Antonio
BUONO, già Presidente del Tribunale di Forli e
iscritto nelle liste di Castiglion Fibocchi, che
aveva reso a GELLI i servigi di cui al citato
documento ed era stato autore degli articoli di
stampa del l . agosto-settembre '80, comparsi sul
quotidiano 'Il Giornale' e raccolti in Cal, V5, Cii,
pp. 3-9.



servizi segreti compromessa con la loggia massoni ca

collegamenti di cui vi è prova in atti, cosi come è provata

l'esistenza di rapporti tra vertici eversivi neri, vertici

della malavita organizzata romana, nazionale ed

internazionale; vertici di detta loggia massonica e vertici

militari iscritti alla P2; ... tale condotta di deviazione

delle indagini è avvenuta all'interno di un processo

relativo all'episodio criminoso più grave mai verificatosi

nel nostro F'aese, con il concorso decisivo di persone che

avevano il compito funzionale di salvaguardare le

istituzioni da quelle forze eversive con le quali esse

viceversa collaboravano; ... tal e condotta criminosa,

pervicacemente ripetuta nel corso del processo, ha creato

ritardi nelle indagini relative agli autori di tali fatti

delittuosi e tal i deliberati depistaggi sono stati

accompagnati dalla diffusione di falsi programmi eversivi al

fine di creare ulteriori allarmi e tensioni nel nostro Paese

favorevoli ai loro programmi antidemocratici; ... appare con

chiarezza il diretto coinvolgimento del GELLI nel delitto

già contestato agli altri imputati ed il
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ispiratore e regista delle loro attività deviate ... "

02/04/85 !l 2 aprile, nel procedimento 'della calunnia', veniva

escussa (16) ~L".ra LAZZERINI, che, riferendo "notizie apprese

nel corso della" sua llfr-equentazione con il GELLI" ,

affermava tra l 'altro: " .•. il noto Francesco PAZIENZA fu tra

i frequentator-i di GELLI, poiché ricordo con certezza di

averlo visto almeno un paio di volte nel salotto in attesa

di ~ssere stata presente a due telefonate ricevute nei primi

di GELLI presso l'Hotel 'Excelsior' di Roma•.. Ricordo anche

tempi, precisamente nel 1977, dal GELLI, fattegli dal noto

neofascista, cosl viene definito sui giornali, Stefano DELLE

CHIAIE. Fu GELLI a confermarmi quel nome ed a confermarmi

che era in contatto con DELLE CHIAIE ..• GELLI vive di ricatti

e di vendette e tiene sotto ricatto tutti coloro che hanno

avuto a che fare con lui in vicende di Un certo rilievo.

Ecco perché non lo vogliono agli arresti domiciliari. Tut t i

andavano a chiedergli favori e denaro e, con una telefonata,

GELLI riusciva ad accontentarli. Era chiamato 'San Licio· ...

* * * * *(16) - Cal., V5, C35, pp. 44-59.



I 953 nomi dell'elenco rappresentano solo una minima parte

delle persone coinvolte nella P2. Si tenga poi conto che si

tratta di persone o di scarsa influenza o, comunque, quasi

tutte al limite della pensione ..• Fui presente a due

telefonate ricevute da BELLI fattegli da SINDDNA. Ciò fra la

fine del '76 e gli inizi del '77. BELLI rassicLlrava SINDDNA,

garantendogli che non lo avrebbero mai estradato

dall'America a che a ciò avrebbe pensato lui. Anche perché,

a suo dire, nelle carceri italiane SINDDNA sarebbe stato

sicuramente ammazzato ..• " Dopo una prima chiusura del

verbale, la teste dichiarava ulteriormente: "Ricordo in

questo momento che le telefonate provenienti da DELLE CHIAIE

pervenivano a BELLI sul telefono diretto con numero

riservato. Peraltro, ciò avveniva per tutte le persone di un

certo rilievo che si mettevano in contatto telefonico con

GELLI e non intendevano fare il loro nome al centralino

dell'albergo. Ricordo con precisione che si trattasse del

DELLE CHIAIE ••. annotai questo nome sul taccuino, anche

perché avevo conosciuto il DELLE CHIAIE nel 1967 ... in

occasione di una cena avvenuta in una villa di Tirrenia ... "

:>;d::t



09/04/85 La LAZZERINI veniva riesaminata li7) una settimana pi~ tardi

e dichiarava ancora: " ••• In particolare insisto nel dire che

sentii GELLI fare il nome di PAZIENZA. Vidi il PAZIENZA in

pi~ di un'occasione entrare nel salone più piccolo, e cioè

il primo, dove GELLI riceveva una parte delle persone che lo

attendevano •.. Posso dire che mi risLll tana rapporti

telefonici con il DELLE CHIAIE almeno fino alla fine del '79

sul suo numero riservato dalla Spagna. Ciò almeno all'epoca

avere la parte strappata della missiva che dovrei custodire

in cui redassi la lettera 2.i2.i977. Se la trovo, le farò

in casa mia ... l1

1~§~1l bs §§ot§o~s ~gO~l~§iys Q§l Qcg~§Qim§otg ~g§iQQ§ttg

':"Q§Us Ysligis':'

30/04/85 Il 30 aprile, il Giudice Istruttore titolare del

procedimento n. 206/A/8i proscioglieva (18) Gabriele

ADINOLFI, Roberto FIORE e Giorgio VALE, per non aver essi

commesso il fatto, dai delitti loro contestati in relazione

alla vicenda del collocamento di armi ed esplosivo sul treno

* * * * *li7) - Il verbale trovasi in Cal., V5, C35, redatto su 9
fogli aventi numerazione separata Ida i a 9) rispetto
al resto della cartella.

(18) ~ Con la sentenza citata sub i.2.iO), nota (30).
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Taranto-Milano. La sentenza ricostruisce lo snodarsi delle

informative SISMI relative all'operazione 'terrore sui

treni', i tempi ed modi dell'incriminazione del 'JALE, del

FIORE e dell'ADINOLFI, l'atteggiamento di ch ì uaur a dei

vertici del servizio di fronte alla volontà dei magistrati

di portare allo scoperto la fonte, le successive indagini

che avevano condotto ad escludere la presenza del VALE in

Imperia e l'acquisto, da parte di costui, dei biglietti

rinvenuti nella valigia sequestrata sul treno Taranto-Milano,

le r ì SL\l tanze della perizia chimico-esplosivistica

comparativa, che portavano a porre in relazione la strage di

Bologna con l'operazione 'terrore sui treni' , le

dichiarazioni del Gen. NOTARNICOLA, che fin dall'inizio non

aveva nascosto il suo scetticismo sull'intera vicenda,

nonch é, infine, le dichiarazioni del M/Ilo SANAPO, secondo

cui

stata

le informative erano state inventate,

simulata l'esistenza della fonte,

così

per

come era

fornire

copertura al MUSUMECI ed al BELMONTE. Nella chiusa della

motivazione si sottolinea come "la tecnica di manipolazione

delle informazioni adottata dall'Ufficio
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Sicurezza diretto dal ì1USUMECI" sia "di per sé eloquente

della capacità inquinante raggiunta da tale settore del

SISr'1I" , dal momento che "le informative non si sono limitate

ad indicazioni vaghe e generiche, ma hanno fatto riferimento

a nomi e situazioni realmente esistenti, anche se riferibili a

contenuti totalmente diversi"; si evidenzia ancora l'intento

del SISMI deviato di "fornire agli inquirenti indicazioni

loro interesse,

aspetti riscontrabili ed idonee a suscitare il

a rimanere senza positivi sbocchi di indagine"; si

per la loro intrinsecama destinate,

per certi

falsità,

cita ad esempio il rapporto SISMI del 24/2/81, ove compare

il VALE come organizzatore del piano 'terrore sui treni' e

viene fatta menzione dell'appartamento di via Rizzo o Risso,

n. 11 ad Imperia; si pone in risalto come -con determinate

condotte- sia stata prospettata agli inquirenti la

sLlggesti va ipotesi di un'alleanza terroristica

i nt ernaz i onal e. "SLlll'indicazione dell'appartamento di via

Rizzo o Rissa" -scrive testLtalmente l'estensore del

provvedimento- "si concentra l'attenzione degl i inquirenti,

i quali, dopo avere accertato che effettivamente per circa



un mese in quella casa aveva abitato una persona con

documenti di identità falsi, ritennero di incriminare il

VALE, i l FIORE e l'ADINOLFI peri reati di cui in rubrica.

Ancora una volta l'appar~nte 'riscontro obiettivo'

servito a 'deviare' l'A.G. verso filoni di indagini

risultati pOl assolutamente improduttivi. Come al vertice

SISMI possa essere giunta la notizia dell 'appartamento di

Imperia ••• non è difficile supporre, anche sulla base di

quanto dichiarato al G.I. da NOTARNICOLA. La presenza di un

riscontro di carattere oggettivo, di riconoscimenti

fotografici vaghi, ma suggestivi perché concordanti, causò

l'incriminazione degli odierni imputati; la ricostruzione

della messa in scena compiuta dal vertice di allora del

SISMI toglie, però, ogni valore, anche se solo indiziarlo, a

questi elementi ed impone il proscioglimento di tutti gli

imputati, anche del deceduto VALE, per non aver commesso il

fatto, dalle imputazioni loro ascritte in epigrafe ... "

Il Procuratore della Repubblica aveva frattanto richiesto

la citazione a giudizio degli imputati BELMONTE, nusunsc I ,



PAZIENZA e GELLI per il delitto di calunnia pluriaggravata.

30/05/85 Il 30 maggio, il Tribunale di Bologna, investito del

giudizio, dichiarava ( 19) la propria incompetenza per

territorio e si spogliava del procedimento in favore del

Tribunale di Roma.

Tale ultimo ufficio, il 21 ottobre, solleverà conflitto

negativo di competenza (20) e la Suprema Corte, il 16

r

dicembre, stabilendo la competenza del Tribunale di Bologna,

rimetterà (21) gli atti allo stesso per l'ulteriore corso,

previo annullamento della sentenz~ d'incompetenza.

Era stata frattanto richiesta la citazione a giudizio,

davanti alla Corte d'Assise di Roma, anche per gli imputati

del procedimento di cui si è detto sub 1.7.3), altrimenti

detto processo del 'SUPERSISMI'.

29/07/85 Il 29 luglio, la V Corte d'Assise di Roma, fra le altre

statuizioni, riconosceva (221 Francesco PAZIENZA, Pietro

* * * * *

~

l ....~

~

'~

lt:
cJ
0",---,

~

( 19)
(20)
(21)

(22)

- Cal., V7, C2, pp. 184-194.
Cal., V9, Cl, pp. 155-156.
Copie del provvedimento trovansi in Cal.,
C1, dopo la pagina 189.
Con la sentenza di cui sub 1.2.10), nota (24).
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MUSUMECI e Giuseppe BELMONTE colpevoli del delitto di cui

all'art. 416 C.P., per essersi, in concorso col defunto Gen.

SANTOVITO e con altri, associati allo scopo di commettere

più delitti (segnatamente delitti di ,peculato, interesse

privato in atti di ufficio, favoreggiamento personale ed

altre ipotesi di reato) -con l'aggravante d'aver commesso i

fatti con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti

alla pubblica funzione di appartenenti al SISMI- in Roma,

sino al luglio 1981. Il PAZIENZA era altresì imputato, in

co~corso col defunto SANTOYITO, del delitto di cui all'art.

261 C.P., per avere, in Roma, in epoca antecedente e

prossima al 15/9/1980, rivelato il contenuto di due

elaborati informativi destinati alla conoscenza esclusiva

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro

della Difesa (contenenti notizie che -nell'interesse

politico interno ed internazionale dello Stato- dovevano

rimanere segrete) , successivamente pubblicati sul

settimanale -Panorama' n. 752 del 15/9/1980 (23). La Corte

* * * * *(23) - Come si è visto sub 1. 1. 11> , gl i
informativi furon dati in visione al
BARBERI, che ne ricavò l'articolo
ragnatel a' •

elaborati
giornalista
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accertava la fondatezza dell 'accusa in punto di fatto, e,

previa derubricazione del delitto da violazione del segreto

di Stato a violazione del segreto d'ufficio, ne dichiarava

l'improcedlbilità per amnistia. La Corte inoltre, con

decisione sulla quale si formerà poi il q ì ucì ì c a t o ,

riconosceva il BELMONTE ed il MUSUMECI colpevoli di

identificando in loro, che avevano agito in concorso con

i responsabili del collocamentopersone non identificate,

esplosivo,ede porto aggravati di armidetenzione

della valigia sequestrata il 13/1/1981 sul treno Taranto-

Milano.

01/10/85 Il 1° ottobre, Mauro ANSALDI, nel confermare 1241 quanto già

dichiarato a proposito dell'incontro COGOLLI-FACHINI,

precisava anche, nei seguenti termini, quanto già dichiarato

in precedenti occasioni a proposito dei rapporti SIGNORELLI-

SE~1ERARI-GELLI: " ••• la prima persona che me ne parlò fu

ADINOLFI nell'autunno del 1980, quando lo stesso, dopo la

* * * * *(24) - EA, Vl0/a-5, C230 bis, pp. 5-8.



strage di Bologna, divenuto latitante, entrò in contatto con

noi. In questa fase della nostra conoscenza furono fatti

anche diversi discorsi politici e tra le cose dette ricordo

che ADINOLFI mi dichiarò di essere a conoscenza del fatto

che SIGNORELLI, SEMERARI e GELLI si conoscevano perché si

erano incontrati ln almeno una occasione. ADINOLFI mi disse

che l'incontro era avvenuto in un ristorante di Roma, ma non

disse altri particolari. Successivamente, verso il mese di

marzo del 1982, dopo che ZANI era rientrato in Italia dalla

Francia, seppi da costui altre notizie sui rapporti tra

SIGNORELLI , SEMERARI e GELLI. Infatti ZANI, confermando in

questo senso quanto mi aveva già detto ADINOLFI, mi disse

che era a sua conoscenza il fatto che SIGNORELLI si era

incontrato con GELLI tramite SEMERARI. Non disse dove, come

e quando questo incontro sarebbe avvenuto, ma io lo

interpretai come una conferma dell 'incontro al ristorante di

cui aveva parlato ADINOLFI. Successivamente torna.rono

sull 'argomento ADINOLFI e SPEDICATO che, rientrati in Italia

nel periodo pasqual e del 1982, nel corso di una

conversazione, . mi dissero che avevano le prove che gli
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incontri tra SIGNORELLI, SEMERARI e GELLI erano almeno tre.

Non mi dissero quale tipo di prove a\lessero ... Il

L'ANSALDI si soffermava anche su altri argomenti, tra cui i

rapporti tra il SIGNORELLI, il FACHINI ed il DELLE CHIAIE,

nonché le "responsabilità di quest'ultimo nelle finalità

stragiste condivise tanto dai vertici di Avangltardi a.

Nazionale che da quelli di Ordine Nero".

03/10/85 Interrogato nuovamente dal Giudice Istruttore, il 3 ottobre,

Se~gio CALORE riferirà (25) tra l'altro: Il •• • nel 1978

FACHINI, che come ho già detto in altre occasioni era

responsabile della distribuzione di Costruiamo l'Azione per

il Nord, si serviva della COGOLLI per distribuire il

materiale in Emilia. Sempre in quell'epoca lo stesso FACHINI

mi disse che per Bologna potevo fare capo alla COGOLLI per

qualunque esigenza ••• verso il 1977 e per l'esattezza nel

dicembre '77 alla riunione tenutasi presso la villa di

SEMERARI, seppi direttamente da SIGNORELLI, DE FELICE e

DANTINI, presente anche Peppino PUGLIESE, i particolari

* * * * *
(25) - lA, V9/a-1 bis, C13/7, pp. 31-37.

351.



della fondazione di Lotta di Popolo ... Tale sigla ... era piÙ

esattamente O.L.P.-Organizzazione Lotta di Popolo. I

fondatori furono SIGNORELLI, DE FELICE, DANTINI, DELLE

CHIAIE e Clemente GRAZIANI. •. "

04/10/85 E poi, il giorno successivo (26): "Sul progetto di attentato

ad un Magistrato nel Veneto di cui ho parlato in altri atti

posso precisare quanto segue: seppi da FIORAVANTI Valeria

che nell 'autunno del 1979 egli era stato contattato da

MELIDLI il quale lo aveva incontrato a Roma proponendogli di

compiere un attentato nei confronti di un Magistrato veneto,

escludo fosse CALOGERO, che non ricordo se fosse STIZ o

PALOMBAR I NI. L'attentato non fu eseguito per motivi

tecnici ..• in effetti dal '78 in poi il nostro gruppo

organizzò lezioni teoriche e pratiche sull'uso degli

esplosivi e anche io stesso resi partecipi gli altri delle

mie cognizioni. Anche lo stesso FACHINI ha partecipato ad

alcuni di questi incontri ed in ogni caso in varie occasioni

sia con me che con ALEANDRI discusse sul conTezionamento

degli esplosivi. In particolare il FACHINI sosteneva che per

* * * * *(26) - lA, V9/a-1 bis, C13/7, pp. 38-43.
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~ende~e più potente l'effetto esplosivo e aumenta~e la

tempe~atu~a di esplosione e la p~essione dei gas e~a

oppo~tuno Ltti l i z z ar e nel confezionamento polvere di

alluminio e te~mite ... FACHINI quando pa~lava del

confezionamento degli esplosivi e della utilizzabilità di

mater-i al El ossidante, faceva ~ife~imento a precedenti

attentati da lui commessi ma non segnatamente indicati ... "

La stesso gia~no veniva esaminato anche Paolo ALEANDRI, che

dichia~ava (27): " ... Sulla ~agiane pe~ cui IANNILLI e

MARIANI abbiano deciso di fa~e esplode~e l'o~digno a Piazza

Indipendenza (28) alle t~e del pome~iggio, p~ovocando una

st~age, anziché in o~a nottu~na come conco~dato, io non so

di~e di più di quanto abbia già detto. Posso qui aggiunge~e

un pa~ticola~e: p~ima dell'attentato io fui condotto da

IANNILLI e MARIANI in Piazza Indipendenza pe~ un sop~alluago

e non si pa~lò affatto di una st~age, ma mi desc~isse~o le

modalità dell'attentato come destinato a compie~e solo danni

* * * * *
(27) EA, VIO/a-4, C190/3/2, pp. 69-73.
(28) Si t~atta dell'attentato alla sede del Consiglio

Superiore della Magist~atu~a.
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materiali, poiché la deflagrazione avrebbe investito degli

autoveicoli fermi. Quando poi io fui sequestrato (29) da

loro mi dissero che avevano interpellato FACHINI per 5apere

se erano autorizzati ad agire nei miei confronti. In questa

modo ho avuto la prova della loro diretta dipendenza da

FACHINI oltre che da DANTINI. Del resto so che MARIANI aveva

contatti con FACHINI da molto tempo prima. In conclusione io

non so se la decisione di commettere una strage sia stata

una iniziativa personale di IANNILLI o MARIANI o un ordine

partito da altri.

Il nome di RINANI l'ho sentito fare da FACHINI come uno che

apparteneva al loro gruppo, insieme a RAHD e gli altri del

Veneto che io conoscevo.

altro.

Peraltro di RINANI non saprei dire

So che FACHINI aveva un grosso deposito di esplosivo che non

è stato mai ritrovato e che custodiva in un covo di Padova.

Egli mi disse che aveva una scorta pressoché inesauribile di

T4 che in parte aveva già recuperato e custodiva in un

appartamento ed in parte era in grado di recuperare in un

(29) - Di tale
trattare

* ** * *
episodio di sequestro di persona si

in prosieguo.
dovrà



laghetto ... 10 ricordo che l'esplosivo proveniente da FACHINI

fu utilizzato per il Campidoglio, ma anche per alcuni

attentati minor-i tra cui credo l'attentato all'armeria

Centofa.nti la cui saracinesca fu sfondata da un ordigno

05/10/85

collocato da un ragazzo di cui non so il nome al quale RAHO

aveva fornito l'esplosivo ... 11

Il giorno successivo veniva esaminato 1301 Walter SORDI, il

quale rendeva dichiarazioni in merito ad una vacanza che

aveva trascorso in Riccione verso la fine del luglio 1980,

in compagnia di Luca PERUCCI e Luca DE ORAZI. E riferiva, in

particolare, che, avendo egli varie armi da custodire, e non

ritenendo prudente lasciarle a Roma, nell'occasione le aveva

portate con sé, in quanto il DE ORAZI gli aveva assicurato

di aver in Bologna un posto sicuro ove custodirle.

Soggiungeva che il DE ORAZI era andato da Riccione a Bologna

proprio allo scopo di depositare le armi; e che, in seguito,

non era stato possibi:e recuperarle,

stato arrestato (311.

perché il DE ORAZI era

* * * * *(30) EA, Vl0/a-5, C225 bis, pp. 41-42.
(31) Cfr. supra, sub 1.1.2.3).
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Verra.nno poi richiesti accertamenti di polizia che,

unitamente alle dichiarazioni rese dal DE ORAZI, forniranno

riscontro di veridicità a quanto affermato dal SORDI (32).

28/10/85 Il giorno 28 veniva interrogato (33), ai sensi dell'art. 348

bis C.P.P., Gianluigi NAPOLI, il quale premetteva di esser

stato scarcerato per mancanza di indizi in relazione alle

accuse di associazione sovversiva e banda armata mossegli

nell'ambito del presente procedimento e sottoposte,

successivamente, alla cognizione dell'autorità giudiziaria

romana (34).

Parlava diffusamente dei 'fogli d'ordine' di Ordine Nuovo,

sequestrati presso la sUa abitazione, riferendo che gli

erano stati dati in lettura da Giovanni MELIOLI, secondo cui

"rappresentavano una posizione del tutto nuova

dell'organizzazione rispetto a precedenti posizioni di tipo

golpista e di collusione con i Servizi." Affermava

poi testualmente: " .•. Quanto alla redazione dei fogli

(32)
(33)
(34)

d'ordine non mi fu detto chi li aveva redatti, ma so che

* * * * *- Cfr. RA, Vii, C429.
- lA, V9/a-l, C7, pp. 13-24.

Con la sentenza d'incompetenza 30/4/81: cfr. 1.2.21).



venivano da FACHINI ed esp~imevano i punti di vi -;sta di

FACHINI e dell'ambiente ~omano con cui FACHINI e~a in

collegamento. Tanto aveva fatto capire il MELIDLI stesso.

Del ~esto ai miei occhi la mano di FACHINI e~a ~iconoscibile

in tutta la pa~te ~elativa alle disposizioni di sicurezza

pe~ i mi l i tanti di cui FACHINI e~a un maniaco culto~e.

Pe~alt~o ad onta delle posizioni nuove che sulla base dei

nell 'ambiente, non mi

semb~ò che la situazione fosse cambiata. Infatti poco dopo

g~avitàfu una campagna di attent~ti a Roma la cuivi

fogli d'o~dine av~ei dovuto coglie~e,

~ichiamò la mia attenzione. Gli attentati fu~ono ~ivendicati

con la sigla M.R.P. Alla mia ~ichiesta di info~mazioni

MELIDLI mi fece capi~e, senza da~mi pa~ticola~i, che si

t~attava di '~oba di dest~a'. MELIDLI mi fece anche capi~e

che la fonte delle sue info~mazioni e~a FACHINI ma che a lui

stesso FACHINI non dava molti pa~ticola~i, anzi nessuno. Mi

pa~e che MELIDLI disse queste pa~ole: mi tratta come un

r aq az z ì n o ' • In ogni modo ai miei occhi questi attentati

~app~esentavano la smentita piO evidente delle affe~mazioni

che vi e~ano state sull'esistenza di una svolta nella
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st~ategia della vecchia dest~a. Aggiungo poi che anche a

Rovigo sono avvenute cose che mi

convincimento. Riferisco, al riguardo:

confe~ma~ono in tale

innanzitutto su alcuni attentati, che sicuramente sono

~ife~ibili alla dest~a, non pe~ché io abbia elementi p~ecisi

da off~i~e, ma pe~ché gli obiettivi scelti ed il contesto

complessivo non lasciano alcun dubbio, ebbi modo di

fo~mula~e ~ise~ve sulla limpidezza di compo~tamento di chi

li aveva p~ogettati ed eseguiti. Tali attentati, nei quali

~icomp~endo: due attentati ve~ificatisi 'nella notte dei

fuochi', ve~so la metà del gennaio del '79 (~ico~do che io

e~o in ca~ce~e in isolamento), uno alla Questu~a e uno alla

sede della Democ~azia C~istiana; un attentato del 6 febb~aio

'80 alla Came~a del Lavo~o, fu~ono eseguiti innanzitutto

all'insaputa mia e di FRIGATO (35), come di alt~i ~agazzi di

dest~a di Rovigo, pu~ sapendo che sa~emmo stati sospettati

ed inquisiti pe~.tali attentati. Inolt~e gli stessi fu~ono

o~ganizzati e decisi senza che a noi di Rovigo fosse data la

possibilità di discute~e sulle finalità e sugli obiettivi

* * * * *(35) - Cf~. sup~a, sub 1.2.7) ed 1.2.16).
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che si volevano rac~iungere... l'

Il NAPOLI proseguiva asserendo d'aver chiesto conto al

MELIOLI di siffa.tti attentati, che si inserivano

provocatoriamente in una campagna terroristica lanciata

dall"Autonomia', e di aver o t t ernrt o , dopo var ì e

ter1;J i versazi on i , l'ammissione che l'organizzazione degli

stessi andava ascritta alla destra.

Faceva ancora riferimento il NAPOLI ad un periodo di comune

detenzione, in Belluno, con il FACHINI, il quale gli aveva

detto, nell'occasione, che era statq un grave errore tenere

in casa i 'fogli d'ordine', ma lo aveva, d'altro canto,

lodato per non aver fornito notizie agli

merito ad essi.

inquirenti in

Dichiarava ancora: " ... Sulla provenienza dell'esplo'sivo

usato per fare attentati, so quello che mi veniva detto da

MELIOLI i l quale, nelle sue solite forme allusive ed

ambigue, mi fece capire che era FACHINI a disporre di

esplosivo, che proveniva dal recupero di munizioni militari.

Bisogna tener presente, a tale proposito, che MELIOLI,

quando parlava di cose di FACHINI,
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cauto, perché era terrorizzato all'idea di c on t r 2l.VYe!l i re

agli ordini. di sicurezza che lo stesso impartiva. Durante la

mia detenzione ebbi modo anche di conoscere SCAF:ANO

F'ierluigi che e~a legatissimo a SIGNORELLI. Egli era in

p~ofonda c~isi ideologica pe~ché aveva scope~to t~oppi

int~ighi e cose st~ane nella dest~a. La batosta più g~ave

egli la ~icevette quando si diffLlse la notizia che

SIGNORELLI aveva pa~tecipato ad una cena, anzi a varie cene

con GELLI e uomini della P2. Si diceva anche che ad una di

queste cene avesse pa~tecipato, come uomo di fidLlcia di

SIGNORELLI, FIORAVANTI Vale~io •.. " Soggiungeva il NAPOLI che

lo SCARANO aveva app~eso tali notizie da Ulde~ico SICA, a

sua volta assai amico del CALORE, e che esse trovavano

~iscont~o in quanto già p~ima lo SCARANO aveva app~eso ci~ca

~iunioni ~ise~vate svoltesi a casa del SEMERARI, con la

pa~tecipazione di uomini dei servizi seg~eti e della

massoneria, nonché -saltua~iamente e in veste non

p~op~iamente impegnativa- di Paolo SIGNORELLI.

E continuava nei seguenti te~mini: llAttraverso questi

elementi, in pa~te, come si è visto, acquisiti du~ante la



mia detenzione, ed in g~an pa~te fondati su ~icost~uzioni

logiche successive degli elementi a mia disposizione, mi

sono fo~mato il convincimento che, nell 'ambito della dest~a

abbia ope~ato una st~uttu~a occulta ~ispetto anche alla

maggio~ pa~te dei militanti e dotata di una p~ogettualità

politica oscu~a, olt~e che legata agli ambienti dei Se~vizi

Seg~eti e della Massoneria. Di tale fo~mazione non so

nell 'ambito della città dove vivo ..• Gli uomini più legati al

t~accia~e meglio i connotati pe~ché la mia posizione non mi

ha posto in contatto se non con dete~minate pe~sone

FACHINI e~ano, oltre a MELIDLI, CAVALLINI, alt~o SUD figlio

putativo il quale t~a l'alt~o e~a stato p~epa~ato

milita~mente da FACHINI, olt~e che sistemato du~ante la sua

latitanza; RAHD che peraltro ho sentito di~e che si sia

distaccato già prima della st~age di Bologna per motivi

ideologici, anche se era rimasto amico di CAVALLINI col

quale ha continuato ad agi~e... MELIDLI si occupava della

distribuzione del gio~nale Costruiamo l'Azione a

Rovigo ... Poiché ho pa~lato di FACHINI, voglio p~ecisa~e che

i miei ~apporti con lui prima della detenzione comune si



riducono a due incontri fugaci ed occasionali. Bi -::;ogn.=,.

comp~ende~e che FACHINI è un maniaco della sicu~ezza e della

compartimentazione e per nessuna ragione egli de~oga :0.1 la.

~egola di non incont~a~e mai pe~sone appa~tenenti alI a~ea

della dest~a al di fuo~i dei contatti p~og~ammati e con le

persone a ciò appositamente preposte ... Effettivamente

~ico~do che du~ante la comune detenzione pa~lando di armi

FACHINI mi disse che volendo aveva la possibilità di

modifica~e le :\~mi a~tigianalmente. In pa~ticola~e egli

aveva modificato, in passato, alcuni mit~a MAB. Egli mi

spiegò che pe~ ~ende~e un MAB facilmente occultabile in

azioni te~~o~istiche, veniva aspo~tato il calcio in legno e

saldato di~ettamente sul co~po metallico un tipo di

impugnatu~a metallica. Ovviamente non mi ~ivelò né dove, né

att~ave~so chi venivano compiute queste ope~azioni... "

Il NAPOLI veniva nuovamente inte~~ogato (36) il 13 novemb~e:

e nell'occasione, ~ife~iva, t~a l 'alt~o, di un fallito

attentato cont~o l'abitazione dell'Ono~evole Tina ANSELMI,

cf~. RA, V12, C431
(36 )
(37)

in Castelf~anco Veneto (37), di un attentato al

* * * * *lA, V9/a-l, C7, pp. 27-38.
Attenlato ~isalente alI '8/3/1980:
bis/l, pp. 1-58.

'Gazzettino
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di Venezia' (381, a causa del quale aveva perso la vita un

metronotte, nonché della fuga dal soggiorno obbligato di

Catanzaro di Giovanni VENTURA, imputato nel procedimento

penale per la strage di Piazza Fontana, che il FACHINI gli

aveva detto di aver prelevato e condotto alla frontiera in

automobile, compiendo l'operazione da solo.

A proposito della strage del 2 agosto, dichiarava

primo tempo si faceva il nome di FIORAVANTI Valeria come di

Bologna, MELIOLI mi parlò del fatto dicendomi che in

testualmente: " ... quanto a riferimenti alla strage di

~-.-
«:»
<::

~
~

possibile autore della strage con cui lui era in contatto.

In tali ambienti il nome di FIORAVANTI, stando a quanto mi

diceva MELIOLI, veniva fatto perché ritenuto un folle,

capace di qualunque gesto, ed il" (s ì c ) "sospetto di avere

avuto contatti con la P2. Per illustrare meglio la

disponibilità di FIORAVANTI a commettere stragi, MELIOLI mi

disse che aveva avuto uno scontro proprio con Valeria

FIORAVANTI ed altre persone, perché costoro '-/01 e vsrio

collocare, su progetto di FIORAVANTI Valerio, un ordigno

* * * * *(38) - Attentato risalente al 21/2/1978: cfr. RA, V12, C431
bis/2.
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esplosivo potentissimo nella toilette di un bar frequentato

da personale della Questura di Roma, pur sapendo che

avrebbero coinvolto avventori di ogni genere trattandosi di

un posto molto frequentato. Mi risulta che tale progetto

venne discusso e rifiutato dal MELIOLI qualche tempo prima

della strage del 2 agosto 1980. Di tale fatto, forse, è a.l

corrente il fratello di Valerio, Cristiano, che sapeva quasi

tutto del fratello. Da un certo momento in poi, MELIOLI

sentì. parlare negli ambienti romani di responsabilità del

gruppo veneto nella strage del 2 agosto 1980. Alle mie

preoccupazioni, posto che anch'io appartenevo al gruppo

veneto, anzi schedato come possessore di volantini di

Ordine Nuovo, MELIOLI rispose che le voci che circolavano in

tal senso riguardavano FACHINI e non noi di Rovigo, anche in

ruolo che FACHINI aveva avuto nella strage di

Piazza Fontana."

Nel corso dello stesso interrogatorio, riferiva ancora:

"MELIOLI mi ha anche detto che per confezionare le bombe

usavano sempre un innesco secondario poiché trattandosi di

esplosivi 'sordi' alI 'innesco bisognava assicurarsi
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esplodessero. Per essere precisi il discorso che faceva

t1ELIOLl, tipico per lui, er-a diverso: egli diceva di aver-

sentito dire casualmente che certe bombe non esplodevano

perché l'esplosivo era vecchio e che per rimediare sarebbe

stato possibile fare uso di inneschi secondari. Egli ne

parlava ambiguamente nei termini suddetti, ma io ebbi la

prova che sapeva quello che diceva•.. "

riprendeva l'argomento nell'interrogatorio

05/12/85

Il

5

NAPOLI

dicembre (39) : " •.• Quando con FACHlNI, nel periodo

del

di

comune detenzione a Belluno, si parlava delle tecniche da

questo utilizzate per la modifica delle armi da sparo, egli

portò anche il discorso sulle modalità di confezionamento

degli esplosivi: in particolare mi disse che per

confezionare ordigni di sicuro effetto, era opportuno

utilizzare un innesco secondario poiché a causa della

sordità dell'esplosivo poteva accadere che non deflagrasse

con un solo innesco ... " Aggiungeva d'aver appreso da persone

dell'ambiente romano di destra che persone del gruppo

8lGNORELLI-FIORAVANTl Valerio avevano rubato grossi

* * * * *(39) - lA, V9/a-1, C7, pp, 59-61.
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quantitativi di esplosivo in alcune cave p~esso Roma; e che

gli ~isultava aVe~ il FACHINI avuto un'ingente e continua

disponibilità di detonato~i elett~ici.

Il 20 dicembre il NAPOLI deporrà davanti al Giudice

Istruttore di altro procedimento, e dichiarerà (40) tra

l •al tra: " ... Ci r c a i rapporti fra FACHINI e RINANI devo

aggiungere che il FACHINI diede a RINANI dei manifesti di

'Costruiamo l'Azione' con una colomba bianca su fondo grigio

e che il RINANI avrebbe dovuto affiggere, la consegna

sarebbe avvenuta a casa del FACHINI, ciò mi è stato detto

dal FACHINI a Belluno nel corso degli otto mesi trascorsi

nella stessa cella ... 11

Il 7 novembre il Giudice Istruttore aveva trasmesso (40) gli

atti al PUBBLICO MINISTERO, perché, alla luce degli atti

istruttori compiuti dal 9/7/1984 in avanti, provvedesse a

riformulare il capo d'imputazione, a redigere le opportune

~ichieste, ed, eventualmente, a chiedere ulteriori

incombenti istruttori.

* * * * *(40) - RI, C7, p139.



06/12/85 Il PUBBLICO MINISTERO vi provvedeva il 6 dicembre, con

articolato atto (411 di complessive 86 pagine. Non giova qui

riprendere analiticamente le argomentazioni ivi svolte

dall'Ufficio requirente, che saranno sviluppate nella

requisitoria scritta depositata all'esito dell 'istruzione,

ed, ulteriormente ampliate e precisate, costituiranno, sotto

molteplici profili, il nucleo anche della requisitoria orale

pronunciata dal PUBBLICO MINISTERO concludente all'esito del

dibattimento.

Giova soltanto ricordare che, con il citato atto, il quadro

del l e i rnput az ioni veni va assumendo l' assetto che • attraverso

taluni assestamenti operati dall'Istruttore, si fisserà

nell 'ipotesi accusatoria portata al vaglio di questa Corte:

le contestazioni ex artt. 306 e 270 bis venivano formulate

nel loro testo definitivo; altrettanto è a dirsi per la

contestazione del delitto di strage, che si cristallizzava

nel testo di cui al mandato di cattura emesso il 16/7/84 nei

confronti del FACHINI e del RINANI; la contestazione dei

delitti di banda armata e di strage veniva richiesta per le

* * * * *(41) - RI, C7 bis, pp. 1-90.
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stesse persone che oggi affrontano il giudizio di questa

Corte per detti delitti (per il PUBBLICO MINISTERO la strage

avrebbe dovuto essere contestata come commessa in concorso

con Stefano DELLE CHIAIE ed altre persone non

sufficientemente lndividuatel; quanto al delitto di cui

all'art. 270 blS, se ne chiedeva la contestazione, oltre che

agli imputati che oggi ne rispondono, anche ad Alfredo

GRANITI ed Egidio GIULIANI. Per tutti gli imputati veniva

richiesta l emissione di mandato di cattura, con la sola

ecc~zione del TILGHER, del BALLAN, del GIORGI e del GRANITI,

che avrebbero dovuto essere sentiti con mandato di

accompagnamento, avendo essi già "scontato il t e l'"'mi ne

massimo di custodia cautelare per incriminazione relativa

al medesimo titolo di reato all 'interno di qLlesto processo".
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l~~l 1Q gi~§mQc§ 1~§~ = 11 giYQOQ 1~§9

Q~i m§og~ti gi ~§ttyC~ § gi §~~Qm~~Qo~m§otQ

g§l gi~§mQc§ ~§~ ~ll§ §§ot§o~~=Qcgio~o~§
Qi ciQyiQ ~ gi~gi~iQ

10/12/85 Il 10 dicembre il Giudice Istruttore ordinava la cattura (1)

di Paolo SIGNoRELLI, Massimiliano FACHINI, Roberto RINANI,

Valerio FIORAVANTI, Francesca MAMBRo, Sergio PICCIAFUoCo,

Licio GELLI, Pietro MUSUMECI, Giuseppe BELMONTE, Fabio DE

FELICE, Francesco PAZIENZA, Roberto RAHo, Gilberto

CAVALLINI, Egidio GIULIANI, Marcello IANNILLI e Stefano

DELLE CHIAIE, contestando:

- al GELLI, al MUSUMECI, al PAZIENZA, al BELMoMTE, al DE

FELICE, al SIGNoRELLI, al FACHINI ed al DELLE CHIAIE, il

delitto di costituzione, promozione ed organizzazione di

una associazione con il fine di eversione

democratico;

dell 'ordine

- al SIGNoRELLI, al FACHINI, al RINANI, al FIORAVANTI, alla

MAMBRo, al PICCIAFUoCO, al CAVALLINI, allo IANNILLI, al

GIULIANI ed al RAHo, il delitto

* * * * *
(1) - Cfr. DC, Vl, C5, pp. 31-87.
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promozione ed organizzazione banda armata;

- al SIGNDRELLI, al FACHINI, al RINANI, al FIORAVANTI, alla

t1Aì'18RD ed a l PICCIAFUDCD, il delitto di strage ed i

delitti contestuali.

Le imputazioni assumevano la loro fisionomia definitiva:

negli stessi termlnl

rinvio a giudizio.

saranno formulate, infatti, in sede di

Non occorre qui riprendere le motivazioni svolte nel lungo

ed articolato provvedimento, dal momento che, costituendo

esse la base argomentativa su cui si svilupperanno le linee

del provvedimento conclusivo dell'istruttoria, dovranno

essere compiutamente esaminate in prosieguo di trattazione,

laddove la Corte vaglierà la fondatezza dell' ipotesi

accusatoria portata a giudizio.

Il mandato rimaneva ineseguito nei confronti del GELLI (2),

del PAZIENZA (3), del RAHD (4) e del DELLE CHIAIE (5).

13/12/S5 Tre giorni più tardi l'imputazione di aver costituito,

* * * * *(2) DC, V4, C76, p16. Cfr. anche sub 1.S.2), nota (S).
(3) DC, V4, CS5, p12. Il PAZIEì~ZA, dal 4/3/S5, si trovava

in arresto provvisorio, negli Stati Uniti, a fini
estradizionali, per la vicende giudiziarie seguite al
'crack' del Banco Ambrosiano.

(4) DC, V4, CS3, p12.
(5) DC, V3, C61, pSO.
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promosso ed organizzato l'associazione eversiva di cui al

mandato di cattura del lO dicembre veniva contestata anche a

Marco BALLAN, Adriano TILGHER e Maurizio GIORGI (6), ma con

mandato di accompagnamento: osservava infatti

esser già decorsi, nei confronti di costoro,

l'Istruttore

i termini di

custodia preventiva, dal momento che il fatto di

associazione sovversiva contestato nel 1982 veniva

semplicemente riformulato.

20/12/85 Di li a una settimana veniva infine ordinata (7) la cattura

di Giovanni MELIOLI, con l'accusa di aver anch 'egli

costituito, promosso ed organizzato la banda armata di cui

al mandato del lO dicembre.

Nel mese di dicembre, il Giudice Istruttore provvedeva ad

interrogare gli imputati nei cui confronti i mandati avevano

trovato esecuzione.

14/12/85 Il giorno 14, ~~L~CiQ EIQBa~a~II (8) respingeva l'accusa di

strage, dando conto dei suoi spostamenti fra la fine di

* * * * *(61 Cfr., per tutti, DC, V3, C63, pp. 62-66.
(7) OC, V2, C35, p p • 11-30.
(81 - lA, V9/a-2, C29, pp. 37-46.
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luglio ed il 5 agosto dell '80; negava d'aver avuto ruolo di

braccio armato del SIGNORELLI e d'aver avuto rapporti

politico-operativl col FACHINI; affermava d'aver deciso di

uccidere il MANGIAMELI "perché il suo comportamento non era

lineare ll
; escludeva d'aver partecipato ad un progetto di

assassinio di un magistrato veneto; escludeva d'aver

comunicato a persone del Veneto progetti relativi ad un

attentato ad un

di Roma.

'bar' posto nei pressi della Questura

Il giorno stesso, anche EL90~~§~9 ~e~§BQ (9) affermava la

propria estraneità ai fatti contestati le, come del resto

aveva fatto in precedenza (10).

Sempre il giorno 14, §ilQ~LiQ ~e~ebbl~l si avvaleva della

facoltà di non rispondere all'interrogatorio (11).

15/12/85 L'indomani venivano interrogati il §l§~QB~bbl, lo lB~~lbbl

ed il §l~ble~l (12).

* * * * *

(9) lA, V9/a-2, C38, pp. 53-56.
(10) Cfr. cartella di cui alla nota che precede, pp. 5-9,

23-29 e 37-40: si tratta di interrogatori sul cui
contenuto ci sidovràsoffermare in seguito.

(11) lA, V9/a-2, C41, pp. 50-51. Il CAVALLINI aveva in
precedenza reso interrogatori ex art. 348 bis C.P.P.

(121 Cfr. lA, rispettivamente V9/a-l, C4, pp. 20-28; V9/a
1, C4 bis, pp. 9-14; V9/a-2, C44, pp. 7-8.



IL Qcimg respingeva tutti gli addebiti, e quindi, nell9-

sDstanz3, escludeva d'aver avuto il ruolo di direzione

p o Lì ti ic a dell "att ì v ì t à ever·:sivO'. della destra attribuitogli

d.3.1 rnand.s t o di cattura; come negava, del resto,

collusione con apparati dello St3.to ed ogni contiguità

rispetto al GELLI.

dava conto della propria esperienza,

l'atteggiamento di

abbandonare

ammettendo le

precedentemente

voleredidichiarare

rinuncia a difendersi

nel11.

tenuto,

proprie responsabilità in ordine ad una serie di attent3.ti

compiuti in Roma nel 1978 e nel 1979 (questi ultimi

rivendicati con la sigla M.R.P.), ma affermando, al tempo

stesso, di aver concluso l'attività politica nell'3.utunno

del 1979, e di essere quindi estraneo alla strage di Bologna

ed alle eventuali organizzazioni che l'avessero posta in

essere.

IL ~IYble~l, dal canto suo, si avvaleva della facoltà di non

rispondere all'interrogatorio.

16/12/85 Il giorno dopo venivano interrogati il ~y§y~~çl (13) ed il

* * * * *(13) - lA, V9/a-2, C43, pp. 41-48.
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si dichiarava estraneo ai fatti escosti nel mandato di

cattur;; e si richiamava agli interrogatori precedentemente

resi all'autorità giudiziaria (15). In particolare, a

proposito delle informative consegnate 'brevi manu' al

Giudice Istruttore dotto GENTILE, affermava che quest'ultimo

aveva lungamente insistito presso il direttore del Servizio

e anche presso di lui per avere notizie quanto prima, e che

il Gen. SANTOVITO l'aveva invitato a cercare di

accontentare le sollecitazioni che venivano dal Giudice. E

saggi ungeva: " ... 1 fogli dattiloscritti che consegnai al

dotto GENTILE erano dunque né più né meno che quelli che mi

aveva dato BELMONTE ... io ho ricevuto le notizie da BELMONTE

e le ho passate al Dr. GENTILE, senza togliere o aggiungere

nulla di mio•.. "

Il Qs Esbl~s, nel respingere gli addebiti, affermava fra

l'altro:

( 14)
( 15)

di non aver mai conosciuto il GELLI e di non aver

* * * * *lA, V9/a-1, C18 bis, pp. 19-48.
Nel presente procedimento, in particolare, era già
stato interrogato il 23/7/85 (cfr. lA, V9/a-2, C43,
pp. 4-10), dopo aver ricevuto la comunicazione
giudiziaria per strage del 16/4/85 (cfr. DC, V4, C84,
p1 bis).
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mai avuto con lui alcun ~appo~to; di non aver mai fatto

parte della Massoneria e tanto meno della Loggia P2; di non

aver mai avuto rapporti con i ~rvizi Segreti e di non aver

mai avuto a che fare col MUSUMECI, col BELMONTE, col SANAPO;

di aver intrattenuto rapporti "del tutto marginali" col

SIGNORELLI; di aver avuto soltanto con l'ALEANDRI rapporti

significativi, che in ogni caso si erano interrotti alla

fine del 1978.

18/12/85 Due giorni pi~ tardi venivano interrogati il II~§~~B (161 ed

il ~B~~B~ (17), che si attestavano entrambi -come avevano

fatto già in precedenza- su posizioni di negativa degli

addebiti.

19/12/85 Il giorno successivo era la volta del EB~~I~1 (181 e del

BI~B~1 (19), che ribadivano entrambi la propria estraneità

ai fatti loro contestati, in ciò richiamandosi al contenuto

degli interrogatori resi in precedenza: i l BI~B!'H, in

particolare, riaffermava, ancora una volta, di non aver

conosciuto il FACHINI.

* * * * *(161 - IB, C9, pp. 42-50.
(171 IB, C8, pp. 55-59.
(18) lA, V9/a-1, C12, pp. 56-61.
(19) - IA, V9/a-l, C2/2, pp. 104-105.
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20/12/85 A distanza di due giorni si procedeva all'interrogatorio del

§IQB§1 (20) , il quale si ~rotestava innocente del delitto

associativo cosi come contestatogli. Quanto alle imputazioni

relative all'arma sequestrata nell'abitazione di Carmine

F'ALLAD I NO, affermava di non aver nulla da aggiungere a ciò

che aveva precedentemente dichiarato, non '·/01 endo

contraddire le accuse mossegli dall'amico,

si professava legato.

alla cui memoria

22/12/85 Il infine, venivano interrogati il ~sblQbl (21) ed il

(22) . b~~QQ sosteneva di aver bensì. svolto

un'attività di opposizione anche radicale al si stema., ma

soltanto a livello ideologico e culturale, non avendo

viceversa avuto ruoli operativi, né partecipato ad attività

armate: nella sostanza, quindi, respingeva l'addebito;

1~91iCQ contestava come assolutamente infondate le accuse

mossegli, in parte confermando ed in parte modificando le

dichiarazioni

d'i struttori a.

precedentemente rese (23) in cor-so

(20)
(21 )
(22)
(23)

* * * * *rs , C6, pp. 129-131-
lA, V9/a-1, C25, pp. 9-13.
lA, V9ia-2, C40, pp. 62-65.
Sulle quali si dovrà ripetutamente
prosieguo, laddove si esaminerà in
posizione di questo imputato.

tarn-~.re

dettaglio
in
la



29/01/86 Il p~imo atto ~ilevante dell'anno solare che avret~e visto

la conclusione del I 'istruttoria e~a la trasmissione (24)

dell' incarto orocessuale dall'Istruttore all'Ufficio

~equirente, perché fossero ~assegnate le

In sostanza, dopo l'emissione dei mandati del

dicembre e l'espletamento degli interrogatori, si riteneva

ormai di poter dare un esito alla complessa indagine, e si

richiedevano le determinazioni del PUBBLICO MINISTERO su

tutte le imputazioni sino a quel momento contestate (per le

qual i non fosse già intervenuto proscioglimento

istruttorio), nonché sulle posizioni di coloro che fossero

stati raggiunti da comunicazione giudiziaria.

14/03/B6 Il 14 marzo, il Giudice Istruttore, provvedeva ad escutere

come teste (25) tale Giuseppe RIZZO (26), che si trovava

all'epoca detenuto in espiazione pena per spaccio di

sostanze stupefacenti. Costui, tra l'altro, riferiva che:

* '* * * "*'(24) RI, CB, pp. 1-16.
(25) - EA, VI0/a-7, C309, pp. 2-10.
(26) - Da non confondersi con l'ombnimo teste dotto Giuseppe

RIZZO, Direttore del Carcere di Belluno, escusso in
dibattimento.
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nell'autunno-inverno del 1979 aveva incontrato un 3UO

conoscente, tale MAZZIERI Morino, che e~a in attesa di

un'altra persona; il RIZZO aveva poi saputo che la persona

attesa -e che non sopraggiunse- era Sergio PICCIAFUOCO;

aveva poi aderito all'invito, rivoltogli dal MAZZIERI, suo

P"_.... compagno di detenzione, di accompagnarlo in una località

presso Roma, per la consegna di 11alcune cose l l
; erano così.

giunti in una località di montagna, ove erano stati ricevuti

nella villa di colui che poi il RIZZO apprese essere Aldo

SEI1ERARI; ed assieme al $EMERARI v'erano, nel1 'occasione,

dLt8 persone, una delle quali il RIZZO poi apprese e-:;sere

Roberto RINANI;

consegnato ai

nel corso dell'incontro il MAZZIERI aveva

tre un pacco contenente cinque pistole;

in epoca successiva, quando il RIZZO si trovava detenuto nel

carcere di Rimini, aveva incontrato Roberto RINANI, che in

un primo tempo aveva finto di non conoscerlo, ma poi,

distanza di qual che giorno aveVa ammesso d' a.verl o

riconosciuto come la persona che, nelle circostanze sopra

riferite, aveva accompagnato il MAZZ IERI; da allora i

rapporti tra i due si erano intensificati e, nel corso della
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comune detenzione, i l RINANI aveva. confidato al RIZZO ..,.
wl

aver partecipato, in qualità di esecutore materiale, insieme

con un gruppo di cinque o sei ~ersone, alla strage di

Bologna del 2 agosto 1980; in particolare, aveva riferito

che, in occasione della strage~ assieme a lui vi erano

Se~-gio F'ICCIAFUOCO ed una donna che egli lodava come

coraggiosissima e molto in gamba; e che 111 'esplosivo per

l'attentato era stato fornito da tale Massimo o Massimiliano

FACHINI" .

26/03/86 Con missiva (27) in data 26 marzo, il Procuratore della

Repubblica trasmetteva al Giudice Istruttore copia di

verbali di deposizioni rese il giorno precedente da Angelo

IZZO, Raffaella FURIOZZI e Sergio CALORE (28), chiedendo

"l'espletamento delle conseguenti attività istruttorie",

nonché, all'esito, il nuovo deposito degli atti per le

conclusioni final~.

* * * * *(27)
(28)

RI, C8, p19.
- Cfr., rispettivamente, ES, V3, C68, pp. 61-70; EA,

V10/a-7, C306, pp. 2-5; lA, V9/a-1 bis, C13/15, pp.
2-3.
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Per quanto attiene alle dichiarazioni delle persone

esaminate il 25/3/1986 dal PUBBLICO MINISTERO, occorre

segnalare quanto segue:

Ba9g1g lIIQ riferiva di aver appreso da Valeria FIORAVANTI

che il padre di quest'ultimo era stato avvicinato dall'Avv. DI

PIETROPAOLO, legale di Licio GELLI, perché riferisse al

figlio che il BELLI era preoccupato, in quanto circolavano

voci nel senso che Valeria fosse prossimo a confessare tutte

le sue responsabilità, e si raccomandava che non accennasse

all'omicidio PECORELLI 1291; e di aver appreso da Valeria

che effettivamente quest'ultimo e Massimo CARMINATI erano

stati gli autori materiali dell 'omicidio.

E~BIQIIl riferiva d'aver appreso da Diego

MACCIO', la cui fonte era stato Gilberto CAVALLINI, che "era

stato BELLI a volere la strage di Bologna, anzi la strage a

Bologna, poiché essa doveva rappresentare la continuità con

la strage dell'Italicus per lanciare un ~vvertimento a

* * * * *
(29) - Si tratta del giornalista Mino PECORELLI, assassinato

il 20/3/1979: cfr. Cal., V5, C42, p26.
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queq l i ambienti politico-militari che nel 74-75 volevano

fare un golpe militare e che andavano distaccandosi da

GELLI e dagli ambienti della P2 dopo gli anni della

strategia della tensione"; e di aver altresì appreso, sempre

attraverso le stesse fonti che Valerio FIORAVANTI e

Francesca MAMBRO, "presenti all'attentato del 2 agosto alla

furono gli autori materiali della collocazione dell'ordigno

riuscirono a manovrare dei ragazzini di T.P., chestazione,

alla stazione, avvenuta sotto la copertura di Valerio e

Francesca ~lAMBRO"; e di aver saputo, ancora, che due degli

autori materiali della strage rispondevano ai nomi di

DE ANGELIS e Massimiliano TADDEINI.

Nanni

dal canto SLIO, dichiarava testualmente, tra

l'al tro: " ••• Durante il processo AMATO eravamo in cella io,

Valerio ed Angelo IZZD. In effetti noi riuscivamo ad

incontrarci nelle ore di socialità nella mia cella anche se

poi ognuno di noi aveva assegnata una cella all'interno del

carcere di Sollicciano. Un giorno rientrando dall'udienza di

Bologna Valerio ci riferì che era stato avvicinato dal padre

i l quale gli disse che era stato contattato dall'Avv.

:::;81
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PIETRoPAoLo, difensore di Cristiano. Questi gli aveva detto

di riferire al figlio che se GELLI poteva stare tranquillo

circa la questione PECoRELLI, egli (GELLIì avrebbe dato una

mano a Valerio. Valerio ci disse che al padre aveva risposto

di dire all'avvocato DI PIETRoPAOLo che pensasse a

Cristiano. Dissi a Valerio dopo aver sentito il suo racconto

se c'entrava o meno con l'omicidio PECoRELLI e lui mi

r-ispose di no. ll

08/04/86 L'8 aprile, il Giudice Istruttore provvedeva a sentire

direttamente la FURIoZZI (30) e l'IZZo (31) , che

confermavano le dichiarazioni rese al PUBBLICO MINISTERO,

precisandole e dettagliandole, nonché a porre a confronto

tra loro l 'IZZo ed il CALORE (32).

Il giorno stesso spediva comunicazione giudiziaria per

strage, banda armata e porto d'esplosivo a Massimiliano

TADDEINI (33).

"* "* "* "* *
(30) EA, Vl0/a-7, C306, pp. 6-9.
(31) EB, V3, C68, pp. 71-83.
(32) - lA, V9/a-l bis, C13/16, pp. 1-5.
(33) DC, V4, C89, p2. Nazzareno (Nanni) DE ANGELIS era

morto suicida il 5/10/80 nel carcere di Rebibbia.



25/04/86 Il 25 aprile provvedeva ad interrogare nuovamente Cristiana

FIORAVANTI (34), il quale, tra l'altr-o, d ì c h iar ava s Il ••• 5e

prima ero assolutamente convinto della estraneità di mio

fratello alla strage di Bologna, oggi non sa più casa

questo anche perché mio fratello in merito

all'omicidio MATTARELLA e PECoRELLI non ha assunta una

l'uccisione di MANGIAMELI, di assassinare anche la moglie

Ciò perché, a detta di Valerio, la moglieSara e la figlia.

dopaintenzione,avevachiara... Valerioposizione

era pericolosa Pi ,:, del mar i to ed aveva assistito

all'i ncontro nel quale si era decisa l'uccisione di

MATTARELLA .•. "

10/05/86 Il 10 maggio il Giudice Istruttore spediva comunicazione

giudiziaria per strage, banda armata e porto d'esplosivo a

Luigi CIAVARDINI 1351.

Il giorno stesso veniva esaminato come teste (36) tale Ivano

BoNGIoVANNI, il quale riferiva di esser stato detenuta nel

carcere

(34)
(35)

(36) -

di Paliano assieme all'IZZo ed alla FURIoZZI e di

* "* "* * *EA, V10/a-3, C140 bis, pp. 32-35.
DC, V4, C90, p1. Sulla figura e sul ruolo di costui,
nell'ambito del gruppo del FIORAVANTI, in
relazione alle vicende che si pongono a cavalla del 2
agosto, ci si dovrà soffermare in seguita.
EA, V10/a-7, C311, pp. 4-9.
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sapere che le rivelazioni di quest'ultima le erano in ~ealtà

state suggerite dalI 'IZIO; e che il contenuto della

deposiziane era stato concordato nell'ambito di un progetto

di fuga che avrebbe dovuto riguardare, oltre ad essi, anche

altri detenuti.

12/05/86 Il 12 maggio il Giudice Istruttore, dopo aver dato corso

all'appendice istruttoria di cui si è detto, depositava (37)

gli atti per le requisitorie finali.

14/05/86 Il 14 maggio, il PUBBLICO MINISTERO depositava le proprie

requisitorie (38). E concludeva chiedendo, tra l'altro, il

rinvio a giudizio, avanti alla Corte d'Assise, di tutti gli

imputati che saranno poi effettivamente citati, ciascuno per

i reati di cui è qui oggi chiamato a rispondere (39), nei

procc. penn. nn. 12/86 e 13/86 R.G.C.A.

14/06/86 Un mese pifi tardi, il Giudice Istruttore depositava il

provvedimento (40) conclusivo dell 'inchiesta. Nel dichiarare

-lE- -lE- -lE- -lE- -lE-

(37)
(38)
139 )

(40) -

RI, C8, p22.
RE: il volume consta di 857 pagine dattiloscritte.
Con la solo eccezione del PICCIAFUOCO, per il quale
al PUBBLICO MINISTERO sfuggiva l'imputazione ex art.
496 C.P.
SO: il volume consta di 1078 pagine dattiloscritte.



chiusa la formale istruzione, ordinava il rinvio a giudizio,

avanti a questa Corte d'Assise, di tutti gli imputati del

~roc. peno n. 12/86 R.G.C.A., ciascuno per i reati di cui è

chiamato a rispondere in tale procedimento, con la recidiva

specifica reiterata infraquinquennale per il PICCIAFUOCO, la

recidiva reiterata infraquinquennale per il DELLE CHIAIE ed

il BALLAN, la recidiva specifica per il GIORGI, la recidiva

semplice

MELIOLI.

per il FIORAVANTI, il RAHO, il GIULIANI ed il

Dichiarava unificati nel capo 33 della rubrica i

capi d'imputazione nn. 33 e 42, cioè le due ipotesi ex art.

270 bis C.P. contestate rispettivamente con il mandato di

cattura del 10/12/85 e con il mandato di accompagnamento del

13/12/85. Unificava altresi nel capo 34 della rubrica le

ipotesi di banda armata contestate con i mandati di cattura

del 10 e del 20/12/85. Dichiarava ancora assorbite

nelle imputazioni di strage e delitti contestuali cosi come

contestate il 10/12/1985 le varie imputazioni

precedentemente formulate in corso d'istruttoria Der tali

delitti nei confronti del FACHINI, del RINANI, della MAMBRO,

del SIGNORELLI e del FIORAVANTI. Disponeva conservarsi lo



stato di custodia cautelare per gli imputati MUSUMECI,

BELMmnE, MAMBRO, F'ICCIAFUOCO, CAVALLINI, IANNILLI ,

GIULIANI, MELIOLI, DE FELICE, FACHINI, FIORAVANTI, RINANI e

SIGNORELLI (essendo invece 11 GELLI, il DELLE CHIAIE ed il

RAHO latitanti, ed il GIORGI, il TILGHER, il BALLAN e

l 'HUBEL non più raggiunti da provvedimenti restrittivil.

Pronunciava poi una serie di ulteriori statuizioni, fra cui

vanno ricordate le seguenti:

- il proscioglimento di Sergio CALORE, Dario F'EDRETTI,

Francesco FURLOTTI, Edgardo BONAZZI, Roberto FEMIA, Mario

TUTI, Gabriele ADINOLFI, Roberto FIORE, Franco FREDA e

Marcello IANNILLI dalle imputazioni di strage e delitti

contestuali, per non aver commesso il fatto, nonché di

Giorgio VALE (41) e Aldo SEMERARI(42) , dalle stesse

stata emessa
ed altre) il

imputazioni, per estinzione dei reati conseguente alla

morte del reo:

- il proscioglimento di Olivier DANET e Joachim FIEBELKDRN,

* * * * *(41) - Nei confronti di costui era
comunicazione giudiziaria per strage
30/7/1981: cfr. DC, V2, C37, p3.

(42) - Raggiunto da comunicazione giudiziaria per strage ed
altro del 22/5/1981 (cfr. DC V1, Cb, p13), il
SEMERARI era poi stato barbaramente assassinato, in
circostanze a tutt'oggi non ancora chiarite, in data
1/4/1982.



dalle imputazioni di st~age e delitti st~umentali, per non

aver commesso il fatto, nonché di Pier Luigi PAGLIAI,

dalle stesse imputazioni, per estinzione dei r eat i

conseguente alla morte del reo;

- il proscioglimento di Licio GELLI, Umberto ORTOLANI,

Attilio MONTI, Ennio BATTELLI, Federico FEDERICI, Ezio

r

GIUNCHIGLIA e Andrea VON BERGER, perché il fatto non .:J

sussiste, dai delitti di cui agli artt. 270 bis e 30S

C.P., per i quali erano stati raggiunti da comunicazione

giudiziaria in data 9/9/1982 (43);

- la separazione dei giudizi e la trasmissione degli atti,

per competenza territoriale, al F'rocuratore della

Repubblica di Roma, per le imputazioni ex artt. 270 bis e

306 C.P. contestate nel 1982 a Carmine PALLADINO, Maurizio

GIORGI, Pier Luigi PAGLIAI, Romano COLTELLACCI, Adriano

TILGHER, Stefano CAPONETTI, Marco BALLAN, Olivier DANET,

Joachim FIEBELKORN, Leda PAGLIUCA, Stefano DELLE CHIAIE,

Giovanni PINTUS, Ettore MALCANGI e Roberto PALLADINO,

* * * * *(431 - Cfr., per tutti, OC, V2, CSS, p26. Si tratta delle
accuse originariamente contestate alla persone
indicate come coinvolte nelle asserite illecite
attività della cosiddetta 'Loggia di Montecarlo'.
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nonché per l'imputazione el< art. 270 bis C.P. contestata,

sempre nel 1982, ad Alfredo GRANITI;

- la separazione delle posizioni di DELLE CHIAIE, GIOF:GI,

TILGHER e BALLAN, per la prosecuzione dell 'istruttoria, in

relazione al delitto di strage ed ai delitti contestuali;

- la separazione delle posizioni CIAVARDINI, TADDEINI e DE

ANGELIS, per la prosecuzione dell'istruttoria, in

relazione ai delitti per i quali i primi due eran stati

raggiunti da comunicazione giudiziaria;

- l-a separazione della posizione PAZIENZA, per la

prosecuzione dell 'istruttoria, in relazione al delitto

contestato a detto imputato;

- la trasmissione al PUBBLICO MINISTERO in sede di taluni

atti, per le determinazioni di sua competenza a carico

dell 'ex Procuratore della Repubblica di Bologna dotto Ugo

SISTI .



l~lQl 1~ gi~gQQ l~~Q = l§ g§QQ~iQ l~§Z

ks f2§§ Qggli ~iti 2c~~iilliD~ci 21 gi~gi~iQ

Q§l 2CQh§Qim§Qi22§C 2ic2g§~

l~~lt§ci~c§ i2tC~ttQci~ QcigiQ2~~

2tc~1~iQ ~§ll~ 2g§i~iQQ§ EBIl~~Ie

~§iig gglls ~t§§22~

~lt§ciQci Yi~§Qg§ Q§l QCQ~§Qim§DiQ 2§C
~~l.blo.o.i3

l~lQ~ll 62 f~2§ g§gli ~iii Qc§limiQ3ci 21 gi~gi~iQ Q§l
2cQ~§Qim§o.tQ a§c §tc~g§

Una volta pervenuti gli atti alla Corte d'Assi-se, ave il

;~ocedimento ~ssumeva il n. 12/86 R.G.C.A., i l F'l'"esi dente

del pl'"ocedimento stessa alla

11/07/86 del Tl'"ibunale

alI' a.ssegnaz ione

della Corte.

pl'"ovvedeva (1), i n data 11 luglio,

Sezione

31/07/86 Il 31 luglio, Fabio DE FELICE otteneva (2), dalla Sezione

Fel'"iale del Tl'"ibunale, che si pl'"onunciava in sede di gl'"avame

avvel'"so un pl'"ovvedimento di diniego del Giudice Istl'"uttol'"e,

la misul'"a degli 'al'"l'"esti domicilial'"i' pl'"esso un luogo di

ctrr a ,

01/09/86 In data 119/86, il Pl'"esidente di questa 23 COl'"te d'Assise

emetteva il decl'"eto di citazione pel'" l'udienza del 19/1/87.

24/10/86 Il 24 ottobl'"e, Pietl'"o MUSUMECI otteneva (3) gli 'arresti

domicilial'"i' pl'"esso la pl'"opl'"ia abitazione dal 'Tl'"ibunale

* * * * *(1) - Cfl'". il pl'"ovvedimento pl'"esidenziale sulla 'copel'"ti~a'

del fascicolo.
(2) - Il pl'"ovvedimento tl'"ovasi in CP, C4.
(3) Il pl'"ovvedimento tl'"ovasi in CP, C15.



del1 a Li bertà' , che si pronunciava in sede di rinvio dalla

Cassazione, la quale aveva annullato un precedente

provvedimento dello stesso 'Tribunale della Libertà' eme'ss'~

a conferma di ordinanza del Giudice Istruttore di diniego

del beneficio invocato.

07/11/86 Il 7 novembre Giuseppe BELMONTE otteneva a sua volta gli

arr-esti domi ci l i ar ì presso la propria abitazione dalla

Sezione Istruttoria della Corte d'Appello (4), che concedeva

il beneficio per ragioni di salute.

23/12/86 Il 23 dicembre perveniva alla Corte un rapporto (5) della 1§

Sezione del Nucleo Operativo della Legione Carabinieri di

Bologna, con il quale si dava conto degli accertamenti

svolti per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni

del teste Giuseppe RIZZO. Vi si riferiva, tra l'altro, che:

vi era stato effettivamente un periodo di comune

detenzione di Giuseppe RIZZO e Roberto RINANI, nel 1985,

nel carcere di Rimini;

possibilità d'incontro;

e v'eran state, tra i due, var-ie

vi era stato altresì un periodo di comune detenzione di

* * * * *(4) Il provvedimento travasi in CP, C2.
(5) Travasi in CP, C6.



Giuseppe RIZZO e Amorino MAZZIERI, nel 1979, nel carcere

di Ancona~ O\le~ per mancanza di celle disponibili, "i

detenuti v i v evari o tutti in completa pr-omiscuità ll
;

- sembrava verosimile che il r1AZZIERI, compaesano del

PICCIAFUOCO ed ampiamente pregiudicato, avesse avuto 18.

possibilità di conoscere e frequentare il PICCIAFUOCO

- lungo la superstrada che da Ascoli Piceno conduce a

stesso;

si trova il piccolo Comune di Posta, a 40 chilometri

Roma

di

~

"--o\:::;

j(<:':

~
:::::::::

distanza dal quale, in località Petrella Salto, sorgeva

una villetta già di proprietà di Aldo SEMERARI.

Sulle circostanze in questione si dovrà tornare in

prosieguo, allorché si tratterà di vagliare il problema

dell"utilizzabilità della testimonianza RIZZO.

14/01/87 Il 14 gennaio 1987 aveva inizio la sessione di questa Corte

nel corso della quale è stato celebrato,

presente procedimento.

fra gli altri, i l

1~lQ~6l b~~l~gC~gC§ i2~C~~~gCi~ gCigiOè~~ gèllg 2~C~1~ig

ggllè Qg2i~igOg EaII~~Ia § 1~g2itg ggllè 2tg22è

Il procedimento a carico del PAZIENZA originato dalla

separazione della sua posizione,

l

disposta con la sentenza-



ordinanza 14/6/86, prendeva il numero lBl/A/B6 R.G.G.I.

16/06/86 A tale procedimento, il 16 giugno, veniva acquisita una

memor- i a (6), trasmessa dall'imputato, ancora detenuto negli

Stati Uniti, al SUD difensore, e da quest'ultimo inoltrata

al l . IstrLlttore. Nelle 14 pagine del dattiloscritto, i l

PAZIENZA svolgeva un'articolata difesa su quattro temi

d'accusa, da lUI lndividuati come le premesse logiche su cui

si fondava 11 mandato di cattura emesso a suo carico; cioè,

precisamente: t'r app or' c i di collaborazione fra lo stesso

PAZIENZA ed il GELLI; coinvolgimento del PAZIENZA in una

struttura deviata e deviante all'interno dei Servizi di

si CLlI'""E!ZZa; rapporti fra il PAZIENZA ed il c01mputato DELLE

CHIAIE; rapporti dell'imputato con la 'C.I.A' (' Central

Intelligence Agency').

19/06/86 Tre giorni più tardi, il PAZIENZA giungeva in Italia in

vinculis' , estradato dagli Stati Uniti per reati di

competenza dell'autorità giudiziaria milanese (7).

21/06/86 Il giorno 21, la Procura della Repubbl1ca di f':oma

trasmetteva all'

(6) Tr ova-s i i n
(7) Cfr. F'AZ. l

(B) Trovasi in

Istruttore un rapporto

* * '* * *F'AZ. l Vl, Cl0, pp. 13-26.
vi , C4, pl03.
PAI., Vl, C7, pp. 3-25.

-ro ~,
.~•.'·4:"

informativo (8) ,



riferentesi 11 131 1a persona ed all'attività del dotto

Francesco PAZIENZA, con particolare riferimento al periodo

della sua collaborazione con i l 8I8t1I": rapporto

asseritamente redatto dal Col. Demetrio COGLIANDRO, già

fLlnzionario del 8I8t1I, nell 'ottobre del 1981 (9).

26/06/86 Il giorno 26, il Giudice Istruttore si recava a Torino, ove

l'imputato era ristretto, per procedere all'interrogatorio;

il PAZIENZA si avvaleva della facoltà di non rispondere (10)

e dava lettLlra di una dichiarazione scritta (11), nella

quale affermava di non voler rispondere ad altri magistrati

che non fossero quelli di Milano.

28/06/86 Due giorni pi~ tardi, il PAZIENZA decideva di rispondere

all'interrogatorio, ma premetteva di non rinunciare al

principio di specialità e d' Il incontrarsi ... con i si gg.

Giudici di Bologna anche come parte denunciante " avendo

presentato nelle settimane precedenti quattro denunce

penali, rispettivamente contro il Gen. Ninetto LUGARE8I, il

Prefetto Vincenzo PARI8I, il Col. Demetrio COGLIANDRO e la

8ig. Nara LAZZERINI.

* * * * *(9) cfr. F'AZ., Vl, Cl, p2.
(10) PAZ., V2, C19, p5 retro.
(11) F'AZ., V2, C19, p6 •
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Nel corso del lungo interrogatorio ( 12) , che proseguiva

anche il giorno successivo, l'imputato respingeva l'accusa

di aver fatto par~e dell'associazione sovversiva descritta

nel capo d'Imputazione e sosteneva dI non essersi mai

interessato delle indagini relative alla strage di Bologna.

F'roduceva 26 documarrt ì , che venivano allegati al verbale

d'interrogatorio. Richiamava, inoltre, l'esistenza di prove

docLlmental i custodite dal suo avvocato newyorkese, Edward

MORRISON, che chiedeva fosse sentito come testimone.

25/08/86 Il 25 agosto, i l Gi ud i c e Istruttore procedeva

all'archiviazione (13) di tre denunce proposte dal PAZIENZA,

rispettivamente contro il Col. COGLIANDRO, il Gen. LUGARESI

e la Sig. LAZZERINI (14), osservando che il denunciante non

aveva indicato elementi specifici, ma aveva formulato accuse

del tutto generiche, pretendendo quindi, senza offrire alcun

elemento concreto,

d'accusa.

di trasformare in imputati i testi

Il giorno

PAZ. ,
Cfr.
14/3,
Cfr.
14/3,
PAZ. ,

all'escussione (15)

(12 )
(13 )

( 14)

(15 )

stesso, l'Istruttore procedeva

*' *' *' * *V2, C20, pp. 1-108.
PAZ., VI, rispettivamente
p5; C13-14/4, p5.
PAZ., VI, rispettivamente
p4, C13-14/4, p4.
V2, C22, pp. 3-7.
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del Gen. LUGARESI, il qua l e , tra l'altro, dichiarava:

il fatto che il PAZIENZA vantasse anche

aderenze al Dipartimento di Stato ~ali da fargli promuovere

visite in USA del sottosegretario ai servizi Ono MAZZOLA e

del CaDo del SISMI, mi rese a suo tempo convinto che il suo

ruolo fosse non solo quello di collaboratore esterno del

SISMI, ma anche di 'agente di influenza' per conto di
,,

riunione per valutare il caso CIOLINI, presente anche il

italiani ... ricordo anche che DALLA CHIESA (161, durante una

ambienti statunitensi, presso corrispondenti ambienti

Generale VALDITARA 1171, mi disse che C~OLINI era un

guardaspalle di GELLI e che avrebbe dovuto

PAZIENZA e potuto confermarne l'amicizia con GELLI.

conoscere

In base

a quali elementi DALLA CHIESA sosteneva l'esistenza di un

rapporto GELLI-CIOLINI, CIOLINI-PAZIENZA, PAZIENZA-GELLI, io

non so, peraltro DALLA CHIESA si era incontrato con CIOLINI

nel marzo dell'82 ed aveva anche perfettamente inquadrato il

personaggio. Ricordo che ci disse: , CIOLINI vende

informazioni per riscattare la pena "

*' *' *' *' *'(16) Si tratta del Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA.
(17) - All'epoca Comandante Generale dell 'Arma.



OLl·/09/86 I l 4 '=;ettembr-e, il Giudice Istruttore provvedeva ad

ar-chiviar-e (18) due ulteriori denunce (19) del PAZIENZA,

pr-C)':'Ost,? rispetti'la.mente contro il F'r-2f9ttO PARISI (20) 9

contro Placido r1AGRI' (21), con la stessa mo t ivaz ìorre delle

archiviazioni in data agosto.

10/09/86 Il 10 settembre, il Giudice Istruttore di Milano trasmetteva

al Giudice Istruttore di Bologna copia delle agende (22)

-sequestrate al PAZIENZA- degli anni 1980 e 1981.

18/09/86 otto giorni pifi tardi veniva esaminato come teste Demetrio

COGLIANDRO (23) , il quale, tra l'altro, d i c h i ar av a r

11 ••• POSSO affermare con assoluta sicurezza che PAZIE~IZA

entrò nell'orbita del 6I6MI fin dall'estate del 1979.

Ricordo con esattezza che fu 6ANTOVITO a presentarmelo nel

lugl io del '79. Non vi può essere alcun dubbio in . ...merl'_O.

Non ho alcuna difficoltà ad affermare che io ho sempre

ritenuto PAZIENZA un agente d'influenza americano. Tale mio

Cape> della

convincimento

Vi, r-ispettivamente C13-14!8,

C13-

F'AZIENZA

p6 e

dagli stessi contatti che

* * * '* *rispettivamente C13-14/8,

nasceva

- Cfr. PAZ., v ì ,

14/9, p45.
Trovansi in PAZ.,
Ci3-i4/9, pp. 6-7.
Già Direttore del 6I6DE e, attualmente,
F'olizia.

- Già collaboratore del PAZIENZA.
- Cfr. PAZ., Vi, Ci2, pp. 10 e ss.
- PAZ., V2, C23, pp. 1-4.

(20)

(21 )
(22)
(23)

(19)

(18)



aveVa con persone come Michael LEDEEN. Posso anche

confermare senza dubbio alcuno che all'interno del 318M1 da

QU8:to momento in oDi si era costituito un vero e ~rcDrio

aSse portante che, sotto la gestione SANTOVITO, passava pe~

il c ard ì no MUSur'1ECI-SANTOVITO-PAZIENZA, binomio" Caie) "c~e

defi~isco un vero e proprio cardine operativo. L'ufficio di

MUSUMECI e~a o~aticamente divenuto l'ufficio di PAZIENZA,

che da li effettuava e ~iceveva le telefonate e che li

teneva le riunioni e i contatti con le varie persone

compreso quello con gli americani. lo pe~sonalmente non

i vi

ho

mai avuto alcun inca~ico di indagine in ~elazione alla

st~age di Bologna. P~endo atto che lei si me~aviglia che pu~

~eggendo un ufficio molto impo~tante dal punto di vista

info~mativo non sia stato pe~sonalmente inte~essato a tale

indagine, e non ho difficoltà a di~e che all'epoca si era

~ealizzata una chia~a deviazione ope~ativa poiché il ca~dine

PAZIENZA-MUSUMECI SOD~a indicato si e~a app~op~iato di

se'ctori anche non di p~op~ia competenza. Chiarisco che non

sto ~ife~endomi a d uaur p az ione, quanto a deviazioni

livello di~ettivo che esauto~avano i
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invadendo, senza avvertire nessuno e senza servirsi degli

uffici preposti, i rispettivi campi di attività. In pratica

3vveniva che MUSUMECI, i l qual e all'i nterno del

manteneva il collegamento con PAZIENZA, il quale agiva per

così dire all'esterno, non ha mai fornito la benc~é minima

notizia ai diversi uffici centrali e periferici del SISMI,

che io sappia la benché minima notizia o informazione. Ciò

esclude che PAZIENZA svolgesse compiti informativi per conto

del Servizio, essendo anzi inserito a livello di vertice con

fut:1zioni diverse che qua l I a di semplice informatore... "

19/09/86 Il giorno successivo l'Istruttore richiedeva (24) al Nucleo

operativo dei Carabinieri di Bologna di acquisire, presso

l'Uffico 'D', l'ex Ufficio 'REI' e l'Ufficio 'R' del SISMI,

nonché presso il Nucleo Industriale dei Carabinieri di

Genova e l'Ufficio SIOS Marina copia di

documentazione riguardante il PAZIENZA.

27/09/86 Il 27 settembre venivano acquisiti dal Giudice Istruttore di

Milano, ai sensi dell 'art. 165 bis C.P.P., stralci

dell'interrogatorio (25) reso dal PAZIENZA il 24 giugno nel

* * * * *(24) PAZ., VI, C16, p1.
(25) PAZ., V3, e5, pp. 2-19.



prDcedimentD re13tivD31 "c r ac k ' del Banco Ambrosiano.

C'9!10/86 Il 9 ottobre, l'I':struttore, .3.11 'uopo sensibi1izZ3to d ai

::,recisava (27~ la richiesta di

acquisizione di documenti presso il SI8M! di cui si è detto,

facendo espresso riferimento, tra l'altro, a tutto il

materiale relativo ai l-apporti tra il PAZIE~,IZA e le per50ne

con lui coimputate nel procedimento per la strage del 2

FEDERICI, il giornalista BARBERI ed il Col. GIOVANNONE.

Due giorni più tardi,11/10/86

agosto, nonché ai rapporti tra il PAZIENZA e l'Avv.

il Giudice Istruttore di Firenze

-""
'-.../

~
~
'~

trasmetteva copia dell'interrogatorio (28) a lui reso il

giorno 10 dal PAZIENZA ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P.

16/10/86 Il 16 ottobre veniva depositato in Cancelleria un r2pporto

di pari data dei Carabinieri di Bologna (29), di comples5ive

206 pagine, che costituisce -secondo la definizione dello

stesso estensore- "un riepilogo delle indagini di mag';jior

rilievo svolte sul conto di Francesco PAZIENZA anche da

altre autorità giudiziarie e dalla Commd s a t on e F'2".

* * * * *(26) PAZ., vi , Ci6, p2.
(27) PAI., Vi, Ci6, p4.
(28ì - PAI., V3, Cl, pp. 2-5.
(29) - Trovasi in PAI., V2, C24.
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18/10/86 Due giorni più tardi~ venivano trasmessi, a seguito di tale

rapporto, tre atti (30) depositati presso la Cancelleria

Commerciala ~al Tribunale di La Spezia, relativi alla

società per azioni ·U.S.E.A. nella quale l'Ammiraglio

Luigi TOMASUOLO rivestiva la carica di Presidente del

Consiglio di Amministrazione, ed il Prof. Giuseppe PAZIENZA,

padre dell 'imputato, di Direttore Generale (31).

20/10/86 Il giorno 20, la DIGOS di Bologna trasmetteva a sua volta un

rapporto (32) , nel quale comunicava l'esito degli

accertamenti svolti presso la Facoltà di medicina e

Chirurgia dell 'Università di Roma, ove era stata acquisita

copia della documentazione relativa al 'curriculum

studiorum' del PAZIENZA.

21/10/86 Il giorno dopo la DIGOS trasmetteva un altro rapporto (33),

avente ad oggetto, oltre al tema specifico dell 'iniziazione

massoni ca del PAZIENZA, una serie di ulteriori notizie

biografiche attinte da un'indagine dell'UCIGOS di Roma

risalente al 1984.

* * * * *
(30) Trovansi in PAZ., V2, C24.
(31) - Cfr. p8 del rapporto di cui alla nota (29).
(32) - Trovasi in PAZ., V2, C24.
(33) - Trovasi anch'esso in PAZ., V2, C24.
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29/10/86 Un ultimo r-appor-to (34) della DIGOS veniva trasmesso il

gior-no 29, in esso si r-ifer-iva,in "sintesi, quari t o emer-so,

SLll conto del PAZIENZA, dal l 'esame degli atti tr-asmessi

dalla Commissione Par-Iamentar-ed'inchi~stasulla Loggia P2.

In par-ticolar-e, si r-ifer-i va i IconterlLlto di passi del! a pr-e-

r-elazione ANSELMI, della r-elazionedi maggior-anza, nonché

della r-elazionedi minor-anza dell'Ono TEODORI.

14/11/86 Il 14 novembr-e, in New Yor-k, in esecuzione di r-ogator-ia

inter-nazionale, davanti al! " attOr-ney' di" Manhattan, dotto

DE~TON, alla pr-esenza del GiLldice Istr-uttor-e e del PUBBLICO

MINISTERO di Bologna, veniva esaminato (35) l.l legale

statunitense del PAZIENZA, Avv. MDRRISON. Questi, che veniva

sentito in mer-ito a.talLlne cir-costanze r-ifer-ite dal SLIO

cliente ed in or-dinea talLlhi docùmentidi cui er-a stato

indicato come affidatar-io,r-endeva CIna l CInga deposizione, di

cui va qui testLlalmente r-ipor-tatOil"br-anO che segLle'

" ••• (r-i sposta): Nel febbr-aio 1986, qClest' anno ,fùi visitato

da un uomo il cui nome er-a Feder-ico FEDERICI. Mi si pr-esentò

dandomi iLsuo bigliettO da visita, che indica che egli è un

* * * * *(34) Tr-ovasi LlgLlal mente in PAZ., V2,C24.
(35) Cfr-. tr-aduzione italiana in PAZ., V2, C25, pp. 7-55.
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avvocato in Italia. Ve lo farò vedere immediatamente.

MR. DENTDN: Va bene. Il biglietto da visita entrerà a far

parte della documentazlone.

(risposta, continuando): Mi disse, per la verità, che egli

era un avvocato italiano che a quel tempo risiedeva a Key

Biscayne in Florida, e, qui la cosa è molto importante, mi

disse che gli era stato richiesto da un certo Mr. LDCCHI,

che apparteneva all'organizzazione italiana, disse,

'UCIGDS', che nel febbraio 1984 glL era stato chiesto se era

d'accordo nell 'organizzare un assassinio di Francesco

PAZIENZA in cambio di denaro. Il FEDERICI fu d'accordo nel

testimoniare questo fatto se fosse stato citato in giudizio.

Egli mi informò anche che aveva informazioni straordinarie

che si riferivano ad un'azione di polizia in Bolivia che si

era conclusa con la morte di un importante testimone dei

fatti di Bologna, di cui si occupano i magistrati qui

presenti, e che un Ambasciatore degli Stati Uniti in

Bolivia, Edwin CDRR,era un testimone di questi fatti e

aveva scritto una relazione su questo argomento e l'aveva

sottoposta al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. F'oi
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continuò a mostrar-mi le a.nalogie fra qLtesta azione in

Bòlivia e qu.ello che er-a SLtCcesso alle Se;/chelles in

relazione ~l'mio cliente, dotto PAZTENZA, e che entrambe

qUEste' ='.2 i ani erano stateorchestra·te 'da'Ila stessaj:Jer·sona o

;oersone del BISDE in Italia. Dopo l'incontro con FEDERICI,

FEDERICIandò a tr-ovare F'AZIENZA in prigione, dove si

raggiunse un ac c or-d o tra i due che FEDERICI avr-ebbe tentato

dimostrato i gruppi colpevoli in relazione alle bombe di

di ottenere la necessaria documentazione,

Bologna;

che avrebbe

qLlesta offerta da par-te del FEDERICI sembrò al

PAZIENZA un modo per provare la sua innocenz_; proprio

perché il FEDERICI aveva indicato' che lavorava

importanti personaggi nella U.S. Drug Enfnrcemin~Agency a

Miami in Flor-ida. A dir la viri tà, i l FEDERICI

effetti vamente di<ede Lln.Certo numero di' documenti' i n qLlel

periodo a PAZIENZA, i <quali indicavaho, nurner-o uno, che la

buana fede del FEDERICI era fuori discussione e che egli

aVeva facile accesso alla documentazione che aveva promesso.

Successi vamente a qUel momento, PAZ IENZAfLI estradato dagl i

stati Uni ti i n Ital ìa ai sensi di un trattato tra i due
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Paesi, e il dotto FEDERICI si imbarcò per un viaggio in Sud

America per ottener. questi documenti. Il dotto FEDERICI mi

aveva promesso che mi avrebbe mandato tali documenti

direttamente e poi avrebbe discusso con me che cosa fare con

. queste importanti carte. Il dotto PAZIENZA pagò per i

molteplici biglietti aerei che furono richiesti dal

FEDERICI, come pure per le telefonate fatte dal FEDERICI in

tutto il mondo. Il totale delle spese del dotto FEDERICI

arrivò a poco meno di 40 mila dollari. Dopo parecchie

settimane dal momento in cui Mr, FEDERICI era andato in

America Latina...

<domanda): Mr. MDRRISDN, di quale periodo di tempo stiamo

parlando?

<risposta): Era, credo, fra giugno e luglio di quest'anno.

Ma avrebbe potuto essere agosto. Ad un certo momento durante

l'estate Mr. FEDERICI mi chiamò, dicendomi che mi chiamava

dal Sud America, che aveva ottenuto la documentazione

necessaria e che mi avrebbe spedito quei documenti per

espresso. Ciò notificai alla famiglia di F'AZIENZA in Italia.

Quello che succede dopo è che non r ì cevo l a documenta.z ione.



Scr-ivo letter-e· al FEDERICI in Svizzer-a che non hanno

r-isposta, e poi r-icevo una telefonata dal FEDERICI qui negli

Stati Uniti, in cui mi dice che gli dispiace chènon abbia

r-icevuto la documentaziohe, cheer-a stata mandata al suo

ufficio in Svizzer-a, invece che a me. Allor-a, sugger-ii che

. facesse aver-e la docLlmentazionea PAZIENZA in Italia, e di

. nuovo egli disse che no, l'avrebbe p ì ut t cat.o spedita a me I

FEIlE.RICI per telefono,

direttamente, i l che non accadde. Alldr-a, io chiamai

dopo dieci gior-ni circa, non avendo

r-icevuto quest;i documerrt.ì a f(ey Biskayne, in Fldr-ida, ed

ebbi la fortuna ditr-ovar-lo al telefono, e Mr-. FEDERICI mi

r-.ipeté . nuovamerrte .che mi avr-ebbe spedito la documentazione,

ma che dovevaveder-mi immediatamente per-ché qualcosa di

nuovo e fondamental e stava succedendo, E i o sLlgger-i i che

venisse atr-ovarmi echepor-tasse la documentaziione con sé.

In "ffetti, venne ial mio Llfficio ver-so la fine di settembr-e-

i n ì zio ottobr-e del 1986, senza la documerrtez ione,

ch.i edendomi altr-o denar-o, Gli dissi che c 'er-a un e gr-ossa

somma di denar-o da pagare che egli doveva a PAZIENZA,

centinaia e centinaia di dollar-i di telefonate che er-ano
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state fatte con carta di credito, senza autorizzazione; in

aggiunta a ciò, poiché nessuna documentazione mi era stata

consegnata, le molte migliaia di dollari di tariffe aeree

dovevano essere restituite,' Mi disse che era d'accordo che

il denaro dovesse essere restituito e che ciò sarebbe

avvenuto nel giro di una settimana e se io gli avessi dato,

per· favore, un conto particolareggiato di quanto era stato

speso. Gli diedi un conto particolareggiato parziale di

circa 20 mil. dollari. Invece di ricevere, successi vamante ,

denaro dalFEDERICl, ricevetti una telefonata da lui il 12

ottobre in cui mi diceva che entro due o t~e giorni sarebbe

morto, insinuando che si sarebbe suicidato, ma che aveva

scritto a suo fratello riguardo alle spese. Questa è stata

l'ultima volta che ho avuto notizie da Mr. FEDERICI ••. "

Essendo stati frattanto acquisiti all'istruttoria (36) vari

atti, provenienti dal procedimento 'della calunnia' e dalla

Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2, il

PUBBLICO MINISTERO, l '11 dicembre, depositava la sua

requisitoria (371. chiedendo -come aveva già fatto nel

* * * * *(361 Cfr. PAZ. ,V3, C2.
(371 PAZ., V2, C27, pp. 4-25.
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ma.ggio- il rinvio a giudizio del PAZIENZA avanti alla Corte

diAssise.

22/12/86 Il 22 dicembre, il PAZIENZA, che aveva ottenuto la li:oertà,

a vario titolo, dalle autoritàgiudizia.rie procedenti per i

quali egl~er~ stato sino .a quel momento

27/12/86

estl~-3.d.ato'J veniva scarcerato, con l'imposizione dell 'obbligo

di di mora nel ComUne di Leri ci (38).

Cinque giorni p ì ù tardi il GiLldice Istruttore depositava

l'ordinanza (39) con la quale rinviava "il PAZIENZA al

giudizio della Corte d'Assise per il delittoascrittogli.

07/01/87 Il 7 gennai o del 1987, i l Presi dente del Tri bunaleassegnava

il procedimento a questa 29 Corte (40) Il giorno stesso,

essendo stata comunicata (41) la notizia che la competente

aLltorità statunitense aveva esteso l'estradizione del

F'AZIENZA anche ai delitti di associazione 811el"silla e di

calunnia di competenza del1'aLltorità giLldiziaria di Bologna,

il F'AZIENZA veniva tratto in arresto (42) in Lerici in

esecuzione del mandato di cattura del 10/12/1985.

* * * * *(38) Cfr. istanza Avv. DEL VECCHIO in data 26/01/87, in
CF', C16.

(39) PAZ., V2, C27, pp. 41-82.
(40) Cfr. il decreto, sulla 'copertina' del fascicolo.
(41) Cfr. missiva F'rocLlra Generale, in CF', C16.
(42) - Cfr. fonogramma Carabinieri 7/1/87, in CP,C16.
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15/01/87 Otto giorni pi~ tardi, il Presidente di questa Corte

emetteva il decreto di c:tazione per l'udienza del 2/3/1987.

A seguito della sentenza della Suprema Corte in data

16/12/85 di cui si è detto sub 1.8.5), il fascicolo del

procedimento per calunnia era stato ritrasmesso al Tribunale

di Bologna, ave il processo pendeva nuovamente in fase di

atti preliminari, in attesa della rifissazione del giudizio.

31/10/86 Il 31 ottobre 1986, Pietro MUSUMECI veniva scarcerato per

de=rrenza dei termini del~a custodia caLltelare(43).

06/11/86 Analogo provvedimento veniva adottato sei giorni più tardi

per il BELMONTE (44).

07/01187 Il 7 gennaio 1987, a, seguito dell'estensione

dell 'estradizione di cui si è detto sub 1.10.2), Francesco

PAZIENZA veniva tratto in arresto in esecuzione dell 'ordine

di cattura 21/11/1984 (45).

* ** * *
(43) Il provvedimento travasi in CaL, V9, C4.
(44) Il provvedimento travasi in Cal., V9, C3.
(45) Cfr. fonogramma di cui alla nota (42).
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19/01187 Il 19 gennaio prendeva le mosse, con la costituzion* del

rapporto processual e, i l gi udizi o nel procedi mento n. 12/86

R.G.C.A. Si rendeva necessario un primo rinvio al 2 marzo,

onde consentire la trattazione congiunta -che si rendeva •
~

opportuna per ragioni di connessione oggettiva e probatoria-

con il procedimento n. 13/86 R.G.C.A. (1), il cui giudizio,

come si è visto, era stato fissato per tale data.

27/01/87 Il 27 gennaio, il Procuratore della Repubblica chiedeva (2)

la restituzione al suo ufficio del procedimento cosiddetto

'della calunnia'. In pari data il Presidente ordinava (3)

che fosse dato corso alla richiesta e, due giorni pi~ tardi,

29/01/87 il Cancelliere provvedeva t4) in conformità.

04/02/87 Il 4 febbraio, il F'rocLlratore della RepLlbblica chiedeva la

citazione dei quattro imputati di calunnia davanti alla

Corte d'Assise. Il procedimento prendeva il numero 2/87

* ** *.*
(1) Cfr. ordinanza, in VLl 19/1187, pp. 930-931-
(2) - Cfr. la richiesta allegata alla copertina di Cal., V9.
(3) Con decreto in calce~lla richiesta.
(4) Cfr. nota allegata alla copertina di Cal., V9.



R.G.C.A. ed, essendo esso stato assegnato alla 2~ Sezione,

05/02/87 il . F'r-esidente di questa Cor-te, il 5 febbr-aio, emetteva

decr-eto di citazlone per- l'udienza del 2/3/1987.

Con pr-ovvedlmento (5ì in par-i data, la Cor-te autor-izzava

l'imputato DE FELICE, fer-ma r-estando la misur-a degli ar-r-esti

domiciliar-i, a tr-asfer-ir-si, dalla casa di cur-a ove si

tr-ovava r-icover-ato, pr-esso la sua abitazione.

28/02/87 Il 28 febbr-aio veniva or-dinata (61 la scar-cer-azione di

Giovanni MELIDLI, per- avvenuto decor-so dei ter-mini di

custodia, matur-ato nella fase istr-uttor-ia.

09/03/87 All'udienza del 9 mar-zo, cui i pr-ocedimenti, chiamati

a l I "ucì ì anz e del gior-no 2, er-ano stati r-inviati, veniva

or-dinata -pr-evia lettur-a delle imputazioni e dichiar-azione

di aper-tur-a di ciascun dibattimento- la r-iunione (7) dei

pr-ocedimenti nn. 13/86 e 2187 a quello n. 12/86, per- r-agioni

di connessione soggettiva, oggettiva e pr-obator-ia.

Le udienze compr-ese fr-a il 10 ed il 26 mar-zO venivano

dedicate alla tr-attazione di nLlmer-ose queat.ì cm ì pr-eliminar-i.

* * * * *(51 Tr-ovasi i n CF', C4~

(6) Il pr-ovvedimento tr-ovasiin CF', C14.
(7) Cfr-. VLl 9/3/87pr-oc. 12186, p17.



Va qui segn-al ato quan t o -:segue:

'. i) /~.)3i87 .;... i l iO marzo, la Sorta ~8)c dichi~rava la nullità della

c i t-3.Z i cri e , c ì v ì Lì il

delitto ci calunnia, del P~esidente del Consiglio cei

Ministri e del Minist~o della difesa, e reVI~cava
. ,
1_

;Jrovvedimento con cuì tale citazione era stata ordinata;

decideva alt~e.sì. l.e opposizioni alle costituzioni di pa~te

civile, d ì ch ì arandcn l'ammissibilità della costituzione di

tLltte la p ar t ì ci v iI i p~ivate (vi tti me o danneggi ati dalI a

st~agelj del P~esident~ del Consiglio dei Minist~i, del

Minist~o degli Inte~ni ,della Regione ·Emilia-Romagna,

della F'~ovincia di Bologna e del Comune di Bologna, DI t~e

che pe~ i l deli tto di st~age, anche pe~ i deli tti di cui

agli ar t t , 270 bis e 306 C. P.; del Minist~o di G~azi2. e

Giustizia per: il delitto di cui all.'a~t.270.bis C.P.;

dell e par t ì c ìv ì l i pr:ivate costi tui tesL tempesti vamente

nel p~ocedimento pe~ calunnia ed indicatenell "ì mpu t az ì oria

come ~aggiunte da false info~mative D erroneamente

identificate dalI 'autorità q ì ud ì z ì ar ì a a segui todi false

* * * * *(8) - Cf~. vu 10/3/88, pp. 69-72.



accuse mosse daq l i imputati di quel procedimento;

dichia~ava viceve~sa l'inammissibilità di ogni alt~a

costituziane perla quale vi fosse stata opposizione, e,

anche d'ufficio, di ogni costituzione intempestiva;

12/03/87 - il 12 ma~zo, ad integ~azione dell'o~dinanza di cui si è

testé detto, d ì ch ì erave (9) l'inammissibilità della

costituzione di pa~te civile dell 'Ente Fe~~ovie dello

stato pe~ il delitto di calunnia, tenendo fe~ma la

costituzione effettuata pe~ le alt~e imputazioni;

con alt~a o~dinanza (10), ~igettava .l'eccezione di

incompetenza pe~ te~~ito~io p~oposta dalla difesa FACHINI,

nonché un'eccezione di imp~ocedibilità ex a~t. 90 C.P.P.,

p~oposta dalla difesa DE FELICE, sul l ' a.ssunto

dell'identità del ~eato associativo contestato al DE

FELICE nel p~esente p~ocedimento e di quelli analoghi

contestatigli in alt~i due p~ocedimenti -l'uno conclusosi

con sentenza ist~utto~ia di p~oscioglimento (11) e l'alt~o

tutto~a pendente- di competenza dell'auto~ità giudizia~ia

(9)
(10)
(11 )

* * * * *.- Cf~. VLl 12/3/87, p45.
Cf~. vu 12/3/87, pp. 43-44.

- Si t~atta del procedimento
t~asmissione degli atti a Roma,
sentenza d'incompetenza 30/4/81.

lI.1 .,

originato
a seguito

dalla
d e l La



romana;

con altra ordinanza (12) ancora, rigettava un 'eccezione di

nullità proposta dalla difesa RAHD, in relazione alla

costi hlZ ione dell a Corte, nel I a sua componente togata;

17/03/87 - il giorno 17, rigettava (13) altre eccezioni, proposte

rispettivamente ai sensi degli artt. 312 e 372 C.P.P.e,

20/03/87 tre giorni pHI tardi, dichiarava' (14) manifestamente

infondate le eccezioni -sollevate dalla difesa RAHD- di

C.P.P., in combinato disposto con l'art. ,263 bis C.P.P.,

ilI egi ttimi tà costituzionale degli art t,•. 61, 6 ''-' e 64

per asserito contrasto cOn 'art. 24 de1l:~ Costi t uz ione,

nonché degli ar t t , 8 L. 10/4/1951 n. 287, lO I comma, 11 I

comma, 17 I comma L. 24/3/1958 n. 195 -cosi come

interpretati dalla Corte con ordinanza 12/3/87- per

asserito contrasto con gli artt. 2, 10, 24, 25. 27, 87,

89, 102, 104 e 110 della Costituzione;

nei giorni 23 e 24 marzo venivano illustrate dalle parti

numercae i stanze i strLlttori e, sul l e qua l i l a Corte si

* * * * *
(12) Cfr. VLI 12/31.87, pp. 38-42,.
(13) Cfr. VLI 17/3/87, pp. 21-24.
(14) Cfr. vu 20/3/87, pp. 62-64.
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riservava ogni decisione, pronunciandosi (15), viceversa,

il giorno 24, con provvedimento di rigetto, soltanto sulla

richiesta di sospensione del procedimento, in attesa della

definizione dei procedimenti per strage, separatamente

pendenti a carico di Luigi CIAVARDINI e Massimiliano

TADDEINI;

26/03/87 - il giorno 26, infine, la Corte rigettava (16) l'eccezione

di invalidità elo nullità della sentenza-ordinanza di

rinvia a giudizio, sollevata per esser stato il

~ro~vedimento sottostritto daduagiudici.

12/03/87 Il 12 marzo, la Corte aveva frattanto ordinato (17) la

scarcerazione di Marcello IANNILLI, per avvenuto decorso dei

termini della custodia cautelare, maturato in fase

i strLlttori a.

31/03/87 All'udienza del 31 marzo, essendo pervenuta alla Corte la

notizia ufficiosa che Stefano DELLE CHIAIE era stato

arrestato a Caracas ed, espulso dal Venezuela, si trovava in

(15)

(16 )
(17)

... * * *C'! r:
Cfr. VLI 24/3(E37( p213"
Cfr. VLI 26/3/87, pp"'19:"':ZO.
Il provvedimeAt~ troijasi~in CP, C12.
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viaggio verso l 'Italia a bordo di Un aeromobile italiano,

veniva ordinata (18) l'imMediata traduziòn~ in aula

dell'imputato, non appena ciò fosse stato possibile, e

l "ud ì errz a veniva al! 'uopo rinviata di 24 ore.

01104/87 Il giorno sLlccessi vo i l DELLE CHIAIE non era ancora stato

tradotto a disposizione della Corte~ né era stati raccoltà

una sLla rinuncia a comparire (così. c:6medel resto,lo stesso

giorno, non era pervenLltala rinLlncia del' GIULIANI né costui

era stato tradotto). Sirendevà pertanto necessario un

Lllteriore rinvio, all'udienza del 6 aprile, con la quale,

per aver DELLE CHIAIE fatto pervenire rinuncia a comparire,

il dib,attimentoriprendeva regolarmente.

06/04/87 Il 6 apri le, il di batti mento r ì prendeva con l a prosecLlzi one

de11 'interrogatorio (19) del FACHINI,thèeri iMiiiato il 26

marzo (20), una volta esaw-ite le qllestioni preliminari.

Il contenuto del!' interrogatori OpllÒ esser si nteti z z atio come

politica,vicenda

VU
VL\

VLI

richiesto di chiarire la sua

* * * * *3113/87, p 13.
6/4/87, pp. 14-r22 e 23~26.

26/3/87, p18 e pp. 21-33.

Cfr.
Cfr.
Cfr.

( 18)
(19)
(20)

segLle:
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l'imputato ~ife~iva di esse~si isc~itto al FUAN atto~no al

'66 e poi al M.S.I. Aveva fatto capo alla Sezione 'Cent~ale'

e non all' 'A~cella'; e~a ~imasto isc~itto al pa~tito fino al

'73 (anno dello scioglim~nto della fede~azione ad ope~a

degli o~gani cent~ali) ed aveva ~icope~to la ca~ica di

consiglie~e comunale fino alla natu~ale scadenza del

mandato, nel '75. Rico~dava vagamente il TONIN, e fo~se il

VETTORE PRESILIO, non avendo comunque mai p~eso pa~tealla

stesu~a od alla pubblicazione di quello ,che il TONIN chiama

'.1 i b~etto ~osso ' • Faceva p~esente di esse~si dedicato

soltanto alla cu~a, spedizione ed organizzazione delle

edizioni A.R. e poi alla stesura del giornale 'Cost~uiamo

l'Azione' a parti~e dal '77. Non aVeva nulla a che vedere

(neanche a livello di distribuzione) con i 'fogli d'o~dine'

di Ordine Nuovo. Aveva conosciuto il CAVALLINI a Roma (con

il nome di Luigi PAVAN), in quanto il CAVALLINI, in quella

città, collaborava a 'Costruiamo l'Azione'. Escludeva che

gli fosse stato presentato dal BALLAN.

EsclL\deva inoltre: di ave~ mai fornito esplosivi ad

ALEANDRI; di aver aVLltodisponibilità o competenza sugli
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esplosivi, ed in particolare sui ~T4'; di aver avu t o parte

in un attentato all'Università di Padova; di aver fatto

parte di Ordin2 Nuovo o di Avangua~dta Nazionale, e di aver

avuto parte nel tentativo di riunificazione delle due

organizzazioni posto in essere nel$75. Non nascondeva di

essere stato contattato da persone che avevano interesse a

conoscere il suo pensiero in merito a tale iniziativa; e

ricordava d'aver espresso l'opinione che si trattasse di

. un'idea bUona, ma di difficile attuazione. Nelle riunioni di

~Costruiamo l'Azione' non si -parlava di lotta armata.

Nell'ambiente del giornale aveva visto talvolta il CALORE,

il SIGNORELLI e il DE FELICE. Contestava di aver avuto

disponibilità di officine meccaniche. Nell'ambito di Ordine

Nuovo aveva conosciutb, nel '75, Elio MASSAGRANDE e Clemente

GRAZ IANI. Aveva visto i l SIGNORELLI nella pri mavera dell' 80

ad Arquà F'etrarca;e colà avevano concordato di.incontrarsi

l'estate successiva. Nella seconda decade d'agosto, infatti,

il FACHINI, proveniente da S. Maria di Leuca, si era portato

con la 'roulotte' nella casa di campagna del SIGNORELLI e vi

aveva soggiornato alcuni giorni, unitamentealla famiglia.
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E~a stato ~ist~9tto nel carce~e di Belluno a oarti~e dal

settembe-e '80, insieme a GianlLdgi NAPOLI (che p r ì rna

conosceva soltan~o superficialmente). Aveva avuto timo~i di

oe-ovocazioni, che aveva manifestato anche al pee-sonale di

custodia. Escludeva di avee- orqan ì z a aro la fllga di FREDA e

di avee-e avuto pae-te nell'evasione di VENTURA. Dichiae-ava di

conoscee-e molto supee-ficialmente Uldee-ico SICA e Pance-azio

SCORZA,e negava di avee- pae-tecipato ad una e-iunione con gli

stessi, pee- pe-edisporre operazioni di evasione. Non aveva

avut o rapporti di ,sorta con Terza Posizione o con i N.A.f':.,

ed aveva anzi pubblicato su 'Coste-uiamo l'Azione' un

articolo di critica all'attacco ae-mato a 'Radio Città

Futue-a', rivendicato appunto dai N.A.R. Dichiarava di non

conoscere lo IANNILLI ed escludeva di aver fornito dei mitra

MAB a Maurizio ZANI, che neppure conosceva. Temendo di

essee-e arrestato, si era rifugiato per alcuni mesi in

Ispagna a partire dal '73, e vi aveva soggiornato assieme al

DELLE CHIAIE, dal quale poi era venuto sempre pHI

allontanandosi, per via di contrasti politici ed umani.

Tramite del loro incontro era stato tale Angelo FACCIA.



Negava ancora di aver crindcrt t c Marco f'OZZAN da Stefano DELLE

CHIAIE: avuta notizia che il primo si trovaVa in Madrid, il

FACHINI ed il DELLE CHIAIEsi erano portati in quella città,

di comune accordo, per incontrarlo. Escludeva ancora che il

DELLE CHIAIE gli avesse mai detto di essere legato·~ servizi

segreti italiani o stranieri; cosi come escludeva di aver

conciac ì u t o il Cap. Antonio LABRUNA (bollando qu ì nc ì come

false le dichiarazioni di segno contrario del VINCIGUERRA).

Non aveva conosciuto il RINANI, se non per avern'e senti to

vagamente parlare da Maurizio CONTIN. Con il MELIOLI aveva

invece intrattenuto rapporti di collaborazione politica per

al meno 15 anni. Aveva c:ontattato Jeanlle COGOLLI nel '78,

tramite il SIGNORELLI od altri: la donlla aveVa distribuito

il giornale 'Costruiamo l'Azione' a Bologna per qusì cha

tempo, e si era poi def i lata, tanto che dopo il '78

l'impLltato non avevaavLlto pi ,:, occasi one di i nccn tr-ar ì a o

senti r I a. sempre nell' ambito di 'CostrLliamo l'Az ione' , i l

FACHINI aveva visto il SEMERARI un paio di volte a Roma. Non

aveva mai senti to parlare del SIGNORELLI' come di persona

legata ai servizi segreti, né aveva conoec ì uto Amos SPIAZZI,

419



Francesco MANSIAMELI, Alberto VOLO e Marco AFFATIGATO.

Conosceva a titolo personale Roberto ROMANO fin dal '70, ma

ignorava se costui -che, all'epoca della conoscenza,

militava nel M.S.I.- fosse un subacqueo. A contestazione

della lettera a firma Gastone ROMANI in data 4/3/70,

sequestrata presso l'imputato in data 1412/73 (21), spiegava

che i l Rot1ANI, rientrato nel M. S. 1. da posizioni

ordinoviste, si stava attivando, all'epoca dell'invio della

missiva, per allargare la sua corrente all'interno del

partito, e si era rivolto al FACHINI, sapendolo essere, a

sua volta, su posizioni di dissenso rispetto alla linea

ufficiale del partito stesso.

07/04/87 L'interrogatorio si concludeva il giorno 7: in tale

occasione, l'imputato, rispondendo (22) ad una domanda

proveniente dalla difesa RAHO, dopo aver chiarito di non

sapere nulla di esplosivi, definiva il RAHO un buon amico,

addetto alla distribuzione di'Costruiamo l'Azione' fino

alla primavera del '79, poi allontanatosi per recarsi

* * * * *(21) La lettera, avente ad oggetto la convocazione dei
quadri di Ordine Nuovo delle Tre Venezie, fLI
acquisita agli atti con ordinanza dibattimentale
(cfr. vu 16/4/87, pp. 16-18); -e trovasi in AAD, V5,
C15.

(22) - cfr. vu 7/4/88, p12.



all'estero (cosa che il FACHHH ave'''a a.poreso daia I t r ì »,

1)7/04/87 Il 7 aprile aveva luogo anche l'inter-r-Dgator-i'::J (23) del

RINANI. Costui, :l~~emesso d; aver- llcasualmente l l
ì ncomt nc ì et c a

frequentare nel. il M.S.I., introdott6vi da tale

affermava d'essere in seguito divenuto

Ilcommissarioll di una sezione periferica, e quindi segretario

cui aveva. dato le dimissioni e la sezione "era stata chiusa..

In~erpr-etava il contenuto delle dichiarazioni dei testi

dell' 'Arcella' dall'autunno '76 al dicembre '77, data in

GHEDINI e CONTI N (24) come espressione del clima violento

instauratosi iM Padova à seguito dèi ripetuti scontri con

gruppi di opposte fazioni. Negava la veridicità delle

affermaz ioni proveni enti dal teste TONIN, cosi come negav·"

di aver ccnoaé'ìut.c il FACHINI, il NAF'OLI, l 'ALEA~mRI,

l'AFFATIGATO, VETTORE PRESILIO (ribadendo di non aver

fatto à q'-lest 'ultimo, nè"daltri, le note r ì ve l aa ìon ì x ,

Giuseppe RIZZO, il SEMEF:ARI.

* * * * *

il CONCUTELLI ed . ,
l.

(23) Cfr. VL\ 7/4/87, pp. 12-22.
(24) Fier le quali cfr. l rispettivamente, EA, VI0i,,-2, C82

e vu 1/2/88 (GHEDINl), ed EA, VI0/a-2, C66 (CONTI N).



PICCIAFUOCO. Affermava altresi di non essere depositario di

alcun segreto. Indicava in un tossicodipendente il probabile

autore dell'aggressione subita da sua moglie a Mestre, nel

dicembre dell' '85,. aggiungendo che egli, detenuto, -3.VeY-::\

saputo dell 'episodio prima attraverso 11 quotidiano

, F':ep ub b l i c a ' , e poi, in forma ufficiale, nel corso

dell'interrogatorio 19/12/85, da parte del Giudice

Istruttore dotto ZINCANI. Bollava come Il specLtl az i on i

giornalistiche" le notizie -diffuse d a Ll a stampa

contestualmente a quella dell'aggressione di sua moglie-

secondo cui egli era, all'epoca dell'aggressione stessa,

intenzionato a fare delle rivelazioni. Escludeva che a casa

sua potesse esser stato rinvenuto materiale comunque

riconducibile a 'Costruiamo l'Azione'. Ammetteva la

pregressa conoscenza di Franco GIOMO, dirigente giovanile

del M.S.I., ma faceva presente di non aver nutrito per

costui alcuna simpatia. Richiesto di farlo, mostrava alla

Corte un tatuaggio impresso sull 'avambraccio destro,

raffigurante una croce inscritta in un cerchio, che egl i

definiva "croce celtica", simbolo dell'elevazione spiritLtale
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del1'Llomo, e che affermava d'essersi fatto imprimere in

"carcere nel '77.

08/04/87 Il giorno sLlccessivo aveva inizio l'interrogatorio (25) di

Sergio PICCIAFUOCO, che prosegLlirà(26) il 13 aprile. Il

contenuto dell'atto può esser sintetizato come segue:

ristretto nel carcere di Ancona per espiarvi una lunga pena

rimasto latitante sino al 1/4/1981, giorno della sLlacattura

detentiva, cl 'imputatone era evaso nel lLlglio del 1970. Era

aL valico di Tarvisio. Negli anni della latitanza non aveva

avu t c una dimora fissa, ed aveva vi sSLlto di p i c c o I i

espedienti e modesti reatLcontro il patrimonio. Aveva

viaggiato sovente in Italia, e, fino al '75, era andato

periodicamente in Germania a trovare i genitori, colà

resi denti. Dal 71 aveva assunto il falso· nome di ',IAILATI

Eracli D, modificando in VAILATI i lc:ognome di tale VALLATI

Eracl.io, nipote di una sua conoscente di Falconara. Dal '77

in poi, pur soggiornando con una certa corrt ì nuìt a presso

l"Hotel Green Park' di Modena, si era recato spesso a

* * * * *(25) Cfr. VLI 8/4/87, pp. 12-23.
(26) Cfr. VLI 13/4/87, pp. 14-28.
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Chiavenna,ove risiedeva una sua ragazza di allora,Cristina

PARACCH I NI ; Aveva frequentato Chiavenna sino al '78,

mantenendo colà anche un'altra relazione sentimentale, con

tale Carla CURATO. In quella città aveva abitato presso la

'Pensione Aurora'. A partire dal '78 aveva preso a vivere

con una certa continuità a Modena, ove aveva alloggiato

prima al 'Green Park' e poi, fino al novembre '80, in un

appartamento di via Farini. Nel '75 aveva perso i genitori,

che gl i avevano l asci ato un appartamento ad Ancona ed un a

somma in banca. Dalla vendita 'dell 'appartamento era stata

ricavata la somma di f: 40.000.000. I continui spostamenti

l'avevano portato a frequentare, tra l'altro, Lana d'Adige,

Roma e Taormina. Fino all' '80 a~eva fatto uso costante

di un passaporto e di una patente di guida intestati a

VAILATI Eraclio. Tali documenti non aveva egli ottenuto da

Antonio SMEDILE, essendoseli egli invece procurati tramite

tali .LORIA e LUDOVIGHETTI, suoi e:< compagni di detenzione. A

propos.i todelpossesso, da parte sC(à, di un ' auto di cui era

stato denLlnciato il fLIrto da parte del proprietario Sr1EDILE

Antonio (ed alla cui guida l'imputato era stato sorpreso, in
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comp~gnia di tale Mirella PARISI, ad un posto di blocco

effettuato dai Carabinieri in Merano, nel maggio '80),

confessava il furto del veicolo. Precisava di aver

conosciuto lo SMEDILE per aver frequentato il suo negozio di

articoli fotografici in Roma, e di essersi impadronito della

sua auto, avendo notato ove costui teneva le chiavi di

riserva. Arrivava a smentire d'aver riferito al Giudice

facendo in ogni

della prcven.ì anz a

IstrLlttore

interrogatorio

SMEDILE della

quanto verbalizzato

(27) a proposito

'patente VAILATI',

nel corso di un

dallo

caso

presente di essersi rifiutato di sottoscrivere i verbali', di

quell'interrogatorio e di un successivo confronto (28) con

lo SMEDILE. Invitato a ripercorrere la vicenda che lo aveva

condotto ad essere coinvolto dall'esplosione del 2 agosto,

affermava d'aver all'epoca programmato, per il giorno 4

agpsto, un viaggio a t1i l ano ,oveavrebbe dovuto contattare

in un luogo imprecisato qualcuno capace di 'riempire' dei

documenti in bianco di cui era in possesso,Senonchè, il

* * * * *

(27) -Cfr. lA, V9(a-2, C40, p39 recto.. e verso.
(28) -Cfr. lA, VI0/a-b, C297, p17 recto e verso.
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padrone di casa, la mattina di sabato 2 agosto, si era

presentato, in compagnia di una ragazza polacca, presso

l'appartamento di via Farini, che il PICCIAFUOCO conduceva

i n l ocaz i on e , e gli aveva riferito di voler ospitare la

ragazza nell'appartamento stesso. L'imputato si era cosi

indotto ad anticipare la partenza per Milano. Si era portato

alla stazione ferroviaria di Modena, ed aveva acquistato un

biglietto per la tratta Modena-Milano; poi, constatato che,

alla volta di Milano, partivano solo treni locali e non

dir-etti, si era recato in. 'ta:<i 'alla stazione di Bologna,

onde partire per Milano con un treno più veloce, che non

effettuasse fermate intermedie (insopportabili per il

prevenuto). Per il viaggio in 'taxi' (un veicolo privato, di

colore diverso dal classico giallo dei 'taxi',

un autista di cui si era servito altre volte),

condotto da

aveva speso

la somma di E 25.000. Giunto a Bologna in tempo per prendere

il treno delle 10,34 per Milano, aveva comprato i l

biglietto, il giornale, un c appucc ì nc e le sigarette, aveva

sostato qualche minuto nei pressi del primo binario e poi si

era diretto verso il terzo, andandosi .a sedere SLll muretto



del>marciapiede. L.à era stato sorpreso dall'espllJs:i.one, e,

medi èato al Pronto Soccorso, avevadecli nato le generali tà.

di VAIL.ATI Enrico, residente in Roma, via Gregorio VII n.

133, senza fornire documenti (che non aveva, disponendo,

appunto, soltanto dei< rnoduli in bianco che andava a farsi

riempire a Milano). A s~ecifiche richieste del personale

sanitario, aveva risposto, mentendo, di essere nipote del

famoso subacqueo VAIL.ATI; era stato poi ri vesti to con

ì ndumerrti ì di fortuna e solo in serata era rientrato in

'taxi' a Modena, do.vesi'era fatto rimborsare il biglietto

inutilizzato per Iatratta Modena-Milano. Non aveva mai

conosciuto Francesc:o i'1ANGIAMEL.I, né aveva mai avuto impressi

sul corpo tatuaggi raffiguranti una croce celtica. Si era

fatto imprimere sul braccio destro, all'eta di 16 o 17 anni,

da tale MONTUORISalvatore o l.orenZo detto 'Carnay' (poi

identificato "in MONTORIO L.orenzo, che è stato escusso in

giudizio), Uni ta.tuaggio composto da: . cinque ~Llnti (i 'cinque

~unti della malivita~). le Iettere 'c-c' (a. significare i

Carabinieri ) ed un 'baffo ~. NeU
,

'81 nel carcere di,

Sulmona, a tale tatUaggio aveva fatto sovrapporre, da
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parsona di cui non .ricordava il nome, un secondo tatuaggio,

quello attualmente visibile, a forma di ancora: e ciÒ ad

evitare di poter essere erroneamente individuato, per

via dei 'cinque punti della malavita', come appartenente ad

organizzazioni camorristiche. Nel lugl io '80 aveva

soggiornato, per un periodo compreso fra i dieci ed i venti

giorni, a11 ' 'Hotel Atlantis Bay' di Taormina.

Nell'occasione, essendo sprovvisto di documenti, aveva fatto

credere .al porti ere di .aver dimenticato i l borse11 o coi

documenti ne11 'auto di i1-mici; ed, .essendo allora stata

cercata e non trovata la scheda relativa ad un suo soggiorno

dell'anno precedente, aveva declinato a voce le generalità

di VAILATI Enrico, nato a Roma 1'11/11/1945 ed ivi residente

in via Gregorio VII n. 133, indicando un numero di patente

inventato lì per lì. Prima dell'81 si era recato diverse

volte a Vienna per turismo. Si proclamava estraneo a Terza

Posizione e non sapeva spiegarsi come mai il suo nome

comparisse in un 'agenda sequestrata a Gilberto CAVALLINI;

peral tro -i n un di \(i;rso Pelssodell' interrogatorio..., elH ermava

d'aver conosciuto i l. CAVALLINI i n carcere nell' '86, e di
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avergli chiesto spiegazioni in merito, sentendosi rispondere

dal suo interlocLltore che costUi aveva annotato vari nomi di

Ilpersone coinvolte in trame nere tl
, di Ilpersone inquisite

nel l 'i struttori a per l a strage di Bologna", e, fra questi,

anche il nome del PICCIAFUOCO.

conosciuto Alberto VOLO.

Affermava di non aver mai

14/04/87 Il 14 aprile aveva inizio l'interrogatorio (29) d~ Giovanni

L'imputato premetteva di aver militato nel M.S.I. di Rovigo

MELI OLI , che proseguiva il giorno successivo (30) .

(sino a diventare Segretario Giovanile) e di esserne uacì t o

nel '73-'74 per ragioni ideologiche (era stato, tra l'altro,

sfavorevolmente colpito da uria manifestazione elettorale

del parti to, nel corso della qLlal e era stato ucc ì so un

agente di polizia). Aveva poi dato vita, insieme con altre

persone uscitadalM.S.I. ,ad un circolo che diffondeva

pubb Lì cez ì on ìva contenuto politico, e che risLlltò, anche a

segLli to di p ar.qud s ìzì ani i dedito alla diffusione di

* * * * *

(29) Cfr. vu 14/4/87, pp. 16-26 e 74-76.
(30) Cfr. vu 15/4/87, pp. 14-23.



pubblicazioni riferibili alle piQ varie componenti d e l La

destra, ma non aprioristicamente refrattario a dar spazio a

c orrt r ì bu t ì ideologici provenlenti dalla sinistra. Avuta

contestazione di precise dichiarazioni di Sergio CALORE, il

MELIOLI , pur escludendo d'aver mai usato il nome di

copertura llFederìco ll
, affermava di ricordare vagamente una

riunione cenuta presso una libreria di Rimini, nel corso

della quale aveva conosciuto il CALORE. Non ricordava,

viceversa, se in tale occasione avesse conosciuto

l'ALEANDRI. Riferiva di un rapporto di conoscenza, amicizia

e collaborazione oramai decennali con Massimiliano FACHINI,

che ricordava essersi attivato nell'iniziativa di

'Costruiamo l'Azione', nella quale egli, invece, non si era

impegnato, giLldicandone superficiale l'approccio alle

tematiche trattate. Essendo in contatto con aderenti a Terza

Posizione (tra. cui INGRAVALLE e SALVARANI), si era trovato

in imbarazzo, nel di~fondere contemporaneamente i due

giornali, per via .del contrasto ideologico tra . CostrLli amo

l'Azione' e 'Terza Posizione'. Anche in quest'ultima

pubblicazione v'erano

4$0
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nondimeno, aveva collaborato alla diffusione, non potendo,

da semplice attivista, censurare il contenuto di singoli

articoli. Aveva incontrato una sola volta Valerio

FIORAVANTI, il quale era eri~rato, in compagnia di un altro

ragazzo di Roma, in un 'bar' di Rovigo frequentato dal

MELIOLI, al dichiarato fine di cercate Roberto FRIGATO e

Gianluigi NAPOLI, per chiedere loro conto di accuse mosse a

Franco GIOMO. Nell'occasione, U MELIOLI aveva espresso al

FIORAVANTI la sua riprovazione per l'episodio di 'Radio

Città Futura', i n. quanto foriero di repressione per U mondo

dell a destra. Pi ù tardi erano sopraggiunti i l FRIGATO ed"U

NAF'OLI, che si erano allontanati col FIORAVANTI. Escl udeva

i l prevenuto di, aver avuto rapporti con aut cncmì padovani

legati a 'Radio Sherwood', chiarendo invece di aver

collabgrato; con taluniautonomi, alla redazione di articoli

apparsi su ri vi ste concernenti l'operai .smo, l' automaz i one ed

il lavoro in fabbrica. Nell 'ambito dell 'iniziativa

editorial.e legata ai 'Quaderni della .Nuova Generazione',

aveva appoggiato iniziative radicali, quali la raccolta

delle firme. per diversi referendum. Per un certo periodo
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era stato in collegamento con il Centro Studi Ordine Nuovo,

nel cui ambito aVeva conosciuto il SIGNORELLI ed il RAUTI.

Ricevuta lettura delle dichiarazioni di Gianluigi NAPOLI,

bollava come fantasticherie ed illazioni talune affermazioni

del NAPOLI stesso in relazione ai fatti di Piazza Fontana,

nonché sul conto di vari degli odierni imputati. Aveva

raccolto materiale culturale nell'ambito delle iniziative

del 'Comitato pro FREDA'. Dichiarava dapprima di tendere ad

escludere d'aver dato al NAPOLI i 'fogli d'ordine di Ordine

Nuovo' (ed, in particolare, a proposito del foglio sulle

'norme di sicurezza', ricordava come la rivista 'Panorama'

avesse pubblicato il 'manuale del brigatista rosso', in cu ì

si suggerivano le norme di sicurezza per i pedinamentil;

soggiungeva però poi: "io non escluderei di averli

consegnati al NAPOLI". EsclLldeva d'aver ri feri to al NAF'OLI

che gli attentati M.R.P. fossero ascrivibili alla destra.

Nella cosiddetta 'Notte dei fuochi' vi erano stati 24

attentati attribuiti all'estrema sinistra, ed altri

attentati "anomali" (al Fa sede della Dellloc:ràzia Cr'istiana ed

alla Questura di Rovigol che furono rivendicati, in Ltn
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secondo tempo, con la siglaì1. R. P., dopo che un "gruppo

folkl ori sti CD" , firmandosi M. R. P" aveVa fatto saltare una

bombola di gas a casa del ì1/110 dei Carabinieri MOSCATELLO.

Fra l'altro, fu rivendicato, con la stessa sigla, anche un

preteso attentato alla sede del Partito Comunista, del quale

lo stesso Partito Comunista di Rovigo diede la smentita sui

giornali. Negava ancOra l'imputato di aver parlato al NAF'OLI

di esplosivi, non escludendo, peraltro, d'aver genericamente

commentato gli attentati che in quegli anni si venivano

co~piendo, e di aver formLllato ipotesi di responsabilità in

ordine agli stessi. Non si era mai occupato di 'Quex': aveva

persino rifiutato di distribùire la rivista, avendo

constatato che vi collaborava Angelo IZZO. Avuta

contestazione delle dichiarazioni di quas t "ul ti ìmo , negava

d'aver mai possedLlto armi Dd esplosi vi, e, qu ì nd ì', d'averne

mai potuti consegnare chicchessia. Ribadiva

l'inatténdibilità del NAPOLI, che aveva parlato del

fallimentodell 'attentato ~inamitardo in danho dell'Ono Tina

ANSELMI, spiegandolo col fatto che la tapparella

dell'infisso in prossimità del quale l'ordigno era stato
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appoggiata aveva tranciato la miccia: affermava, infatti,

non risultargli che, per l'attentato in questione, fossero

state utilizza~e micce. Non escludeva d'aver descritto

l'ordigno al NAF'OLI (forse anche commentando esser-si

trattato dl un 'festegglamento' per la giornata della

donna i , ma ciò poteva aver fatto solo dopo aver letto le

cronache giornalistiche sull'episodio. Escludeva di aver

collaborato con il Commissario VALER I di Rovigo (anche se

richiestone), in quanto non era a conoscenza di alcunché in

merito.d attività illegali o terroristiche della destra, se

non attraverso notizie di stampa. Escludeva altresi di aver

conosciuto Fabio DE FELICE, Roberto RINANI, Francesco

MANGIAMELI, Marcello IANNILLI, Egidio GIULIANI, Gilberto

CAVALLINI (almeno prima della camune detenzione) e Marcello

SOFFIATI. Aveva viceversa conosciuta Cristiana DE ECCHER,

Roberta RAHO (che, assieme al FACHINI, gli aveva chiesta

appoggio nell'ambito di 'Costruiamo l'Azione'); Carla Maria

MAGGI e Roberto ROMANO. Interrogata in merita agli appunti

seqLlestrati gli all'esi to dell' interrogatorio sostenuta dopa

l'esecuzione del mandata di cattura del dicembre '85"



affermava trattàrsi di nqte riportanti collegamenti da lui

ipotizzati e deduzioni da 1ui tratte, in attesa

dell'interrogatorio, sulla scorta della lettura della

motivazione del provvedimento restrittivo.

29/04/87 Il 29 aprile aveva inizio l'interrogatorio (31) di Marcello

IANNILLI, che si concludeva il giorno· successivo (32).

Riferiva il prevenuto di essersi accostato all'attività

politica nel '78, senza transitare per il M.S. I. Risiedendo

a Roma, era entrato in contatto con l'ALEANDRI e, insieme a

qualche altro ragazzo, aveva dato vita al gruppo armato poi

denominato M.R.P. Si dichiarava disposto a·.fare chiarezza

sLllle attività illegali da t uì intraprese -che formano

oggetto di un procedimento pendente a Roma- onde chiarire la

sLla estraneità alla banda armata che questa Corte giLldica.·

, j

Aveva preso parte solo marginalmente .alle iniziative

editoriali di 'Costruiamo l'Azione', mentre era stato

fattivamente coi nvol to nell e campagne di attentatiel '78 e

del. '79, per le .quali furono utilizzate diverse partite di

* * * * *(31) - Cfr. vu 29/4/87, pp. 11-21 e 26-31.
(32) - Cfr. VLl 30/4/87, pp. 14-26.
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esplosivo. Tale esplosivd, nel '78, era stato fornito

una prima volta dall'ALEANDRI, che poi, in seguito, prese a

procacciarselo, unitamente allo IANNILLI, in un paese delle

PUGLIE; nel '79 fu procurato ancora, in un primo tempo,

dall'ALEANDRI, e poi dallo IANNILLI stesso, che provvide,

unitamente ad Ulderico SICA, a procacciarselo in Villalba di

Guidonia, da mal avitosi comuni, nella quantità di 35-40

chilogrammi. Non aveva ricevuto, nel '78, esplosivo da Paolo

SIGNDRELLI, né aveva appreso da Enzo Maria DANTINI la

tecnica del confezionamer.lto degli esplosivi. Accennava a

rapine di autofinanziamento (alla Banca Tiburtina, senza la

partecipazione del CAVALLINI; ad un'armeria romana; in

Acilia, nel gennaio '80; alla Banca del Mattatoio) ed ai

singoli attentati contro edifici-simbolo del potere:

Ministero di Grazia e Giustizia, Prefettura di Roma,

Autoparco Comunale di Roma, S.I.P., Campidoglio, Carcere di

'Regina Coeli' (per il quale attentato era stato utilizzato

un doppio innesco), sededel Consiglio Superiore della

Magistratura (i n quest 'ultimo caso, lo IANNILLI, dopo aver

assemblato l'ordigno per l'utilizzo -notturno, aveva poi
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deciso di farlo ritrovare inesploso in Ora diurna, e si era

premurato di inserire unca~toncino~ra gli elettrodi, in

modO da escludere ogni possibilità di esplosione). In un

primo tempo si era preferito non rivendicare gli attentati;

poi, quando il t1.R.P. aSSLlrlSe tale nome, si decise di fornire

delle delucidazioni sommarie c ì r c a le mòtivaziOni dei vari

episodi dinamitardi. Dichiarava l'impLltato di non sapere

chi fossero gli aLltori dell 'attentato di Palazzo Marino. Non

aveva saputo, a lI 'epoca dei fatti ,che la sig-Ia M.R.-P. fosse

stata utilizzata anéheperattentati cornp ì u t ì in Rovigo.

Insi eme ad al tra persona, aveva seqLlestrato l' ALEANDRI per

•..-

10-12 giorni, addebitandogli la scomparsa di somme

provenienti da attività di autofinanziamento; l'ALEANDRI era

stato rilasciato indenne, anche perché non si era raggiLtnta

la prova deH a SLla rèsponsabi rità negl i ammanchi.

06/05/87 Il 6 maggi o aveva inizi o l'i nterrogatori o (33) di Paolo

SIGNORELLI, che proseguiva nei giorni 12e 14 dello stesso

la sua 'storia i pOlitica:mese (34). L'i mpLltato ri percor~eva

* * * * *(33) Cfr. vu 6/5/87, Pp. 12-30.
(34) Cfr., rispettivamente, VLI

14/5/87, pp. 12-26.
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iscr-ittosi al 1'4.6. I. nel '49-'50, ne era uscito nel '56

assieme a Stefano DELLE CHIAIE e ad altri cne si

riconoscevano nella rivista 'Ordine Nuovo'. Era rientrato

nel comitato centrale del partito, unitamente ad altri,

mentre un gruppo di cui faceva parte Clemente GRAZIANI non

vi era rientrato ed aveva dato vita al Movimento Politico

Ordine Nuovo, avente come capo carismatico Pino RAUTI. Nel

'76, l'imputato era stato espulso dal partito, per aver dato

vita all'iniziativa dissidente di 'Lotta Popol are' .

Precisava di non aver mai aderito né al Movimento Politico

Ordine NLIOVO, né ad Avanguardia Nazionale. Aveva

partecipato, nel '75, ad una riunione in Albano Laziale,

preceduta da alcuni incontri fra lui ed il DELLE CHIAIE.

Ad Albano, ave era presente il DELLE CHIAIE, ma non il

FACHINI ed il CALORE, non si era parlato di

disarticolazione delle cinghie di trasmissione dei poteri

dello Stato. L'incontro aveva avuto come obiettivo la

r ì uni fi cazione di un mondo rappresentato daimil i tanti di

Avanguardia Nazionale e da -qLl19IL~ che erano stati i

militanti di Ordine. NLIOVO, ·5iciolto nel '73. Nella stessa
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ottica, i l prevenLlto. aveva partecipato alla sLlccessi va

riunione di Nizza deLl'B/12/75, che aveva segnato il

naufragio del progetto di riunificazione. A partire da

allora, non aveva pHI avuto contatti col DELLE CHIAIE, se

non in occasione di un incontro casLlale,. in Ispagna, nel

'76. Escludeva d'avere., in tale circostanza, collaborato col

DELLE CHIAIE alla cattura di Ordinovisti latitanti in

Ispagna: .e precisava che, anzi, era stato il DELLE CHIAIE ad

avvertirli, con Llnatelefonata, che era in corso una retata

della polizia. Aveva il SIGNORELLl personalmente ricevuto la

telefonata, dall'abitazione di un latitante di cui

sottaceva il nome. A seguito dell'avvertimento, si era

allontanato il solo GRAZIANI, che si sentiva in pericolo.

Chiariva l'imputato che a Nizza l'unico impegno comune

era consistito nell'individuazione e neutrali~za~ione del

"fi.lone stragi sta': , che comportava, tra l'altro, la

criminalizzazione della destra. F'roclamava la SLla estraneità

a 'Lotta di Popolo', organizzazione fondata nel '70 da Enzo

Maria DANTINLAveva concac ì ut;o Aldo SEMERARI nel '76,

nell'ambito del M,S.I., e non aveva partecipato ad una
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riunione nella villa di costui. Respingeva in blocco le

accuse provenienti da Luigi FRATINI, ed, in particolare,

escludeva d'aver parlato di omicidi ed attentati in sua

presenza" e di avergli chiesto di tenere in custodia armi o

documenti. Non aveva mai espresso progettualità di lotta

armata; riconosceva peraltro la paternità dell'articolo 'P38

e travoltismo' , comparso Sll 'Costruiamo l'Azione', che

conteneva un'indicazione contraria alla lotta armata,

additando certi fenomeni come vie di fuga dalla lotta

rivol uz ì onari a, intesa come lotta politica. EscI udava che,

tramite un 'tombarolo' di Bracciano, egli stesso ed il suo

ambiente fossero venuti in possesso di documenti (cllstodi ti

in una villa di Santa Marinella) comprovanti l'appartenenza

alla massoneria di Arturo MICHELINI ed altri esponenti

del M.S.I. Non aveva mai compiuto schedature di ufficiali, e

sottolineava aver avuto in proposito il CALORE notizie

doppiamente 'de relato', sulla base delle qual ì era tllttavia

pervenuto a ritenere che il SIGNORELLI, in virtù appunto di

detta pretesa attività, fosse tenuto "in buon conto" nel

servizi. Confermava, peraltro, di aver detto al CALORE e ad
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altri, nel '74, di defilarsi, giacché ricorrevano tut. t ì i

presupposti di un 'golpe', i cui aLltori, una volta riusciti

nel l 'intento, avrebbero neutralizzato la vera destra

rivoluzionaria: in tal sens~ aveva interpretato provocazioni

ricorrenti, quali.le bombe di 'Ordine Nero', il M.A.R. di

FUMAGALLI, la strage di Piazza della Loggia, la strage dello

, Ital iCLIS '. Nel respi ngere l e accuse mossegl i da Paolo

ALEANDRI, contestava in particolare di aver avuto contatti

in Palermo con esponenti dei servizi segreti. Riferiva -ì n

proposito di esser stato ospite di Roberto INCARDONA, in

consort'è ,unitamente alla proprianel 1978,Trabia,

all 'ALEANDRI ed alla fidanzata di qt.lest ' u l ti mo.

Dopo un episodio di rissa in cui si era trovato coinvolto

l'ALEANDRI, episodio asegLlÌto del qual a lo stesso era stato

arrestato ed i l SIGNORELLI fermato, una volta che i l qr upp o

si era ritrovato a casa dell' I NCARDONA , nel salotto di

qLlest 'ultimo si era fatto riconoscere da.l SIGNORELLI un uomo

di una ~inquantina d'anni, sedicente medico-legale, che era

entrato i n contatto con l'i mput at o nel 1957, nel corso di

una carcerazi one da ques t ì pati ta a 'Regina Coel i', durante
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la quale detta persona aveva agevolato gli accessi in

carcere dell'allora fidanzata del 8IGNDRELLI. Nel corso

dell'incontro nel salotto dell'INCARDDNA, l'i nterl ocutcra

del 8IGNDRELLI avrebbe affermato di vivere ed esercitare in

Trabi a. L'imputato lo ricordava come 'il Turco', avendo

costui vantato una pregressa militanza nelle . SS' t ur c he ,

Soggiungeva il 8IGNDRELLI, che, non trovandosi altro a suo

carico, si era arrivati a parlare di quel personaggio come

di un agente del servizi segreti e di una pretesa contiguità

del SIGNORELLI stesso rispetto ad apparati dello Stato. A

contestazione del contenuto di un appunto cifrato

'sequestratogli il 28/8/1980, nel corso di una perquisizione

effettuata nella sua abitazione di Roma, in un primo

momento, pur riconoscendo come propria la grafia, prendeva

le distanze dall'appunto in questione, affermando trattarsi

di un assemblaggio di numeri o di un fotomontaggio;

posteriormente, a distanza di due giorni, nella successiva

ripresa dell'interrogatorio, tornava spontaneamente

sull'argomento, addLlcendo che gli appunti cifrati si

riferivano ad un elenco di appartenenti all' Arma dei



Carabinieri, segnalatigli come "provocatori "che' avrebbero

cercato di infiltrarsi nell' amb i ente della: destra,

spacciandosi per "camerati". Aveva interrotto i rapporti con

l'ALEANDRI, e poi con i.l SEt1ERARI ed il DE FELICE, già dal

'78, anche per aver appreso dei contatti fra l'ALEANDRI ed

il GELLI, all"Excelsior' D al 'Grand Hotel'. A tal

proposito aveva rimproverato al DE FELICE ed al SEMERARI di

avergli "messo vicino'" un tipo corneI 'ALEANDRI.· Col SE~lERARI

erano rimasti in piedi soltanto rapporti non politici, ma

pe~sonali, conclusisi com~nque nel '79. Non aveva mai avuto

nulla a che fare con l'M.R.P.; e, nel corso di riunioni

tenLlte a casa sua, non si era mai decisa alcuna azione

cri mi nosa. EscI ucìeva. di aver avuto disponibilità di

esplosivi, in particolare approvvigionandosene nel foggiano

presso tale Rino CIAMPI, suo amico: e attri buì va

all'iniziativa dell 'ALEANDRI e delloIANNILLI, che avevano

agito autonomamente, l'approvvigionamento di materie

esplodenti in provincia di Foggia. Dichiarava di conoscere

~ierluigi SCARANO (che considerava come un figlio), Jeanne

COGOLLI (che si era prestata ad affiggere manifesti di



'Lotta Popolare' in Bologna) ed Angelo IZZO (che aveva

visto per la prima volta in carcere nel '79 e trattato molto

male, in quanto lo giudicava negativamente, al punto di

dolersi della sua legittimazione politica nell'ambito della

rivista 'Quex'). Non aveva partecipato alla stesura dei

'fogli d'ordine' di Ordine Nuovo.

11/05/87 Interrogato (35) 1'11 maggio, Fabio DE FELICE escludeva

d'aver mai fatto parte di Avanguardia Nazionale, di Ordine

Nuovo, di Lotta di Popolo. Iscrittosi al t1.S.I. nel '47, era

stato eletto nel '53 alla Camera dei Deputati. Uscito dal

M. S. I. nel '55, ed avvicinatosi al P.L.I., aveva poi

cohdiviso l'idea di uno schieramento della 'grande destra'

(che comprendesse F'.L.I., Partito Monarchico e M.S.I.).

Cessata l'esperienza parlamentare, nel '65 si era trasferito

a Poggio Catino, intraprendendo l'attività di insegnante nel

vicino Liceo Scientifico di Poggio Mirteto. Nell'estate del

'75 era stato raggiunto (unitamente al fratello Alfredo ed

all'Avv. Filippo DE IORIO) da mandato di c~ttura per la

*.** * *
(35) - Cfr. vu 11/5/87, pp. 13-36.



vi cenda del" Gol pe BORGHESE'. Per evitare l'arresto, era

riparato in Inghilterra, dove aveva incontrato qualche volta

Clemente GRAZIANI. Sottolineato l'esito giudiziario' della

vi cenda del . Gol pe BORGHESE', escI Lldeva che l'ALEANDRI

potesse aver da l u ì appreso che il contrordi ne del . Gol pe'

stesso era provenuto dal GELLI (persona che il DE FELICE

non aveva mai conosciuto). L'ALEANDRI era stato suo

allievo nell 'anno scolastico '71~'72; nel '74 gli aveva

portato delle poesie, perché esprimess~ il suo giudizio; e,

nel '77, gli aveva fatto nuovamente visita, presentandogli

ilSEMERARI e la moglie, che avevano una casa a Poggio

Mirteto. Il SEMERARI gli aveva chiesto consigli circa la

carriera scolastica del figlio. Nel '77, il fratello del

prevenLlto, Alfredo, si era trasferito, per ragioni di

lavoro, in Sudafrica. Nell'autunno dello stesso anno,

l'i mput.a't.o aveva appreso dall' ALEANDRI che costui aveva

conosciuto Licio GELLI tramite Alfredo DE FELICE, e che

por,tava al GELLI richieste di aiuto dell 'Avv. DE IDRID, che

si sentiva vittima di una macchinazione politica. Lo

ALEANDRI aveva decritto il GELLI come persona influente
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nell'ambito della massone~ia e della Democ~azia C~istiana,

ma non aveva pa~lato di 'P2'. P~ecisava l'imputato che,

laddove il GELLI, in un memo~iale pubblicato dal 'Bo~ghese',

aveva sc~itto d'ave~ avuto ~appo~ti con "l'Avv. Fabio DE

FELICE" pe~ una questione ~igua~dante il DE IORIO, e~a

inco~so in un e~~o~e di pe~sona. Semp~e nel '77 il DE FELICE

aveva conosciuto, a casa del SEMERARI, il SIGNORELLI e

Vi~gilio PAU. Il 16/6/77, in occasione di una festa

orq an ì z z ak e pe~ il compleanno della figlia dell'impLltato,

quest 'LII ti rno aveva conosci ut c Se~gio CALORE, accompagnato a

casa sua dal SIGNORELLI; ed il CALORE aveva conosciuto

l'ALEANDRI, che poi p~ese a politicizza~e. Alla fine del

'77, il p~evenuto, invitato a casa del SEMERARI, vi aveva

t~ovato anche i l SIGNORELLI, l' ALEANDRI, il FACHINI (così.

almeno ~iteneva) ed il CALORE; aveva accettato la loro

p~oposta di collabo~a~e a 'Cost~uiamo l'Azione': cosa che

fèce fino all'agosto del '78, quando inte~~uppe la

cDII abo~azione, pe~ché non condi vi devàpil:L "l'andamento del

gio~nale" fine del nel contesta~e

all'ALEANDRI alcunesco~rettezze legate a ~appo~ti di
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debito~crsdito'fra ìl SEMERARI e l'ALEANDRI stesso si era·.

sentito dare da quest'ultimo una risposta fortemente

allusiva ai propositi-che l' interlocLltore aveva~· di andare

a procurarsi i soldi in modo illegale: al punto che il DE

FELICE si ri tenne in dovere di avverti re tempesti vamente i I

padre del suo ex allievo. Poco tempo dopo aveva

definitivamente rotto -a livello politico ed umano- con

GENGHINI, così.C:ome riferita da chi loC\ccusa: in ogni caso,

il CALORE ed il FACHINI.

vicenda

ìl SIGNORELLI,

ancora l'imputato la falsità della

l 'ALEANDRI ,

Sosteneva

dichiarava di nonsaperne nulla. Non aveva"pàrtecipato in

alcun modo -neppure moralmente- al programma di rapine ed

attentatìriconducibils all'ALEANDRIed al CALORE. Non aveva

parteci pato . all a s1:esur'aclj;!i 'fogli d' ordi ne" di Ordi ne

Nuovo. Aveva conosciuto pj;!ppino PUGLIESE nell'ambito del

M.S.1., negli anni '50, ej"clVendolo riVisto l1el'78, preso

atto dell'a sua attività di vel1ditore di 'jeàl1s', l'aveva

indirizzato presso tàle F'ARIBONI di Poggio Mirteto. Riferiva

che, alla festa di Capodal1nodel '78, a casa sua, erano

presenti r I: SEMERARI ed ìl gi orl1al i sta SALOMONE; non era· i n
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grado di precisare se, fra i venti o trenta ragazzi

intervenuti, vi fosse anche Stefano SODERINI, che neppure

conosce. Nulla poteva dire in merito alla circostanza, a lui

non nota, dell'eplosione di colpi di pistola,

nell'occasione, da parte del SODERINI stesso .. Non aveva mai

conosciuto Gilberto CAVALLINI. Respingeva come false le

dichiarazioni che Walter SORDI afferma d'aver ricevuto dal

CAVALLINI circa l'appartenenza del DE FELICE alla P2 ed ai

suoi collegamenti col GELLI. Sottolineava che gli attentati

a firma M.R.P. risalgono al '79, quando egli aveva

interrotto ogni rapporto col CALORE e l'ALEANDRI. Non aveva

conosciuto, tra gli altri, VincenzoVINCIGUERRA, Carlo Maria

MAGGI, Delfo ZORZI, Marcello SOFFIATI, Amos SPIAZZI, Franco

FREDA, Cristiano DE ECCHER, Giancarlo ROGNONI, Francesco

MANGIAMELI, Marcello IANNILLI. Escludeva che l'ALEANDRI, a

casa di tale SignoraFRANCINI, avesse conosciuto la moglie e

la figlia di certo FENWICH, un Americano della 'Selenia'; in

realtà l'ALEANDRI aveva equivocato: aveva infatti

c:onOSC}.Llto, i1ell 'occa§ione, la moglie e la figlia di tale

Jl.lles .. TAI<IS, unCana.desedi religione ebraica. Esclt.ldeva poi
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di aver fatto seguire ilSEMERARI, dopo la scarcerazione, da

uri suo uomo di.fLdLlcia, che era stato indicato in Maurizio

NERI: ~.facevapresente che il NERI era detenuto nel periodo

immediatamente successivo alla scarcerazione del SEMERARI

stesso.

13/05/87 L'interrogatorio di Adriano TILGHER aveva inizio il giorno

13 (361 e si concludeva il 25 maggio (37). L'imputato si

definiva uno deL fondatori e il responsabile della nuova

Avanguardia Nazionale, che aveva .avut.o vita fra il '70 ed il

'76, ed era sorta per dar sfogo ed autorevolezza (nella scia

del mito della vecchia AvangLlardia Nazionalelalla crescita

spontanea. di un movimento di giovani dell'ambiente

un i versi tari o romano. Aveva seguito la nascita della nuova

AvangLlardia Stefano DELLE CHIAIE, che aveva però lasciato 2'.i

giovani lapil:lcompleta aut.cncmì a, mantenendo cbntatti con

loro anche dopo i l SLIO allontanamento dall' Italia.

Agli inizi degli anni '80, il TILGHER aveva poi

effettivamente avuto numerosi incontri con giovani

* * * * *(361 Cfr. vu 13/5/87, pp. 13-196.
(371 Cfr. vu 25/5/87, pp. 13-23.
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provenienti da diverse esperienze di mi l i ta.nz a

nell 'arcipelago della destra romana; non ricordava però di

aver incontrato, nel suo studio di via Alessandria, Valerlo

FIORAVANTI. Messo a confronto con quest'ultimo, prendeva

atto delle dichiarazioni in senso opposto

dell 'interlocuéore, che, dal canto suo, precisava come

l'incontro -nel corso del quale il TILGHER gli aveva fatto

capire che cercava un accordo su certe tematiche- non avesse

avuto seguito per il disinteresse del FIORAVANTI rispetto

a l I e proposte fattegl i; 21.11' esi to del confronto, i due

i nput.et ì rimanevano comunque ciascuno sLlll e proprie

posizioni. Affermava il TILGHER di non aver conosciuto

l'ALIBRANDI, il MANGIAMELI, lo SPIAZZI, Mino PECORELLI,

Luigi SORTINO, Andrea BROGI, Augusto CAUCHI, Roberto RINANI.

Riteneva di non aver conosciuto l'ADINOLFI, né ricordava

incontri con Walter SORDI. Neppure aveva conosciuto Paolo

BIANCHI, al quale quindi non poteva aver parlato di

autofinanziamento: bollava come pure invenzioni del BIANCHI

quelli che definiva "i discorsi di Rebibbia". Aveva

conosciuto Roberto FIORE, senza intrattenere, peraltro, con



costui, rapporti di natura politica. Riferiva che il DI

r'lITRI aveva aderito ad Avanguardia Nazionale verso. la fine

del , 75. Affermava ancora che al civico 129 di via

Alessandrla, i n f\:oma, al quarto piano dello stabile,

aveva avuto sede il suo ufficio di assi'cLlrato,...e~ che era

contemporaneamente sede anche della rivista di politica

internazionale 'Confidentiel'. L'imputato era assolutamente

all'oscuro del fatto che nello scantinato dello stabile di

via Alessandrla fosse custodito un arsenale di

punto in in

Avuto

soggetti

armi.

vari

sottolineava,

di

ques t ì one,

dichiarazionidelle

sLllprocessuali

contestazione

particolare, come Cristiano FIORAVANTI avesse reso in

proposito versloni diverse ogni volta che era stato

interrogato. Ricordava. il prevenuto d'esser stato arrestato,

in un appartamento di via Sartoria (in Roma), quanoo era'

latitante .rispetto ad un mandato di cattura emesso due

giorni prima (38); nella circostanza si trovava in compagnia

di varie altre persone, tra cui Vincenzo.VINCIGUERRA; gli

sembrava di ricordare che neLl'appartamento, all'atto

(38) - Gli arresti nel
2/12/1975.

* * * * *'covo' di via Sartoria. risalgono al



dell'irruzione della polizia, fosse stata rinvenuta una

pistola, contenuta ln una borsa da viaggio. La sua presenza

nell'appartamento non aveva avuto comunque altro significato

che non fosse quello di sottrarsi al provvedimento

coercitivo pendente sul suo capo: respingeva quindi come

false le dichiarazioni rese sul punto da Piero CITTI. Nulla

sapeva della rapina del novembre '79 alla 'Chase Manhattan

Bank' • Contestava le dlchiarazioni di Walter SORDI relative

alla sopravvivenza di Avanguardia Nazionale nell'BO,

affermando d'aver personalmente sciolto l~organizzazione nel

'76, e soggiungendo che non era sopravvissuto alcun

movimento clandestino riconducibile ad Avanguardia

Nazionale. Aveva memoria della riunione dell 'aprile '79

presso lo studio dell'Avv. CAF'oNETT I , riunione cui aveva

partecipato anche Stefano DELLE CHIAIE, ma escludeva che si

fosse parlato, in quella sede, di ricondurre Terza Posizione

sotto l'egida di Avanguardia Nazionale. Contestava l e

dichiarazioni di Giorgio CoZI, rese a proposito della

vicenda del seqLlestro del banchiere MARIANO, per l a parte

in cui lo riguardavano.

452.

Escludeva d'aver avuto un ruolo che



non fosse meramente formale nell 'ambito della Società ODAL

PRIMA, in realtà facente capo ai fratelliPALLADINO.

Dichiarava di nulla sapere, in particolare, sui rapporti di

Carmine PALLADINO con Flavio CARBONI e con la Società

SOFINT. Non aveva partecipato, nel '75, alla riunione di

Albano Laziale. Non aveva avuto a t cuna parte nel rientro in

Italia di Pierluigi CONCUTELLI. Escludeva che Marco BALLAN
'-

fosse stato un aderente di Avanguardia Nazionale in senso

stretto; aveva invece corrt.r ì bu ì t.o alla diffusione di

'CQnfidentiel'. Escludeva poi il TILGHER d'aver incontrato

degli Argentini (appartenenti al movimento dei

'Montoneros'). Gli era nota la voce secondo cui Terza

Posizione vedeva~on occhio favorevole i 'Montoneros': ma la

sua posizione politica, espressa anche su 'Confidentiel',

era di totale ostilità verso quell'organizzazione argentina.

A proposi~o di una riunione tenutasi in via Gavinana,

affermava che, tra l'altro, vi si discusse delle tesi

esposte in un volume di circa 200 pagine da Felice GENOVESE

ZERBI. Il TILGHER poi, ricevuto il documento, ne aveva

trattenuta una copia, trasmettendone altra copia al BALLAN.



Nulla sapeva'di una piantina apparentemente riproducente la

topografia di un palazzo di giustizia, sequestrata presso la

sua abitazione, piantina che comunque assumeva far parte di

. atti del procedimento contro Avanguardia Nazionale; in ogni

caso non era sua la grafia delle scritte che sul documento

comparivano.

26/05/87 Interrogato (39) il 26 maggio, Marco BALLAN, dopo aver

premesso di essere attualmente sottoposto ad altro giudizio

penale per associazione sovversiva avanti all'autorità

giudiziaria romana (procedimento relativo ad Avanguardia

Nazionale), ricordava di aver già subito altro procedimento

per i fatti relativi ad Avanguardia Nazionale antecedenti

allo scioglimento, avvenuto nel '76, in applicazione della

'Legge Scelba'. Spiegava che, dopo il '76, Avanguardia

Nazionale non era stata più ricostituita, anche se erano

proseguiti i rapporti tra lui, il TILGHER ed altri eH

appartenenti a tale organizzazione, "alla ricerca di una

proiezione politica". Nella stessa ottica,aveva avuto

* * * * *(39) - cfr. vu 26/5/87, pp. 12-33.
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incontri con alcuni giovani di destra: sostanzialmente

ammetteva di aver- incontrato Valeria FIORAVANTI e Domenico

MAGNETTA, anche se non vi erano stati specifici incontri con

giovani appartenenti ai N.A.R. a scopo di reclutamento.

Interrogato sLI al tre conoscenze, ri feri va: d'aver incontrato

Marco AFFATIGATO, che gli aveva proposto la distribuzione di

un giornale di solidarietà verso i detenuti; di aver avuto

come compagno di detenzione Marcello SOFFIATI, che gli aveva

. .

ri vel ato un progetto -il cuì ideatore sembrava fosse stato

lo SPIAZZI- di rapire il BALLAN stesso, per "arrivare" al

DELLE CHIAIE; di aver iMtrattenLlto un rapporto "minimo" col

FACHINI, al momento della tentata riunificazionedi Ordine

Nuovo ed Avanguardia Nazionale; di' aver 'conosciuto il

CAVALLINI quando costui, non ancora l aH tante, era atti vfsta

del M.S.I., e di non averlo mai aiutato; di essersi visto

mandare, da Carrnine PALLADINO, un tale TROIA che aveva

bisogno di d6~umenti falsi (docUmenti che il BALLAN non

forni, adirandosi invece con il PALLADINO per l'iniziativa).

,-

A proposito del documento \ Formaz ione El ementare . ,

sequestrato presso di lui, riferiva trattarsi di copia di
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documento precedentemente sequestrato in via Sartorio,

avente ad oggetto uno studio, anteriore al '75, sui modi in

cui
r

la sinistra conduce la guerra rivoluzionaria. A

proposito di un documento manoscritto pure sequestrato

presso la sua abitazione, chiariva trattarsi del primo

abbozzo di una possibile presa di posizione, ancora da

sviluppare, rispetto alle tesi sostenute nel documento del

GENOVESE ZERBI, il quale, fra l'altro, avrebbe sostenuto

-cosa che il BALLAN non condivideva- che si dovesse troncare

co~ il M.S.I., per fare qualcosa di completamente diverso.

Essendo stato arrestato p ì ù volte a partire dall' , 82, si

era deciso a fare chiarezza con il dotto VIGNA di Firenze in

merito al suo 'iter' politico, precisando però a quel

magistrato di non essere in possesso di elementi concreti

atti a far luce sulle stragi. Escludeva di aver provocato,

Lini tamente al TILGHER, il 'blocco' dell'atteggiamento

collaborativo del VINCIGUERRA; messo a confronto con

quest . Llltimo, si era preoccupato che potesse non improntare

le. sLle rivelazipni "Id identico rigore, finendo per divenire

un "nuovo CIOLINI". Puntualizzava che il VINCIGUERRA aveva
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corrt ì nu.s t o a rendere dichiarazioni ai giudici, a ciò

incoraggiato Cl.all o stesso BALLAN, e si era b Loc c a t o sol tanto

quando aveva rltenuto che i magistrati stessero facendo un

uso scorretto e distorto delle rivelazioni r ì cevut e,

01/06/87 Il primo giorno di giugno, previa integrazione (40)

dell 'imputazione di associazione eversiva contestatagli,

aveva inizio l'interrogatorio (41) di Francesco PAZIENZA,

che proseguiva poi nei giorni 2, 3, 4; 8 e ~ dello stesso

mese (42). Premetteva l'imputato di aver ccncac ì ut c il Gen.

SANTOVITO nel. dicembre '79, ad un a colazione organizzata al

Grand Hotel di Roma .dall 'Ing. LLICioSANTOVITO e dall' Ing.

LLICiano BERARDUCCI. Faceva presente d'aver trascorso

all'estero circa dieci anni, ove era venuto in contatto con

.var ì a realtà politiche e finanziarie, ed, in part·icolare,

aveva svol to mansioni di uomo di f.i dirc ì a del magnate greco

Teodoro

il

Gherzos.

Generale

Impressionato

SANTOVITO,

dalle

nel mese

sue conoscenze,

5Llccessi va

(40)
(41)
(42)

* * * * *Cfr. vul/6/87, p12.
Cfr. vu 1/6/87, pp. 12-59.
Cfr., rispettivamente, VLI 2/6/87, pp. 12-116; vu
3/6/87, pp. 12-37; VLI 4/6/87, pp. 12-47; VLI 8/6/87,
pp. 12-58; VLI 9/6/87, pp. 11-14 e 109-116.
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all'i ncontro, l aveva ì nv ì t at.o a casa, prospettandogl i l a

possibilità ~he egli s. occupasse della 'Stazione' SISMI di

F'ar-i g i . Il PAZIENZA non aveva accettato la proposta, ma

aveva ugualmente aiutato il Gen. SESSA ed il Col. DI NAPOLI

per l'apertura della 'Stazione' SISMI di Parigi, in rue de

l'Université. Aveva vantato presso il SISMI notevoli

referenze: vasta rete di conoscenze in tutto il mondo;

entrature in Vaticano, ed, in part.colare, presso il

Segretar.o Generale Affari Pubblici della Chiesa, Monsignor

SILVESTRINI; auon ì rapporti con l'O.L.P; possibilità di

aprire contatti in America Centrale (con NORIEGAci F'anama e

con i, vertici del Partito Socialista in Costarica) ed in

Medio Oriente (con la famiglia reale saudita). Nel marzo-

aprile del 1980 aveva partecipato a diverse sedLlte

a Forte Braschi" ove aveva concac ì uc c i vertici del SISMI

(SPORTELLI , NOTARNICOLA, CARAGNANI), che aveva trovato

poveri di cognizioni soprattutto internazionali. Entrato nel

SISMI come , c orrau ì ente personal e' del Di ret tore del

Servizio, si era attivato per far pervenire al Servizio

jtessodei 'memorandum atifcolazione ridotta', che le



gl'"andi banche degli U. S. A. redi gono men s ì I mente, SLlll a base

dei dati forriiti dalle loro fili_li disseminate nei vari

paesi del mondo, in merito alla reale situaziorie politico-

economica delle varie realtà locali. Contest.va il PAZIENZA

la veridicità delle testimonianze che lo indicavano presente

al SISMI sin dal '78. Respingeva anche quanto da t aì un ì

testi affermato (in particolare il Gen. LUGARESI ed il Col.

COGLIANDRO) circa la posizione di preminenza da lui assunta

all'interno del SISMI (dove, invece -a suo dire- compiva

soltanto le missioni concordate' col SANTOVITO). Fino al

settembre '80 aveva fatto capo escI us ì vamerrt e al Gen.

SANTOVITO; dopodiché, quest 'ultimo gli aveva detto di far

rif~rimento a tre o quattro persone, tra cui anche il Gen.

MUSUMECI. A contestaz ionI: delle dichiarazioni del

giornalista BARBERI, che egl i aSSLlmeva essergl i stato

portato da PlaCido MAGRI', ammetteva soltanto di aver

avviato un 'operazione di pubbliche relazioni , diretta ad

evidenziar-e l'attività che BSISMI -attaccato sulla stampa-

aveva svolto in materia di piste inter-nazionali del

terrorismo. AggiLlrigeva che al giornalista non erano stati
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forniti documenti coperti dal segreto di stato, ma solo un

riassunto del libro "Terrorism Network". Escludeva di aver

chiesto al BARBERI di scrivere un articolo per mettere in

risalto il ruolo che egli avrebbe avuto nel cosiddetto

. Bi 11 ygate ' • Rivendicava l'ideazione della strLlttLlra

cosiddetta del 'SUPERESSE', la quale addirittura si sarebbe

identificata con la sua persona ed avrebbe svolto l'attività

'Z', da 'zip' (termine che nel gergo commerciale statunitense

significa veloce e viene riferito alle operazioni che vanno

compiute velocissimamentel. Aveva fornito al Gen. SANTOVITO

un'informativa (attinta da un suo . contatto , libanesel in

merito a traffici di ordigni atomici. Si era sempre occupato

di problemi che riguardavano l'estero, e, pertanto, non era

mai stato impegnato nelle indagini relative alla strage di

Bologna. Aveva volato 6 volte su aerei C.A.I., una sola

delle quali in compagnia del MUSUMECI alla volta di Parigi.

Contestava peròd 'aver volato, il 9/311981 , in compagnia di

Domenico BALDUCCI -che all'epoca ancora non conosceva- alla

volta di Ginevra. La conoscenza del BALDUCCIera da farsi

risalire a Flavio CARBONI:
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in contatto col BALDUCCI, perché richiestone dal dotto

Federico Umberto D'AMATO, affinché potesse trovar soluzione

un'annosa vertenza relativa ad uno stabile di via Dell'Orso

in Roma, che vedeva come controparte del BALDUCCI tale dotto

Tommaso ADDARIO, amico del D'AMATO. A tal fine, l'imputato

aveva organizzato vari incontri. In prosieguo di tempo,

aveva mantenuto rapporti con l'ADDARIO, in quanto la moglie

di quest'ultimo era presidentessa della Società VIANINI,

data in pegno al Banto Ambrosiano, contro un prestito di

60.000.000 di dollari: a quell'epoca infatti -fra la fine

del marzo e l'aprile del 1981- il PAZIENZA aveva lasciato il

SISMI ed era diventato il consulente di Roberto CALVI. Nei

giorni 8 e 9 gennaio del 1981 era stato a Parigi col Ben.

SANTOVITO: avevano incontrato il Ben. DE MARENCHES·, capo del

........

servizio segreto francese. Nulla sapeva nota

consegnata dal MUSUMECI al SANTOVITO, il giorno 9,

all'aeroporto di Fiumicino, all'atto del loro r entro dalla

Francia. Aveva conosciuto Jean Jacques COUSTEAU, avendo

lavorato in Francia in una società a Lu ì facente capo, che

si cccuc eva delle ricerca di petrolio sul fondo marino.

dAi



Escludeva che il COUSTEAU fosse collegato ai servizi

francesi, in quarrt o sarebbe stato, all'epoca, Il in

collisione" con il Presidente POMPIDOU. L'imputato aveva

conosciuto Aldo SEMERARI, soltanto per aver con lui

sostenuto gli esami universitari di antropologia criminale e

medicina legale. Avuta lettura della deposizione del Col. DI

MURRO, amministratore del SISMI all'epoca dei fatti,

dichiarava di aver percepito dal Servizio, per un anno di

collaborazione, la somma di circa 70 milioni di lire.

Respingeva le dichiarazioni di Nara LAZZERINI circa la

pregressa conoscenza fra lui ed il GELLI. Sottolineva d'aver

operato contro il GELLI in almeno due occasioni: il recupero

di 95 milioni di dollari dalla 'Bellatrix'; e lo scalzamento

dell' ORTOLANI e del TASSAN DIN dal consiglio di

amministrazione della 'Rizzoli '. A contestazione delle

dichiarazioni del teste Tommaso MASCI, ricordava di essere

stato qualche volta all' 'EHcelsior', indicando peraltro le

persone con cui si era accompagnato in tali occasioni.

Negava d'aver mai offerto appoggio a Michele SINDONA per

conto di Licio GELLI Ce, quindi, che l'Avv. DI PIETROPAOLO
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.potesse av.er fatto da trami te tra i lGEL[I e lui per LInO'.

simile iniziativa). Escllldevadiaver impedito l'espulsione

del GELLI dalla Massoneria, in occasione del processo

mas50nico.. intentato al GELLI stesso; negava di aver

millantato alcunché in proposito e faceva presente come

negl i atti della Commi ssione Parl amentare d'i nchi esta sul! a

•P2' fosse ri costrui to tutto'. il processo massoni co a Li cio

Invitato aGELLI, in cui, egli non aveva avuto alcun ruolo.

chiarire le. ragi.on·i dell 'intervento'del MUSUMECI nel \caso

CIElILLO', il PAZIENZA spi~ava che egli ed il MUSUMECI, in

quel l a circostanza, si. er'ano atti vati' indi pendentemente

l 'unodall ' a.l tro~" 991 i.,. in par.ti col-are, aveva svolto un

unico intervento,. in quanto' previamentE!sensibilizzato da

part~ ,del!' DI'I. RICCOLl,_ il qual 13',' . per "aprire un'altra

. possi~i.l i tA conoscitiva" in ordi'ne a "CÌ"Ò' , che' stava che

stava succedendo a CIRILLO"," gl i aveva detto di' int'eressarsi

per capire se La. vi.menda si, stava evolvendo o si era

aren'ata, .. e .. gli. aveva cbi esto se poteva'" arri vare' ad avere un

contatto con il vertice della Nuova Camorra Organizzata.

Il prevenuto aveva pertanto pensato di
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Al varo GIARDILI, che gli aveva organi zzato un incontro ad

Acerra con Vincenzo CASILLO: si trattò di un unico

abboccamento, della duranta di quaranta minuti. Aggiungeva

l'imputato -facendo riferl·mento ad una testimonianza del

Gen. GRASSINI- che, del resto, il SISDE si era mosso nella

stessa direzione, su ispirazione del Prefetto PARISI, e che

52 ore dopo il sequestro di Ciro CIRILLO, uomini del SISDE,

accompagnati da Vincenzo CASILLO, erano entrati nel

carcere di Ascoli Picen·o (43). Contestava le dichiarazioni

del teste Maresciallo SANAPO, in ordine alla circostanza

-che il SANAPO aveva riferito d'aver appreso dal BELMONTE-

della spar~izione del riscatto per il dissequestro del

CIRILLO, spartizione cui il PAZIENZA non sarebbe rimasto

estraneo. Negava d'aver partecipato all'organizzazione

dell'attentato a Roberto ROSONE e di essere stato in

qualsiasi forma contiguo alla 'Banda della Magliana', tra i

cui aHi l iati aveva cGlnosciuto soltanto Domenico

BALDUCCI, peraltro

..,... ~.

indicatogli

* * * * *

dal Questore POMPO' e

(43) - Vi era ristretto, all'epoca, Raffaele CUTDLD.
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e dal Prefetto D'AMATO soltanto come "un grossissimo

str-ozzi noli. Proclamava la· sua estraneità alla Società

SOFINT. Spiegava esser stata la cosiddetta 'Prato Verde'

un'operazione di affidamento di una somma compresa fra i 4

ed i 6 miliardi a l I 'omonima immobiliare di Flavio CARBONI.

QLlest 'Lll ti rno ed Emilio PELLICANI avevano chiesto di

fatturare la commissione riconosciuta alla ASCOFIN (società

che il PAZIENZA -in altro passo dell 'interrogatorio- aveva

detto identificarsi con la sua persona) nella misura di E

120.000.000, versati attraverso la SOFINT, con denaro

proveniente anche dal Banco Ambrosiano. Circa la
. ,",.~

SLla

appartenenza alla Massoneria, il prevenuto affermava di

esservi si affi l i ato 'alI' orecch i o " i n quarrto , per vi a dei

suoi freqLlenti viaggi, non avrebbe potuto partecipare ai

lavori di loggia. Nelr'aprile del 1980, l'industriale

genovese ZANOTTI l'aveva presentato ad Ennio BATTELLI ed a

Sp artac o- MENNINI. Contestava dopo il 1976,

l'affiliazione 'all'orecchio' equivalesse ad iscrizione alla

Loggia P2. EsclLldeva d'aver effettivamente cont.r ì ouì t c , con

il versamento di 50 milioni di lire, a l I 'elezione di Armando



CORONA a Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia: e

spiegava che i 50 milioni all'uopo richiestigli da tale

MAZZOTTA, suo collaboratore, invece di arrivare al CORONA,

eran finiti nella casse della MAMAI S.r.l., società

controllata dallo stesso MAZZOTTA . Riferiva ancora, a

.proposito della rimozione dei vertici dei servizi segreti in

occasione del ritrovamento delle liste di Castiglion

Fibocchi, che Monsignor SILVESTRINI (presentato dal F'AZIENZA

al SANTOVITO) aveva espresso preoccupazione per gli

avvicendamenti alla testa dei servizi stessi non per

compiacenza verso la P2, ma per il timore che ne derivassero

rallentamenti alle indagini seguite all'attentato al

Pontefice. Negava l'imputato d'aver partecipato ad

operazioni di provocazione, quali quella volta a lanciare

discredito sulla figura del Presidente PERTINI (falsamente

indicato come uomo dei servizi sovietici in Francia durante

il secondo conflittomondialeY e sulSen. COSSUTTA1al quale

si sarebbe attribuito l'intento di provocare una scissione

nel P.C.I., servendosi di capitaI i di provenienza

americana) .• In particolare, quanto alla prima operazione,

466



addos~ava ad Alvaro GIAROILI, a Placid6 MAGRI' ed al

giornalista LaMd6=OELL"AMICO la resp6sabilità della falsa

attri buz ione a lLli della diffusionè delle notizie

diffamatorie sul conto del Presidente PERTINl. Protestava la

propria estraneità alla società 'GESOATA" , facente invece

capo a PlacidoMAGRl~, che aveva lavorato per un solo mese

presso la ASCOFIN (nel periodo in cui l'imputato stava

.....-'"

Ld qu.ì darrdo tale LIltimasocietà), venendone poi allontanato. '.~

~

EsclL.tdeva il prevenLlto d" aver mai messo a dirsposizione del ~
~

MAGRI" automobili del SISMI. Allontanatosi dal SISMI, aveva

avviato la collaborazione con Roberto CALVI,,' coniI qua I a

aveva concordato un programma articolato nei seguenti punti:

abbandono della parte~ipazioMe nel gruppo Rizzoli-Corriere

della Sera; abbandono -da parte del CALVI- della carica di

F'residente del. Banco Ambrosiano, in vista del sLlccessivo

ritiro dalla gestioMe del medeiimo; recupero dei 95 milioni

di dollari che sarebbero scomparsi nelle taséhe del TASSAN

OIN, dell"ORTOLANI e del GELLI, per poi trovare un gruppo di

acquirenti -manovrabile dal CALVI-per il pacchetto di

maggi cranz a , Il CALVI aveva vo l ut o i ncontrarè il PAZ lENZA,
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a seguito della pLlbblicitàfatta dalla stampa al viaggio

negli Stati Uniti dell'Ono PICCOLI. Rispondendo ad una

contestazione del PUBBLICO MINISTERO, escludeva che egli e

Pippo CALO' avessero soggiornato contemporaneamente in

Sardegna, in villette messe loro a disposizione

dall'imprenditore Lu ì gi FALDETTA, ì mputato davanti

all'autorità giudiziaria palermitana di associazione per

delinquere di stampo mafioso. Escludeva altresi d'aver

conosciuto il CALO'. 11 Gen. LUGARESI non lo '.'interessava"

prima delle notte fra il 26 ed il 27/10/1981, quando -a

detta dell'imputato~ aveva avuto luogo lo sfondamento della

cassaforte dell'Ono PICCOLI, sfondamento la cui

responsabilità il PAZIENZA attribuiva al Gen. LUGARESI ed al

Col. COGLIANDRo: l'iniziativa aveva preso il nome di

'Operazione P', e sarebbe stata finalizzata al rinvenimento

di documentazione afferente al Gruppo Rizzoli. Il F'AZIENZA

sottolineava poi quelle che sarebbero state le analogie tra

l' 'Operazione P' e la cosiddetta 'Operazione M.Fo.BIALI',

risalente al periodo '74,..,'76, che. pure attribL\iva al Col.

COGLIANDRo •
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29ì06/87 L'interrogatorio di Ste~anQ DELLE CHIAIE- aveva inizio il 29

ghIgno (44) e proseguiva il giorno SLlccessivo (45), e poi

nei giorni 1, 2, 7, 8, 9 e 13 Luq l I o (46). Chiariva

l'imputato essere la stragismo un ~atto criminale ed ì n-t ama ,

estranea alla sua condotta politica e di uomo. Lamentava che

la ricostruzione operata dall'accusasi ~osse ~ermata al

GELLI ed al MUSUMECI (quest'ultimo autore di una deviazione

indirizzata proprio verso di lui), con i quali egli si

trovava contraddi ttori amente assòci ato. Ri percorrendo i l SUD

itinerario politico, ricordava una riunione cui aveva

partecipato, invitato da Gino RAGNO, ma riteneva non si

fosse trattato del convegno dell 'Istitùto Pollio; in ogni

caso, alla riunione si era trattenuto per breve tempo e non

ne aveva p ì ù Sapl.lto riu l I a. Contestava l'i nesattezza stori ca

corrtanut.a nel l a requisi toria, laddove Guido GIANNETTINI

viene definito "Avanguardista"; e precisava di non ricordare

* * * * *
(44) C~r. vu 29/6/87, pp. 13-68.
(45) - Cfr. VLl 30/6/87, pp. 12,...60.
(46) - Cfr., rispettivamente, vu 1/7/87, pp. 31-128; vu

2/7/87, pp. 12-40; VLt 7/7/87, pp. 12-53; vLl8/7/87,
pp. 12-46; 'ILl 917187, pp. 10"-44; VLl 1317/87, pp. 12
66.
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la presenza dello stesso GIANNETTINI alla riunione cui aveva

partecipato su invito del RAGNO ed in cui probabilmente si

era parlato della creazione di un'associazione "amici delle

forze armate". Si era reso irreperibile il 21 od il 22

luglio 1970; i suoi problemi avevano avuto inizio quando, SLl

invito dello scomparso Avv. MARIANI, di Stefano SERPIERI e

dei genitori di Mario MERLINO, aveva testimoniato

-contrariamente al vero- che il MERLINO fosse stato a casa

sua nel pomeriggio del 12/12/69. Esaminato nell'occasione

dal Giudice Istruttore dotto CUDILLO, .aveva enunciato la sua

ipotesi della 'strage di Stato' ed era stato sottoposto a

confronto con tale SESTILI, che indicava come collaboratore

della QLlestLlra, secondo quanto risulterebbe dalle

dichiarazioni rese nel procedimento per la 'strage di Piazza

Fontana' da Bonaventura PROVENZA ed Umberto IMPROTA.

Aggiungeva che l'Ono ALMIRANTE, nello stesso procedimento,

aveva prodotto documenti dai quali risultavano le pressioni

che taluni 'camerati' avevano subito perché accusassero il

DELLE CHIAIE. Lanott.e d~l cosi dd~tto 'Gol pe BORGHESE' si

trovava a Barcellona, a dispetto delle accuse del Cap.
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LABRUNA e del Gen. MALETTI, secondo CLI;', nell' accasi one,

sarebbe stato i ntento ad occupare il Ministero degli

Interni. Sul punto invocava la testimonianza di tale Angelo

FACCIA. Affermava di non aver mai avuto bisogno di

protezioni per rimanere all'estero: le condanne da lui

riportate avevano sempre riguardato reati politici, per i

quali nessLln paese straniero avrebbe concesso

l'estradizione. Ricordava di essere rientrato in Italia alla

vi gi l i a del funeral e del Comandante BORGHESE, nelsettemB"re

del '74, e poi nel '75, per partecipare alla r ì un ì orie di

Albano Laziale. In Ispagna, aveva dimorato a Barcellona si'no

alla fine del '73; poi, dal '74 al '77, a Madrid. Nei primi

mesi del '76 era stato in Angola: era quellO il periodo in

cui i Cubani, "appoggiati dagli aerei dell 'Unione SOvietica,

marci avano sull a libera Arigol a". Nel febbrai o del '77 si era

trasferito a BLleriosAi res; ed aveVa di mdrato i n Argentina

...

sin verso la fine del 1980 , salva una parentesi di 4 o 5

mesi trascorsi in Cile fra il '77 ed il '78. Nel '79 era

rientrato in Europa, per un mese e mezzo, spendendo tale

periodo fra Italia e Francia. Nell '80, precisamente il 26
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giugno, aveva di nLlOVO volato dal Sudamerica verso Parigi,

senza però rientrare in Italia: ed era ripartito da Parigi

nel settembre, per arrivare poi in Bolivia verso la fine

dello stesso 1980. Precedentemente era entrato in Bolivia

soltanto una volta, per diporto, probabilmente nel '78. Il

viaggio in Europa del 1980 era stato finalizzato al

tentativo di creare dei comitati di appoggio al regime

boliviano di allora, instabile ed esposto anche a minacce

golpiste. Ne1.settembre del 1980, a Parigi, l'impLltatoaveva

rilasciato un'intervista a Roberto CHIODI. Contestava il

DELLE CHIAIE di aver fornito aiuto e protezione a tutti i

fuorusciti di destra in Ispagna (il FACHINI, ad esempio, che

pure era stato in Ispagna, non aveva avuto bisogno del suo

appoggio) • I suoi rapporti politici con il SIGNORELLI si

erano conclusi con il fallimento delle riunificazione fra

Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale, nella riunione di

Nizza del '75. In Ispagna aveva "incontrato" il FACHINI, e,

tré\mite costLli, aveva .avuto un fLlggevo1e incontro con Marco

POZZAN (che peraltro .avrebbe preferito non vedere, per

motivi che non esplicitava); tramite il camerata Avv. JEREZ
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si era poi adoperai:o perC:hé al POZZAN fosse ric:c:ìnosc:i uto 10-

. stahlS' di rifugiato poli tic:o. QLlantoal soggiorno in

Bolivia, spiegava c:he la rivoluzione boliviana aveva

c:aratteristic:he nazionali e soc:iali prec:ise e definite, e

c:he la sua personale c:olloc:azione organic:a era presso

l'assessorato del VII Dipartimento dello Stato Maggiore, c:he

si .oc:c:upava dell'"azigne psic:ologic:a", ovvero della

affinché arri vasse ali 'esercito ed·alle

Prec.i.sava

traduzione

rivoluzione.

cont~ine.

del programma

come ,.

politic:o

in ,. tale

perseguito

ottic:a,

dalla

masse

fosse

c:omprensibile l.a "f.eroce. ostilità" contro il Fondo Monetario

e. contro la Trilaterate', ed il programma di lic:enziamenti e

svalutazioni che ne promanavano. Puntualizzava poi c:he la

carica di • assesso....eo'.equivale a quella di c:onsigliere e c:he

egli. in Bolivia,. non a\leva fatto- parte né del governo, né

dai se.... vizi. E.... a stato, il' responsabile della primigenia

f!vanguardia Nazionale, Hno allo· scioglimento'. Fra n '70 ed

il '76.· responsabile del movimento era stato Adriano TILGHER,

ma l'imputato se ne assumeva la·responsabilità anc:he per

quel periodo, r·iconoscendo che, ·anc:he· ··allora, i suoi
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suggerimenti erano stati accettati. Aveva rotto i rapporti

col CONCUTELLI subito dopo il rientro dall'Angola: alcuni

camerati gli aVevano riferito di un certo contegno serbato

dal CONCUTELLI nel loro conf'ronti, specif icando parti col ari

che il DELLE CHIAIE non riferiva alla Corte. L'imputato

aveva contestato al CONCUTELLI quanto ri feri togli; ed il suo

interlocutore aveva lasciato la Spagna, lasciandogli una

lettera in cui gli rimproverava la sua mania di voler

cambiare le persone. Cib avveniva nel '76, prima di Pasqua.

Circa la morte di Carmine PALLADINO, faceva cenno

dell ',esi stenza di due versioni: l'una-a suo avviso

inattendibile- secondo cui il PAL.LADINO sarebbe stato ucciso

perch~ "poteva sapere qualcosa"; l'al tra, second'o cui il

CONCUTELLI l'avrebbe giustiziato, ritenendolo il

responsabile del tradimento di Giorgio VALE (versione a suo

avviso meritevole di verifica, per accertare la casualità o

la preordinazione della "sollecitazione" pervenuta al

CONCUTELLI). A proposito di quanto riferito da Alessandro

ALIBRANDI ai fratelli FIORAVANTI'circa un incontro a Parigi

tra l'imputato e l'ALIBRANDI, stesso, negava d'aver mai
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incont~ato chicchessia circondandosi di uomini ed armi.

Contestava altresi L'autenticità di una fotog~afia apparsa

sLll periodico 'lnte.rview', nella quale si era indicata come

sua l'immagine -in realtà non ~affigunte la sua persona- di

un uomo circondato da giovani mascherati ed armati. Circa

l'incontro in Ispagnacon il Cap. LABRUNA, ~iferiva il

prevenuto esser stato tale incontro propiziato dalle

successive intermediazioni di Guido PAGLIA e di un camerata

di cui non faceva il nome. L'emissario dei servizi, il cui

nome di copertura era, nel'L'occasione, D'ALESSANDRO, era

interessato al "problema" del FREDA e del VENTURA, che erano

detenuti, in vista. della loro evasi.one. Il DEL:LE CHIAIE

aveva accettato di incontrarlo sol.tanto in quanto fosse

accompagnato dal GIORSI Q da un altro camerata: ed,

essendosi poi optato per· il.. GIORSI, i 1 .. DELLE CHIAIE aveva

suggerito a quest'ultimodLfarsi'forniredai servizi un

passaporto, per precostituirsi la-prova de-ll 'intervento dei

servi z i s;tessl. Nel corso. del l,' i·ncontro, i ILABRUNA aveva

parlato delle infiltrazioni nelle .f.orze armate, nonché del

fallimento del presunto 'Golpe BORGHESE'
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dell'ORLANDINI e di un certo DRAGO; aveva offerto la

disponibilità di un gruppo speciale di otto persone,

indicando la possibilità di "sistemare" persone in posti

chiave come telefoni, giornali, ferrovie, central i

elettriche. Ad un certo punto, il LABRUNA aveva affermato

che, se il suo interlocutore si fosse rifiutato di

collaborare, avrebbe trovato conferma la tesi di quanti

sostenevano la sua contiguità rispetto al Ministero degli

Interni. Ne era seguito uno scontro verbale; e l'imputato

aveva poi ingiunto al LABRUNA di domandare al Gen. MALETTI

che mettesse per iscritto le sue richieste, spiegando le

motivazioni e gli obiettivi politici. Riferiva l'imputato

come l'incontro sia stato ricostruito nel volume 'La notte

della Madonna', evidentemente ispirato dal LABRUNA, in

quanto conterrebbe particolari noti soltanto a costui. In

una successiva fase dell'interrogatorio, veniva precisato

come l'incontro avesse avuto luogo tra il 30/11 ed 1'1/12/72

(il secondo giorno, per.altro, l'imputato ed il suo

interlocutoreloavevano trascòrso passeggiando, in attesa

dell'aereo che avrebbe riportato il LABRUNA in Italia); ed
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il prevenuto ri feri va di aver appreso dal LABRUNA anche di

un'operazione di provocazione posta in essere 20 giorni

prima (operazione nota come la vicenda delle "armi o dello

"arsenale di Camerino'!), realizzata mediante la collocazione

presso un casolare di armi e di un codi ce cifrato

-artatamente predisposti per l'attribLlzione dei fatti ad un

gruppo della sinistra, i cu ì componenti erano stati poi

processati ed assolti- ed in ordine alla quale le prime

notizie erano apparse suL quotidiano' Il Resto del Carlino' ,

in un articolo a firma di GLtido PAGLIA. L'imputato si era

riproposto di gestire politicamente le notizie ricevute in

funzione 'antiservizi', e di. coordinare l'attacco con il

POZZAN, che avrebbe dovuto rendere pubbliche le attività di

'".;;....'.

.-.!

~
r:3
~

agevolazione nei suoi confronti; da parte del .SID. Il F'OZZAN

aveva poi receduto d.a l L 'ini.ziativa, i nviando al VENTURA una

lettera di contenuto difforme dalla verità a proposito dei

fatti in parola. Il DELLE.CHIAIE si era cosi vanut.o a

trovare spiazzato, e si era risolto a concedere

un!intervista a Romano CANTORE, nel momento in cui il SID

aveva intensi f i cato qLlell.a che sarebbe stata l a
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'montatura' dei fatti noti come 'Golpe BORGHESE': e, nel

corso di detta intervista, aveva messo in guardia il

LABRUNA, preannunciando ciò che gli avrebbe ricordato in

ordine alla deviazione di Camerino, ave il LABRUNA stesso

avesse negato le proprie responsabilità per tale episodio.

Ammetteva i l prevenuto d'aver conosci uto f<l aLlS ALTMANN,

precisando come, peraltro, date le dimensioni di La Paz,

tale conoscenza fosse un fatto praticamente necessitato. Al

tempo stesso contestava quanto scritto dall'eH ministro

boliviano, GLlstavo SANCHEZ, circa la comune militanza del

DELLE CHIAIE, dell' ALTMANN e di un gruppo di fuorusciti

tedeschi in una compagine militare denominata 'Novios de la

mLlerte' ,. a partire dal '78. In realtà, egli aveva incontrato

il qrup po dei Tedeschi soltanto alla fine del 1980: e li

aveva avvicinati perché mettessero fine ad una serie di

prevaricazioni che essi ponevano in essere nei confronti

degli abitanti di Santa~ruz. Non mancava di precisare che

avrebbe sti mato e stretto l a mano al l 'ALTMANN anche se

l'avesse conosci Llto nella,'st..la vera 'i dentità di .. KI aus BARBIE.

Smentiva ledic:hiarazioni accusatorie'rèlative all 'impiego

i!·79



del CONCUTELLI, da parte del·· DELLE CHIAIE, i n fLlnz ione

'antiETA' in Ispagna. Smentiva inoltre che parte dei

proventi delle rapine di autofinanziamento compiute da

membri di Terza Posizione fbsse a lui pervenuta tramite

Roberta NI STRI; e che AvangLlardi a Naz i onal e avesseprocedLlto

ad egemonizzare Terza Posizione, movimenta per il quale

l'imputata aveva nutrita simpatia, ma dal quale era stata

delusa ed urtata, per via della protezione che detta

'Montoneros', indicata come responsabile degli assassinii di

movimenta aveva offerta al FIRMENCICH, '1 eader' dei

camerati in Argentina. Circa i suoi rapporti con ilCIDLINI,

i 1 prevenuta teneva a sotto1 i neare come essi avessero avute

contenuto esclusivamente economico. Aveva conosciuto il

CIDLINI a Buenos Aires, nella primavera dell' '80, tramite

il Seno LANFRE' ed il Comandante TADDEI. Il CIDLINI era

alI ora in compagnia di tale Gerard BURRI, Arabo

natLlral i z z at.o Francese, che veni va presentata come SLIO

socio; aveva parlato all'imputato di una sua fiorente

società svizzera, ~dell'intenzione di avviare interscambi

commerciali con l'Argentina. Aveva invitato il DELLE CHIAIE



a visitare la sua società e gli aveva anche comperato il

biglietto aereo, che l'imputato gli aveva detto di far

intestare a Maurizio GIORGI, indicandolo come un proprio

socio. Ritirato il biglietto, il DELLE CHIAIE l'aveva

personalmente utilizzato, partendo il 26 giugno per la

Francia, da dove aveva raggiunto anche la Spagna ed il

Portogallo, sempre a fini propagandistici in favore della

Bolivia. Il 2 di agosto si trovava a Nizza, e da quella

città si era dovuto precipitosamente allontanare il giorno

3; in Francia, in qLlel periodo, erano in missione tre

poliziotti italiani, che l'imputato si era trovato ad

'incrociare', riuscendo però a defilarsi. Dalla Francia

aveva cercato di mettersi in contatto telefonico con il

CIOLINI, che non aveva rintracciato in Isvizzera, ma in

Ispagna; gli aveva riferito il CIOLINI di esser fuggito

dalla Svizzera, dove era stato denunciato per evasione

fiscale. Rientrato in Argentina, l'imputato era poi passato

in Bolivia, dove, verso la fine dell'anno, era rientrato in

contatto col CIDLINI, trasferitosi a sua volta in quel

paese. Il CIDLINI era poi stato r,aggiunto dalla moglie e dai
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figli, nonché da ,tàle Pierre LEVRAT. Verso il marzo del

1981 ,l 'imputato; che eraallà ricerca di un appezzamento di

terreno per dar vita ad un sUo progetto economico, aveva

invitato il CIDLINI ad andare a Santa Cruz a visionare un

lotto di terreno,' per verificarne la rispondenza agli

obiettivi proposti si dal DELLE CHIAIE. Partito il CIDLINI

per Santa Cruz, il prevenuto era poi stato avvertito da

camerati di quat La c ì t t à • che il nuovo arrivato andava

racébgliendo informazioni, con il proposito di montare delle

piste di atterràggio per le flottiglie di aeromobil~ adibiti

0011 trasporto di cocaina. Raggi un t o i l CIDLI'NI, l'i mpu t ato

l'aveva redargLli to e l'aveva. fatto allontanare dalla propri a

abitazione (dove, per qualche tempo, l'aveva ospitato).

QLlalche tempo dopo, i l CIDLINI si era allontanato da La Paz ,

non senza esser prima. passato dall'alloggio del DELLE

CHIAIE, oveaveva rubato 2.000 dollari', residuo diLlna somma

precedentemente recapitata all'i mputato da Carmine

F'ALLADIND. Il prevenLlto non aveva', riferi to alle autcr ì tà

boliviane le intenzioni del CIDLINI in ordine alla creazione

delle piste d~atterraggio per il narcotraffico. Spiegava
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l'i mputato come, nell'ambito del ~appo~to che aveva

desc~itto, si collocasse~o i p~etesi ~iscont~i alle accuse

che il CIOLINI, deponendo come teste, aveva fo~mulato a SUD

ca~ico: e, cioè, la conoscenza del DELLE CHIAIE stesso, del

PAGLIAI (sotto il nome di BONOMII, . del ·FIEBELKORN e la

conoscenza dell 'esi stenza dell a ODAL. Il CIOLINI, pe~ i l SUD

t~amite, aveva avuto un solo contatto con lo stato Maggio~e

boliviano: p~ecisamente, con il Dipa~timento logistico, in

~el az i one a fo~ni tu~e di equi paggi amento mi li ta~e. Ri chi esto

di confe~ma~e se il PAGLIAI· fosse stato inquad~ato

nell'amminist~azione boliviana degli inte~ni, come memb~o

del 'Se~vicio Especial Segu~idad', dichia~ava che il PAGLIAI

aveva fatto pa~te di g~uppo inca~icato

dell 'individuazione delle fonti del na~cot~affico, con sede

in Santa C~uz, dove si e~a t~asfe~ito all'inizio del 1981.

Ca~mine PALLADINO si e~a ~ecato in Bolivia pe~ sonda~e la

possibilità di stabili~e un ~appo~to comme~ciale t~a

l'Italia e quel paese: in tale contesto aveva conosciuto il

CIOLINI, che e~acoSivenL\toa.,sape~edeU 'esistenza della

ODAL. EscI Lldeva l'i mputar.o che tal e soci età avesse mai avut.o
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funzioni di copertura per Avanguardia Nazionale; e

contestava l'impostazione accusatorla, nella parte relativa

pretesi collegamenti della ODAL con il PAZIENZA.

attraverso la Società SOFINT. ContestaVa altresì i l

prevenLlto, avendone avuta lettura, l e di chiarazi oni di

Piero CITTI (che aveva abbandonato la ODAL per andare a

lavorare presso la SOFINTI, e sottolineava come Carmine

PALLADINO non potesse aver avuto contezza del fatto che la

SOFINT gravitava nell 'orbita della P2, pri-ma che a tale

conclLtsione approdassero gl,i Ln qu ì r-errc ì , Riferiva il DELLE

CHIAIE di due distinte operazioni -organi"zzate nel 1982

da autorità italiane e denominate, in codice,

r ì spetti vamente 'F'all- MalI' e 'MarI boro' - che sarebbero

state finalizzate a quello che e\;jli ha defiriito il

"sequestro" della sua persona. In particolare, con la prima

operazione, si sarebbe affidato ad Elio CIOLINI il compito

di guidare un grLtppO di personaggi, tra cui del ì n quarrt ì

comuni, che avrebbero dovuto 'seqLlestrare' l'imputato a La

Paz, condurlo i n Pert\ attraverso il Lago Ti ti caca, e qu ì ndi

in Italia, a bordo di un aereo militare. Il DELLE CHIAIE era
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tempestivamente venuto a conoscenza del progetto tramite

Jean Mare TESSEI RE (persona che qià l'aveva ospitato durante

il s oo q ì or n c n i z z ar-cro del luglio 80). i l quale si era

infiltrato nel gruppo del CIDLINI. Un analogo avvertimento

all'imputato era pervenuto,

ministro boliviano ROJAS,

nello stesso periodo, anche dal

che però aveVa riferito la

paternità dell'operazione all'ambasciata statunitense in

Bolivia. La seconda operazione era scattata il 10/10/1982,

in una situazione di 'vacatio' dei poteri costi t u ì ti in

Bolivia, cioè nel momento in cui i civili, con run governo

guidato dal Presidente SILES ZUAZO, auban t.r avano ai

militari. Un aereo recante a bordo degli agenti italiani era

atterrato a La Paz; il DELLE CHIAIE non era stato trovato,

perché, fra la fine di settembre e la prima settimana di

ottobre, era partito per il Venezuela, ove stava compiendo

un ultimo tentativo di ottenere un prestito internazionale,

onde evitare il passagglo del governo al SILES ZUAZO; a quel

punto -a dettadell 'i mputato- l'aereo ,aveva prosegui to per

SantaCrLlz, oV,e era stato rintrac.ci,ato p.ierluigi PAGLIAI. al

qLlal e -secondo quant.o i l DELLE CHIAIE aveva appreso- era
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stato sparato uri colpo di pistola, benché avesse 'alzato le

mani di etro l a nuca , Contestava ancora l'i rnpu t a't o tal une

dichiarazioni di Piero CITTI: in particolare, quella

secondo cui egli avrebbe invitato il CITTI stesso ad

assumersl la responsabilità del covo .di via Sartorio, per

salvare Adriano TILGHER; nonché quella secondo cui i

partecipanti all'incontro di Albano Laziale avevano usato

nomi di copertura. Contestava altresì. le dichiarazioni rese

fra l'Argentina e Roma; e soggiungeva di. non esser più

dichiarato d'aver appreso dal GtORGI a proposito dei viaggi

dal teste MIORANDI circa quanto qLlest ! u L t imo aveva

rientrato in Italia dopo la P.squa del '79. Smentiva la

testimonianza LAZZERINI, nelle parti che lo riguardano; e

sottolineava l 'inverosimiglianza della tesi secondo cui, in

17 anni di lati t anz a, egl i avrebbe usato· i l SLIo vero nome

proprio i n occasi one dell e conv·ersazi oni tel efoni che col

GELLI. Respingeva le accuse promananti dallo SPIAZZI, circa

i suoi tentativi di mettere ordine nell'arcipelago dei

gruppi armati di destra operanti in Roma; rivendicava a sé

soltanto il tentativo, compiuto nel '75 ad Albano, di far

4135



confluire Ordine Nuovo in Avanquardia Nazionale:

notare le oscillazioni intervenute nelle versioni

e faceva

via via

rese dallo SPIAZZI. Contestava la veridicità di quanto

Valeria VICCEI in istruttoria aveva T.ferito aver appreso da

Domenico r"lAGNETTA circa le ragiono del distacco di

quest"ultimo dal DELLE CHIAIE e dal suo gruppo; e si

soffermava. di seguito, sulle ripetute provocazioni che

Avanguardia Nazionale -a suo dire- aveva subito, nell'ambito

di un disegno pol.tico complessivo legato ad interessi

al sistema: citava" in proposito, il MAR di

FUMAGALLI, che avrebbe coinvolto anche dei giovani dell'area

di appartenenza del DELLE CHIAIE, tentando cosi di creare

un'identificazione -in realtà insussistente- tra il MAR

stesso e tale area politica •. Riferiva di uri "interrogatorio"

cui egli ed altri avevano sottoposto Gaetano ORLANDO, del

r"lAR, . nel '74, a Madrid: detto 'interrogatorio', vertente,

tra l'altro, sulla morte di Giancarlo ESPOSTI, su un

volantino che era stato provocatoriamente firmato con le

sigle S.A.M.-Ordine Nero~AvanguardiaNazionale, su una non

meglioprecis~ta operaiione in Valtellina con i C~fabinieri,



sulla preparazione di una strage durante i funerali di un

uomo politico (VALSECCHI) , era stato registrato, ma le

relative bobine erano sparite dLlrante là perquisizione

effettuata dalle forze del1 'ordine nel covo di via Sartorio.

Riconosceva il prevenuto di aver partedpato, nella

primavera del '79, . alla riunione svo1tasi in Roma, nello

stLldio dell 'Avv. CAPONETTI; e, dopo aver premesso che era

stata quella l'occasione del suo ultimo rientro in Italia

(prima dell'arresto nel 1987),·.chiariva che il suo obiettivo

non era stato di egemonizzare Terza Posizione', ma, in

termini genericamente programmatici e no~ direttamente

organi z'zati vì,., di preparare un· ambiente politico, di

verificare se vi era 10 spa,i~per un movimento politico che

si r,ipresentasse o come Avanguardia Nazionale o sotto altro

nome. Respingeva le dichi.araiioni di Marco AFFATIGATO circa

una pretesa sparti z i on.e,. fra l'imputato, El i o MASSAGRANDE ed

al tri,. del botti nel di un furto perpetrato·' nel,' 76-' 77 i n

danno della Cassa di Risparmio di Nizza. Sottolineava il suo

personale contrasto con il MASSAG~ANDE (celn· il quale già si

era venuto a trovare in attrito a seguito della riunione di

487



Nizz.al, per vi a dell' atteggi amento assunto da costui tenuto

dopo l'assassinio del dotto OCCORSIO: e, a conferma delle

sue parole, indicava i giornalisti BUONGIORNO eDI BELLA,

nonché i fuoriusciti presenti in Ispagna. Nel ribadire

d'esser venuto in Europa, nell'estate del 1980, utilizzando

un passaporto intestato a Maurizio GIORGI, spiegava che il

GIORGI, dal canto suo, nello stesso periodo, e precisamente

dopo il 17 ILlglio, partendo dall'Argentina, si era l''ecato in

Bol i vi a . pE!r 3 o 4 gi orni, in compagni a di tale Al berto

VILLANOVA. 11 . passaporto utilizzato dal DELLE CHIAIE era

stato poi fotografato da Roberto CHIODI, nel corso

dell'intervista del settembre, nelle sole parti che

interessavoi\no al giornalista. Interrogato su un organigramma

sequestrato in via Sartoria, l'imputato af·fermava trattarsi

di un' "esercitazione personale" compiuta in vista della

ri~nione di Albano, che prevedeva, . tra l'altro, una

divisione in !Sezioni idonea ad equilibrare le varie forze,

una volta che se ne fosse conseguita l'unificazione:

dicl"')iara",oi\'C:CJmunque, di non essere disponibile a fornire

risposte sui nominativi che compaiono nell'organigramma.

488



Negava d'aVer ricevuto proventi di rapine compiute in Italia

da formazioni dello spontaneismo armato. Non ricordava la

presenza del DI MITRI alla riunione della primavera '79

presso lo studio CAPONETTL. Escludeva la presenza di una

struttura .clandestina di Avanguardia Nazionale negli anni

'80, sottolineando come non vi fossero episodi di violenza

riconducibili ad Avanguardia stessa. A contestazione del

risalente ai primi anni '70), esprimeva la: convtnaìone che

nel memoriale in qusst.ione fossero contenute dichiarazioni

memoriale dell' ex avanguardista PECORIELLO (memoriale

pilotate da un f.unzi.onario della Questura di Reggio Emilia,

che aveva inteso 'incastrarlo'.

16/07/87 Il 16. luglio aveva-. inizio l'interrogatorio (47) del

BELMONTE, che si concludeva il giorno successivo (48).

Premetteva l 'imputato di essere giunto al BISMI nel luglio-

agosto del 1978, e di aver Lascia.to quel Servizio il

22/5/1982; soggiungeva di essersi dedicato, sino a tutto il

1979, allo studio ed alla strutturazione del! ~Ufficio

* * * * *(47) - Cfr. 'ILI 16/7/87, pp. 14-50.
(48) - Cfr. vu 17/7/87, pp. 12-50.
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Controllo e Sicurezza. A proposito della vicenda della

valigia rinvenuta sul treno Taranto-Milano, spiegava che,

avendo in un primo tempo riferito al magistrato che la

"fonte" delle informazioni era tale MONNA, quando poi si era

deciso a rivelare d'aver avuto contatti diretti soltanto col

Millo SANAPO, aveva precisato di non sapere quali fossero le

fonti del SANAPO stesso, poiché era risultato che

l'indicazione del MONNA era falsa. Aveva comunque, a suo

tempo, parlato del MONNA soltanto con il Col. dei

Carabinieri LIVI, suo superiore diretto, e non con il Ben •.

NOTARNICOLA. Il Millo SANAPO gli aveva telefonatopUI vol te,

nei primi giorni del 1981, facendo vagamente riferimento a

covi e persone, ma senza concrete indicazioni circa possibili

attentati. L'8 gennaio, all'aeroporto di Brindisi, il SANAPO

aveva consegnato. a lui. ed al MUSUMECI (presente,

quest'ultimo, per la delicatezza della missione e per

l'eventuale autorizzazione di esborsi in favore della fonte)

l'appunto che il giorno successivo sarebbe poi stato

recapitato al Ben. SANTOVITOall'aeroportodi Fiumicino, Il

BELMONTE non si era mosso da Roma fra il giorno 9 e la
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mattina d~l 12, quando ~ra partito, da solo, p~r 'Ji~st~, a

bordo di Jn'autdV~ftura di s~rvizio cons~gnatagli il giorno

pr~c~d~nt~ a Palazzo Baracchini. Era giunto a 'Ji~st~ n~l

pom~riggio ~ da là av~va t~l~fonato pià volt~ alla s~d~ d~l

S~rvizio, fra l~ or~ 19 d~l giorno 12 ~ l~ or~ 15 d~l giorno

13. Non av~va Utilizzato alcun supporto logisti~opr~sso i

Carabini~ri di San S~v~ro, dal mdm~nto ch~ tal~ supporto si

sar~bbe r~so n~c~ssario solo in quanto gli foss~ stato

affiancato un ufficial~ d~lla 1~ Division~,ch~ di fatto non

fu d~signato. Non av~va posto in r~lazion~ la strag~ di

Bologna con la vic~nda d~l rinv~nim~nto d~lla valigia sul

tr~no Taranto-Milano, b~nché avess~ dalla st~ssa p~rsona

notizi~ sull'uno ~sull'altro ~pisodio. Il giorno 21 la 1~

Division~ av~va fatto p~rv~nir~ un ~l~nco di qu~siti, ch~ il

BELMONTE av~va recapitato al SANAPO, il giorno succ~ssivo,

alI' a~roporto di Brindisi, L\nitam~Tlte 'alla busfa cClnt~n~nt~

il c omparrao di :E: 300.000.000 p~r la font~ (busta che il

pr~v~nuto av~va ric~vuto dir~ttam~nt~ dalla mani d~l

MUSUMECIl. Dopo ch~, il 7 f~bbraio, arario giLlnt~ l~ rispost~

ai qu~siti, il pr~v~nuto non si ~ra pià occupato d~ll'
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'operazione valigia'. Contestava radicalmente l'imputato la

versione dei fatti fornita dal SANAPO (che indicava come

"fonte esterna" del SISMI), escludendo di essersi confidato

con lui circa l'avvenuta spartizione della somma di un

miliardo e mezzo di lire fra i vertici del Servizio e la

mancata attribuzione di una parte di detta somma al

BELMONTE. Escludeva altresì d'aver parlato al SANAPO del

GELLI o del PAZIENZA, o di false informative confezionate

per allontanare dal Servizio il Ten. Col. DI NAPOLI.

Ricordava d'aver corrisposto al SANAPO, per un certo

periodo, la somma mensile di 3 milioni di lire, perché il

sottufficiale potesse provvedere a retribuire le sue fonti;

e di avergli altresì corrisposto la somma mensile di ~

350.000, a titolo di rimborso spese. Respingeva come falsa

l'affermazione secondo cui egli aveva fatto sottoscrivere al

SANAPO 18 ricevute in un unico contesto. Ricordava d'aver

visto il PAZIENZA 40 5 volte in tutto, nell'ufficio del

Gen. MUSUMECr. Non aveva peraltro "rna ì. fatto un c o l Lo qu ì o "

col F'AZIEI\IZA, sul conto del quale era. stato .ì ncarìce't o , da

parte del MUSUMECI, di compiere indagini, che non erano
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Valse ad acquisire dati significatiVi. 8iera recato 3

volte, n'e I maggio del 1981, nel carcere di Ascoli Piceno, in

compagnia del collaboratore esterno del 8I8MI, Adalberto

TITTA, per incontrare Raffaele CUTOLO, nel contesto delle

vicende seguite al sequestro di Ciro CIRILLO; ma dai

contatti avuti col CUTOLO in tale occasioni non era sortito

alcunché di Lltile per la liberazione del CIRILLO. Non aveva

mai sentito parlare, all'epoca dei fatti in contestazione,

di , 8uperesse r , '8upersid " 'Supersismi', o di 'Agenti

Zet-a' . QLlando iniziàlmente era stato esaminato come

testimone, aveva sottaciuto il nome del 8ANAPO, per non

coinvolgere quest'ultimo, al quale aveva dato la sua parola

di Llffi ci aIe i n tal senso. Il "problema della fonte" si era

posto per l'i mputato quando i l 8ANTOVITO ed il MU8UMECI

avevano l asci ato i l 81sMI: dovendo conti nLlare da solo a

rispondere della fonte, aveva avvertito i18ANAPDche, per

evitare la spendita del suo nome, avrebbe dovuto fornirgli

un nominativo diverso, che il SANAPD aveva allora indicato

in quello del MONNA. A contestazione del fatto che, nel

primo interrogatorio, aveva rif~rito di non sapere del



versamento di 300 milioni di lire alla fonte, d ì ch ì a-ava

che, in quell'occasione aveva fatto riferimento alla

contabilità ordinaria dell'ufficio, nell'ambito della quale

non erano stati fatti stanzi~menti. Le notizie relative alla

fibbia della valigia contenente l'esplosivo le aveva

ricevute direttamente dal SANAPO. Era stato iniziato alla

Massoneria dall 'Avv. PALMI di Taranto, nel '77 o nel '78,

aderendo -cosi credeva- alla Loggia di Taranto. Non aveva

mai visto Manlio CECOVINI, Sovrano Gran Commendatore del

Cap i tol o Naz Lonal e. Coperto ' .: Si ccome non pagava l e quote, er a

stato posto 'in sonno' dal Gran Maestro BATTELLI, che gliene

aveva dato comunicazione. Non era in grado di precisare se

fosse affiliato 'all 'orecchio' del Gran Maestro. Descriveva

un cerimoniale d'iniziazione molto semplice: alla presenza

di due persone, qualcuno <che indicava -seppure non

con certezza- nel Gran Maestro SALVINI) gli aveva fatto

leggere una f or-mut a, che forse aveva sottoscritto;

dopodiché, aveva r ì cevutc una stretta di mano e tre baci;

in seguito aveva poi partecipato, in dua occasioni, a lavori

della Loggia di Taranto sul tema della tolleranza. Escludeva



di esser mai "venLlto a conoscenza di una. sua promoz i one dal

terzo al diciottesimo grado massonico, promozloneche era

stata indicata come parallela e coeva rispetto a quella

analoga del MUSUMECI, nonché indispensabile per l'accesso al

Capitolo Nazi.onale Coperto, comprendente i 5010 gradi

'nobili ' (dal diciottesimo al trentatreesimo). Non aveva

conosciuto il Cap. MANFREDI, né Aldo SEMERARI, né Amos

SPIAZZI. A proposito delle liste della PZ, norf" escludeva di

aver assistito ad una "di-sCl.lssione accademica" fra i

GeneraI i. PALUMBO e :MUSUMECI, ma neg'av·a di sapere al cunch é a

proposit.o di Una convocazione .del· PALUMBO, da parte del

MUSUMECI, per, sollecitare un intervento presso" il PUBBLICO

MINISTERO di Milano, al fine di conoscere!' il' contenLlto degli

elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi.

20/07/87 L' interrogatorio <4<;\) del MUSUMECI aveva i ni Z io iI' giorno 20

e si concludeva" il giorno successivo <50i • Premetteva

l'imputato di esse~ stato iniziato"alla Massoneria nel 1972

dal Gran Maestro S/;\LVliNI, su· presentazione" del Gen. PALUMBO;

(49)
(50)

* * * * *Cfr. vu 20/7L81,pp. 113-86.
Cfr. vu 21/7/87, pp. 19-29.
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e soggiungevC\ di esserec.ompletamente estraneo alla Loggia

P2. Dichiarava di non aver ricevuto alcuna tessera all'atto

dell 'affiliazione alla Massoneria; ma riconosceva poi d'aver

ammesso, di fronte alla Commissione Parlamentare d'inchiesta

sulla Loggia P2, che gli era stata invece rilasciata una

tessera bianca sulla. quale gli pareva di ricordare la

presenza della scritta 'Centro studi di storia

contemporanea' •

associative.

Escludeva comunque d'aver pagato quote

Escludeva C\ltresì d'C\ver conosciuto i suoi

odierni coimputC\ti, ad esclUsione del BELMONTE, del PAZIENZA

e del GELLI (quest'ultimo, peraltro, l'C\vevC\ incontrato

soltanto in un'occC\sione mondanC\). SpiegC\va come, nel 1980,

su richiesta del Gen. SANTOVITO, si fosse attivato per

rinvenire un rC\pporto sul GELLI che era agli atti del

Servizio, ma che si stentava a ritrovare. Aveva poi

consegnato all 'autorità giudiziaria romana· tale rapporto,

concernente attività svolte dal GELLla cavallo dell 'ultimo

conflitto mondiale. Sempre nel 1980 aveva compiuto

accertamenti per individuare i 'responsabili della 'fuga' di

alcune parti riservate del fascicolo M.FO.BIALI: ed aveva
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conca uso nel. senso che. i l r.esponsabi l e andava ri cerc·ato

nell' ambi to di. una terna di uff i ci ali, che aveva i ridi cato

nel Gen. MALETTI, nel Col. VIEZZER e nel Cap. LABRUNA.

L' un ì co contatto con i l GELLI l'aveva avuto nel 1969, o nei

due anni immediatamente successivi; non aveva invece preso

parte ad alcuna riunione a Villa Wanda, né aveva mai

incontrato il GELLI nell'ufficio del Gen. PALUMBO, con il

subordinazione gerarchica. Negava che il PALUMBOgli avesse

ultimo aveva intrattenuto soltanto rapportiquale

parlato del GELLI,. e, avuta contestaz ione

di

delle

.-
c-!

:~
V-.0
~

dichiarazioni. rese dal PALUMBO stesso alda Commissione

Parlamentare d'inchiesta, nella parte in cui il Generale

aveva affermato d'aver parlato al MUSUMECI del GELLI e della

P2, ed aveva indicato il MUSUMECI stesso come affiliato alla

P2, si limitava a l''isponderecon un laconi.co "non lo so".

Ammetteva d'aver chiesto al PALUMBO di attiva.rsi per

conoscere tempes;tivamentei nominativi degli elenchi

sequestrati. a Casti glion Fibocchi, ma d'averlo fatto su

incarico espresso del SANTOVITO, e per motivi di servizio,

non potendo il, SISMI farsi prendere alla sprovvista, data

497



l'elevatezza della posizione dei personaggi che comparivano

nelle l i ste. Avuta contestazione delle dichiarazioni

dell'Ing. SINISCALCHI, dichiarava di non sapere nulla circa

la sua promozione al trentLlnesimo grado massoni co od oltre,

asseritamente in violazione delle norme interne della

Massoneria. Aveva prestato servizio al SISMIdal luglio del

'78 al 5/6/1981, ed aveva conosciuto Francesco PAZIENZA nel

1980. Era stato incaricato dal Gen. SANTOVITO di compiere

discrete indagini sul conto del PAZIENZA (che il SANTOVITO

giud.i cava troppo intraprendente): ed aveva accertato che il

giovane collaboratore del Servizio era figlio di un

ufficiale di Marina, aveva una laurea in medicina e

conosceva diverse lingue, fra cui l'arabo. La funzione del

prevenuto era stata quella di comandante dell'Ufficio

Controllo e Sicurezza: egli non aveva mai collaborato col

PAZIENZA, di cui peraltro non gli risultava l'appartenza

alla P2. Avuta contestazione della deposizione del Gen.

LUGARESI, dichiarava di non aver mai saputo nulla di un

progetto che prevedeva la sua nomina a direttore generale

della Società ESCHINO, nonché la nomina del PAZIENzA e del
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SANTOVITO' .alla card spandente cari ca, r ì spetti vamente presso

il Corriere della Sera e presso la Società ASCOFIN.

Ammetteva soltanto che il SANTOVITO, alla fine del 1981, gli

aveva proposto di entrare nei servizi di sicurezza del Banco

Ambrosiano. Negava l'esi stenza stessa del cosiddetto

, SLlperesse ' • Invitato a chiarire il suo ruolo nella vicenda

delle inf6rmative SISMI in relazione alla strage di Bologna,

era recato dal Gen. SANTOVITO, per richiedere una valida

collaborazione, a nome del Giudici Istruttciri di Bologna. Il

spiegava che alla fine dell 'ottobre 1980 il dotto SIST! si

SANTOVITO aveva qui ndi i nvi tato il prevenuto a 5011 eci tare

il BELMONTE per 1 'attivazione di una fonte del BELMONTE

stesso, "che aveva già 'dato Llncerto qus l che cosa, certe

informative" SLlll a vicenda. Il MUSUMECIaveva poi rivisto il

dotto SISTIsoltarito nell' accasi one nella qUal e costui gl i

aveva consegnato un el encO autografo di domande da

sottoporre alla fonte: elenco che il Servizio ·aveva

provvedUto a dattil ascrivere. La fonte del Col. BELMONTE

aveva risposto dopo una ventina di giorni; ·1 'imputato non

aveva controllato le notizie (esLllando ciò dalla sua



comp~t~nza), ma l~ av~va subito inoltrat~ alla 1è Division~,

p~rché foss~ro valutat~. A proposito d~lla vic~nda d~lla

valigia sul tr~no Taranto-Milano, ricordava d'av~r appr~so

una mattina dal BELMONTE com~ la font~ di costui av~ss~

rif~rito ~ss~r~ immin~nt~ un trasporto di ~splosivo a fini

t~rroristici. All'~poca d~i fatti il MUSUMECI sap~va ch~ la

font~ d~l suo subordinato si id~ntificava n~l M/Ilo SANAPO,

dal mom~nto ch~, fra l'altro, dov~va provv~d~r~ alla

r~tribuzion~ d~lla font~ st~ssa. Soll~citato dal G~n.

SANTOVITO, ch~ vol~va string~r~ i t~mpi~ riten~va pot~ss~

~ss~r~ produttivo far incontrar~ al SANAPO un g~n~ral~

del I 'Arma, i l .MUSUMECI av~va accompagnato i l BELMONTE a

Brindisi, n~l viaggio a~r~o d~l g~nnaio '81. Dopo un br~v~

colloquio con il SANAPO, n~l corso d~l qual~ non si f~c~ il

nom~ d~l MONNA ~ non vi furono cons~gn~ di d~naro, i du~

odi~rni . imputati ~rano ri~ntrati a Roma. L'indomani, il

MUSUMECI, av~ndo appr~so ch~ in giornata il G~n. SANTOVITO

sar~bb~ ri~ntrato da Parigi, av~va dato appun t emerrto

all'a~roporto al G~n. NOTARNICOLA. I l pr~v~nuto aveva

ric~vuto dal BELMONTE la busta cont~nt~ l'informativa



scri. tta sol tanto qLlella mattina., ciCl/!'il g i orno 9, e null a

sapeva del modo in cui era avvenuto il passaggio

dell ' informativa stessa dalSANAPO al BELMONTE; non poteva

escllldere, p ere l t r ò , che lo scambi o fosse avVenuto durante

l'incontro del giorno precedente, svoltosiall'interno di

un 'alltovettura , subito dopo l 'atten"'aggi o all ' aerostazione

di Brindisi. Nei giorni segllenti, pervenLita la notizia

dell 'approssimarsi dei fatti preannllnciati dall'informativa,

il MUSUMECI, in esecuzione di ùhadirettivadel SANTOVITO,

aveva distaccatO il BELMONTE al l a 'Hl Divi si one e, da quel

momento non aveva p ìù sapùto' ni entédel coi mplltato, se non

c:he e~a: partit.opE!r San SeverCJ ,lagnandCJsi del fatto che non

,--

gli era stato affiancato un llfficiale della Hl Divisione,

come i nvece avrebbe vo l ut.o i l Di rettore ·del Servi z i o.

Precisava che, di fronte all dOglianza del BELMONTE,

conslllfa.fo il SANTOVITO l aveva trasmessO .al sUCJsllbordinato

l'ordine di parti re 'comun que , . nonostahte il mancato

affiancamento da partei della 19 Divisione, dal momento che

il tempo stringeva. Faceva presente che ad analoga procedura

di distacco del BELMONTE alla 19 Divisione si era proceduto,
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i n base ad .ordi n ì verbal mente i mparti ti, anche i n al tre

occasioni: cioé, in particolare, nel corso delle vicende

'MORO' e 'CIRILLO'. Aveva ricevuto i 300 milioni di lire

costituenti il compenso per la fonte dal Col. DI MURRO: si

trattava di mazzette di banconote. Nell 'occasione in cui il

BELMONTE si era recato nuovamente in Puglia ed aveva

effettuato il pagamento, il MUSUMECI l'aveva accompagnato

all'aeroporto, dove gli aveva consegnato il denaro, che il

BELMONTE -dopo averlo contato- aveva chiuso in una busta.

Non aveva notato che una dell ~ persone indi cate nel l e

informative sulla strage di Bologna come perita

nell'esplosione fosse poi ricomparsa nelle informative

r ì gLlardanti l "op araz ione 'terrore au ì treni' , come

coinvolta nell'operazione medesima. Ammetteva di essersi

recato, in compagnia del PAZIENZA e del Col. DI MURRO,

presso l'ufficio fiorentino di tale SIGNORI, segretario

dell'allora Ministro della Difesa: e riferiva di non aver

avuto, nell'occasione, alcuna funzione attiva, avendo invece

il P'AZ IENZ~. crcvveduto al l epreselJtazioni , ed il DI MURRO

alla consegna di grafici -richiesti dal Ministro:-



rigu.:lrdanti la strLtttura e la. competenza di uffici· di stato

Maggiore. Ammetteva i rio l tred i aver conosci u t o di vista . il

Commissario POMPO', che si era recato una volta presso la

sede del Servizio, e precisamente nell 'ufficio del

Direttore; esClLtdeva tuttavia di sapere.alcunchè a proposito

di un a nota del POMF'O' (facente riferimento alla Bulgaria,

ad armi sovietiche, ceche e belghe, ed a terroristi di varia

nazionalità), rinvenuta anche nell' Ufficio Controllo e

Sicurezza. PLlr ammettendo di >essere stato,in compagnia di

altri ufficiali del ?eryizio, in alcuni locali di Via

Germanico nella disponibilità del PAZ)ENZA, cribadiva di non

aver mai sentito par I are di un progetto del 'Supersi smi • , e

di non aver .conosciutola destinazione di quei locali ad

istitLtenda sede separata del Servizio ,(sede indicata come

diretta ad ospitare -dietro lo. s.chermo di una società

finanziaria e di consLtlenza aziendale- operazioni speciali,

gerarchicamente distaccate dalle. Divisioni, quali i rapporti

con la stampa e>con il mondo po l d t ì co , i rapporti con il

mondo indLlstriale, finanziario ed imprenditoriale, ed altre,

previamente concordate con il Direttore). Precisava come il
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PAZIENZA fosse alla.dirette dipendenze del Gen. SANTOVITO e

come tutto ciò che il PAZIENZA organizzava in prima persona

gli rimanesse conseguentemente estraneo. Nulla sapeva di

. Zeta .."..::. , che q ì ud ì c eva "un 'invenzione" del PAZIENZA. Non

aveva mai gestito direttamente alcuna fonte (tranne che in

un caso) ed aveva sempre dirottato quanti si rivolgevano a

lui verso la 1§ o la 2§ Divisione. Non aveva conosciuto

l'Avv. PAPA. Non si era mai occupato della C.A.I., il cui

responsabile era il SANTOVITO, mentre il Col. D'ELISEO si

cc cupava del trasporto del personale. EsclLldeva che

l'ASCOFIN fosse una società di copertura del Servizio. A

contestaz ione, da parte del PUBBLICO MINISTERO, di

dichiarazioni del Col. DI MURRO, secondo cui, fra l'ottobre

del 1980 ed il maggio del 1981, sarebbero stati versati al

MUSUMECI un miliardo e duecento milioni di lire per

. operazioni Z' (indicate come le operazioni volte dapprima

all'identificazione degli autori della strage di Bolagna ed

alla prevenzione di successivi attentati, e poi al pagamento

del riscatto perla liberazione di Ciro CIRILLO, o comunque

alla costituzione di una rete informativa per scoprire gli



autori del 'sequestro CIRILLO'~j dichiàrava ~:imputato di

intendere avvalersi della facol tà di non rispondere ad

ulteriori domande e contestazioni.

Gli imputatLdiversi da quelli di cuisub 1.11.4~ non hanno

resa l'interrogatoria. MaL\rizio GIORGI e Klaus Friedrik

HUBEL, giLldicati a piede libera e dichiarati contumaci,

hanno disertata l'aula per tutta il carso del giudizio.

latitante. Licio GELLI, latitante e dichiarata contumace,

Roberta RAHO, dichiarata contumace, è "sempr'e rimasta

si è costituita in Isvizzera -come si vedrà- in carso di

giudizio; e, dopa essere stata estradata da quel paesè per

reati di competenza di altre autorità giud~ziarie, non ha

rinunciata al principia di specialità e non si è quindi

assoggettata alla giurisdizione italiana per i delitti per i

que l i questa Cortè procede: cosicché il giudizio è

proseguita nella sua contumacia. Valeria FIORAVANTI e

Francesca MAMBRO, giudicati in istato di detenzione, si sana

avvalsi della facoltà di non rispondere all 'interrogatoria,

e sala all'esita della discussione hanno resa dichiarazioni
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ex art. 468 del Codice di rito.

Gilberto CAVALLINI ed Egidio GIULIANI, pure giudicati in

istato di detenzione, hanno sempre rinunciato a partecipare

al giudizio e non si sono presentati in aula neppure per

rendere l'interrogatorio o dichiarazioni finali eH art. 468

del Codice di Procedura.

l~ll~Él bs a~sC~~cs~iga~ g~l Eabl~~ba 1imiisism~ai~ sl
g~liiig gi ~slYaais

21/07/88 Il 21 luglio, con ordinanza (51) depositata in Cancelleria,

la Corte si pronunciava su istanze proposte dalla difesa del

PAZIENZA nel procedimento n. 2/87 R.G.C.A.: e, nel rigettare

la richiesta di libertà provvisoria o di arresti

domiciliari, ordinava che l'imputato, per il delitto di

calunnia pluriaggravata, venisse scarcerato per decorrenza

dei termini di custodia cautelare alla data del 2/9/1987,

ferma restando la custodia anche dopo tale data per il

delitto di cui all'art. 270 bis (proc. n. 13/86 R.G.C.A.).

* * * * *

(51) - Il provvedimento trovasi in CP, C16.
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1...161. ~~ lJJgliQ12§Z= ~gfgQlar.SliQ12§§
b~~lt§r.iQc§ ~Qr.ÉQ ggl gi~gi~iQ~ ÉioQ SlllSl
~hi~É~r.Sl g§ll~iÉtr.~~iQo§ 9ilaSlttim§otSllg

20/08/87 Il 20 agosto, la DIGOS di Bologna trasmetteva alla Corte un

rapporto (1), in cui, tra l'altro, a proposito dei documenti

sequestrati a Sergio PICCIAFUOCO al valico di Tarvisio, si

riferiva che uno di essi, precisamente il "passaporto n. E

213730, apparentemente rilasciato dalla Questura di Roma il

19/10/1979, risulta effettivamente rilasciato il 19/12/1978

a BRUGIA Riccardo, di Mario, nato a Roma il 6/11/1961,

residente in quella via Flaminia n. 785, estremista di

destra." Soggiungeva il rapporto: "Il predetto," (cioè, il

BRUGIA) "come si· evince dal rapporto conclusivo del

procedimento penale ~ Quex: ~ del 16/5/1984, avrebbe

partecipato, unitamente a ZANI, NISTRI, ANSALDI, TOMASELLI,

PROCOPIO, ZURLO, BRAGAGLIA, PETRONE e çOGOLLI ad uri fallito

tentativo di sequestro di tale gioielliere CROCE, nel 1982 a

Torino.

In data 5/4/1982 è stato sottoposto a fermo di P.G. perché

indiziato di favoreggiamento personale nei confronti del

* * * * *(1) . - Trovasi i n AAD, Y5., C17.
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noto FIORAVANTI Cristiano, al qLlale cedette in uso uri

appartamento di cui era locatario, in Pescasseroli, adibito

dal FIORAVANTI a rifugio per sé e per gli altri latitanti

MAMBRO Francesca e Giorgio VALE•.• In seguito al fermo, venne

emesso nei confronti del BRUGIA un ordine di cattura per

rapina aggravata ed altro, reato commesso il 31/3/1982,

insieme ai noti SORDI Walter, LAI Livio, CAVALLINI Gilberto

ed altri esponenti dei NAR ai danni di un istituto bancario

di Roma ••• Per quanto riguarda il passaporto a lui intestato

n. E213730, rilasciato dalla Questura di Roma il 19/12/1978,

si comunica che il 4/11/1982, all'atto della notifica, nella

Casa Circondariale di Frosinone, dell 'ordinanza di ritiro

del passaporto, il BRUGIA ebbe a dichiarare a quel personale

che il documento gli era stato sequestrato dalla DIGOS

all 'atto del suo fermo, cosa non rispondente al vero in

quan t c , come si PLIÒ rilevare dal P.V. di perquisizione,

nell'abitazione fu rinvenuta solo una fotocopia del

passaporto, ma non il documento in originale••• "

17/09/87 Il 17 settembre, la Corte, riunitasi anticipatamente,
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rispettI) alla ripresa postferialedelleLldienzefissata per

il giorno 22, per esaminare un'istanza di arresti

domiciliari proposta per ragioni di salute in favore di

Paolo SIBNORELLI~ decideva (2) di concedere all'imputato

l'invocato beneficio, constatando l'obiettivò peggioramento

di dette condi z ioni , rispetto al momento dell' adòziòne di un

precedente provvedimento di rigetto di analoga istanza.

,
Licio BELLI, latitante, era stato dichiarato contumace

entrambi i procedimenti aSLlo car.ì co ,

22/09/87 Il 22 settembre, alla ripresa delle udienze, la Corte

apprendeva uffi.ci al mente che l'i mputato era detenLlto i n

Isvizz,era, ove si era cost i tL\i to a disposizione

dell'autorità, giudiziaria elvetica, che procedeva per fatti

colà commessi. La Corte pronunciaVa Una prima ò"'dinanza (3),

con laguale disponeva procedersiòltre nel dibattimento e

farsi luogo all'interpello dell 'imputato circa il suo

eventuale mutamento di volontà <rispetto a que l I o

mani festato con la pregressa lati tanza e l a costitLlzi one

* * * * *(2) Il provvedimento trovasi in CP, C19.
131 Cfr. vu 22/9/87, p40.
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all'este~o anziché in Italia) in ordine alla pa~tecipazione

al dibattimento. Otto gio~ni pi~ ta~di, la Co~te, ~ilevato

come una dichia~azione del GELLI (4) , p~odotta dal

difenso~e, non costituisse atto di sottomissione alla

giLl~isdizione italiana nei p~ocedimenti che qui si

celeb~ano, ~ibadiva (5) l'o~dine di p~ocede~si olt~e nella

contumacia dell'imputato.

22/09/87 Il gio~no 22 -come si è 'detto-~i'p~endeVano le Udienze, e

l 'ist~utto~ia dibattimentale p~oseguiva, da quel gio~no e

sino al 26 febb~aio 1988, con l'escussione delle pa~ti

civili, delle pa~ti lese, dei testi indicati nella lista del

PUBBLICO MINISTERO e di quelli ulte~io~mente ammessi con

successive o~dinanze della Co~te.

A diffe~enza di quanto si è fatto pe~ la fase ante~io~e al

~invio a giudizio, pe~ la quale la sintetica illust~azione

del contenuto delle dichia~azionidi maggio~ ~ili.vo di va~i

soggetti p~ocessuali si è ~esa necessa~ia pe~ segui~e

* * * * *(4) Cf~. vu 30/9187, p18.
(5) Cf~. vu 30/9/87, p33.
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l' evol versi del quadr o istrLlttorio e pèr comprendere l e

linee dell'impianto accusatorio che sorregge le scelte

adottate con la sentenza-ordinanza 14/6/S6, e a differenza

di quant.o si è fatto 'anche per gli interrogatori

di batti mentali. degl i imputati, sui quali ci si è sof.fermati,

per avere il quadro definitivo delle linee difensive da

ciascuno adottate rispetto agli .: el ementi,indi catiasostegno

dell'accusa, non si darà invece conto,.nella presente sede,

delle deposizioni o degli interrogatori ai sensi dell'art.

450 bis e, in taluni casi, dell 'art. 304 III comma C.F'.P.,

resi in dibattimento: e ciò ad evitar;-e ripetizioni, giacché

./

.::;.-I

~
~

delle sLlddette. d ì ch ì ar-aaì cn ì , per la parte comunque

rilevante ai fini della. decisione, si dovrà dar conto in

prosieguo, laddove si passerà., alyaglio delle risLlltanze

processuali, onde verificare. la fondatezza delle' accuse.

26/11/86 All'udiinza dè126 no~~mbre, il PUBBLICO MINIST~Rbp~oduceva

un rapporto (6) del Nucleo Operativo dei Carabinieri di

* * * * *(6) -Cfr. vu 26/11/Si, pp. 15-17.
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Padova del 2 novembr-e 1987, nel qua I e si r I fer-i va che, i l 31

ottobr-e, sulla scor-ta di notizia infor-malmente r-icevuta,

er-ano state effettuate delle immer-sioni in tr-e diver-si punti

del Lago di Gar-da, onde accer-tar-e l'esistenza di r-esiduati

bellici, ai quali -secondo la fonte dell 'accennata notizia-

esponenti della destr-a ever-siva ed, in par-ticolar-e, ROMANO

Rober-to detto 'il Nonno' avr-ebber-o attinto per- ricavar-ne

esplosivo, successivamente utilizzato per- attentati ai danni

di var-i obiettivi, tr-a cui l'abitazione dell'Ono Tina

ANSELMI. In due dei tr-e punti indicati dalla fonte erano

stati effettivamente individuati degli or-digni: e tale dato

veniva r-icollegato a pr-egresse r-isultanze istruttor-ie,

secondo cui il nucleo or-dinovista veneto disponeva di

consistenti quantitativi di esplosivo, r-icavati da

r-esiduati bellici e r-ipescati da un lago.

1~16~~~6~61 b§ Qi~bi~C~~igQi Qi g~iQl~igi NBEQbl ~l E~~~blçQ
~lNl§I~BQ iQ ffi§Ciig ~l CiiCQY~ffi§Qig Q§gli
QCQigQi

Unitamente al r-appor-to, il PUBBLICO MINISTERO depositava

anche, tr-a l'altr-o, l'estr-atto 9i un ver-bale (7) di

dichiar-azioni

(7) - Cfr-. vu

a lui r-ese il 12 novembr-e da Gianluigi NAPOLI,
* ;lls 1Ii11 M S)fiW'r ,f= E....; ,!..t l'Pf{ - . ~

26/11/87, pp. 21~22.
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che era stato la fontè della not ì z.ì a grazie alla. 'quale si

era pervenuti al ritrovamentò; il NAPOLI , in

quell'occasione, aveva dichiarato: "Effettivamente nel

gennaio 1987, mentre mi trovavo nel bar di Villadose (RO) -

zona indLlstriale, fLll avvicinato dal mio conoscente Dario

FIGNAGNANI. Venne da me dicendo che aveva bisogno di soldi

ed anche per ri prendere i contatti tra di noi. Dari o era

certamente al corrente del fatto che i o aveve assLlrito una

posizione di aper,tura e collaboraiione con i Giudici di

Bol_ogna. Di fronte allèsLle richieste di prestito di un

milione, io gli dissi esplicitamente che avevo contatti con

i Servizi Segreti ed aggiLlnsi che ai Servizi interessava il

discorso relativo alla provenienza degli esplosivi poiché

troppi segni ormai indicavano in maniera chiara che gli

esplosivi Lltil i zzati pergl i attentati' compiuti' rièlVeneto,

sui quali ho ampiamente riferito, 'portavano alle stragi pHI

cruente'verificatesi in Italia. Dissi questa bLlgia circa i

miei rapporti con i Servizi Segreti~ per chiarire fino in

fondo la mia posizione ed indurre Dario a collaborare poiché

ciò, sempre secondò il mio discorso non c:orrispondente al
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vero, avrebbe potuto agevolarlo nell 'ottenere denaro. lo

stesso mi indussi a prestargli un milione di lire per

ottenere la sua fiducia. Dario mi restituì la somma dieci

giorni dopo ••• con Dario tentammo di capire con precisione

dove potesse stare sommerso l'esplosivo e ne deducemmo che

questo poteva trovarsi in una delle località che indicai ai

Carabinieri. Dopo che l'Ufficio mi ha fatto i nomi di tali

località ricordo con precisione che con Dario parlammo

effettivamente del Fortino di Riva del Garda, del porto di

Limone del Garda e del'isolotto di Malcesine. Peraltro si

trattava di locali.tà dove è nota la possibilità di rinvenire

residuati bellici. MELIOLI mi aveva già parlato di ordigni

bellici da loro custoditi in un laghetto e che rientravano

nella disponibilità di FACHINI e DE ECCHER. Non ho alcun

dubbio, poiché la cosa più volte mi venne detta da MELIOLI,

che era il ROMANO Roberto a recuperare gli esplosivi con

l"assistenza tecnica' di FACHINI Massimiliano. Mi risulta

anche che vi erano stretti contatti tra CAVALLINI e ROMANO

tantoGc~e-CAVALLINI, aillinizio della sua latitanza, si era

nascosto per di.verso tempo a casa di ROMANO Roberto,
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si curemerrt e li spedi to da FACHINI. Infatti il ROMANO ha

sempre fatto scrupolosamente tutto quss Ll o che gli<ha ordinato

FACHINI. Da quando MELIOLI è stato scarcerato, il FIGNAGNANI

ha assunto verso di me un atteggiamento completamente

diverso. Per qLlantorigLlarda il recupero dell'esplosivo so

che esso avveniva con una barca da parte del ROMANO e del

FACHINI con la partecipazione di altre persone che restavano

di guardia sulla riva. Sono poi convinto che pe~laghetto o

1aghetti il MELIOLI intendesse far ri feri mento appunto a

queste località del Lago di Garda. Ribadisco quanto ho già

affermato e cioè che con tale esplosivo sarebbero stati

realizzati vari attelltati nel Veneto da me già descritti."

1~1~~~~~1 I QCQyy~gim~uti iu Qcgiu~ sll~smmiaaiQU~ gi U~QYi
m~gi gi QCQYSl

Occorre qui far cenno di tal uni provvedi menti con CL\i 1 a

Còrte, d 'Llfficio e su istanza di parte, ha disposto nuov ì

mezzi di prova. intesi per un verso a consentire alle difese

di dimostrare i rispettivi assLlnti, e, dall'altro, a mettere

a fLIOCO il quadr-c dei rifer'imentiaccLlsatori, onde· poter

verificar~, cò~ ogni possibila .crupolo, la consistenza

dell'impianto in cui sisostanzia l'ipotesi
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dall' IstrLlttore coniI rinvio a giLldizio.

Tanto premesso, va ricordato quanto segue:

- la Corte, che già con le ordinanze 13 aprile, 16 aprile,

5 maggio, 10 giugno, 14 luglio e 15 luglio (8), era

vanu't a persegLlendo gli obiettivi testé enuric ì ati ,

ammettendo testi, acquisendo provvedimenti giurisdizionali

e documenti di varia natura, e disponendo accertamenti ad

30/11/87 opera della polizia giudiziaria, il 30 novembre,

d'ufficio, pronunciava un'ordinanza (9) con la quale

grdinava l'inclusione nepe liste testimoniali di altre 21

persone, la cui escussione appariva necessaria ai sensi

dell' art. 457 C.P.P. , sulla base delle risultanze

processuali sino a quel momento emerse;

161.12/87 - i l 16 dicembre ven i va pronunci ato (10) un l unqo

provvedimento a scioglimento delle 298 riserve assunte

dalla Corte su altrettante istanze istruttorie formulate

dalle parti fra il 7 luglio ed il 19 novembre1 nell'

vu 13/4/87, p32; vu
pp. 21-22; vL\ 10/6/87,
51-521 vu 15/7/87, pp.

ordinanza,

(8) -

u I teri ormente integrativa

* * * * *Trovansi, rispettivamente, in:
16/4/87, pp. 16-18; vu 5/5/87,
pp. 100-103; vu 14/7/87, pp.
112-113.

del quadro

(9) Cfr. vu 30/11/87, p16.
(10) Cfr. VLI 16/12/87, pp. 12-30.
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probatorid; la Corte, con motivazione che risLllterà

paradigmatica rispetto ai successivi provvedimenti del 2,

5 , 12, 17 e 26 febbraio (11), verrà definendo

analiticamente i criteri~er il corretto dimensionamento

dell'imponente material~ istruttorio di cui è stata via

via proposta l'introduzione nel processo, indicandoli,

precipuamente, nei principi di: presunzione di completezza

dell'istruttoria; devoluzione al giudice dibattimentale,

per la verifica della fondatezza, della sola ipotesi

accusatoria portata a giudizio; economia della prova;

necessaria sopravvenienza dei mezzi di prova richiesti in

giudizio; concI ucìanz a , non genericità e accertata

esperibilità degli stessi;

- con le successive ordinanze del febbraio, che si sono

testé menzionate, la Corte, u t ì t ì z z ancìo i medesimi filtri

di ammissibilità, verrà sciogliendo le riserve assunte su

219 ulteriori istanze istruttorie proposte dalle parti, a

varie riprese, fra il novembre '87 ed il febbraio '88.

* * * * *
(11)- Cf~., rispettiVàmente, vu 2/2/88, pp.

5/2/88, pp.t6-20;vu 1~/2/8@~ pp. 19~22;

pp. 19-22; VLl 26/2/88, pp. 27-31.
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l~l~~~~~l b~ ~Qai§§i~~iQa§ ~gli iffiQ~i~ii El~~laEUQ~Q §
Bl~a~l g§gli §l§ffi§aii g~~~~~§~ ~~g~i§iii ia ~QC§Q
gi gi~gi~iQ

Durante la fase del giudizio in esame, si rendeva necessario

richiamare gli imputati PICCIAFUOCO e RINANI, per dar corso

ad un supplemento di interrogatorio.

2B/OI/BB Il 2B gennaio, a Sergio PICCIAFUOCO venivano contestate (12)

le risultanze del rapporto 20/B/87: ed egli, richiesto di

fornire spiegazioni in ordine all'identità fra il numero del

passaporto sequestratogli al valico di Tarvisio ed il numero

del passaporto che era risultato esser stato legalmente

rilasciato a BRUGIA Riccardo, si difendeva adducendo di aver

ricevuto il documento (materialmente quanto vistosamente

falso, per esser stato stampato su carta ed in formato

macroscopicamente diversi dagli originali) fin dal '75.

Detto documento -a dire dell 'imputato- avrebbe già recato la

stampigliatura del numero 'di serie', ma sarebbe stato per

il resto in bianco. Il PICCIAFUOCO lo avrebbe personalmente

riempito, dopo aver fatto apporre da altri il timbro a secco

di annullo della fotografia dell'apparente titolare. Ciò

sarebbe avvenut.c nell' 'Bl ,quando il prevenLlto non riteneva

** * * *
(12) - Cfr. vu 2B/I/BB, pp. 21-2B.
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pHI sicuro il nome VAILATI. Le· vistose imperfezioni

avrebbero comunqueindotto~lPICCIAFUOCO~nbn servirsi del

cìocurnant o , se non in occasione di un cambio di valuta presso

una banca di Mestre.

Nel! 'accasi one , il ProcLlratore del! a Repubb l i ca contestava

in aut a al F'ICCIAFUOCO quanto gli aveva già contestato nel

corso di separato procedimento, che sarà poi acquisito agli

atti del presente (13). Basti qui ricordare che, in detto

procedimento, il PICCIAFUOCO è accLlsato di aver spedito, .da

Vienna a Roma, un plico contenente vari documenti falsi, tra

cui 6 passaporti, 2 dei quali recanti lo stesso numero del

passaporto sequestrato all'imputato a Tarvisio e di quello a

suo tempo rilasciato al BRUGIA. L'imputato, posto di fronte

a tale contestazione, dichiarava di non sapere assolLltamente

nulla dei fatti addebitatigli.

QLlanto al RINANI, si è detto come COSt.Lli, nel corso

del~'interrogatorio, avesse escluso d'esser stato in

possesso di materialer~conducibi,lea 'Costruiamo l'Azione'.

R.G.F'.M. ,
travasi in

L'imputato, nell 'occasione, aveva altresì chiesto che

* * ** *(13) - Trattasi del proc. pen~ n. 2257/A/87
acquisito in copia con ordinanza 26/2/88:
AAD, V8, C19.

gli
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fosse mostrato il materiale relativo a 'Costruiamo l'Azione'

che gli si contestava esser stato sequestrato il 20/5/1978

nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione,

eseguita per ordine dell'autorità giudiziaria di Padova. La

Corte aveva all'uopo provveduto ad acquisire, con ordinanza

16/4/87, il materiale documentario sequestrato all'imputato

in detta occasione (14).

24/02/88 Il 24 febbraio '88, il RINANI veniva quindi richiamato, per

rendere conto del rinvenimento presso la sua abitazione di 4

copie (una delle quali gli veniva mostrata) di un manifesto

rappresentante una mano i mpLlgnante un mi tra entro un

semicerchio bianco su fondo rosso, manifesto che Sergio

CALORE, all'udienza del 10/12/87, aveva riferito (15) esser

stato allegato al n. 1 di'Costruiamo l'Azione'. Il RINANI

affermava (16) di ritenere di non averlo mai visto e,

comunque, di non averne memoria. Soggiungeva essergli stato

peral~ro sempre contestato il possesso, da parte sua, di un

diverso manifesto, raffigLlrante uria colomba.

** ** *
(14) Si tratta del materiale contenuto nel fascicolo del

prat. peno n. 1223/85 Trib. F'adova, in AAD, V3, C24.
(15) Cfr. VLl 10/12/87, >p62.
(16) Cfr. VLl 24/2188, pp. 35-36.
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05/02/88, Il 5 febbraio 1988, la Corte, acCedendo ad CIMa richiesta in

tal senso della difesa, poneva ad un collegio di periti una

serie di quass ì t ì cosi formulati (17): "Premesso che, secondo

affermazioni contenute negli atti processUali, l~imputato

Sergio PICCIAFUOCO fino al 1981 aveva impresso sUl braccio

destro un tatuaggio di~forma diversa da quello che vi

appare oggi, dicano i periti, dopo aver fotografato il

tatuaggi o i mpresso sul bracci o destro dell' impLltato Sergio

destropolsosUlimpressoqueLl oeF'ICCIAFUOCO

de,Il' i mputat o Roberto RINANI ed aver compi LCt"O' i necessari

accertamenti:

1) se sia possibile o debba escI Lldersi l,'esistenza sul

bracci o del F'ICCIAFUOCO di un tatuaggio di forma di versa

da quel La attLlale;

2) se il tatuaggio eventualmente preesistente sia stato

concelli"toocomunqLle rimosso, ovvero se, persistendo,

sia stato inglobato in, queLl c attualmente esistente;

3) in caso di risposta affermativa al primo quesi-to, qua l e

* * * * *(17) - Cfr. vu 5/2/88, pl0.
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forma avesse il tatuaggio preesistente e se tale forma

fosse simile a quella del tatuaggio impresso sul braccio

del RINANI."

19/02/88 Il giorno 19, all'esito degli accertamenti, veniva

depositata la relazione (18) dei periti, che così.

concI Lldevano: "e possibile ed anzi del tLlttO probabile

l'esistenza sul braccio del PICCIAFUOCO di un precedente

tatuaggio di forma diversa da quella attuale; le vestigia

ancora apprezzabili del precedente tatuaggio e la mancanza

di esiti cicatriziali cLltanei fanno ritenere che il

tatuaggio preesistente sia stato inglobato in quello

attLlale; non e possibile identificare con certezza la forma

del primo tatuaggio. Peraltro, mentre non è dato apprezzare,

pur su uno sfondo non compatto dell 'attuale tatuaggio, segni

simili al tatuaggio impresso sul braccio del RINANI, le

suddette vestigia appaiono compatibili con la versione

fornita dal periziando, di un tatuaggio composto tra l'altro

da dLle lettere C,affiancanti dLle di cì n que purrt ì n ì a

cr.cce. U
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1~1~~~~91 kS m§m9cis iQQici~~stsQs ECsQ~§§~9 Eell~~Ie .sl
Qlc§ttQC§ e§Q§Csl§ Q§gli l§tltYti Qi EC§Y§Q~i9Q§ §
E§Qs § gli §yilYQQi Q§lls·Yi~§QQs

06/02/88 Il 6 febb~aio, F~ancesco PAZIENZA ~edigeva una memo~ia (19),

inolt~ata, att~ave~so la Di~ezione del Ca~ce~e di To~ino, al

Di~etto~e degli Istituti di P~evenzione e Pena. Sc~iveva il

PAZIENZA che il gio~no p~ecedente, t~ovandosi nell 'aula

d'udienza della II Co~te d'Assise di Bologna, aveva app~eso

t~e "miste~iosi pe~sonaggi", che gli avevano offe~to una

all 'Asina~a, e~a stato messo nelle condizioni di incont~a~e

dal PICCIAFUOCO che costui, nel 1985, essendo detenuto

somma comp~esa t~a uno e due milia~di d li~e ed un

passapo~to italiano, nonché aiuto in vista dell'espat~io

ve~so il Sudame~ica, ~ichiedendogli di "avalla~e con una

testimonianza le assai imp~obabili teo~ie svilLlppate dal

G.r. e dal P.M. di Bologha". Soggiungeva losc~ivente

d'ave~ ~icevuto tali ~ivelazioni dal pÌCCIAFUOCO du~ante una

pausa dell'udienza, e p~ecisava"'c::he il suo inte~locLlto~e

aveva a suo'tempo ~ifiutato la proposta di cui gli aveva

rife~ito.

Il Di~etto~edegli IstitLiti di P~evenzione e Pena p~ovvedeva

* * * * *(19) - Cf~. vu 18/2/88,p16.
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informare (20) il Presidente di questa Corte, e

contemporaneamente assumeva, presso il carcere dell'Asinara,

le informazioni che pure trasmetteva (21) tempestivamente al

Presidente della Corte.

22/02/88 Il 22 febbraio il PICCIAFUOCO, interpellato in merito, dopo

esser stato reso edotto di quan t c ri feri to dal F'AZ lENZA,

confermava (22) d'aver fatto al coimputato le suddette

confidenze, e soggiungeva d'aver ricevuto, a suo tempo, le

offerte di denaro a di aiuto per l'espatrio. Invitato a

chiarire se gli fosse stato chiesto alcunché in cambio

dell 'offerta, rispondeva testualmente: "penso che sia logico

ci ò che mi chiedeva," (23) "forse una collaborazione penso".

All . LIl teri ore richiesta di precisazione da parte del

* * * * *(20) Cfr. vu 18/2/88, p14.
(21) Cfr. VLI 18/2/88, p18 e ss.
(22) Cfr. vu 22/2/88, pp. 116 e 118-122.
(23) Il soggetto sottinteso è un funzionario di

Polizia, come emerge dalle stesse dichiarazioni del
PICCIAFUOCO. Non dei "misteriosi personaggi",
infatti, si erano recati all'Asinara, ma un
funzionario ed un sottufficiale della Questura di
Sassari, .subdelegati dal Dirigente della DIGOS di
Bologna, a sua volta autorizzato dall'Istruttore al
compimento delle attività specificamente indicate
nella nota in RA, V9..... bis, C383/A, p204:
l'acquisizione di indicazioni per l'identificazione
di CECCHINI Claudia, nonché l'interpello del
PICCIAFUOCO circa i motivi per cui aveva richiesto di
conferire con l'Istruttore. In occasione del
colloquio, fu redatto un verbale (cfr. RA, V9 bis,
C~83/A, p221) , che è allegato al· rapporto del
funzionario della Questura d Sassari (cfr. RA, V9
bis, C383/A, pp. 219-220).
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Presidente, che lo invitava a direi se gli fosse stato

indicato quale tipo di'cclllclborazione si voleva da l u ì , il

PICCIAFUOCO affermava: "esplicitamente non me lo disse•.. "

E, sollecitato ancora nel medesimo senso, aggiLlngeva: "il

discorso è talmente logico, voleva che io collaborassi, che

confermassi le accuse, non so dove volesse arrivare•.• " E

ancora, rispondendo al PUBBLICO MINISTERO: " .•• Ma allora mi

dica un po', perché mi ha detto 1 miliardo, 2 miliardi e un

passaporto per il Sudamerica? in base a che cosa? Che "io

confermassi le accuse, è talmente semplice!"

Va qui ri cordato che, i n tal uni casi, dovendo essere

esaminate od interrogate ai sensi dell 'art. 450 bis C.F'.P.

persone residenti in altri distretti ed impossibilitate a

comparire in Bologna, la Corte aveva delegato per i

relativi incombenti propri componenti togati: il Presidente,

assistito dal GiLldice 'a latere' , aveva procedLlto

all 'escussione di .GiUlia RACANIELLO ed all 'interrogatorio di

Mario GINESI (24) l in Roma, il 6/11/1987 nonché

* * ** *(24) - Cfr. vu 6/11/87, rispettivamente pp. 2-9 ed 11-13.
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all'escussione di Alfredo LONGO (251, in Taormina, il

14/1/1988, ed all'interrogatorio di Alberto VOLO (26), in

Palermo, i l 15/1/1988; . il Giudice 'a latere' aveva

provveduto ad esaminare Francesco TALLARICO

Sluderno, il 19/2/1988.

(27) , in

1~1~~~~§1 bs GOiY§YCs g§ll~i§tCYttgCis giQsttiffi§Otsl§
b~gCgiOsO~s gi Ytili~~sQilit~ g§gli stti
b§ Ylt§CigCi sGgYi§i~igOi ggGYffi§otsli

26/02/88 Il 26 febbraio, dopo la lettura dell'ultima ordinanza

pronunciata a scioglimento di riserve assunte sulle istanze

istruttorie delle parti, il Presidente dichiarava (281

chiusa l'istruttoria dibattimentale. Immediatamente dopo

veniva data lettura di un'ulteriore ordinanza (291 ,

pronunciata ai sensi dell 'art. 466 bis del Codice di rito,

con la quale la Corte dichiarava l'utilizzabilità

processuale di tutti gli atti (specificamente indicati in

elenchi allegati al provvedimento), con la sola esclusione

dei seguenti: gli atti di cui fosse già stata data effettiva

lettura in corso di. dibattimento; i verbali di deposizioni

* * * * *(251 ~ Cfr.
dell'
Ei!bbj"

(261 - Cfr.
(27) - Cfr.
(28) - Cfr.
(29) - Cfr.

vu 14/1/88, pp. 1~2; era il LONGO il gestore
albergo di Taormina in cui Sergio PICCIAFUOCO

a s~ggiorn~re ,in epoc~ preSEi!gente la strage.
vu 15/1/88, pp. 1-10. ..
vu 19/2/88, pp. 1-2.
vu 26/2/8~, p26.
vu 26/2/88, pp. 32-33.
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rese da, testi escLlssi nell 'istruttori a dei tre procedimenti

e non citati per il giudizio, per i quali non fosse già

precedentemente intervenuta dichiarazione di utilizzabilità;

gli atti la cut lettura fos!$e vietata ai sensi dell 'art. 464

C.P.F'. e di quelli la cui utilizzazione processùale fosse

vietata ai sensi dell' art. 141 C.P.P.

Occorre qui, peraltro, dar conto del fatto che, in corso

mole di atti e document ì prodotti i n LIdi enza

l'incarto processuale si era arricchito didi giudizio,

un ' imponente

dalle parti, trasmessi da altra aùtorità o comunque

pervenuti in Cancelleria: e che gli elenchi di tali atti

-oltre che di quelli acquisiti con ordinanza dellaCor-te e

non inseriti negli elsnchi allegati all'ordinanza di

Lltilizzabilità 26/2/1988... sono allegati alI' ordi nanza

integrati va 14/3/1988 (30), pronunci ata prima dell 'apertura

del,l.a di sC).lssi cna,

Un'ultima ordinanza di utilizzabilità (31), riferentesi agli

atti acquisiti e pervenuti in corso di discussione, doveva

poi esser pronunciata alI 'udienza del 20 giugno.

* * * **(30) - Trovasi in vu 14/3/87" p13.
(31) Cfr. vu 20/6/87, pp. 29-33.
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1~1~1 ~Z i§QQCsiQ 12§§ =~~ gi~gnQ 12§§
b~~li§ciQC§·~QCaQ g§l gi~gi~iQ~ ainQ
sll~ingL§aaQ in ~Sm§LS gi ~QnaigliQ~

b~in~sLiQ QCQ~§aa~sl§

14/03/88 Il 14 marzo aveva inizio la discussione. Le arringhe dei

difensori delle parti civili occupavano 14 udienze,

distribuite nella seconda metà del mese. Gli Avvocati

MONTORZI (1), GUERINI e MELCHIONDA (2), TROMBETTI (3),

PULITANO' (4), TARSITANO (51, CALVI (61, GIAMPAOLO (7),

GRASSI (81, nonché l'Avvocatura dello Stato (91, ciascuno

per i propri rappresentati, concludevano contro tl.ltti gli

i mputati e per tLltti i reati loro ri spetti vamente ascri tti

per i quali la costituzione di parte civile era stata

ammessa. L'Avv. BENDINELLI, per la sua rappresentata,

concludeva (101 contro tutti gli imputati per i reati loro

rispettivamente ascritti, "in ispecie con riferimento ai

reati di cui ai n.ri 1,2,3,5 e 6 dell'imputazione". L'AVV.

* * * * *(1) - Cfr. vu 14/3/88, pp. 14-18.
(21 - Cfr. vu 17/3/88, p14.
(31 - Cfr. vu 22/3/88, pp. 13-15.
(41 - Cfr. vu 22/3/88, pp. 16-17.
(51 - Cfr. vu 23/3/88, p14.
(61 - Cfr. vu 24/3/88, pp. 19-22.
(71 - Cfr. vu 25/3/88, pp. 14-16.
(81 - Cfr. vu 25/3/88, pp. 17-20.
(91 - Cfr. vu 28/3/88, pp , 17-18~

(101 - Cfr. vu 24/3/88, pp. 14-15.
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SPINZO, per i l SLIO rappresentato, concl Lldeva (11) contro

tLltti gli imputati e per tutti i reati loro ascritti. l'Avv.

TASSI concludeva, per VALE Antonia e Umberto (12) e per

FIORE Roberto (13), contro gli imputati MUSUMECI, BELMONTE,

GElLI e PAZIENZA. l'AvV. CRISTOFORI, per ROSSI Giovanni (14)

e AFFATIGATO Marco (15), concl udeva contro gl i stessi

quattro imputati, per tutti i reati loro ascritti o per

AFFATIGATO veniva proposta istanza di assegnazione di una

quelli eventualmente configurati in sede decisorià. Per le

sol.e parti ci vi li RONDEllI, FIORE, ROSSI Giovanni ed

provvisionale immediatamente esecutiva.

11104/88 l'l1 aprile prendeva la parola il PUBBLICO MINISTERO per le

requi si torie f inali. l'i ntervento della pubbIì c e- accusa

occupava complessivamente dieci udienze, e si protraeva sino

al giorno 22.

20/04/88 Il 20 aprile, il PUBBLICO MINISTERO prendeva lec:onclusioni

nei confronti di taluni degli imputati, richiedendo' (16) la

condanna alla reclusione nella misura di anni 18 per i l

* * * * *<11> -Cfr. VLI 24/3/88, p18.
(12) Cfr. vu 3113188, p13.
(13) - Cfr. VLI 31/3/88, p14.
(14 ) Cfr. vu 3113188, pp. 15-16.
( 15) - Cfr. vu 31/3/88, pp. 18-19.
( 16) - Cfr. VLI 20/4/88, pp. 12-13.
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GELLI, di anni 15 per il MUSUMECI ed il PAZIENZA; di anni 13

per il BELMONTE (previa unificazione, per questi quattro

prevenuti, dei delitti di associazione eversiva e calunnia

pluriaggravata), di anni 15 per il DELLE CHIAIE, di anni 13

per il GIORGI (previa unificazione dei delitti ascrittigli),

di anni 12 per il DE FELICE ed il TILGHER, e di anni

8, previa concessione delle attenuanti generiche, per il

BALLAN.

22/04/88 Il giorno 22 venivano rassegnate le richieste per i

rimanenti imputati (17), nei seguenti termini: assolLlzione

dello IANNILLI per insufficienza di prove; condanna del

SIGNORELLI, del FACHINI~ del RINANI, del FIORAVANTI, della

MAMBRD e del· PICCIAFUOCO, per il delitt'o di strage, i

del i tti contestuali ed i l deli t to d i banda armata, con

conseguente irrogazione, per la strage, dell'ergastolo,

comprensivo anche della pena temporanea da infliggere per

gli altri reati; dec::laratoria di estinzione per amnistia del

reato ascritto all.'HUBEL; . declaratoria di estinzione per

prescrizione del reato i cui ,all 'art. 496 Codice F'enale

* * * * *(17) - Cfr. vu 22/4/88, pp. 12-13.
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ascritto al PICCIAFUOCO.

Dal 26 aprile prendevano la parola i difensori per le

a~ringhe, formulando le seguenti richieste finali:

26/04/88 l'Avv. NASO (18) per il GIULIANI: l'~ssoluziane con ampia

formula, o perché il fatto non sussiste o perché non l 'ha

conlmessoll
•,

27/(l4/S8 r 'Avv. CAROLEO GRIMALDI (19) per lo IANNILLI: "assoluzione

aver commesso il fa.tto"·. ,

con formula piena, perché il fatto non sussiste o per

l . AVv. PILATO

formula piena";

(20) per lo IANNILLI: "assoluzi one

non

con

29/04/88 l'Avv. SANGERMANO (21) per il BALLAN: "assoluzione perché il

fatto non sussiste; in subordine minimo pena; concessione

delle attenuanti generiche; attenLlante dell 'avvenuta

02/(i5/88 l'Avv. MAROTTI(22) Pe!r Ù TILGHER: assoluzione";

03/05/88 l'Avv. LENZI (23) per il MELIOLIL ••• essendo già stato

assolto dal gi Lldit:e di Roma per gli addebi ti che gli erano

* * * * *(18) Cfr. vu 26/4/88, p13.
(19) - Cfr. vu 27/4/88, p12.
(20) - Cfr. i l passo di cut ali a nota che precede.
(21) Cfr. vu 29/4/88, p13.
(22) - Cfr. vu 2/5/88, p12.
(23) - Cfr. vU 3/5/88, p13.
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stati mossi, applicazione dell 'art. 90 ••• assoluzione con

formula piena in subordine";

04/05/88 l'Avv. SPINELLI (24) -alle cui conclusioni si riportava poi

anche l'Avv. VINCENZI (25)- per il BELMONTE: "assolL\zione

perché il fatto non sussiste o non aver commesso il fatto

all'art. 270 bis; assoluzione quantomeno per insufficienza

di prove o perché il fatto non costituisce reato al delitto

di calunnia; esclusione dell 'aggravante della finalità di

terrorismo; ritenersi in ipotesi gradata solo l'ipotesi

della calunnia; continuazione dell'ipotesi già giudicata

dalla sentenza ••. già irrevocabile della Corte d'Assise

d'Appello di Roma";

09/05/88 l'Avv. BATTISTA (26) per il DE FELICE:

formula piena";

"assoluzione con

10/05/88 l'Avv. BIANZI (27) per il DE FELICE: "assoluzione con la

formula più ampia perché il fatto non sussiste o per non

aver commesso il fatto";

11/05/88 l'Avv. MENICACCI (28) per il DELLE CHIAIE: "assolLlzione con

* * * * *(24) - Cfr. vu 4/5/88, p12.
(25) - Cfr. vu 5/5/88, p13~

(26)- Cfr- vu 9/5/88, p15.
(27) - Cfr. vu 10/5/88, p12.
(28) - Cfr. vu 11/5/88, p13 e vu 12/5/88, p13~
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16/05/88 l'Avv. CORREGGIARI (29) per i l BELLI : llassolLlzione

dall'associazione sovversiva perch~il fatto non sussiste B

dalla calunnia per non averlo commesso";

17/05/88 l'Avv. BACHERINI (30) per il ~1USUMECI: "per quanto rigLlarda

la c aLunn ì e :! , rilevata "ai sensi dell 'art. 185 n. 1 l a

nLlllità assolLlta dell 'emissione del decreto di .citaziOne a

gi udi zio ••• emettersi sentenza i ncompetenza per materia e

rinviare gli atti relativi al Tribunale competente per

materia ••• per l'art. 270 bis l'assolùzione perché i fatti

non sussi stonaI!;

18/05/88 l'Avv. LENZI (31) per il GIORGI:

piena••• per quan t o rigLlarda l'arma l ' ap p l i c az i on e

del! 'amnistia in subordine e in via principale l'assolLlzione

con formLllapiena"; e per il RAHO: "assolùzione'c:òn formula

p ì.san a " ;

20/05/88 l'Avv. DEL VECCHIO (32) per il PAZIENZA:

formLlla piena";

* * * "* *(29) Cfr. VLl 16/5/88, p13.
(30) Cfr. VLl 17/5/88, p13.
(31) Cfr. vu 18/5/88, p13.
(32) - Cfr. VLl 20/5/88, pii.
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21/05/88 l'Avv. DE GORI (331 per il PAZIENZA. lla~soluzione con

formLlla piena perché il fatto-reato non sussiste o perché

non 1 'ha c ornmes ao"]

l'Avv. BONA (341 per il CAVALLINI: "assoluzione per non aver

commesso il fatto";

23/05/88 l'Avv. CAPRARO (351 per 11 RINANI: "assolLlzione";

24/05/88 l'Avv. GASPARDINI (36) per 11 RINANI: "assoluzione piena";

25/05/88 l'Avv. ANTETOMASO (371 per il SIGNORELLI:

quarrt cmssno per i nsuff i ci enza di prove";

Ilassoluzione

26/05/88 l'Avv. BORDONI (381 per il SIGNORELLI: "l'assoluzione dai

reati associativi perché i l fatto non sussiste;

l'assoluzione dal delitto di strage per non aver commesso il

fatto" ;

27/05/88 l'Avv. CERQUETTI (391 per il FIORAVANTI e la MAMBRO: ti per-

quanto riguarda l'imputazione di banda armata l'assoluzione"

30/05/88 .•• per quanto riguarda il delitto di strage ed i delitti

strumentali "l 'assolLlzione per non aver commesso il fatto";

* * * * *(331 Cfr. vu 21/5/88, p17.
(341 Cfr. il passo di cui alla nota che precede.
(351 Cfr. vu 23/5/88, p12.
(361 Cfr. VLl 24/5/88, P 12.
(371 Cfr. vu 25/5/88, pii.
(381 Cfr. VLl 26/5/88, p.ìì ,
(391 Cfr. vu 27/5/88, pii, e ~u 30/5/88, p13.
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28/05/88 ,l ·Av". DEAN (40) per- ì L. GELLI: "nel mer-ito l 'assoluzione

per-c:l;1éìl fatto non sussiste, prevalendo eH ar-t. 152 questa

decisione sLlll a questione di impr-ocedi bi 11 tà per-

l'eccezione" sollevata in via pr-eliminar-e;

01/06/88 l ·Avv. LISI (41) per- il F'ICCIAFUOCO: l'assoluzione per- non

aver- commesso il, fatto";

07/06/88 l ·Avv. PISAURO .(42) per- il DELLE CHIAIE: . "assoluzione' con

for-mula ampia" per-ché "il r-eato contestato è insussistente,

perché manca lapr-ovadel vincolo associativo e non esiste

08/06/88 l ·Avv. BEZICHERI (43) -alle conc ì uaì.en ì del qLlale l ·Avv.

VASSALLO, codifensor-e del j=ACHINl, sier-a anticipatamente

r-imesso (44)- per- il FACHINI: "l 'assoluzione per non aver-

commesso il fatto, in SLlbor-di.ne per- assoluta insufficienza

di pr-ove all' accusa di concor-so in strage e tutti' i r-eati

connessi con questa accusa ••.• l.·assolL\zione per-ché il fatto

non sussi te o. per- non .aver-l0 commessa o per i nsuff i ci enza di

pr-ove dalle accuse di aver- par-tecipato a un'associazione

* * * * *(40) Cfr-. vu 28/5/88, p15.
(41) Cfr-. VL\ 1/6188, p12.
(42) Cfr-. vu 7/6/88, pp. 14-15.
(43) - Cfr-. vu 8/6/88, p12.
(44) Cfr-. vu 3/6/88, P 13.
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sovversiva cosi come delineata nel capo di imputazione, con

finalità anche di depistaggio in favore dei presunti

responsabili dell'esplosione del 2/8/80 alla stazione di

Bologna e assoluzione con le stessse formule all'accusa di

aver fatto parte di una banda armata cosi come contestata

nel capo di imputazione, e cioè finalizzata alla ideazione,

organizzazione e esecuzione di quell 'attentato";

per il PICCIAFUOCO: "l 'assol uz i one da tLlt te l e i mputaz ioni

di strage e reati connessi, 'associazione sovversiva e banda

armata ••• per non aver commesso questi fatti, o

subordinatamente per insufficienza di prove e ••• non doversi

procedere per amnistia ••• per il reato di false dichiarazioni

sulla identità";

per l'HUBEL: "assoluzione, perché ai sensi dell'art. 152 del

C.P.P. risulta che i fatti a lui contestati di reticenza non

possono costi tui re reato".

Di ulteriori istanze, dedLlzioni ed eccezioni -di carattere

interlocL\torio o attinenti al rito', o ccmunque diverse dalle

riportate richieste di merito-"proposte in sede di

conclusioni o anche di repl~ca, si dirà in prosieguo.
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14/06/88 Nei giorni 14 e 15 giLlgno prendevano la parola per le

repliche i difensori delle parti civili (45).

16/06/88 Nei giorni 16 e 17 giugno replicava il Procuratore della

Repubblica (46).

18/06/88 Fra il 10 ed il 23 replicavano, infine, i difensori degli

imputati (47).

23/06/88 All 'esito della d ì scuas ì cna , rendevano dichiarazioni ai

MELIOLI (50), FACHINI (51), RINANI (52), FIORAVANTI (53) e

nell'ordine, gli imputati PAZIENZA (48), DELLE CHIAIE (49),

sensi dell 'art. 468 IV comma del Codice di rito,

MAt1BRO (54) •

Dopo di ciò, alle ore 12,40 del 23 giugno, la Corte si

ritirava in camera di consiglio per deliberare (55Y.

In corso di discussione la Corte aveva adottato, su istanza

13 e

pp. 14. e 153-155.
pp. 155...,156 e 157-169.
pp. 156 e 170-171.
pp. 171 e 189-191.
p191.
pp. 191 e 216-221.

* * * * *vu 14/6/88, pp. 13. 51 e vu 15/16/88, pp.(45) Cfr.
18.

(46) - Cfr. vu 16/6188, pp. 13-20 e vu 17/6/88, p18.
(47) - Cfr. VLl 18/6/88, pp. 10-11 e 18; VLI 20/6/88, pp. 13

14; vu 21/6/88, p12; vu 22/6/88, pp. 15-16 e 46; vu
23/6/88, p14.

(48) - Cfr. vu 23/6/88,
(49L- Cfr. VLI 23/6/88,
(50) - Cfr. vu 23/6/88,
(51) .Cfr. VLI 23/6/88,
(52) Cfr. vu 23/6/88,
(53) - Cfr. vu 23/6/88,
(54) - Cfr. vu 23/6/88" pp; 221-223~

(55) Cfr. vu 23/6/88, p223.
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di parte e anche d'ufficio, taluni provvedimenti ai sensi

dell'art. 469 del Codice di rito. In particolare, con

l'ordinanza 15/4/1988 (56) erano state respinte tutte le

istanze istruttorie sino ad allora proposte in corso di

discussione. Con l'ordinanza 13/6/88 (57), provvedendo su

tutte le istanze proposte dopo il 15 aprile e pronunciandosi

anche d'ufficio, la Corte aveva ordinato l'acquisizione agli

atti di un cospicuo numero di documenti (58) • Infine, con

l'ordinanza in data 17 giugno (59), a scioglimento di una

ri~erva precedentemente a~sL\nta, aveva ri gettato l'i stanza

di acquisizione della relazione di perizia disposta da altra

autorità sul materiale esplosivo recuperato nel Lago di

Garda, ordinando invece l'acquisizione dell'elaborato

peritale relativo all'attentato di Castelfranco

dell'8/3/1980.

* * * * *

Veneto

(56) -

(57)
(58)

(59) -

Cfr. vu 15/4/88, pp. 188-189. Tale provvedimento
risulta integrato da quello ulteriore pronunciato
alla successiva ·L\dienza (cfr. vu18/4/88, p14).
Cfr. VLI 13/6/88, pp. 532-533.
Il quadro dei documenti acquisiti r ì aut t a dalla
sinottica lettura dell'ordinanza e del verbale
d'udienza, essendosi nel dispositivo fatto
riferi mento agl i atti e documerrt ì sull a cui
acquisibilità era stata aperta la discuisione nel
corso della medesima· udienza.
Cfr. vu 17/6/88, pp. 12-13.
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Al momento dell 'ingresso in camera di consiglio, l'incarto

processLlale si compone di 250 volumi. Di essi, 175

attengono alla fase istruttoria del procedimento cosiddetto

'della strage' (Proc , peno n.344/A/80 R.G.G. I., provvisto di

indici raccolti in uI ter i ore separato vo I Llme) ; 5

all'istruttoria del procedimento a carico del PAZIENZA per

associazione eversiva (Proc , F'e'n. n. 181/A/86, provvisto di

indi ci raccol ti i n un ' LlI teri ore separata cartell al; 9 al

procedimento cosiddetto 'della calunnia' (Proc. peno n.

3496/A/84 R.G.P.M.l; 2 alla fase predibattimentale dei

procedimenti (di cui uno di varie ed uno comprendente i

decreti di citazione dei tre procedimenti e la copertina del

procedimento 'della strage'); 5 raccolgonO atti di citazione

ed ulteriore documsntazione afferente ai testi e 10 le

cartelle personali, degli i mpu t e.t ì , comprendenti atti di

varia natura riguardanti le singole posizioni; 44 attengono

alla fase dibattimentale dei procedimenti riuniti (di cui 29

comprendono i verbali d "ud ì enz a e le' prodLlzioni, e 15

raccolgono gli atti acquisiti dalla Corte o comunque
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pervenuti in corso di giudizio),

L'intero incartamento si compone, con buona approssimazione,

di circa 200.000 pagine. Al fascicolo cartaceo si

accompagnano 773 bobine, contenenti le registrazioni

magnetofoni che delle udienze.

I volumi istruttori del procedimento 'della strage'

-contenenti ciascuno un numero variabile di cartelle,

comprendenti a loro volta un numero variabile di atti- sono

ordinati per tipi di atti (vo l urnì dei rapporti q ì ud ì z.ì ar ì ,

degli interrogatori, degli esami testimoniali, ecc.) e per

'piste' (60).

I verbali dibattimentali registrano l'attività processuale

di 206 udienze (per una durata complessiva di parecchie

centinaia di ore), fra cui vanno ricordati, oltre agli

interrogatori degli imputati, protratti si per 34 udienze,

gli esami di 14 parti lese non costituitesi parte civile e

di 120 parti civili, le escussioni di

* * * * *

128 ulteriori

(60) - Cioè: pista "A", che potrebbe definirsi 'principale';
pista "B" o 'pista CIDLINI'; pista "C" o 'spagnola';
pista "D" o 'libanese'. La qLladripartizione si
registra peraltro soltanto per i rapporti giudiziari,
appartenendo altri tipi di atti (interr-ogatori, esami
testimoniali, perquisizioni, sequeètri, ecc.)
soltanto alle piste "A" e "B".·
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testirnoni, nonché gli interrogatori di 50 persone senti te ai

sensi dell 'art. 450 bis o, c omun que , con le garanzie della

difesa.

Gl i atti processual i documerrcanc 1 a prezi osa opera dell a

Polizia Giudiziaria. In particolare, registrano

l'infaticabile attività della DIGOS di Bologna, distintasi,

fra l'altro, per la qualificata collaborazione prestata in

un delicato settore d'indagine, quale l'inchiesta relativa

al delitto di calunnia pluriaggravata. I rapporti in atti

attestano la quantità e qualità del lavoro svolto.

In corso di giudizio poi, sempre ad opera della DIGOS di

Bologna, sono stati compi Llti gl i accertamenti del cui

significativo esito si dà conto nel rapporto 20/8/1987 (61),

relativo 'passaporto BRUGIA'.

Alla cospicua attività d'indagine dell'Arma dei Carabinieri,

va invece ascritto, in particolare, il ritrovamento

dell'arsenal~ subacqueo nel Lago di Garda, di cui si

riferisce nel rapporto 2/11/1987 (62).

* * * * *

(61) Cfr. sLlpra, sub 1;12.1>.
(62) Cfr. supra, sub 1.12.4.2.1).
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La presente parte della trattazione si divide in cinque

capitoli. I primi quattro, rispettivamente con riferimento

al delitti di strage ed ai delitti contestuali, al delitto

di banda armata, al delitto di calunnia pluriaggravata, ed

al delitto di associazione eversiva, si occup ano

dell'enucleazione e valutazione del quadro probatorio e

della verifica della fondatezza o non dell' ipotesi

accusatoria in relazione alle singole posizioni; il qu ì rrt o ,

oltre che dei reati minori, si occupa del trattamnento

sanzionatorio con riferimento a tutti i delitti giudicati,

nonché delle disposizioni accessorie, di una serie di

ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle difese,

e, da ultimo, delle parti civili. Ad evitare ripetizioni,

si sono concentrate in un capitolo (quello relativo al

delitto di banda armata) , ma debbono intendersi

naturalmente riferite a tLttti i delitti, tal une

argomentazioni di ordine generale relative ai criteri di

valutazione delle chiamate in correità ed 'in reità', al

tema della credibilità intrinseca di vari soggetti



processLlal i, nonché ai li mi ti di operati vi t à del· giudi cato.

La compiLlta disamina delle risLlltanze processLlali impone

(sal ve che per il deli tto di danneggi amento) l' affermazi one

della penale responsabilit~degli i mpute t ì FACHINI,

FIORAVANTI, t'1At'1BRO e PICCIAFUOCO, nonché l'assolLlzione per

i nSLlffi ci enza di prove degl i i mput a't ì RINANI e SIGNDRELLI.

La decisione della Corte si snoda, in estrema sintesi,

attraverso i segLlenti passaggi,

a) l'esplosione del 2 agosto 1980 alla Stazione Ferroviaria

di Bologna fLl di natLlra dolosa ed è qLlindi tecnicamente

configLlrabile come delitto di strage (viene in tal s~nso

in considerazione la relazione di perizia tèc~ica

chimico-esplosiVistica in atti);"

b) La strage è r ì conduc r b ì Ie ad ambienti della dèstra

eversiva (sLlpportano tal e convi nci mento una seri e di

cìocumerrc ì .ac qu ì e ì c ì agli atti, nonché talLlne indicazioni

testimoniali provenienti dal carcere di Ferrara e

raccol te i n epoca i mmedi atamente sLtccessi va ai fatti).



c) La paternità della strage va ascritta, in

particolare, ad un'organizzazione aggregante, con

comunione di mezzi e di obiettivi, i poli romano e veneto

dell'eversione neofascista (i n tal senso Vanno

complessivamente interpretate le notizie, riferite già

prima della strage, da Lu i q ì VETTORE PRESILIO e da Amos

SPIAZZI, nonché le dichiarazioni -rese dopo il delitto,

ma riferenti si a fatti anteriori- di Mario Guido NALDI,

di Mirella ROBBIO e di Leonardo GIOVAGNINI).

d) Una molteplicità di elementi ~che saranno compiutamente

esaminati nel capitolo relativo alla banda armata, cui

occorre pertanto fare rinvio- indicano nel FACHINI e nel

SIGNORELLI due esponenti di spicco di un'organizzazione

terroristica operante fra il 1978 ed il 1979 e dedita ad

attività dinamitarda, nell'ambito della quale entrambi

ebbero anche veste di procacciatori di esplosivo; ed

indicano. altresi, con riferimento all'arco di tempo che

l'imputazione abbraccia, una fitta trama di rapporti, già

precedentemente consolidatisi, frailSIGNORELLI il duo

FIORAVANTI-MAMBRO, i l
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nell' ambi tCJdi Lln"progetto ispirato ad un' i mpressicmahte

:escalation: terroristico~militare,

e) A carico di Valerio FIORAVANTI ei Francesca MAMBRo Il dato

apprezzare un compendio probatorio complesso e

pene.trante, formàto da el ementi di di versa provenienza e

perfettamente riconducibili ad unità. Occorre in tal

senso valutare: le dichiarazioni di Massimo SPARTI (così

come controllate attraverso le dichiarazioni di Fausto DE

imputati in qLlestione nel giorno e.nel lLlogO del delitto;

VECCHI), per quarrto attiene allà presenza operativa degli

le versioni, internamente e reciprocamente

'-

contraddittorie, fornite dai prevenLltiin meritO ai loro

spostamenti ed alle loro frequentazioni nei giorni a

cavallo della strage, nonché le smentitei proVenienti,

sui medesimi argomenti, da direzioni diVerse; il

significato della telefonata di Luigi CIAVARDINI in data

1° agosto 1980 (della quale si dirà); i precedenti

dinamitardi del FIORAVANTI; il progetto precedentemente

coltivato da costui, di altro attentato di marca

stragista; la responsabilità del FIORAVANTI e della
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MAMBRO perl'assassinio.di Francesco MANGIAMELI, che li

aveva ospitati sino a pochi giorni prima della strage:

elemento da valutarsi alla luce dell 'intervista

rilasciata da Amos SPIAZZI al settimanale 'L'Espresso',

del significato della lettera anonima successivamente

inviata da Alberto VOLO, amico e sodale del MANGIAMELI,

alla Questura di Palermo e del contenuto del volantino

diffuso nel settembre del 1980 dal gruppo palermitano di

'Terza Posizione'; la presenza alla Stazione Ferroviaria

di Bologna, la mattina del 2/8/80, per motivi mai

plausibilmente spiegati, del latitante Sergio

PICCIAFUOCO, persona in possesso, in tempi diversi, di

documenti falsificati, in grado di porlo in collegamento,

rispettivamente, con il VOLO ed il MANGIAMELI da una

parte, e con il gruppo dei fratelli FIORAVANTI e di

Francesca MAMBRO .dall 'al tro.

f) Sergio PICCIAFUOCO, presente alla Stazione di Bologna al

momento dell 'esplosione, non soltanto e collegato in

vario modo -come si e visto- .apersone gravitanti

nell'ambiente nel ..quale la 'strage e maturata, marisulta
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ricompreso ~o un~elenco di detenuti di estrema dèstra

redatto da Gilberto ·CAVALLINI e sequestrato cl costui

all'atto dell'arresto. Viene indicato da rapporti di

polizia giudiziaria (esi vedrà su quali basi) come ex

detenuto comune, in seguito politici zzatosi ed

avvicinatosi al movimento 'Terza Posizione'. Non soltanto

non è stato in grado di giustificare la sua presenza sul

I ucqo della strage, ma ha fornito, in proposito, versioni

capo del gruppo eversivo di cui faceva parte Roberto

g) Massimiliano FACHINI, indicato dal teste VETTORE come

pesantemente contraddittorie ed inverosimili.

RINANI, cioè del gruppo all'interno del quale veniva

maturando il progetto stragi sta di imminente attuazione,

disponeva di ingenti quanti.tati vi di esplosiVo di

recLlpero militare, ed, in particolare·, dell'esplosivo

mil i tare entrato nell a mi scel a uti lizzataper l'attentato

alla Stazione di Bologna., Su indit:·azione di Gian Lu ìq ì

NAPOLI, sono stati individLlati, in corso di giudizio·, i

vari punti del Lago di Garda in cui è sommerso il

munizionamento dal quale il gruppo FACHINI attingeva le
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proprie riserve di esplosivo. Risulta dalle dichiarazioni

di MaLlro ANSALDI e Paolo STROPPIANA che, in epoca

immediatamente precedente la strage, il FACHINI,

incontrando a Bologna Giovanna COGOLLI, l'aveva invitata

a lasciare la città, in vista di un qualcosa che sarebbe

dovuto accadere. Stefano NICOLETTI ha poi riferito quanto

appreso nel carcere di Ferrara da Edgardo BONAZZI a

proposito della responsabilità del FACHINI e del

SIGNORELLI nell 'attentato, e dell'affidamento che costoro

avrebbero fatto sull'operato dei "ragazzini".

h) Le dichiarazioni di Raffaella FURIOZZI -intervenute

all'esi to- dell'istruttoria a carico degli imputati

FIORAVANTI e MAMBRO- si vengono a porre quale ulteriore

elemento di conferma rispetto alla posizione di costoro,

e, indirettamente, vengono a confortare il quadro

accusatori o compì essi ve,

il Le risultanze processuali rappresentano la strage come

atto idoneo a realizzare gli obiettivi strategici della

banda armata di cui al capo 2) dell 'imputazione, ed

individuano quindi il perseguimento di quell. finalità
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gLiale movente dei responsabilidell '.attentato, capace di

aggregarli nella realizzazione del medesimo.

Ciascuno dei passaggi testè indicati dovrà ora essere

compi Lltamente anal ìzz ato , attraverso la verifica degli

elementi sin qu ì enLlnciatial solo fine di tratteggiare per

sommi capi il quadr-o cornp l essi vodella ded sione, nonché di

altri minori, la cui disamina si renda necessaria per la

completa trattazione di ognuno dei punti in cui la

decisione stessa si articola. Si darà conto, nel corso di

tale an~lisi, delle ragioni per la guaIi il Collegio non ha

ritenuto di utilizzare accusatoriamente la deposizione del

teste Giuseppe RIZZO, escusso all'udienza del 29/1/1988.

6~1~61 bs ~slyts~iQa§ g§ll§ QCQ~§
b§ C§aQQaasQilit~ iaQi~igYsli

Si è accennato che la prima preoccupazione degli inguireriti

fLI di accertare se l'esplosi one fossestclta premedi tàtamente

provocata o fosse riferibile a cause accidentali.

Siffatto dubbio appare compietalllentesuperato.

Innanzitutto va certamente esclLlsa l'ipotesi, affacciata in

un primo tempo, che si possa esser trattato dell 'esplosione
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di una caldaia o di una fLlga di gas. Già alla ore 15 del 2

agosto 1980, i periti, "esaminate le piante dei luoghi

assieme al tecnico dell 'Azienda Gas, visti i luoghi e le

caratteristiche dell 'esplosione" (1), erano in grado di

escludere che potessero attribuirsi gli effetti della stessa

ad una deflagrazione di gas e di prevedere l'imminente

ritrovamento del "cratere-epicentro relativo al brillamento

di esplosivo convenzionale". E in effetti, alle 21,30 dello

stesso giorno, il cratere-epicentro veniva individuato

all 'interno della sala d attesa di 2s classe (2).

V'è da segnalare che tra i feriti v'erano anche un ex

istruttore degli Alpini ed un capitano della Scuola di

Artiglieria di Sabaudia: persone aventi quindi entrambe

esperienza, e la seconda anche competenza specifica in

materia di esplosivi. Alessandro BALLERINI, alla domanda del

Presidente se avesse avvertito odori particolari,

rispondeva: "Un odore particolare. Ho intuito che fosse una

bomba, come l'odore di polvere da sparo". Richiesto di

* * * * *
(1)

(2)

Cfr. p9 della relazione
esplosivistica, in PA, Vl.
Cfr. il passo citato alla nota
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chIarire se avesse esperienza olfattiva di polvere da sParo,

aggillngeva: "ero i struttore degli alpini. L'odore che

sentii mi sembrò di polvere da sparo, almeno questa fu la

mia sensazione" (3). Per quantorigllarda il teste Goffredo

Gi llseppe D' AGUANNO, va qu i r ì portato un brano dell a sua

deposizione dibattimentale (4): 'essendo

capitano d'artiglieria, non ricorda. d'aver visto la fiammata

e di aver sentito odori particolari?' .. ·H

'sicuramente ho escluso, perché le prime voci davano per un

esplosione avente causa gas. L'ho escluso in partenza anche

per un 'esperienza diretta, e ho r ì t.enut o immediatamente che

si trattasse di esplosivo, sicllramente t r ì t oLc o pirite o

qual che cosa del genere.' Il Ec§§if!§Q:!;§: 'da che cosa lo

dedllsse questo?' Il :!;§§:!;§: 'ho una dimestichezza col

mun ì z ì onement;o di artiglieria.' Il Ec§§if!§Q:!;§:' non vide. la

fiammata?' Il :!;§§:!;§: 'no, assolutamente.' Il EC§§if!§u:!;§:

'sentì odori particolari?' Il :!;§§:!;§: 'odori senz'altro.' Il

Ec§§if!§u:!;§: 'di che. genere?' Il :!;§§:!;§: 'odore tipico di

quello che può essere il tritolb o la pirite. In ogni caso

* * * * *(3) Cfr. VLl 23/9/87, p128.
(4) Cfr. VLl 23/9/87, p178.
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il gas dà fastidio al naso, almeno per ciò che riguarda_ la

mia esperienza. Il tritolo dà una sensazione quasi

dolciastra, quasi piacevole, tipica in ogni caso. In que l

momento li l'ho rlconosciuto, anche se decisamente c'era

qualche problema di conoscenza e di piena consapevolezza, ma

l'odore è caratteristico. '"

L'indagine tecnica condotta dai periti chimico-

esplosivistici è in effetti valsa ad accertare che

la tragedia fu causata da una carica esplodente, collocata

nella sala d'aspetto di 22 classe, a circa 50 centimetri dal

suolo, sopra il tavolinetto portabagagli, ubicato

nell 'angolo del locale immediatamente sulla destra di chi vi

accede dallo binario.

Occorre in proposito sgomberare subito il

possibile equivoco.

campo da un

Va qui ricordato che, nei primi giorni dopo la strage, vari

campioni di terriccio furono spediti, per essere sottoposti

ad indagini di laboratorio, non soltanto in Germania, al

'Bundeskriminalamt' di Wiesbaden, ma anche alla Divisione di

F'olizia Scientifica della Criminapol,

'552.

ed al Centro



Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri. Gli organi

investiti delle indagini vi provvedevano in un breve volger

di tempo e b-asmettevano poi agI i i n qui renti brevi el aborati

ad illustrazione delle rispettive attività (5). I campioni

di terriccio loro trasmessi erano stati tutti confezionati,

scorporandoli dalla massa di terrictio prelevata a cura dei

periti d'ufficio: in sostanza, vennero spedite frazioni del

prelevamento complessivo, la cui maggior parte

autoncmarnerrt.e

rimase

lache

provvedendo

periti d'ufficio,

ad analisi,

disposizione deisempre a

sottoposero

all'espletamento dell 'incarico loro affidato. La sequenza

delle operazioni di prelevamento e setacciamento del

materiale da cui furono tratti i reperti poi sottoposti alle

indagini di laboratorio è descritta nella parte narrativa

della perizia, ove si precisa che già nella serata del 2

agosto venne effettuato un prelievo del terreno di

superf,icie del cratere-e~icentro e vennero setacciati i

materiali siti all'interno del predetto cratere. Cosi

* * * * *(5)- Cfr. RT, vi , Cl, rispettivamente pp. 5-8
('Bundeskriminalamt'), pp. 12-29 (Polizia Scientifica)
e pp. 30-51 (Carabinieri). Un aupp Lernerrto di relazione
del 'Bundeskriminalamt', risalente al dicembre '80,
trovasi in RT, Vl, Cl,plQ.
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prosegue testualmente la narrativa della relazione 161: "Il

successivo mattino venivano effettuati dei prelievi di

terriccio (quattro) a distanza di alcuni metri dal suddetto

cratere e veniva ancora setacciato il materiale ancora

esistente nel cratere per una profondità massima di cm. 10

circa; venivano repertati altresi alcuni materiali

direttamente coinvolti nell'esplosione, nessLmo dei qua ì i

appartenente all'ordigno esplodente. Il 4 Agosto 1980 veniva

effettuata una accurata ispezione delle carrozze coinvolte

dall'esplosione in lO binario, del. relativo tratto di

binario, nonché della zona circostante il cratere di

esplosione; venivano così repertati altri materiali

direttamente coinvolti nell'esplosione ma non appartenenti

all'ordigno esplodente. Successivamente i Magistrati

affidavano a una équipe di esperti, formata da tre

Sottufficiali-artificieri ed antisabotatori, di setacciare,

con l'aiuto di mezzi e personale dell'Esercito, tutti i

detriti, sgomberati presso la Caserma dei Prati di Caprara a

Bologna; il l avoro"dLlrato oltre ·trenta giorni interessava

ci r c a 300 metri cub ì di materiale di di versa pez z at.ur a e

** * * *(6) - Da pIO, rigo 5 a p12, rigo li.
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quali tà e veni va esegLli to, setacci ando con gri gli a fi ne, i n

presenza dei tre periti e con la periodica sorveglianza del

dr. MARINO e del Col. SPAMPINATO. Venivano repertati molti

materiali e di varie dimensioni (alcuni piccolissimi),

appartenenti alle vittime (documenti, valori, effetti

personali ed umani frammenti) e facenti parte degli arredi e

dei generi in vendita nei locali dellà Stazione; nessun

el emento facente parte dell' ordi gno esplodente potevasi

repertare. Il 19 settembre veniva effettuato spolveràmento,

medi ante tamponi ster-il i, dell e superf i ci esterne dell e

carrozze coinvolte nell'esplosione. Nel mese di settembre

venivano effettuate prove di brillamento di esplosivo

c crrveriz i on a le presso il poligono di Aull"a, impiegando tipi e

quarrtì tà di verse di esplosivo posto a diverse al tezze. L' 8

Ottobre 1980 tutti i periti estensori delTa presente

relazione ef,fettLlavano dei prelievi nella zona intorno al

cratere di esplosione e nel cratere stesso a varie

profondità ••• Nei successivi tempi venivano eseguite le

analisi di laboratorio pHI avant.i descritte."

Le analisi di laboratorio ebbero ad interessare anche
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campioni provenienti da reperti di terreno prelevati il 2

agosto: in particolare il campione 'E' del reperto n. 1 ,

costituito, appunto, da terriccio (71.

La precisazione si è resa nece~saria, per chiarire che i

periti d'ufficio, i quali, oltre ai campioni provenienti dai

reperti prelevati il 19 settembre su due carrozze passeggeri

del treno straordinario Ancona-Basilea, investito

dall'esplosione, ed al materiale prelevato nell'ottobre,

sottoposero ad analisi di laboratorio anche lo stesso

terriccio che, in parte,.fLI inviato agli organi di cui si è

detto sopra, pervenendo -quanto a quest'ultimo- a risultati

la cui parziale divergenza -e comunque non inconcil-iabilità-

rispetto ai risultati altrove ottenuti, è agevolmente

spiegabile con la maggior completezza e precisione delle

tecniche d'indagine adottate dai periti d'ufficio.

La questi one è stata solI evata i n reI az i one al mancato

rinvenimento di tracce di esplosivo da parte degli analisti

tedeschi, e tale ultimo aspetto è stata oggetto di

specifiche domande rivolte ai periti, comparsi davanti alla

* * * * *(7) - Cfr. relazione di perizia, p33 e allegato 8.
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Corte all "ud ì ana a del 17/12/1987: in tale occasione (8),

essi hanno fatto rilevare che i periti di Wiesbaden hannO

utilizzato esclLlsivamente la tecnica della cromatografia in

strato sottile, mentre il Colle~io investito della perizia

d 'Llfficio ebbe a rinvenire nitroglicol e nitroglicerina

anche nel campione 'E', valendosL della doppia metodica

della cromatografia in strato sottile e ad alta pressione;

Resta dunque convincentemente spiegata la solo parziale

sovrapponibilità delle risLlltanzedella perizia d'ufficio e

delle indagini di laboratorio di Wiesbaden.

Peraltro, la natura, la molteplicità, la meticolosità ed il

r:igore scientifico .delle. tecniche d'indagine impiegate dal

Collegio peritale sono. id.oneì a sgomberare il campo da ogni

perplessità. Si è trascritto sopra il brano di relazione in

. cui si riferisce la metodica certosina della campionatura.

Occorre ancora rilevare che i periti ebbero cura di

prelevare materiali di raffronto a distanza via via

crescente dall' epicentro . dell.' esplosione; adottarono

tecniche d'analisi di estrema raffinatezza scientifica, di

** * * *
(8) - Cfr. vu 18/12/87, p56.
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cui hanno dato compiutamente conto, sia in sede scritta che

orale, consentendo al giudice l'adeguato controllo dello

. iter' logico restrostante alle scelte tecniche ed

all'elaborazione scientifica dei dati acquisiti in corso

d'indagine. La congruità e la persuasività dell 'argomentare

dei periti sono tali che non è dato cogliere altre serie

obiezioni di ordine generale al loro elaborato. V'è invece

una questione particolare, attinente alla individuazione,

nella carica esplodente, di elementi la cui presenza è

accusatoriamente utilizzabile nei confronti dell'imputato

FACHINI: questione che l'ordine della trattazione impone di

affrontare laddove si esaminerà la posizione del FACHINI.

Accertato che si trattò di esplosione dovLlta alla

detonazione di una carica esplodente e non ad altro, resta

da verificare se si possa escludere che si sia trattato di

uno scoppio accidentale, verificatosi nel corso di un

trasporto di esplosivo, rispetto al quale la Stazione di

Bologna rappresentasse soltanto un punto di transito.

Siffatta ipotesi va esclusa in termini di certezza: la Corte

non può che far proprie le conclusioni dei periti e del
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GiLldice Istruttore, il quale, correttamente, osserva (9)

che, al di là degli altri argomenti desLlmibili dalla

stabilità del composto e dalle misure di sicurezza

certamente adottate dagli organizzatori del trasporto,

appare evidente che il trasportatore dell'esplosivo non

l'avrebbe comunque mai abbandonato e, in caso di scoppio

accidentale, sarebbe perito nell'esplosione. Dall'esame

dell'elenco delle vittime della strage non emerge invece

alcun elemento di sospetto, e le indagini disposte sul

cittadino spagnolo Francisco GoMEZ MARTINEZ, nato a

Barcellona l' 8/2/1957, non hanno suffragato i n al cun modo '"''

l'i potesi che egli stesse trasportando un ordigno (10). Vale

la pena di aggiungere che appare del tutto improbabile il

trasporto fer,roviario di rilevanti quantità di esplosivo, e

assolutamente remota l'eventualità di una sosta, da parte

dell'ipotetico trasportatore, nella sala d'aspetto di un

affollatissimo scalo ferroviario, in ispregio delle pia

elementari norme di sicurezza, necessario patrimonio comune

dei militanti di organizzazioni terroristiche.

* * * * *(9) SO, p273.
(10) Cfr., sul punto, DF, C10, pp. 66,70 e 71.
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Ma v'è un altro argomento, in sé risolutivo. Come si vedrà

in prosieguo di trattazione, esistono plurime indicazioni,

provenienti da vari soggetti processuali, nel senso che

l'attentato fosse in preparazione da tempo; a strage

avvenuta, si sosterrà da pi~ parti che gli effetti erano

stati pi~ devastanti di quelli da tal uno voluti. E vi sarà

addirittura chi, in anticipo rispetto alla strage -che ben

PLIÒ dirsi, dunque, 'annunciata'- potrà avvertire un

magistrato dell'imminente esecuzione di un attentato di

eccezionale gravi~à, che per i riferimenti forniti, è stato

identificato con certezza, 'a posteriori', con l'attentato

posto in essere il 2/8/1980 alla Stazione Ferroviaria di

Bologna.

~~1~~~~1 Bi~gOgy~i~ili~~ g~lls a~~sg~ sg sm~i~o~i g~lls

g~a~~s ~~~~sia~i~y~igOsl~

Già con il mandato di cattura del 10/12/1985, il Giudice

Istruttore aveva passato in rassegna (11) una serie di

docLlmenti idonei a "ricondurre agli ambienti dell 'estrema

destra, oggetto di indagine, l'ideazione e l'ispirazione

* * * * *(11) - DC, Vl, C5, pp. 51-53.
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p o l.I ti ca delle stragi". I docurnerrt ì ] ci tati a tl1:dlo

esemplificativo, sono poi stati ripr-esihell 'ordinanza di

rinvio a giudizio (12), ma già prima erano stati analizzati

dal PUBBLICO r'lINISTERO nelle reqLlisitorie scritte (13). Si è

osservato che eSSl "non sono si gn'i f i cati vi sol tanto per i l

loro contenuto ideologico, §QQQ sQ~h§ is t§§timQQisQ~s

indicano. la riferibilità di determinatic:cimportamenti a quei

gruppi che ne rivendicano la paternità, precisano con

certezza di elementi la internità alla destra eversiva di

strategie stragiste " Non è questa la sede per

riprendere in esame tutti i dcicumenti passati al vaglio

dalla p ubb Lì c a acC:usa. Q.LlÌ bastèrà ricordare quarrto segUe:

a) si è già riferito in narrativa (14) i l corrteriut o

essenziale del manciscritto recante l'anndtazionè"Da TUTI

a ~1ari o Guì.do NALDI", seqLlestrato il 311B/19BO in una

cabina telefonica di via Irnerio, i.n Bologna: occorre

qu ì ndi fare ri riv ì oi.a quel passo dell cl presentè sentenza,

Cfr.
Cfr.
Cfr.

aggiungendo soltanto cha, nelmano~critto, ci si esprime

* * * * *
SO~ pp. 653-667.
RE, pp. 36-93.
supra, sub 1~1.7).

(12 )
( 13)
( 14)



apertamente in termini di rifiuto della morale borghese,

e di indifferenza rispetto alle perdite, anche non

necess·3.ri e, inflitte al nemico od ai II neLltral ili,

si indica nel terrorismo, sia indiscriminato che contro

obiettivi ben individuati, il mezzo per realizzare

l'offensiva (l'aereo da bombardamento del popolo) e si

sosti ene che i l "cecchi naggi o", pur' val i do da un pun t o di

vista tattico, non è di per sé sufficiente a mettere in

crisi le istituzioni, e dovrà essere affiancato, da un

p un t o di vita strategico, d a metodi di lotta di pHI ampia

portata e di maggior coinvolgimento.

b) Nel docurnerrto manoscritto da Carlo BATTAGLIA

sequestratogli in Latina il 10/9/1980 (15), che, sotto

l'intitolazione "Linea F'olitica", riporta, con varianti (16)

un brano di 'Occidente' di F. CAMDN, si legge, tra

l'altro: "Bisogna arrivare al punto che non solo gli

( 15)
( 16)

aerei, ma le navi e i treni, e le strade siano insicure:

*.* * * *Trovasi in PQA, V3, CS1, pp. 19-29.
La presenza delle varianti (accuratamente passate in
rassegna) è segnalata da PUBBLICO MINISTERO, in RI,
C4, pp. 15-16. La presenza di differenza testuali
rispetto al libro di CAMDN e l'intitolazione "Linea
Politica" stanno .ad. indicare che. non ci si trova (,di
fronte alla mer a r ì cop ì at.ura di un brano letterario,
ma all"utilizazione dello ste~so come bas~ per
l'elaborazione di un programma politicoa.ll 'interno
di un'organizzazione con intenti eversivi.
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bisogna ripristinare il terrore e la paralisi della

circolazione•.. T~ovarsi d'accordo per distruggere è

l'unico modo per restare insieme ... dobbiamo lanciare il

segnale e raccoglierci ... arrecare dannl al sistema è un

errore: il sistema te ne chiederà conto. Ma provocarne la

disintegrazione, ques t c è il rimedio. Occorre

un'eplosione da cui non escano che fantasmi~.

l'abitazione di quas t r uì t ì mc , si legge: "Roberto mi parli

di guerra civile pensi proprio che avvenga certo sarebbe

inviata il 28/2/1980 da Carluccio

pressosequestrataFRIGATO,RobertoFERRARESI

c) Nella lettera (17)

una bella cosa mi ci butterei subito dentro anche se la

politica non mi interessa ma stai sicuro che sarei dalla

tua parte, anche perché ho vi sto che da Ll a tLla parte ci

sono veri uomì ni e poi i n real tà ZESE mi aveva un po'

convinto, io delle volte lo stuzzicavo un po' ma sapevo

che aveva ragione ••• io penso che ZESE non perderà mai

quello spirito che ha dentro è troppo convinto delle sue

idee ... Il
•

* * * * *(17) - Trovasi in PQA, V4, CI06, pp. 17-19.
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Il rilievo della missiva sta nel fatto che il suo

destinatario è Roberto FRIGATO, appartenente alla cellula

veneta indicata come asse portante dell 'organizzazione

terroristica cui viene attribuita la strage di Bologna.

E' stato quindi correttamente osservato che la lettera

chiarisce quali e~ano le aspettative diffuse

nell 'ambiente dell 'eversione neofascista nel 1980 ed in

quale contesto potè maturare il progetto di strage.

d) Nel documento "Un'analisi tattica" (18), sequestrato il

2/8/1980 ad Edgardo BONAZZI (19), .Angelo IZZO, che se ne

è dichiarato autore (20), concludeinneggiando 'apertis

verbis' al terrorismo indiscriminato, allo stragismo, al

'cecchinaggio', dopo aver teorizzato la destabilizzazione

del sistema, mediante la diffusione della sfiducia e

dell'insicurezza nei confronti delle istituzioni già

squalificate.

Di ulteriori documenti citati negli atti conclusivi

dell'istruttoria (Memoriale di Eliodoro POMAR, La

* * * * *
(18) Travasi in AA, V2, C5, pp. 152-153.
(19) Cfr. SA, V15, C54.
(20) Cfr. AA, V2, C5, p61.
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disintegrazione del sistema, I fogli d 'ordini di Ordine

NLIOVO, La Guerra RivolLlzionarial si dovrà far cenno in

prosieguo, laddove si affronterà l'esame di altri delitti

che qui S1 g1udicano. Quelli t~sté richiamati hanno

contenuto -come s'è visto- assai esplicito; e ben

giLlstificano l'osservazione del GiLldice IstrLlttbre secondo

cui sino ad oggi, nelle indagini sLllle stragi e

sull 'eversione di destra in genere, non si era attribuita

deve condi vi dersil 'assLlnto secondo cu ì nelle i ndagi nisLlll e

sufficiente attenzione alle prove documentali. In effetti,

formazioni di estrema sinistra si è dato giusto rilievo alle

'risolL.lzioni strategi che' ed ai documenti eversi vi

rinvenuti, nel caso delle formazioni di destra l'erroneo

convincimento che le diverse attività illegali fossero

ispirate alla sola volontà dell'azione, pure presente come

caratteristica dell'ambiente, ha impedito di approfondire e

di valutare adeguatamente i momenti teorici e le premesse

ideologiche dell 'agire.

Naturalmente, progettualità di stampo stragistico possono

germinare soltanto all'interno di ambienti in cui la morte

56S



di molti innocenti sia considerata un costo accettabile in

vista di determinati obiettivi politici. Occorre ricordare

in proposito che il BoNAZZI si doleva dell'eccessiva gravità

dell'attentato del 2 agosto (dovuta all' "inesperienza dei

ragazzini Il) , semplicemente per motivi tattici, cioè per le

conseguenze che,

al "movì meerrto!! ,

in termini di repressione, ne erano venut.e

e, pur affermando che non si sarebbe voluta

una strage, ma solo un llavvio", ebbe anche a spiegare al

NICoLETTI (21) che "ci vogli,ono le bombe ••• STALIN ha

ammazzato 20 rndLì on Lv d ì . persone, e ci si scandalizza per 84

persone••• è l'idea che conta ••• che cada uno o cento non fa

differenza... 11

~~1~~~~~~1 ~i~§Og§ gi~gi~i~Ci§ Q§C fàiii gi §iCàg§ àOi§CiQCi
àl ~ àgQ§iQ 12§Q

Ai fini che qui interessano, non è necessario ripercorrere

le tappe dell 'analitica ricostruzione dei procedimenti per

strage compiuta dal PUBBLICO MINISTERO nei capitoli terzo,

quarto e quinto della requisitoria scritta. Tirando le fila

di quel paziente lavoro, e avendo come supporto conoscitivo

(21) - Cfr. EA,
recto.

un a vasta seri e di atti acquisiti da procedimenti celebrati

* * * * *V10Ia-2, C64, pp. 42 recto e verso e 43
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od in corso di celebrazione davanti ad altre aLltorità

giLldiziarie, è dato rilevare come siano oramai certamente

ascrivibili alla de.stra eversiva talLlni attentati di

carattere indiscriminato. Per '101 strage di Peteano è

i ntervenuta una recente condanna dell a Corte d'Assise di

Venezia (22), divenuta immediatamente irrevocabile a carico

di LIno dei condannati, i l neofasci sta Vi ncenzo VINCIGUERRA.

La paternità dell'attentato compiuto sul treno direttissimo

Genova (23), divenuta irrevocabile, a Nico AZZI, Mauro

cOn sentenza. della. Corte d'Assise d'Appello

Torino-Roma

definitiva,

il 7/4/1973 è stataattribLlita in via.

di

MARZORATI, Francesco DE MINe. Giancarlo ROGNONI, dirigenti

ed attivisti della formazione .di estrema destra. 'La Fenice':

i l convogl i o era gremi to di.. persone, e se non si fosse

accidentalmente verificato lo scoppio antieipato di uno dei

detonator.i mentre l'AZZIultimava le operazioni di innesco,

ne sar.ebbe deri vOlta una ter-ri f i cante carnef i ci nOI.

Anche la strage perpetrata dal sedicente anarchico Giancarlo

BERTOLI, che in Milano, il 17/5/1973, cagionava la morte di

* * * * *(22) Cfr. AAD, V ì o ter, C2.
(23) Cfr. AA, V14, C77.
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quattro persone ed il ferimento di altre 46, è tutt'altro

che il frutto di un atto individuale, della rivolta

solitaria di un anarchico. Lo ha affermato la stessa Corte

d'Assise di Milano, nella sentenza (24) , divenuta

irrevocabile, con la quale ha condannato il BERTDLI

all'ergastolo. La stessa Corte ha rilevato come l'imputato

abbia mentito sul tutta la linea, nel rievocare l'attentato.

Egli evitò deliberatamente di colpire -come pure avrebbe

potuto- un ministro ed il Capo della Polizia, rappresentanti

dell'autorità dello Stato: non fu coerente con la sua

dichiarata intenzione di colpire i simboli massimi del

potere; e colpi semplici cittadini, gettò la bomba SLI un

piccolo assembramento di gente comune. La sentenza afferma

che la strage si colloca nella tragica spirale di violenza

che, dal 1969 in poi, ha percorso il Paese compromettendo

non solo la convivenza civile, ma lo sviluppo delle

istituzioni e della coscienza democratica; che il BERTDLI si

proclama anarchico individualista, ma non esita a stri~gere

amicizie e coltivare interessi còn persone ed ambienti del

(24) - Cfr. AA, V13,

tutto opposti: ad esempio con

* * * * *C73.
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dichiarato" fin dagli anni '53--'54; che l'istruttoria ed il

dibattimento hannofattd lucesLt una vicenda di forni t.ur a di

armi ad un "fronte anticomunista italiano" e sui contatti

aVLlti dal BERTOLI, in qLlegli stessi anni, con elementi del

controspionaggio italiano a Venezia. Si sostiene ancora

testLlalmente: -u ••• il BERTOLI era invischiato in relazioni

con l'estrema destra, era collaboratore di servizi segreti

fa cenno dei sUOI rapporti, in Israele, con i fratell

italiani e internazionali, confidente- delia polizia";

JEMMI, appartenenti ad 'Ordre NOLlveau' ,

e si

movimento

dell'estrema destra francese. E si conclude affermando- che c

l'ideologia anarchica, dal BERTOLI "troppo clamorosamente

affermata e mani festata •.• può- essere con fondatezza ri tenuta

una copertura artificiosamente addotta, per fini propri o

altrui .... Il

Benché non si sia ancora svolto il relativo giLldlzid, e

certa anche la paternità dell'attentato al Consiglio

Superiore della Magistratura del 20 maggio 1979, che, se

l'ordigno fosse esploso, avrebbe provocato una strage forse

ancora pi~ sanguinosa di quella consumata alla Stazione di
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Bologna, coinvolgendo centinaia di Alpini convenuti in

Piazza Indipendenza: dei fatti, commessi unitamente ad

altri, si è dichiarato responsabile Marcello IANNILLI, che

pure contesta l'accusa di strage, sostenendo -come s'è

visto- che, dopo aver predisposto l'ordigno per l'utilizzo

notturno, aveva poi deciso di farlo ritrovare inesploso in

ora diLlrna.

Vi sono poi taluni procedimenti ancora 'sub iudice', nei

quali sono state raccolte, a carico di esponenti di

formazioni della destra eversiva, prove sufficienti a

giLlstificare, in relaz.ione ad attentati indiscriminati,

prove SLlfficienti per il rinvio a giudizio, od anche per

condanne in primo ed in secondo grado. Il Giudice Istruttore

cita il procedimento per la strage cosiddetta 'di Piazza

Fontana' (25) I nel quale, al di là delle conclusioni

processLlal i, ormai intangibili, raggiunte dai giudici

competenti in ordine alla posizione di certi imputati (26) ,

sono emersi tuttavia incontrovertibili dati di fatto di

estrema significatività: ai fini che qui rilevano, in

* * * * *(25) Cfr. AA, V6, C40.
(26) Cfr. AAD, V5, C14.
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particolare, la circostanza che il gruppo veneto di cu ì

facevano parte il FREDA, il VENTURA ed il FAC~INI fosse

pesantemente c o i nvo I t o ìn attività dinam.itarde. Con specifico

riferlmento alla figura del FACHINI, già .1 'Istruttore (271

aveva riportato un brano della requisitoria del PUBBLICO

MINISTERO di Milano, Emilio ALESSANDRINI, che, nel dicembre

1974, indicava nel FACHINI il protagonista della campagna di

attentati del 1969. Orbene, a distanza di molti anni, il

riconosciuto responsabile

sufficienti per il rinvio

anche della strage di Bologna__

proveraccoltohaCatanzaro

a giudizio (281 delFACHINI -oggi

diIstruttoreGi ud ì ce

per la campagna di attentati verificatisi fra il 13 apr~le

ed il 12 dicembre 1969, ivi compresa la 'strage di Piazza

Fontana' •

Pende t u t t ora , in sede. di rinvio dalla. Corte di Cassazione,

il procedimento a carico di elementi del "Frcrrt e Nazionale

Rivoluzionario', operante in Toscana, assolti in l" grado

per insufficienza di prove (291, poi condannati in appello,

con

(271
(281
(291

sentenza successi vamente annu lI ata dalI a, Suprema Corte,

** * '* *
Cfr. SO, pp. 676-677.
AAD, 'J5, C16.
AA, 1,,14, C19.
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per la strage del tfeno 'Italicus' del 4/8/1974.

Con la sentenza della Corte d'Assise di Firenze n. 6 del

15/12/1987 (30) i neofascisti Augusto CAUCHI, Fabrizio ZANI,

Alessandro DANIELETTI ed Andrea BROGI sono stati condannati

per il delitto di strage di cui all'art. 285 C.P., per

avere, in concorso tra loro, il 21/4/1984, al fine di

uccidere, collocando un micidiale ordigno lungo la tratta

ferroviaria Bologna-Firenze, provocato, con l'esplosione, la

rottura della rotaia sinistra di un binario, mentre era in

arrivo un conVoglio. La tragedia fu evitata sol perché la

messa in funzione di un congegno automatico di allarme

consentì l'arresto tempestivo del treno, che avrebbe

altrimenti deragliato. Lo ZANI, dal canto suo, assieme ad

altri esponenti di una formazione eversiva, nell 'ambito del

procedimento cosiddetto di 'Ordine Nero', ha riportato

condanna definitiva anche per il reato di strage, sia pure

vedendosi riconosciuta, in quell 'occasione -come egli ha

sottol i neato davanti a ques t a Corte (31) - l'attenuante di

cu ì all'art. 116 C.P.

La

(30)

(31)

rassegna sommariamente svolta non

****.*
Prodotta in udienza (vu 10/6/88,
acquisita con ordinanza (vu 13/6/88,

- Cfr. vu 11/2/88, pp. 23 e 35.
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pp. 17-450)
pp. 532-533).
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completezza. Consente, tuttavia, di r ì l eva.re come

sussistano, talora con rango di verità giudiziariamente

acquisita, talora col conforto di prove idonee a

giustificare comunque il rinvio a giudizio o condanne in

sede "di giudizio di merito, COSpiCLli elementi di g i LIdi z i o,

in forza dei quallè dato affermare che, dalla fine degli

anni '60, l'attentato di carattere indiscriminato, sovente

rivolto anche contro obiettivi ferroviari, è stato

strumento privilegiato di lotta armata,

ideologlco e

della destra eversiva

del

quale

coerentemente,

retroterra,

da formazioni

con quello che è il

u t ì I i z z a t o

resto,

programmati co , emergente da un a serie di documenti

provenienti dall'area politica in questione.

6~1~6~6~~L Le~QnY§C§s~iQni ~sQisi§ n§l~sc~§c§ Qi E§cCsCs
§Q slic§ s~gYi§i~iQni QCQ~siQCi§

Venendo specificamente alla strage oggetto del presente

giudizio, va immediafamente rilevata una circostanza:

vi fu, fin dall'inizid, negli ambienti della destra

eHtraistitUzibnale, chiara consapev6lezza delle riferibilità

dell'attentato all'area delle( stessa destra eversiva; e vari

segnali di siffatta consapevolezza si riverberarono anche
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all 'esterno.

A) Si sono parzialmente riportati, in narrativa (32), brani

delle conversazioni svoltesi nel carcere di Ferrara, ave

erano ristretti in isolamento il FEMIA e lo IANNILLI, e s'è

visto il ruolo 'maieutico', che, in quel frangente, ebbero

l'AURORA ed il NICOLETTI. V'è da aggiungere che Giulio

CAPRA, anch'egli detenuto all'epoca nel reparto isolamento

del carcere ferrarese, in istruttoria ebbe a riferire (33)

d'aver a sua volta ottenuto dal FEMIA delle confidenze a

proposito della strage: precisamente, il FEMIA, nel negare

d'esservi personalmente coinvolto, avrebbe affermato che

essa non era destinata a provocare tante vittime, ed aveva

indicato in tale BIANCO uno dei responsabili. Il

sottufficiale degli agenti di custodia Antonio PAPALETTERE,

dal canto suo, ebbe a riferire (34) che, effettivamente,

essendosi sparsa la notizia che un detenuto politico di

estrema destra coinvolto nell'indagine sulla strage di

Bologna era entrato in confidenza con un compagno di

detenzione, registrare le conversazioni
*.

C224.
C226.

egli stesso tentò di

* ** *
sLlb 1. 1. 8) •Cfr. ssupr-a ,

EA, ViO/a-5,
EA, ViO/a-5,

(32)
(33)
(34)
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che si svol gevano tra i dLle, mentre l ''''.gente FERRELI, dal

cOr-ridoio del reparto, si sforzaVa a sUa volta di ascoltare

11 contenuto oel colloqui: e, ment~e la registrazione non

arid Ò a buon f l ne per moti vi tecni ci, i l FERRELI Fu i n grado

di captare alcune frasi significative.

Le dichiarazioniistl'""Llttorie dell 'AURORA, del NICOLETTI, del

CAPr;:A e del PAPALETTERE hanno trovato conferma in

parti, sono state lette (36).

Osserva la Corte come, in Istruttoria, si

dibattimento (35) ; quelle del FERRELI, sull'accordo delle

sia prudentemente

;,,/

'~'-
/; ~

(. .

(-~
.~

evi tato di trarre azzardate ccnc ì LISioni a cari co del FEr'lIA,

dello IANNILLI e di Francesco BIANCO dal contenuto dèlle

testimonianze in questione; peraltroj correttamente il

Giudice Istruttore, nell'ordinanza di rinvio, ha tratto

dal loro complesso elementi di giudizio di non trascLtrabile

rilievo.

Della piena credibilità del NICOLETTI si dirà altrove.

* * * * *(35) - Cfr., rispettivamente, VLI 29/9/87, pp. 16; vu.
20/10/87, pl09; vu 29/9/87, p20; vu 20/10/87, p13;
il CAPRA, in difficoltà a ricordare, si è tuttavia
richiamato., confermandole, alle dichiarazioni rese in
precedenza; l'AURORA, che in parte rammentava i
fatti, ha comunque confermato quanto riferito in
istrLlttoria.

(36) - Cfr. VLl 29/9/87, p20. _

575"



Quanto alle riserve avanzate sull 'affidabilità del teste

CAPRA ed 4nche del teste AURORA, almeno per ciò che riguarda

l'argomento ln questione, esse appaiono infondate. Ha

osservato gi us t amen t e l'Istruttore che il primo, p ur'

pregiudicato, ha agito in base ad un 'codice morale' che, di

fronte all'efferatezza del crimine, imponeva -a lui come ad

altri- di ,volgere una sorta di inchiesta privata nei

confronti delle persone sospettate di strage; non si è

adoperato in a l cur, modo per fornire a tutti i costi una SLla

verità personale sulla strage, ma ha deposto soltanto nel

1983, quando lo scrupolo degli inquirenti li indusse a

rintracciare tutti i possibili testimoni dei fatti avvenuti

nel carcere di Ferrara; ed ha riferito concetti che non gli

appartengono e che sono invece tipici dell 'ideologia

professata dal suo intelocutore ("l'eliminazione di un po

di plebe non era da ritenere un grande male"). QLlali che

siano poi le attuali cOndizioni di mente del CAPRA e

dell' AURORA. , e per quanto sconcertante sia stato

Si alI une quì
proposito delle
del FURLOTTI.

l'atteggiamento

(37) -

del secondo (37) in riferimento

'* *** *
a quanto riferito sub
dichiarazioni dell'AURORA

ad altre

1.2.20) a
sul conto



posizioni processuali, resta fermo che le deposizioni dei

due testi sLlgli episodi in esame sono corroborate, nel loro

nucleo, da dichiarazioni provenienti da altri testimoni

della cui sincerità non è datod~bitare: cioè dal FERRELI e

dal F'AF'ALETTERE.

Resta ancora da sottolineare che, fra le altre espressioni

pronLlnciatedallo IANNILLI e captate dal NICOLETTI, ve ne

fu una, di particolare eloquenza. Si chiedeva lo IANNILLI:

"Come· hanno fatto a prenderci tLltti "7 (38)

In conclusione, in base alla' ricostruzione testimoniale

delle conversazioni svoltesi nel carcere di Ferrara fra

detenuti ristretti in celle diverse del reparto isolamento,

presci ndendo da u l teri ori i rlferenze, si PLIÒ fondatamente far

discendere almeno che: da parte di elementi di spicco

dell'eversione neofascista romana, che pure prendevano

personalmente le distanze dalla strage, si riconosceva la

provenienza dal loro ambiente del fatto criminoso; si

manifestava stupore per il fatto che i provvedimenti di

cattura avessero così pesantemente falcidiato l'ambiente

* * * * *(38) - Cfr. EA, VI0/a-2, C64, p41.
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stesso; si affermava che non era stato

voluto un massacro di tali proporzioni; e si faceva

dipendere l'enormità dell'accaduto dall'essersi tal urio

affidato a dei "ragazzini". 8i vedrà poi in prosiegLlo di

trattazione quali significative conferme abbia ricevuto) nel

tempo, quest'Llltimo riferimento ai "ragazzini".

B) 8i è dato conto, in narrativa (39), delle indicazioni che,

circa le responsabilità per la strage, furon fornite da

Mario Guido NALDI all'agente CALIPATTI. E s'è visto come,

già in istruttoria (40), di fronte al magistrato, il NALDI

avesse tentato di fare un passo indietro rispetto alle

originarie prese di posizione. Di fronte alla Corte (41), il

teste ha fatto una vera e propria retromarcia: dal complesso

della sua deposizione dibattimentale emerge che certe

indicazioni sarebbero state fornite all'agente del BI8MI non

perché fossero frutto di concreti elementi di conoscenza in

possesso del NALDI, ma per liquidare l'interlocutore,

fornendo delle risposte che, in qualche modo, avrebbero

soddisfatto

(39) Cfr.
(40) Cfr.
(41) Cfr.

le aspettative di quest 'ultimo,

* * * * *supra, sub 1.1.3.3).
supra, sub 1.3.1).
vu 23/11/87, pp. 18 ss.
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si andava affermandouh teorema secondo cui la strage era di

negli anni precedenti, aveva

sis~ematicamente addebitato ad Ordine Nuovo ed Avanguardia

Naz i onal e

SLlccesso ll
•

la responsabilità di "tlltto queLl o che era

La ritrattazione è frutto di calcolo ed è del tLltto

insincera. Nell 'immediatezza della strage, con tutte le

garanzie dell'anonimato e della riservatezza,

dopo aver fatto talune aff~rmazioni

colloquiO col

preci se;

CALIPATTI, aveva formulato

il NALDI, nel

accuse assai

(la strage

rappresentava un provocazione contro 'QUEX' , la matrice

dell'attentato era di destra e rientrava nella faida interna

dei vari movimenti di estrema destra) in termini

sllpposi ti vi, tal i per cui esse avrebbero potuto

rappresentare, prese a sé, l'espressione di un giudizio

politico, il NALDI aveva proseguito col dire che gli

attentatori venivano da fuori Bologna, quasi certamente da

Roma, e si era spinto sino ad indicare le organizzazioni di

provenienza, quasi cercando, nella forma espressiva, di

attenuare la gravità del l ' accusa
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organizzazioni di Ordine Nuovo ed AvangLLardia Nazionale").

Siffatte indicazioni non provengono da una persona

qualsiasi. Mario Guido NALDI, redattore di 'QUEX' (42) ,

aubaì terno di Fabrizio ZANI e suo fiduciario, è persona

profondamente inserita nell 'ambiente dell 'ultradestra ed è

al centro di un flusso di notizie di estrema riservatezza.

Basti pensare, che nel corpo del medesimo colloquio, egli

sarà in grado di riferire che Ordine Nuovo, di cui

"SIGNORELLI è il capo indiscLLsso in Italia" ••• "usa anche la

sigla di Movimento Popolare Rivoluzionario, CostrLLi amo

l'Azione e Gruppi Popolari di Base••• "

Il NALDI neppure nelle prime sincere dichiarazioni aveva

dato conto della provenienza delle notizie di cui era in

possesso. Senonché, le successive acquisizioni processuali

hanno consentito di far luce anche su questo aspetto, si

vedrà in prosieguo come debba ritenersi provato che

Giovanna COGOLLI, esponente dell'ultradestra legata allo

ZANI ed in contatto con lo stesso NALDI, alla vigilia della

;;. ;;. ;;. ;;. ;;.

(42) - SLLlla nat.ur a ed i contenuti di 'QUEX',· pubblicazione
dell 'ùltradestra, VOce del 'fronte delle carceri',
edita fra il '78 e 1'81, già oggetto di un
procedimento penale, cfr. Rapp. DIGOS Bologna
16/5/1984, in AA, V7, C41, pp. 2-220.
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strage abbia ricevuto l'amichevole avvertimento di

allontanarsi da Bologna da parte di 1'1".ssimiliano FACHINI, al

tempo stesso uomo di spicco dì Costruiamo l'Azione e

referente di Ordine Nuovo nel Veneto.

C) Tenllto conto della gravità e preci si one dell e aCCllse

lanciate dal NALDI e dei rischi che esse avrebbero potuto

comportare (per gli accusati, e per lo stesso accusatore,

esposto alle ritorsioni), non è pensabileche il teste si

sia a SUD tempo indotto a fare certe rivelazioni per i

motivi che ha riferito alla Corte, tentando puerilmente di

gillstificare l'a·tteggiamento dibattimentale. D'altronde, che

le rivelazioni al CALIPATTI non rappresentassero

espediente per liquidare elegantemente l'interloclltore resta

provato dal contenuto di un ar-ticolo (43) apparso Slll nllmero

5 di 'QUEX', del marzo 1981. Il brano, dal titolo' F'arole

chiare', reca in calce la sigla del NALDI: M.B.N. Il teste,

in dibattimento, ha tuttavia chiarito (44) che fllfrutto di

un a collaborazione: egli fu l'alltore della prima parte, e

Fabrizio ZANI della seconda.

"* "* "* "* "*(43) Trovasi in AA, V7, C41/7
(44) Cfr. Vll 23/11/87, p25.
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l 'al tro, si legge: " ... Troppi camerati sono stati costretti

alla galera, all'esilio o alla latitanza ... 21 causa delle

infiltrazioni di provocatori, di spie, traditori ed agenti

di ogni specie, di mitomani, di pazzi lucidi e di c an i

basta.rdi. Buona parte di ciò che ci è piovuto addosso in

quos t ì anni lo dobbiamo alla destra conservatrice,

reazionaria e golpista che è convinta che affidare il potere

alle forze armate o a uomini strettamente legati alla destra

economica, sia i l colpo di bacchetta magica con cui è

possibile 'fermare il comun ì amo ", loro massima aspirazione .

••. La repressione che ha falcidiato i camerati, non sarebbe

mai potuta avvenire senza il sLlpporto emozionale delle

stragi ... è stato facile attribuire ai fascisti la

responsabilità della nuova strage di stato ••. è stata come

una valanga che si è abbattuta su di noi, e che ha travolto

il lavoro di almeno tre anni ••• è intanto necessario che

tLltti -,;i impegnino nell 'opera di ì nd ì v.ì duaz ìone degli agenti

provocC'_tori che sono fra di noi, identificabili forse con

gli sciacalli che hanno sempre cercato di controllare

l'attività dei camerati, ricorrendo ad ogni mezzo per
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mantenere .nell 'ambiente posizioni di potere, che sono state

sempre utilizzate per 'sparti rsi il controllci' dei

militanti, una volta che la repressione avesse distrutto gli

apparati organi zzati vi fati cosamente costruiti •. ; QùeH, a

voce alta, affinché tutti possano sentire, chiede che

vengano isolati coloro che dello stragism~ hanno fatto

veicolo e prassi finalizzati allo smantellamento del
i

movimento. Lo chiede natL\ralmente ai camerati, lo ritiene un

fatto squisitamente interno ••• "

Una volta colto· il senso della distinzione che deve porsi

tra 'aLltenti ci fasci sti " 'aLltenti ci camerati', e coloro che'

-nel gergo dell 'ultradestra-vengon definiti 'vecchi

tramoni', acquista contorni del tLltto nitidi l'attribLlzione

ai secondi, indi cati come sci acall i e provocatori che

c o l I udono col regi me, del tentati va di controll are l'intera

area della destr.ael<traistituzionale da posizioni di potere,

attraverso lo smantellamento dei gruppi spontaneisti chE! al

controllo si ostinano a~sottrarsi.

Non è chi non veda come siffatta presa di posizione sia

perfettamente in linea con. le indicazioni già fornite dal
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NALDI al CALIPATTI. E, tenuto conto che l'articolo fu

scritto a quattro mani dal NALDI e dallo ZANI, acquista un

significato inequivoco il progetto del secondo, volto alla

eliminazione fisica di Paolo SIGNORELLI. Di siffatto

progetto -la cui esecuzione, per essere il SIGNORELLI

detenuto, avrebbe dovuto essere affidata a Mario TUTI,

debitore verso lo ZANI, che aveva 'giustiziato l'infame'

MaL\rO MENNUCCI, 'responsabile' della cattura del TUTI- è

dato rinvenire in atti moltelici notizie, di diversa

provenienza. Angelo IZZO ebbe a riferire del desiderio dello

ZANI di uccidere il SIGNORELLI (45). Walter SORDI, che già

in precedenza aveva fatto cenno dell'odio dello ZANI nei

confronti dell'odierno imputato, il 15 marzo dell'84

dichiarò testualmente (46): "ZANI voleva la morte di

SIGNORELLI ed a Parigi, circa un mese dopo che era stato

ucciso MENNUCCI" (47), "mi disse che la condanna a morte del

SIGNORELLI era già partita e non era sua intenzione

fermarl a. lo invece volevo impedire la condanna a morte del

Cfr. AA, V7,
Cfr. AA, V7,
L'assassinio

SIGNORELLI ,

(45)
(46)
(47)

sia perché consideravo quello scambio una cosa

* * * * *C41, p310.
C41, pp. 304-305•.
del MENNUCCI risale all'8/7/1982.
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squallida,

CAVALLINI. "

sia perché sapevo il SIGNORELLI amico del

Nel pregevole rapporto (48) della DIGOS di Bologna del

16/5/1984 si cita poi testualmente il seguente passo (49)

della missiva indirizzata da Valerio FIORAVANTI a Mario TUTI

il 22/11/1982: " •.. 8I6NORELLI dice che hai 'firmato il

contratto' per lui e saresti stato pagato da Fabrizio con

c

MENNUCCI ••. io non ho trovato di meglio che rispondergli

non credo sia un

scambio- di favorili.

'contratto' ma pia semplicemente

che

uno

Non occorre altro per apprezzare la serietà detle accuse

mosse dal NALDI a determinati ambienti subito dopo la

strage, e riprese dal NALDI e dallo ZANI a distanza di pochi

mesi, in termini necessariamente meno. diretti, ma non

equivoci, e comunque non oscuri per chi riguardi la vicenda,

attraverso il filtro del tempo, nella completezza dei suoi

sviluppi.

'* '* '* '* '*(48) Trattasi del rapporto citato alla nota (42).
(49) - Cfr. AA, V7, C41, pp. 189-190.



~~1~~~~1 Bi~QQg~~iQil~l~ g§ll~èll§QlèlQ~ g~èl§ iillQ§QQèlè gi
YD9 Qcgg§tiY~lii~ i§CCQLi§ti~~~ si QQli CQffisQQ §

Y§Q§tg Q§ll~s~§c§iQD§ Q§Qf~§~i§tÈ

Si è data conto in narrativa del nucleo essenziale delle

dichiarazioni p~ovenienti dal VETTORE (50) • Occorre

aggiunge~e cne, in dibattimento (51), il VETTORE ha tenuto

il p~evedibile atteggiamento ~it~attato~io che aveva a

chia~e lette~e p~eannunciato dopo l'accoltellamento subito

in carcere (52).

Sull'utilizzabilità della deposizione di questo teste, il

Giudice Ist~utto~e ha condotto una Luc ì cì ì ae ì ma analisi (53),

che la Co~te condivide appieno. Da quanto dichia~ato dal

VETTORE debbono fa~si discende~e almeno due ce~tezze: il

teste e~a a conoscenza in anticipo dell 'attentato; seppe

dell'attentato stesso da Robe~to RINANI. Sul p~imo punto, si

osserva che:

a) il lO luglio 1980, al Giudice di So~veglianza di Padova,

il VETTORE

1.2.5).

(54) ,

Cf~. sup~a, sub
- Cf~. vu 9/1/88,

Cf~. aupr e , SLlb

SO, pp. 284 ss.
- Che, sul punto, ha deposto in ist~utto~ia (EA, V10/a

2, C54, p1, ~ecto e ve~so), ~endendo dichia~azioni

poi confe~mate in dibattimento (Vu 17/2/88, p12).

alla p~esenza dell'Avv. F~anco ToSELLo

* * * * *1.1.3.1),1.1.9) ed
pp. 200 ·:55.

1.2.22), lettera b).

(50)
(51)

(52)

(53)
(54)



fu 1n grado di an~icipare l. rEalizzazione di un

attentato da parte di un gruppo di eversori neofascisti.

b) Non poteva trattarsi cne della strage di Bologna.

Infatti, dal complesso delle· dichiarazioni del VETTORE,

così corne esse si sviluppano dal c o Ll o qu ì o con il

Magistrato di Sorveglianza di Padova sino alla

depos1zione davanti al Giudice Istruttore del 13/11/80,

emerge che:

altro di imminente attuazione, era ormai prossimo ed

bI) l'attentato, in quanto avrebbe dovuto precederne

era stato programmato per la prima settimana di

agosto;

b2) sarebbe stato di eccezionale gravità, al punto che

avrebbe riempito le pagine dei giornali, ed avrebbe

fatto parlare l'opinione pubblica nazionale e

mondiale (55).

L'indicazione dell'eccezionalità (misurabile anche

* * * * *(55) - Già prima di conferire col Magistrato di
Sorveglianza, scrivendo all'Avv. TOSELLO, il VETTORE
aveva preconizzato la diffusione, da parte della
televisione e dei quotidiani~ di una notizia che
avrebbe fatto "molto ma molto scalpore" (cfr. EA,
VI0/a-2 C54, pp. 4-6 ed EA, VI0/a-2, C30, p 65
verso) •
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sulla stampa e dall'impatto sull 'opinione pubblica che ne

sarebbero conseguiti), proprio in quan t o riferita ad un

attentato, cioè ad un fatto di cui la gravità è

caratteristica necessaria, evoca l'idea di un evento

terroristico assolutamente straordinario e finisce con

l'essere connotazione estremamente selettiva,

perfettamente attagliantesi ali 'orrenda carneficima di

vittime innocenti consumata alla stazione di Bologna.

Le circostanze di cui sub bi e b2, un i tar i amente

considerate, sono tal i . da essere r ì feri bi li

esclusivamente alla strage di Bologna. Peraltro, a fronte

della riconducibilità (che pure dalle dichiarazioni del

VETTORE emerge) del programmato attentato al qr upp o (di

cui il RINANI, autore delle rivelazioni, faceva parte)

capeggiato da Massimiliano FACHINI, stanno gli elementi

di prova -dei quali si dirà 'in sede materiae'- 'aliunde'

raccolti a carico del FACHINI in ordine alla sLla

responsabilità per la strage di Bologna: con i l che

l'assLlnto dell'identificazione fra l'attentato

preconizzato dal VETTORE e quello perpetrato
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stazione di Bologna ~iceve ulte~i'6re, qUantunq0e non

necessa~io, conforto.

Sulla provenienza delle notizie dal RINANI, e, pi~ in

generale, sull'attendibilità delle notizie fornite dal teste

ed accusatoriamente utilizzate, va rilevato che:

al se pure il RINANI fosse rimasto, arI 'epoca, in costante

isolamento, sareobe potuto ugualmente venire in contatto

col VETTORE, in quanto quest'ultimo, per via delle

mansioni lavorative che svolgeva all "interno del Carcere

'Due Palazzi' di Padova, aveva possibilità di movimento

anche nella zona riservata ai detenuti isolati~"Peraltro,

l'isolamento del RINANI si protrasse soltanto per i primi

sei giorni di detenzione, dopodiché egli fu "messo in

c omuria" (56).

bl L'indicazione del RINANI quale fonte delle confidenze è

inequivoca: l "indicazione alternativa dei cognomi RINANI,

RINALDI e RINALDINI è in parte frutto dell'indole ambigua

e confLlsionaria del teste, ed in parte dettata dalla

necessità psicologica di diluire in qualche modo,

* * * * *(56ì - Cfr. lA, V9/a-l, C2/2, p6 retro.



attraverso la vaghezza, la gravità delle accuse. Ma resta

insuperabile il fatto che il RINANI fu formalmente

riconoscluto dal VETTORE e che l'accusa nei confronti

dell 'imputato, arricchitasi nel tempo di particolari

idonei a corroborare l'identificazione, è rimasta ferma

sino all'accoltellamento del teste.

c) Fu cura degli inquirentiverificare che, all'epoca, non

fossero detenuti in Padova altri esponenti di spicco

dell'eversione: e le risultanze negative

dell'accertamento furono contestate all'imputato (57).

d) Il RINANI si è ostinato sino alla fine a negare di

conoscere il suo accusatore, nonostante siano stati

entrambi frequentatori della Sezione 'Arcella' del

Movimento Sociale Italiano di Padova. E l'irrigidimento

su una posizione difensiva di tale debolezza non può

essere i~terpretato che come un tentativo di stornare da

sé, .a tutti i costi, ogni pLlr minimo sospetto di contatti

di qLlalsi:voglia genere col ',lETTORE: tentativo tanto pHI

disperato, i~qLlanto il VE"TTORE, per<;:;ino in dibattimento,

***.**
(57) - Cfr. lA, V9/a-l, C212, p19 retro.



nel negare d'avercricevuto confidenze in ordine ad un

att~ntato da compiersi, ha però ribadito d'essere entrato

in conta~co col RINANI all'interno del carcere di Padova.

el Le tltubanze e gli ondeggiamenti del teste sono tutti

agevolmente spiegabili e non indeboliscono la sostanza

della òeposizione. In un primo tempo, il VETTORE aveva

sostanzialmente la veste di confidente

per ut i Lìz z ar Le come merce di

la fonte delle notizie stesse. A

auo

e non

strage

in

scambio,

delle informazioniservirsidi

possesso,

progettato

assumendo

rivelando

avvenuta, non ha più potuto sottrarsi all'obbligo di

testimoniare e, dopo aver esitato e tergiversato, ha

finito per 'vuotare il sacco'.

f) L'accoltellamento subito dal teste in carcere e le

modalità .dello stesso rafforzano il convincimento della

veridicità delle accu$e mosse dal VETTORE. Innanzitutto

non vi sarebbe stato l'interesse a colpire l'autore di

se~plici farneticazioni, che, in quanto tali, sarebbero

state smentite in corso d'istruttoria. In secondo luogo,

la morte del teste avrebbe cristallizzato le SLle



originarie accuse. Ferire il VETTORE, facendogli vedere

la morte da vicino, ha significato ter-rorizzarl0

definitivamente, rendendolo disponibile alla

ritrattazione, che" immancabilmente, è intervenuta.

Obiettivo dei feritori era dunque quello di scalfire la

portata delle accuse del teste attraverso le sue stesse

future dichiarazioni. Questo, e non altro, era il movente

degli aggressori, che non agivano -come pure si è

sostenuto- per ragioni del tutto estranee alle vicende

oggetto di q ì udd z ì c] lo apprendiamo (58) dalla vittima

dell 'aggressione: " ••• le stesse persone che mi hanno

colpito mi hanno informato che la ragione della loro

azione era quella di p un ì r rn ì per aver parlato ••• "

g) La stessa logica intimidatoria ha governato anche

l'aggressione subita dalla moglie di Roberto RlNANl, dopo

che, essendo stato emesso il màndato di cattura del

10/12/1985, nell' i mmi nenza dell 'interrogatorio del

RlNANl, si diffuse la notizia che egli fosse prossimo a

(58)
(59)

fare rivelazioni (59).

* * * * *Cfr. supra, sub 1.2.22, testo e nota
Per la vicenda, cfr. lA; V9/a-1,
C2/1, pp. 1-4, e C2/2, p105.

(79) •

rispettivamente



h) Il VETTORE è effettivamente elemento collegato alla

cellLlla terroristica veneta facente capo al FREDAed al

FACHINI,· ed era cìun que -contrariamente a quarrto si è

sostenLlto- persona che, ad un RINANI non pHI vigile,

perché 'scoppiato', poteva apparire idonea a riceVere

determinate confidenze. Il RINANI 'si aprì' non con un

qualsiasi compagno di detenzione, ma con chi, ai suoi

occhi, appariva come sodale. La riprova di ciò resta

affidata non solo alle dichiarazioni del VETTORE, ma

anche e soprattutto alla deposizione istruttoria (60) ed

i memoriali (61) del Commissario PasqLlale JULIÀNO,l "un a e

gli al tri di batti mental mente confermati (62).

i) V'è in atti ampia prova dell'inserimento del RINANI

nell'ambito dell 'eversione neofascista padovana e dei

suoi collegamenti con'MassimilianoFACHINI~ Se nÉ! darà

compi Lltamel1te conto in prosieguo di trattazione. QLli

Preme sottolineare che, valutando sinotticamente le

indicazioni provenienti dal VETTORE, i collegamenti

RINANI-FACHINI, e gli elementi -di cui pure si darà conto

* * * * *(60) - EA, V10/a-6, C276, pp. 1-3.
(61) - EA, V10/a-6, C276,pp. 4 ss.
(62) - Cfr. vu 16/10/87, p27.



in seguito- raccolti per altra via a carico del FACHINI

in ordine al delitto di strage, si deve inevitabilmente

concludere che i vari apporti probatori, di diversa

provenienza, sono in grado di corroborarsi a vicenda e di

convergere in un'unica direzione.

l) Le dichiarazioni del VETTORE hanno ricevuto 'ab externo'

conferme che giustamente sono state definite

llsorprendenti ll
:

11) è stata riscontrata, attraverso indicazioni

provenienti da più fonti, l'esistenza di un progetto

di attentato ad un magistrato, che, per l'obiettivo

specifico e l'ambiente al quale viene riferito,

appare

VETTORE.

sovrapponibile al progetto riferito dal

12) Anche il collegamento posto dal teste fra la persona

del FACHINI e quelle del SIGNORELLI e del SEMERARI

troverà conforto, a far tempo dall'anno successivo,

attraverso la collaborazione processuale fornita da

Pao l o ALEANDR 1.

E' necessario aggiungere come non indeboliscano il quadro
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che si è sin qu ì tratteggi ato al cune argomentazi oni svol te

dall'attenta difesa del RINANI (63) in sede di discussiohe.

Si è sostenuto cne, se pure il VETTORE ebbe mai da qualcuno

le notizie poi riferite ai giudici, non potè riceverle dal

RINANI, in quanto:

a) dalla deposizlone TOSELLO si evince che il VETTORE era

già in possesso delle notizie in questione prima del 20

l '11/8/1980 si evincerebbe che iJ teste ricevette le

conf i denze dal RINANI sol tanto dopo l a morte de'l" GiLldi ce

rese dal VETTORE al F'UBBLICO ct'lINISTERO

dichiarazioni

registrate

giugno, mentre dalla trascrizione delle

AMATO, cioè dopo il 23/6/1980.

b) Il RINANI si costitLd. in carcere a Padova il 31/5/1980.

Il VETTORE riferisce di un primo colloquio con l'odierno

imputato, avvenuto in giorno di sabato, che dev'essere

almeno sabato 7/6/1980. E riferisce p.o ì dell 'ulteriore

c o l Lo qu i o , avveriut.c a distanza di 15....20 giorni, nel

corso del quale il RINANI, essendo 'scoppiato', si

sarebbe lasciato andare alle note compromettenti

* * * * *(63) - In particolare, dall'Avv. G. GASPARDINI. Cfr. brm
n.l 14/5/88, giri 465-657.



confidenze. Ma tale secondo colloquio, proprio per dettl

riferimenti cronologici forniti dal VETTORE, 5i verrebbe

a collocare Ln una da~a posteriore al 20/6/1980: cioè in

una data ln CUl il teste era glà ln possesso delle

notizie succeSSlvamente riferite.

entra.mbi gli argomenti pogg i ano SLl

premesse fallaci. Effettivamente, nelle ultime battute delle

dichiarazioni in data 11/8/1980, mentre riferiva i commenti

che, da parte SLla e del RINANI, si fecero a seguito

dell'assassinio del Giudice AMATO, a specifica domanda volta

a conoscere se risalissero alla stessa circostanza le

confidenze in ordine all'attentato al Giudice BTll,

rispondeva (64): "E beh! è logico, è logico". Senonché, va

subito rilevato che, se pure i l riferimento cronologico

fosse. esatto, ben potrebbe aver costituito l'omicidio di un

magistrato l'occasione per riprendere discorsi di qualche

giorno prima, divenuti particolarmente . interessanti'

proprio alla luce della notizia di quel crimine appena

consumato. f'1a il fatto è che sull'esattezza dell'indicazione

'* '* '* '*'*
(64) - Cfr. EA, V10/a-l, C30, p43.



non si può fare alcun serio iil.ffidamento. Il VETTOf=;:E,

confusionarlO e disorienta~o, e al tempo stesso desideroso

di accreaitare ln qualche modo quanto veniva dicendo, colse

al oalzo l occasione, offert:agl i dalI' in qu ì rente suo

interlocutore, di ancorare l'episodio oggetto delle sue

r ì vel 2\.Z ioni ad un dato certo. t1a, nel corso dello stesso

c oLl o qu i o (65), in cui si era sempre espresso in termini di

RI~IANI.

ricordare in che giorno avesse ricevuto le confidenze

estrema approssimazione, aveva già dichiarato di non poter

dal

....-'

c....-'
<:»:
~
G
;~
~

QUiil.nto al secondo argomento prospettato dalla+ difesa,

occorre rilevare che il lasso di tempo in esito al quale il

RINANI I 'scoppiato' , si lasciò andare alle clamorose

rivelazioni, deve esser cal col ato a parti re dalI a SLla

costi tuzi one i n Carcere•. Q.Llando il VETTORE, neI: suo i tali ano

sgrammaticato, riferisce: 11.~~invece è passato 15 o 20

giorni e lui diventava sempre pi~ ne~voso" (66), contrappone

il periodo trascorso in Carcere dalI 'odierno imputato ai 7-

* * * * *

(65) EA, VIOla-l, C30, p20.
(66) Cfr. il passo citato alla nota che precede, rigo 22.



8 o 10 giorni al massimo che quest'ultimo contava di

i:rascorrerci, quando si costitui nella fiduciosa attesa

della libertà provvlsoria.

Cosi ragionando, si perviene a ricostruire una cronologia

dei fatti idonea a restituire coerenza ed attendibilità

all'intera loro sequenza: il RINANI si costituì. l 'ul ti mo

giornp di maggio; venuto meno, dopo sei giorni, il regime di

isolamento, ebbe occasione -sabato 7 giugno- di incontrare

una prima volta il VETTORE, con il quale si manifestò

f i duc ì o~o, essendo imminente la concessione della libertà

provvisoria, prevista, al per i l mercoledì.

SLlccessi va; il sabato seguente, trascorsa una quindicina

di giorni dalla sua costituzione, al RINANI, deluso nelle

aspettative, cedettero i nervi; nei primi giorni della

settimana sllccessiva, mentre l'Avv. TOSELLO era a c o l l o qu ì o ,

nel carcere di Padova, con al cun ì auo ì cl i enti, irruppe

nella sala colloqui il. VETTORE, già pronto a giocarsi la

formidabile carta di cui era insperatamente entrato in

possesso; nei giorni immediatamente seguenti, dapp r' i ma urio

sconosciuto si mise in contatto telefonico con l'Avv.



TOSELLOper contoedel VETTORE, e poi, attorno al 20 giDgno,

la figlia dell 'odierno testimone si recònellCl stLldio del

legale, versando la somma di E 500.000, che fu fatturata il

giorno 23; lo stesso giorno veniva. assassinato a Roma il

dottor AMATO, il che ben PLIÒ aVer ravvivato l'interesse, già

desto, del VETTORE, ed averlo indotto a riprendere

l'argomento, sperando di trarre dalI 'interlocut6re ulteriori

E' stato sottolineato

utili informazioni.

disperata ricerca,

da taluno che il VETTORE

all'epoca dei fatti, di

era alla

qLlalche

espediente che gli consentisse di lasciare il carcere in

tempi brevi: e si sono indicate anche le ragioni

dell 'urgenza, che peraltro, in questa sede, non è necessario

approfondire. La ci rcostanza -lLlngi dal mi narE! la

credibilità del teste,.- rafforza ulteriormente il

convincimento, già ampiamente raggiunto, della provenienza

delle confidenze dal RINANL Se il VETTORE avesse avuto

qualche carta utile da giocarsi, l'avrebbe fatto

i mmedi atamente. Invece; durante il periodo di detenzione

precedente la costituzione del RINANI,
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CostitLlitosi il RINANI, nel giro di un paio di settimane il

VETTORE fu in grado di tentare di utilizzare importanti

confidenze come merce di scambio, per ottenere di essere

posto in libertà. Le stesse modalità della spendita delle

notizie ricevute attestano che il VETTORE le utilizzò

immediatamente dopo esserne entrato in possesso: si

precipitò nella sala colloqui, per conferire con l'Avv.

TOBELLO, che era venuto ad incontrare altri detenuti; in

seguito, adottò, in rapida successione, iniziative di vario

tipo, per dar seguito a quel primo fugace contatto, che non

aveva sorti to. l'effetto desiderato; infine, palesò la

intenzione di barattare le sue conoscenze come merce di

scambio.•

gQo~lY§i~2m~oi~: Luigi VETTORE PREBILIO è stato l'autore di

talune rivelazioni, la cui insuperabile forza probatoria

deriva dall'esser state anteriori alla strage e dal non

essere quindi certamente frLltto di costruzioni a

posteriori'. Nè si può ragionevolmente affermare che il

VETTORE si abbandonò afantasticheri e: lo si dovrebbe i n tal

caso accreditare -alla luce dell 'accaduto-di incredibili
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capacità divinatorie. E' altresì provata al di là di ogni

passibile dubbio;"'per quanta si è venuti argomentando-che

l e notizi e provenivano dalRINANI. Tanta ri tenuta, non si

vede come ;"'sul nuc I eo ,essenz i al e/delle di chi araz i ani del

VETTORE,... passa incidere una serie di cil""costa.nze ampiamente

evidenziate da tal une difese: l'essere i l VETTORE un

pregiudicata, un personaggio moralmente discutibile,animato

non da .. c ì v ì.smo; . ma da, volontà. di conseguire; dei benefic:i e

oggi oramai alcolizzata; addirittura l'essere persona razza,

incapace di esprimersi in un italiana carretta, ma. soltanto

in un confusa e sincopatolinguaggio a cavalla tra lingua e

dialetto. Sana fatti che la .Corte non. ignara e che , per la

parte della testimonianza ulterior.e .rispetto :al nucleo

centrale relativa alla strage ed all'indicazionè della

fante,' hannodmpostoun 'accurata ricerca delle conferme 'ab

externo'; ma che -si torna a ripeterlo- non inficiano quel

nucleo centrale delle.rivelazioni, ben, patendo la. verità

-salva la pi~ rigorosa verifica, di cui il Collegio; si è

fatta· cari ca,... promanare-. anche dalle.labbra di un VETTORE

PRES.ILIO.
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In dibattimento, davanti alla Corte, lo SPIAZZI (67) si ~

impegnato -con rara abilità, che peraltro i verbali

istruttori lasciavano presagire- in un lungo sforzo teso ad

annullare, a volte impercettibilmente, per successive minime

approssimazioni, e a volte anche in modo brusco, la faticosa

ricostruzione che dei fatti a sua conoscenza era stato

possibile compiere, con sofferta gradualità, attraverso le

mutevoli (68) dichiarazioni rese in precedenza. Di fronte a

tanto sfacciato camaleontismo, sarebbe non soltanto

improduttivo, ma certamente fuorviante inseguire il

Colonnello nei suoi incessanti contorsionismi logici e

verbali. L'unica seria operazione valutativa cui la Corte

può e deve dedicarsi consiste nell'estrapolare, dal caotico

coacervo, quelle notiz$-e che non restano affidate soltanto

alle dichiarazioni del teste.

E le notizie in questione, per la parte che qui interessa,

sono le seguenti:

(67)
168~

* * * * *Cfr. vu 8/10/87 e vu 12/10/87.
Una paziente ed'attenta disamina
dichiarazioni rese dallo SPIAZZI
trovasi nei §§ 7.2, 7.3 e 7.4
'Tribunale della Libertà' citata
(37).
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a) lo SPIAZZI , nell'ambito di un rapporto di colI aboraz ione

con il' SISDE,iF17/7/1980 'si recò a Roma, ove si adoperò

per ottenere notizie sulle iniziative in atto

nell'ambiehte dell'eversione neofastista delTa capitale.

All'a déposi zione dell o SPIAZZI sUl pUnto attribui scene

tranqui Il ante conforto l edichi araz ioni' provehi enti' dai

testlSALERNO (69), BENFARI (70) ,RACANI ELLOGi uli a (71)

e -con contribUti pitllimitati ed indiretti- D'APRILE

(72) e ;RAcANIELLOAnna Maria (73), t:oll1plessi Vamente e

cOmparativamente valutate. Quanto poi al particolare

aspetto 'relativo all'anteriorità del viaggio e delle

notizie rad::cilte e trasmesse al SISDE rispetto alla
"

strage, siamo in preseMz a di una 'data certa: il

28/7/1980, data dell'informativa in cui furono raccolte

le hotizie dello SPIAZZI, della- quale non è

* * * * *(69) - Cfr. EB, V3, C91 e vu 2/11/87, p17.
(70) Trattasi dell' Appuntato che, con il noine di copertura

di BARONE, rappresentava il referente dello SPIAZZI
all'interno del Servizio. Per le dichiarazioni di
costui,cfr. EA, V10/a-6, C298 bis, vu7/10/87, pp.
32-63 e vu 12/10187, pp. 86-88.

(71) - Cfr. EB, V2, C42i? C49. In giudizio, la RACANIELLO,
escussa in Roma ai·sensidell "'ar'\;. 453. C.P.P. ~cfr,.

vu 6/11/87, pp. 2-9- è apparsa in pietose condizioni
. psi cof i siche e, dopo aver al quanto annaspato, è stata
sottratta da una 'provvidenziale' crisi nervosa,alla
prova, per lei improba" di continuare a reggere
l 'esperi enza dell.a pubblic:a deposiz! one.

(72) Cfr. EB, V2,C60. pp. 1-3 'e vu 2/11/87 ,cpp .35-37.'
(73) - Cfr. EB, V2, C49, PP'. 5-6 e vu18/Z/88Vpp.113-114.

603



ragionevol mente possi bi! e dubi tare, alI a stregua del

controllo documentale incrociato che è possibile compiere

in base alle annotazioni ed ai protocolli del carteggio

-interno agli uffici della Direzione ed anche relativo

alla corrispondenza fra Direzione ed uffici periferici-

sviluppatosi attorno all'informativa (74).

b) Il Colonnello fu in grado, grazie ai suoi contatti

romani, di riferire al SISDE degli sforzi compiuti in

Roma, nell'ambiente eversivo di destra, per riunificare

in un f uni ca. organizzazione vari gruppi (defini ti

genericamente "N.A.R.") che si muovevano autonomamente, e

che l'opera di riunificazione era condotta da tale

"Ciccio", nel quale la Corte -come già il Giudice

Istruttore- identifica con certezza Francesco MANGIAMELI.

Qui le indicazioni provenienti dallo SPIAZZI traggono

conforto dalla sostanziale sovrapponibilità

dell 'informativa e dell'intervista rilasciata dal teste

al settimanale 'L'Espresso' (75), dal fatto che il

* * * * *

(74) Cfr. RA, V3 bis, C132 bis, pp. 11 ss.
(75) Cfr. supra, sub 1.1.4).
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MANGIAMELI si r ì conobbe i mmedi atamente nel 'Ci ccio' (76)

dell 'intervista, dal corrtanu t c del volantina 'diffLlso da

'Terzet Poslzione' dopa la morte del MANGIAMELI (77) ,

nonché dalla 'vfsità' che lo SPIAZZI ricevette dapart.e di

RE!F1ataGARIBALDI, esponent.e.di. tèr.za posizione,al qùale

il Col onrieLl a dovette rendere conta dell' i ntervi sta

* * * **(76) - La circostanza è nata attraversa le dichiarazioni di
Rosari a AMICO,.yedova MANGIAMELle di Alberta VOLO •.La
prima, in Llnverbaled 'interrogatoria el<art. 348 bis
C.F'.F'. (cfr. EA, V10/a-3, C117, p39) confermata in
giLldiz~CJ (cfr~ .. V~l16/11/87, pp , 72 !5s.), i 1:21/12/83

_. ebbe a odichiarare al Giudice IstrLlttorel "Ricorda con
sicLlrezza che mia marita si identificò nel 'CICCIO' di
cuì o' all'intervista SLlll'Espres!50 dE!.ll· %,gostQ' 130 odi
Amos SPIAZZI~ Ricorda anziche'avemmo ~na discLlssione
qLlando leggemmo sLll giornale il testa dell'intervista
perché io.mipreoccLlpaiedissi amiCJ mar ì t.o s 'Vedi a

~~he ti parta l'attivitàpolitica?'Mio marita che,
. dopa la lettLlra dell'intervista aveva dettaI 'QLlesti

mi yogliCJl1o incastrare••• ", quando rn.ividE! preocF~lpata

disse che in fonda si trattava di cavolate e cercò di
sminLlire l'importanza della casa. Di Lln fatta però
sana certa che Francesca si identificò nel 'CICCIO'
dell'inte~viita e che ia sLla prima- reazione alla
lettLlra fLl di risentimento nei confronti di Amos
SPIAZZI."
I~ seconda, i nterrogato ai s.ensi dell' art. 450 bis
C.P.P. (cfr. VLl. 15/1/8~, p1 r.ec1:CJ e versa), ha
conferrn%,to anc~ele segLlenti· dic:hi",r%,ziqlli, ..rl:se al
l3iLldice IstrLlttore il 5/1/84 (c:fr. o.fA., V10(%'...3.,C134,
p'l.8) I .0. nMA~GIAMELIparlò cqnmedE!ll%,.famos"'ointervista
al colonnella SPIAZZI e mi0~is!5e c:hE!!i~riconosceva
n~l 'CICCIO~di cLli all'intervisfa;non si
mE!ravigliava che SPIA~~Ipote!!5~ c0l19scerio a meglio
s'T"pere i l . SLlO nome perFhé cqnsi~er'ava. SPIAZZI un
agente dei !5~rvizisegreti. Il. MA~§IAMEI.,I!i ri.conobbe
nel . CI~~IO' di FLli alI 'intervi si:a pel'""c:h~a sLl.ci. di re
eserci tava real mente . l'atti vi tà di pro!E!liti.!5ffiO e
cCJll ~g'T"melltCJ %,ttrib~lita o%,1

0

, •• CiFci CJ~ cjep'i nter-yi sta.
St· rnDS~raVa.· qu ì rid ì 'o molt,CJJ~lrb)'ltCJiepreCJcc~\pa~q nel
senso' c:he t~lTlevad~ ri manerecbillyqlfo l1~l,le indagini
sull a str'T"gedE!l p ag0!5tgedi .'. essel'""~ %,rr-E!si:.ato."

(77) - In dE!~~9y~1'T"ntillo (c:fr.EA"Vl?(.a...B,C2~:2 bi!/), p51l
si o' fa.. car.i RoallCJ ElPIAzzI, i l1~ic%'i:ooc9rn~ , LlomQ dei

" serVl.z it.d''T''verletnFi )'It9.'C:On ..1 'i ntE!rvi 51:..a,qrl . avvisa
in'codice dirett020ntro'Ciccib' MANGIAMELI •.
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rilasciata al 'Espresso' (78).

c) L'opera di ricompattamento portata avanti da Francesco

MANGIAMELI mirava a conciliare gli obiettivi delle varie

frange dell'eversione cui si rivolgeva, e puntava,

quindi, su uria progettLlal i tà che contemperasse

l'interesse di chi privilegiava obiettivi indiscriminati

e di chi intendeva invece compiere attentati selettivi.

Da un lato si trattava di reperire armi ed esplosivo ad

ogni costo; dall'al tro si programmava un attentato ad un

magistrat6 picchetto, dei Carabinier,i, da

compiersi in tempi brevi, durante uria celebrazione o in

occasione di una ricorrenza. In una riunione tenutasi

poco tempo prima a Milano, due elementi romani dei N.A.R.

* * * * *(78) - Ha riferito la SF'IAZZI(EA, ViO/a-5, C232 bis/!,
p46): " ... verso là metà di ottobre," (del 1980)
"preannunziato da una telefonata si presentò a me
persona qualificatasi come Giuseppe GARIBALDI
(GARIBALDI Renato: n.d.r.) Ebbi immediatament'e la
sensazione che GARIBALDI fosse stato inviato da Terza
Posizione per informarsi sudi me. Egli infatti
esordì in modo duro dicendomi di essere aderente di
Terza ,Posizione e che non avevano apprezzato il mio
int,ervento ,SLI MANGIAMELl. Ricordo che per un attimo
ebbi~~~nche qualche preocc~pazi9ne per la mia
per-~CJna."." .. ... . i. . -. -

H,circ;ostanza, ,dell~ ",isii:a ha trov.;lto ç:onferrna da
parte del 13ARIBALDI (deP9:iizione di ç:uiin EA,,1I10/a
6, "C~B8,pp. 4 S5., dichiarata, utilizzabile
all'Udienza d~~G2(2(88GZcfrLv~,2/?1§8'G'p~?-~] il
9~~le G~~~ I~m~s~oche sipparlè d~IGMANGIAMgLI e che
eglf cl1i

j
esE!llsuo i,f1t.erI9CU~9rE!: "t1a cOQle ti viene

in mente d,iilre delleconfidenz~adei giornalisti 7"
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controllati dal MANGIAMELI avevano chiesto di ac qu ì s t ara

armi senza limiti di prezzo, "avendo deci so di di

procedere, dopo' il periodo estivo, alla eliminazione

fisica di'è\ltromagistrato" (79) (l'assassinio del ddtt.

AMATO risaliva al mese precedente).

A riscontro di quanto precede, occorre considerare che

nello stesso periodo,' immediatamente prima dellàstrage

(giugno-luglio 1980), il VETTORE apprendeva 'dal RINANI

'notizie in larga parte sovrapponibili a quelle che 10

SPIAZZI ha attinto da fonte certamente diversa: si

'programmava, per lafinedell 'estate, 'di assassinare un

magistrato, nell'ambito di una pH.l vasta progettualità,

v-

che c:ontemplava anche attentati di carattere

indisc:riminato. Tale sovrapponibilità rappresenta di per

sé Una forma di- c:ontrollo reciproco delle notizie, se si

tien conto che, almeno per una parte, è c:ertamente

anteriore alla strage: c:i si riferisce all'attentato al

mag istrato!daporre< in'esec:uz ione al,la if ine dell 'estate,

'* *,** *(79) '--, Tale ultima notizia, presente nell'informativa 28
- lugl i 0'1980,,! è'dalloSPIAZzr:attribui ta ad una sua
fonte, veronese: c:fr. interrogatori'o 20/5/83 in EA,
Vl0/a-5, C232 bis/l, p32;



di cuiriferlil VETTORE nel luglio e di cui si parla

nell 'informativa SISDE dello stesso mese. Ma anche la

notizia relativa alla componente indiscriminata della

progettLlal i tà dei gruppi che il MANGIAMELI veniva

coordinando, quantunque non esplicitata nell'informativa

del luglio (ove comunque si fa cenno del compito affidato

al MANGIAMELI di reperire esplosivo ad ogni costo), trova

sconcertanti conferme. Infatti, lo SPIAZZI, a strage

avvenuta, pose immediatamente l'attentato in relazione

con -le notizie apprese nell',ambiente romano. Il teste

l'ha negato in dibattimento, ma l'aveva ammesso in altra

sede, dando anche conto della precedente negati va (80).

* * * * *(80) - Il 20/5/1983, al Giudice Istruttore GRASSI che lo
interrogava come imputato in altro procedimento (cfr.
EA, VI0/a-5, C232 bis/l, pp. 28 ss.), riferiva tra
l'al tro: "Il mi o appunto 'i l dr. PRATI'" (di cui si
dirà tra breve) "contiene effettivamente dei
riferimenti alla strage di Bologna, come più volte
l'Ufficio mi ha fatto rilevare. Sino ad ora ho
risposto in modo incompleto sul punto, in quanto il
mio difensore avv. BEZICHERI mi aveva raccomandato di
affermare che quell'appunto non si riferiva a Bologna
in quanto, cosi facendo, non vi sarebbe stato alcun
nesso tra la mia posizione processuale ed il
Tribunale di Bologna. Ciò evidentemente in sintonia
con il ricorso in Cassazione per incompetenza
territoriale del Tribunale di Bologna••. l'intervista
all'Espresso del 5/8/1980 la rilasciai, oltre che per
prevenire azioni future, anche ritenendo che la
strage di Bologna fosse stata eseguita proprio
nell'ambito di quei progetti, dei quali si era
parlato a Roma e che avevo riferito al BARONI ... mi
domandavo come mai non erano state arrestate quelle
per~one su cui esistevano cosi pesanti
indizi ••• titenni ••• di dover fare il possibile perché
MANGIAMELI fosse fermato ••• "
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D'altronde, a soli tre giorni dalla strage, il Colonnello

non perse l'occasione di rilasciare la nota intervista;

la quaI e, a ben vedere, se vei col ava oscLlri messaggi,

aveva tuttavia anche un significato assai espUcito:

nel momento in cui le indagini per 'L'attentato dovevano

ancora decollare indicaVa. la consapevolezza,

nell 'i nteirvi stato, che il MANGIAMELIfosse un esponente

di grande ap ì cco del terrorismo di ,destra, in piena

operativi.t,à nel periodo in cui laE;trage era venut a a

·cader-1:.

Si è· VLE;tO che i l MANGIAMELI si riconobbe nel 'Ci cci o'

dell 'intervista. Si vedrà poi che egli, nel settembre, fLI

assaE;sinato da un gruppo di cui facevano parte Valerio

FIORAVANTI e FranceE;ca MAMBRO, raggiunti dairreE;isti!Jili

prove di colpevolezza per laE;trage del 2 agosto 1980 ,e

ospiti del MANGIAMELI in Sicilia Prima e dopo

l'attentato.

Né deve sfuggire che , nel documento seq4eE;trato (81) .allo

SPIAZZI e.aprentesi,con ilsintagma "ILDottor-F'RATI", di

* * * * *(81) - Fu sequeE;trato nel procedimento n •. 651/52 R.G.G. r. e
troVaE;i in,cop i ai n.EA V10/a,75,<C232bi s/1;,pp. 47-
49.
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di cui si è fatta cenno alla nata (80), documenta

dattiloscritta dal teste e contenente, in termini

alquanta criptici, la cronistoria del rapporta della

SPIAZZI col SISDE, a proposito della vicenda in questione

si legge: "Ultima piacere. La situazione è tragica: ci

sana le morti di Amata e dei giudici di Bologna. I NAR

sembrano preparare altre morti. Non si sa bene chi sia

l'ideatore di un nuova massacra se un certa Chicca

(Furlotti) a Ciccia (Mangiameli isospettabile). Se c'è un

VERO pericolo bisogna andare. Il Dottore appura che

Ciccia è un agente di Delle Chiaie, provocatore, che ha

mandata in galera per canta della polizia dei malavitosi

(affermazioni concordi di R.G. e T.) La destra sospetta

anche che la strage che egli progetta (uccisione di un

magistrato con picchetta completa di CC••• ) ••• "

Il data su cui l'attenzione deve necessariamente cadere è

la presenza, in tale specifica contesta, dell'incisa "le

morti ..• dei giudici di Bologna". Letteralmente intesa,

l'espressione non si riferisce ad alcun fatta storica,

non essendo stati consumati attentati in danna di giudici
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bolognesi; si dovrebbe, alternati vamente,ipoti z z ar e che

le morti si ano quelle - su cLli i g i LIdi ci di Bologria

indagavano. Sarebbe comunque i nLltil e fatica

l'avventurarsi nella ricerca dell 'esatta chiave di

lettLlra: giacché non consentirebbe, comunque, di

allontanarsi dal terreno delle ipotesi. Occorre invece

Eloftantorilevare il dato obiettivO '-c:he ben si armonizza

corpo di un brano in cui lo SPIAZZI sUl1teggi a la vicenda

Llnte.st.Llal e riferì mento' alle morti ed a Bologna nel

con

di

gl ial tri testé passati in rassegna- della
,

presenza
./
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della su-a azione informativa svolta nel luglio 1980,

facendo poi cenno deglisvi 1Llppirelatì vi 'all 'intervista

all' 'Espresso'edall 'eliminazione del· MANGIAMELI.

Si è sLlcci ntamente dato ccnt.c , sub L 3. D, del contenLlto

delle ··dichiarazioni rese nal maggio del 1981 da Mario Guido

NALDI, prima interrogato come .imputato in altro

procedimento, e poi esc::usso come testìrnone nel . presente.

Occorre ricordare che, nel corso del colloquio della

pl'"Ì mavera '80, i 1 FIORE e l' AD I NOl.;Ft ì per;esemplì fi c:O\re il

'" 1 1



tipo di azioni di lo.ttaarmatache avrebbe potuto porre in

essere il gruppo di 'Terza Posizione' per la cui fondazione

essi si erano rivolti al NALDI, avevano fatto riferimento ad

uno specifico episodio di attentato avvenuto in Roma

all 'interno di una Sezione del Partito Comunista. Orbene,

per intendere il contenuto e l'orientamento della proposta,

si deve aver presente che, nella capitale, il 16/6/1979,

mentre era in corso nei locali della sezione del Partito

Comunista Italiano dell 'Esquilino, in via Cairoli,

Lln'affollata riunione di circa cinquanta per.sone, due

appartenenti ai N. A. R. avevano. fatto i r r ua ì one, e, mentre

uno esplodeva colpi di pistola, l'altro lanciava due bombe a

mano che, esplodendo, ferivano 25 persone (82).

In dibattimento, il NALDI ha sostenuto (83) che egli

nel 1980 aveva ricevuto soltanto una proposta politica e

che, nelle dichiarazioni istruttorie ebbe a forzare la mano.

Il tentativo di ridimensionare quanto detto in precedenza

non convince: e perché i fatti riferiti a suo tempo si

armonizzano con qLlelli noti attraverso altre fonti; e perché

* * * * *(82) - Cfr. AA,.V13, C74, p123.
(83) Cfr. vu 23/11/87, p19.
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non è dato capire il motivo per il quale il NALDI si sarebbe

indotto a .formLllare accUse di tanta gravità, se fossero

state false. E' vero invece che le rivelazioni furono frLltto

di uria tormentata decisione, le cui motivazioni il NALDI

volle esplicitare agli inquirenti. Ora, è leCito dubitare

della genLlÌr1ità ditali motivazioni, di ordine morale,

NALDI era pil:tp'rosaicamente quello di prendere le distanze

i deol cigi co e poli ti co: ma se pure l'i nteresse che mucveva il

iniziative di lotta' armata di cui non intendeva

-
~

'~
y.)
.~..~
~restanon per questole responsabilità,

da

condi videre

indebolita lif~ttendibilitàdi quanto ebbe a dichiarare.

Nel luglio del 1980, cioè nello stesso periodo in cui il

VETTORE e lo SPIAZZI entravano in possesso delle notizie di

cui siè ampiamente detto, Leon~rdoGIOVAGNINI di CJsimo,·già

espulso dal Movimento SoCiale Italiano, arruolato in 'Terza

Posizione' nel 1979 dal FIORE e dall 'ADINOLFI, recatosi a

Roma, ebbeadinc:or1tr~reRoberto FIORE. A proposito di

quell'episod'io, il GIOVAGNINI, inquisito nell'ambito del

procedimento romano cosiddetto di 'Terza Posizione', riferì:



"nel cor-so del mi o i ncontro col FIORE costui mi di sse che i l

movimento a Roma era diventato molto forte e che in sostanza

perseguiva finalità eversive nel senso che il movimento,

attraverso azioni militari destabilizzanti, si riprometteva

di creare i presLlpposti per una rivoluzione di popolo. Mi

disse anche che il movimento era armato e che aveva mezzi

sufficienti per riuscire nell'intento. Nella circostanza mi

fece anche pr~sente che tutti i militanti erano armati e

pronti a compiere azioni terroristiche. Non scese in

parti col ari per quanto r ì guardava i nomi facendomi comunque

intendere che il movimento era pronto per la lotta armata,

sia sotto il profi lo numerico che sotto quel Lo

organizzativo" (841.

Deponendo com~ testimone n~ll'istruttoria di altro

procedimento, il. 2/7/1987, Mirella ROBBIO, mogli~ separata

dell'estremista di destra Mauro MELI, dichiarava (851:

" •.• Accadde poi che poco prima della strage di Bologna del

2/8/80, forse

Cfr. EA,
stata una
Cfr. AAD,

(841

(85)

due settimane prima si presentò da me il

* * * * *Vl0/a-6, C265, pp. 25-26. In giudizio vi è
sostanziale conferma. (vu 25(2/88, p871.
V12, C23.

614



capitano Segatel. Il mio convivente, presente al nostro

incontro, lo colloca ad une distanza di circa un mese dalla

strage di Bologna.

di un grosso favore.

Il capitano mi dissse che aveva bisogno

Il capitano· mi disse che sapeva che la

destra stava prepcll"ando qualcosa di veramente grosso: le

par-dle che ùsd/nelriferire quest'ea.ffermazioni del capitano

sono pressoché testua.lE Michfese di riprendere contatti

con l'ambiente del M.S.I. di Genova e soprattutto con i

vecchi amici di mio marito per cercare di capire cosa fosse

in preparaz'iòne. Feci presente al capitano che non avevo pHI

rapporti" tali da consentirmi di accedere a notizie riservate

dell 'ambiente di destra e comunque consideravo la cosa

trOppo rischiosa. Si vekificb poi la strage di Bologna ed io

mi rammaricai di non aver fatto quanto forse potevo per

evitare Lln così grave fatto cri mi noso. Forse c'era una

possibilità per quanto piccola di venire a sapere in tempo

quat coaa , Ero dunque dispiacÌl\ta. di non aver fornito la mia

collabor-azionè al capitano. Questi, dopo lastrage,venne

<-

.'----~.:.......--

.~

da me e mi disse: 'Hai visto cosa è successo? Decisi

allora, finalmente, di dire tùtto era mia



COnoscenza, dapprima .in forma confidenziale e qui.ndi innanzi

alle diverse A.G.". Tali dichiarazioni sono state confermate

in dibattimento (B6).

Si è sunteggiato sub 1.2.2) il contenuto dei colloqui

svoltisi nel carcere di Rimini, in epoca di poco posteriore

alla strage, fra Stefano NICOLETTI ed Edgardo BONAZZI. In

giudizio, il primo ha confermato le dichiarazioni

istruttorie (B7), mentre il secondo, sentito con le garanzie

della difesa, perché chiarisse se ed in che termini si

fossero svolte le conversazioni col NICOLETTI, si è avvalso

della facoltà di non rispondere (BB).

Il NICOLETTI, autore di una deposizione il cui peso non può

in alcun modo essere sottovalutato, merita di essere

pienamente creduto. Egli rende dichiarazioni che non

soltanto si armonizzano, in un quadro coerente, con quelle

provenienti dalle altre fonti passate in rassegna, ma

forniscono a queste ultime un'adeguata chiave di lettura.

Per

(B6)
(B7)
(BB)

la parte relativa ai dialoghi

* * *" * *Cfr. vu 16/2/BB, p7B.
Cfr. vu 20/tO/B7, p109.
Cfr. vu 15/2/BB, p15.
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Fe~~a~a, si è visto che le pa~ole del teste hanno t~ovato

amp e confe~me, anche da pa~te di pe~sone totalmente

insospettabili. Il NICOLETTI non è stato mosso dalla volontà

di fo~ni~e a tLltti i costi un cont~ibLlto al! 'attività degli

inqui~enti in senso avo~evol~ all'accusa: quando pendeva a

ca~ico del FURLOTTI mputiaz ì orie di st~age, il teste ~ife.~i

d'ave~ app~eso dallo IANNILLI, il quale si e~a esp~esso in

dell '80 - aveva dovuto ammettere che

FURLOTTI (89). Lo IANNILLI, dal canto

te~mini di assoluta convinzione, dell'innocenza del

suo, già nel settemb~e

i contatti con il

NICOLETTI avevano avuto luogo, pur- sostenendo che i l

(89)
(90)

corrtanu t o dei dialoghi e~a stato ~ife~ito dal teste in

manie~a falsa o t~avisante(90). Nel!'inte~~ogato~io del

* * * * *
Cf~. EA, V10/a-2, C64, p16.
C.fr •...• EA, V10/CI- 2 , C64, p1i. Nel co~so del confronto
col teste, lo IANNILLI ebbe ad affe~ma~e: "Ammetto di
aVe~ ce~cato di ave~e notizie anche t~amite il

.detenuto del! a cell Cl accantoch", .poisi èsapLlto
esse~e il qui NICOLETTI. - Nego di ave~ detto l a
f~ase che a fa~ fa~e ce~te cose ai ~agazzini,

finiscono. poi male, ma dissirife~.endomi al DE PRAZI
Luca che non è conveniente ave~e pe~ amici dei
giovani pià piccoli.- Il nome del DE ORAZI l'avevo
app~eso . SLli gio~nali quando io erI:) anco~.a libe~o.

Nego di ave~ detto con ~ife~imento alla f~ase che
FURLOTTI e~a stato lui a mette~e la bomba:
'Impqssibile,>!So chi= non.è stClt.Cl l.ui ' •. f\mmetto che
conosco il FURLOTTI come ho già spiegato.--- Nego di
aVe~ fatto ~ife~imento esp~esso al FURLOTTI o che la
no!st~a<conve~.saziClne!sifoss", riferita al d",t.to

. FURLOTTI , nego di àve~ esclLlsO la pa~tei::ipazione di
taluno alla st~age.---Nego di aVe~ detto 'come mai ci
hanno p~eso tutti', ma, iny,eclilmi chi edevo . come hanno
.fatto ad ar~esta~mi .,insielne "a .qLlesti al t~i7' Io.
FEMIA non l'avevo mai conosciuto."
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15/12/85, parzialmente modificando le precedenti

dichiarazioni, ammise tuttavia d'aver effettivamente

espresso il suo convincimento circa l'estraneità del

FURLDTTI alla strage (91).

Per quanto attiene,in particolare, alle notizie che il

NICDLETTI afferma d'aver appreso dal BDNAZZI, la riprova

della loro genuinità e veridicità riposa sulla specificità e

sulla coerenza interna del loro contenuto: non potevano

essere note al NICDLETTI, delinquente comune di basso

livello, le circostanze relative al contenuto, alla

redazione ed alla diffusione delle rivista 'QUEX', nè egli

aveva la preparazione per riferire agli inquirenti -di

scienza propria e falsamente attribuendole al BDNAZZI- le

citazioni e le analisi politiche di cui al verbale di

deposizione. D'altronde, vari particolari appresi e riferiti

dal teste hanno trovato precise e plurime conferme in altre

acquisizioni probatorie: il riferimento ai "ragazzini" quali

esecutori dell'attentato, ed alla maggior gravità del

medesimo rispetto a quanto programmato; l'indicazione degli

* * * * *(91) - Cfr. lA, V9/a-1, C4bis, p14.
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ideatori del massacro in FACHINI e SIGNORELLI, raggiunti

anche 'al i unde' da mol tepl i c ì e c:onvergemti indi z i; l a

rivelazione che il programma terrori sti co, poi non

realizzato compiutamente, aveva originariamente previsto

azioni dimostrativenelleéittàdi Bologna, MilanoeGenoVa

la Bologna verrà ~osta in essere la stfage;aMilano,

pochissimi giorni prima, era stato comp i uto un al tro

gravissimo attentato, presso la sede del Consiglio CornLlnale;

a Genova, nel1 'imminenza della strage del 2 agosto, i

Carabinieri tenteranno di attivare la fonte ROBBIO, avendo

notiiia di attività terroristiche in preparazione negli

ambienti della destra).

Il BONAZZI, poi, efa fontE! qLlalificatissima. Estfemista di

rango e non semplice gregario, costui, già negli anni

precedenti, giovandosi degli spostamenti che otteneVa in

virt~ delle sue pendenze Qiudizia~ie, aveva ricoperto il

r-uot c di agente di collegamento fra il FREDA ed il TUTI e

gli al tri pHlrappresentati vi esponenti nE!ofaséisti. Anche

in occasione deifattFriferiti dal NICOLETTI,il BONAZZI,

essendo detenuto in Sardegna; aveva preso a preteso la
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celeb~azione di un processo a suq ca~ico, per poter venire

in carceri ove erano detenute persone coinvolte

nell 'inchiesta sulla. strage e carpire loro informazioni a

proposito di quell'attentato, che aveva provocato una dura

repressione a carico delle formazioni neofasciste, creando

una situazione di sbandamento fra i militanti.

ottenuto il trasferimento a Rimini, era entrato in contatto

con Roberto RINANI, del quale si era accattivato la

confidenza, da lui attingendo opportune informazioni: né la

cosa dovette ~iuscire difjcoltosa, avend~ potuto il BONAZZI

spendere il nome del capo carismatico della cellula veneta,

cioè il nome di Franco FREDA.

All'esito dell'inchiesta, il 'commissario politico' (92) si

era poi lasciato andare, con il NICOLETTI, alle riferite

rivelazioni.

Le fonti sin qui esaminate sono di segno convergente e sono

suscettibili di essere ricondotte ad unità, nell'ambito di

una coerente ricostruzione, i cui elementi si supportano e

* * * * *(92) - Cosi definito dal PUBBLICO MINISTERO, in RE, p655,
rigo 1.
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corroborano vicendevolmente.

L'ampia sovrapponibilità delle informazioni provenienti

-attraverso fonti diverse- dal VETTORE e dallo SPIAZZI,

ncnch è gli Lllteriori elementi indicati a sostegno della

affidabilità di tal une èlffermazi oni del secl::Jndo, depongono

nel sens~ del pers~guimento, nel 1980, da parte dei poli

veneto e romano dell'eversione neofascista, di una

progettLlalità ter'roristica, orientata tanto verso le azioni

di carattere indiscrìminato che verso gli obiettivi di tipo

selettivo. Mario Guido NALDI, nella primaveradell '80, aveva

ricevuto la visita dei 'leaders'di 'Terza F'osizione', FIORE

ed ADINOLFI, che, nel proporgli la costituzione, in Bologna,

-

di una • sez i oné ' del loro movi mento, avevano fatto

riferimento ad azioni paradigmate sLlll'assalto di una

Sezione del Partito Comunista Italiano di Roma, compiLltadèli

N.A.R. e realizzata coniI lancio di bombe a mano. Roberto

FIORE sarà indicato dallo SPIAZZI (93) come colui che,

assieme a Walter SPEDICATO, n~l lLlglio 1980, gli aveva

* * * * *(93) - Al Colonnello """'cfr. EA, V10/a'-5, C232 bis/l , p54'-
fu anche sottoposta la fotografia del FIORE. E, nella
,forma . delricon9,sp:,il11eHl~0, ,anco,ra una volta egli fLl
fedè!l~ al SLlO i nc:onfoni:tibi l e stil e:"FIORE, pHl lo
vedo e piO mi cOnvinco che è lui".
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fornita le notizie raccolte nella nata informativa SISDE e

pHI ampiamente riferite agli ì n qu ì renti .Se si pone mente al

fatta che il GIOVAGNINI afferma d'aver ricevuta dal FIORE,

propria nel luglio del 1980, l~rivelazioni riferite circa

la disponibilità di armi ed il programma di lotta armata del

movimento, da condurre attraverso azioni destabilizzanti, si

vedrà come, rilette sinotticamente, le dichiarazioni sue,

del NALDI e della SPIAZZI, si confortino reciprocamente e

costituiscano attestato di credibilità l'una per l'altra.

Si vedrà, nell'esaminare ilpelitto di banda armata, quali

fossero i rapporti ed i collegamenti operativi fra i vari

S IGNORELLI , FACHINI, CAVALLINI e FIORAVANTI, cioè fra

esponenti di vertice dell'estremismo nera della capitale e

del Veneta ed elementi di spicco di quei N.A.R. cui si

rivolgeva l'azione coordinatrice del MANGIAMELI. Si vedrà

altresì il formidabile supporto militare che, fin dai primi

mesi del 1980, Valerio FIORAVANTI aveva preso a fornire a

, Terza Posizione', contribuendo in modo decisivo alla

'escalation' del movimento. E si vedrà ancora che -al di là

dei pretesi contrasti fra i l FIORAVANTI ed i vertici della
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stesso movimento- il FIORAVANTI, nel luglio del 1980, fu

ospite in Sicilia di Francesco MANGIAMELI, con il quale

condivideva il progetto di far evadere F'ierlLli gi CONCUTELLI,

all'~poc~ in fase di organizzazione. Il MANGIAMELI poi,

dopo il 2 agosto e prima di essere ~ssassinatci dal

FIORAVANTI e' dai sadali diquest 'ultimo, aveva riferito al

VOLO, in più di uh occasione, che "la itrage di Bologna

era opera dei servizi segreti diretta a provocare una

reazione tontro l~ destra e che SIGNORELLIFACCHINI" (sic)

"e AFFATIGATOerano in effetti agenti 'dei servizio" (94)

lJ'----~
~,,J

In questo quadro si innestano le dichiarazioni del

NICOLETTI , che -lo si è anticipato- costituiscono una

preziosa chiave di lettura dei fatti: erano previste, per

l'inverno del '79 o la primavera dell '80, azioni

dimostrative a Bologna, Milano e Genova (in quest "ul t ì ma

città i Carabinieri, allertati, tentatarono poi di

sensibilizzarela ROBBIO, per acqLlisire Lltili informazioni>;

* * ** *

(94) - Cfr. interrogatorio reso da VOLO il 15/9/80 nel
procedimento per l'omicidio del MANGIAMELI, in EA,
ViO/a-3, C13411,pp.2ss., e, in particolare, p6. Si
tratta di-dichiarazioni confermate in giudizio (cfr.
vLl15/1188, p2 retro) ~
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per moti vi non preci sati, l'i n ìzì a't ì va aveva dtrvut o essere

rinviata; qLlalcLlno, peraltro, anziché desistere, aveva

volLlto forzare la mano, e dare comLlnqLle corso all' lI a z i one

dimostrativa", che, però, aveva prodotto effetti pia

disastrosi di qLlelli programmati; il divario fra obiettivi

prefissati e risLlltato realizzato era dipeso dall'essersi

gli ideatori -indicati nel FACHINI e nel SIGNORELLI-

associati nell'impresa dei "ragazzini"; e poiché l'enormità

delle consegLlenze dell 'attentato aveva provocato Llna pesante

reazione verso la destra, con l:arresto delle "falangi" eIa

distrLlzione dei ranghi, il SIGNORELLI ed il FACHINI

avrebbero dOVLlto pagare: "se Lln soldato sbaglia deve pagare

i l sergente non i l generaI e" (95).

Occorre aver presente che il riferimento ai \ ragazzini I,

già presente nelle parole del FEMIA captate nel carcere di

Ferrara, ripreso in altro contesto dal BONAZZI, e poi, a

fine istrLlttoria, dalla FURIOZZI, era stato presente altresì

nelle confidenze fatte dal MANGIAMELI al VOLO (96); e che il

* * ** *(95) - L'apoftegma del BONAZZI attribLlisce al FACHINI ed al
SIGNORELLI il rLlolo di sergenti, mentre il grado di
generale restèrebbe riservato al FREDA.

(96) - Cfr. EA, Vl0/a-3, C134/1, p21.
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MANGIAMELI, presso il quale -come si è visto- avevano

alloggiato, sino a POchlssimi giorni prima della strage,il

FIORAYANTI e la MAMBRO, diede rifugio, dopo l'attentato, a

Luigi CIAYARDINI, presénte nel'Veneto, - in compagnia dei

primi due, néi giorni a cavallo del 2 agosto, e oggi

raggiunto a suavoltadal.lna comunicazione giudiziaria per

il delitto di strage.

Né deve sfuggire che, in effetti, la strage di Bologna ebbe

travalicavano i limiticaratteristiche e

dell. progettuaIità

proporzioni che

terroristica coltiVata nell' ambi ente

dell 'eversione neofascista romana, cos~ come ci è nota

attraverso varie fonti: sappiamo dallo SPIAZZI che il

tentativo delMANGIAMELIdiconcil i areI e diverse tendenze

presenti nel fra,stagFiatomondo eversivo c u ì era diretta la

sLla azione coordinatrice aVrebbe pOtLlto sfociare

nel l 'attentato ad un 'magi strato e ad un pi cchetto di

Carabinieri, durante uria celebrazione e che, in effetti,

l'assassinio di un g,iudiceéra già stato programmato a

breve scadenza; sappiamo ;ancora,> attraverso ledichiar'azioni

i strLlttori e di -Alberto VOLO',
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condannato l a str'age di Bcilogna "perché si era< col pito nel

mucchio", ma non aveva disapprovato "certe azioni delle

Brigate Rosse come l 'omocidio di MORO egli attentati a

singole persone". Il 'MANGIAMELI, l'in particolare, aveva

approvato l'omicidio del q ì ud ì c e AMATO ••• " (97). Anche le

azioni di tipo diverso che, nell'ambiente, si ipotizzava di

porre in esecuzione (vi era chi ventilava di ispirarsi,

come modello, all'attentato alla Sezione del F'artito

Comunista Italiano dell 'Esquilino), pur avendo un taglio pHI

marcatamente indiscrimillato, non miravano a "colpire nel

mucch ì o!', provocando un elevato numer-o di vittime, ma

rappresentavano, piuttosto, una forma, estrema e degenerata,

di lotta all'avversario politico, destinato ad essere

* * * * *(97) - Cfr. EA, VI0/a-3, C134/1, p7. In giudizio, il VOLO
non ha confermato (cfr. vu15/1/88, pp. 2 retro ss.)
questa parte delle dichiarazioni istruttorie,
sostenendo che gli erano state estorte con la
tortura. Siffatta sortita è perfettamente coerente
con il complessivo atteggiamento di questo
personaggio tutt'altro che lineare, interno alla
cellula palermitana del MANGIAMELI e autore della
nota lettera anonima spedita ad un funzionario della
Questura di F'alermo alla fine del luglio '80. Già
inquisito nel procedimento per l'omicidio MANGIAMELI,
il VOLO è stato interrogato ai sensi dell'art. 450
bis C.F'.F'. Non ha naturalmente chiarito i motivi per
cui soltanto dopo oltre sette anni si è deciso a
rivelare ai giudici del presente procedimento che
avrebbe fatto certe dichiarazioni sol perché vittima
di violenze fisiche. F'eraltro,la conferma di quanto
a suo tempo dichiarato dal VOLO era già intervenuta
'ab externo': lo SF'IAZZI aveva chiarito verso quali
azioni potesse essere indirizzata l'azione
coordinatrice,di 'Ciccio' MANGIAMELI.
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ferocemente aggredito nelle sue stesse sedi.

Resta cosispi egatopel"chéi l MANGIAMELI , all'indomani del 2

agosto, prese le distanze dalla strage, che, per le sue

immani proporzioni e le SLle terrificanti e:onsegLlenze, aveva

rappresentato Lln i mprovvi so ed incontrollato e:olpo

d'acceleratore. Ma la sua sorte era ormai segnata. Non solo

egli era 'politicamente' inaffidabile, per la SLla

indisponibilità D inattitudine Q sopportare il peso della

mostruosa "carneficina, ma,

dell'intervista dello SPIAZZI,

dopo la

era divenuto

pubblicazione

una vera e

propria mina vagante per gli autori della strage, che, non

avendo avut.o difficoltà ad identificare il 'Ciccio'

dell'intervista stessa, sapevano bene che c o s t u ì

rappresentava una traccia vivente in direzione delle loro

responsabilità.

Questo lo sfondo sul quale vanno esaminate le prove raccolte

a carico degli imputati di strage, che si esamineranno di

seguito. Si vedrà come e perché tali prove, idonee a

suffragare l'affermazione della penale responsabilità del

singolo in taluni casi, insufficienti
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cospicue) in altri, conducano a conc ì us ì cn coerenti con. le

premesse sin qui poste, rendendole via via suscettibili di

una p ìù concreta lettura e traendone, al tempo stesso,

complessivo conforto logico.

6~1~6~~ll CèQQQcti
èU":'iot§COQ
BiOy.iQ

QQ§cètiy.i iCè Qli iffiQ~tèti gi atCèQ§
g§llè QèOgè èCffiètè QQQ§ttQ gi Qi~gisiQ~

Condivide questo Collegio l'orientamento della Suprema Corte

secondo cui dall'appartenenza di un individuo ad una

formazione armata non è dato far discendere,

automaticamente, la sua responsabilità per gli episodi

delittuosi a tale formazione ascrivibili. E' per converso

del tutto lecito utilizzare gli elementi di prova che a

carico del singolo, nell 'analizzare la sua posizione

all'interno dell'organizzazione, siano emersi in ordine a

specifici collegamenti con altri determinati sadali, per

trarne elementi di giudizio in ordine alle responsabilità

per il singolo delitto, ogniqualvolta la natura e la qualità

di quei rapporti siano idonee a corroborare altri elementi

'aliunde' raccolti in merito a tale delitto. Fatta tale

doverosa premessa, si precisa -come si è anticipato- che,
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ad evitare ripetizioni, si valuteranno nel capitolo relativo

alla banda armata le prove dei collegamenti operativi fra

gli imputati di strage ed altri prevenuti all'interno di una

formazione nel cui programma politico-militare si è venuta

ad inscrivere la strage del 2 agosto 1980. A tale parte

della trattazione occorre pertanto fare rinvio, con

l'avvertenza che, per quant c necessario, fatti e

collegamenti colà dimostrati saranno utilizzati sin da ora.
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Si è dato conto, sub 1.2.181, di quanto ~iferito da Massimo

SPARTI all'autorità giudiziaria romana sin dall'll/4/1981.

Si è visto altresi, sub 1.4.3), che il contenuto di quel

primo interrogatorio era stato poi più volte confermato e

precisato avanti al Giudice Istruttore del presente

procedimento. In un successivo verbale (981, il 5/5/1982, lo

SPARTI aveva i nvece mani festato dei dubbi SLIll a data dell a

richiesta di documenti da parte del FIORAVANTI, affermando

di non essere sicuro che si trattasse del quattro agosto. In

giudizio (991, ha spiegato quali pressioni (lODI lo avessero

ad un certo punto indotto ad introdurre elementi di

perplessità nel proprio racconto, ed ha riconfermato con

assoluta certezza la versione dei fatti originariamente

che
AAD,

(981
(99)

(1001 -

* * * * *EA, Vl0/a-4, C163/1, pp. 39-40.
Cfr. vu 30/9/87, pp. 37-41, e vu 24/2/88, pp. 21-22.
Lo SPARTI è stato escusso una prima volta come
testimone. Successivamente, 're melius perpensa', la
Corte ha deciso di risentirlo con le garanzie della
difesa, ai sensi dell'art. 450 bis o comunque
dell'art. 304 C.P.P. In tale ultima occasione le
dichiarazioni precedentemente rese hanno trovato
piena conferma.
Di tali pressioni era già traccia in atti prima
lo SPARTI comparisse davanti alla Corte: cfr.
V12, C27 e C63.
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resa. Prima ancora di esprimersi aull'attendibilità dello

SPARTI, deve la Corte chiarire il proprio pensiero in ordine

alI 'iriterpre~azione del senso complessiVo del sUo racconto.

Ora, non v' è dubbio -a giudizio del Ccillegio- chele parole

e l'atteggiamento del FIORAVANTI , cosi come sono stati

riferiti, costituiscano un'assunzione di responsabilità,e,

dunque, sia pure in termini allusivi e non espliciti, una

loro compI esso e nel loro reci proco i nteragi re l e segLlenti

sorta di confessione stragiudiziale. Occorre valL\tare nel

la presenza degli imputati alla stazione di

"b otrto " ,

circostanze:

Bologna il 2 agosto 1980; il riferimento al

accompagnato e seguito da aria di vanto, esaltazione e

spavalderia; la reiterata ecompiaciLlta esaltazione del

coraggio della MAMBRo da parte del FIORAVANTI; il

travestimento del FIORAVANTI in occasione dei fatti, che gli

induceva tranquillità per sé; la preoccupazione per la

MAMBRo, che avrebbe i nvece potuto esser ri conosci uta, al

punto che i lSLIO compagno le aveva fatto tingere i capelli;

l'eccezionale urgenza di entrare in possesso dei documenti

falsificati; le minacce rivolte ilIo SPARTI prospettando
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ritorsioni nei confronti del figlio, se non avesse serbato

il silenzio.

Tanto premesso, si osserva che le dichiarazioni dello SPARTI

sono perfettamente credibili. Egli era persona idonea a

ricevere confidenze tanto compromettenti: sodale dei

fratelli FIORAVANTI, per i quali costituiva un sicuro punto

di riferimento, era già stato messo a parte di altre imprese

criminose. Nello stesso verbale dell' 11/4/81 si fa cenno

del furto delle bombe a mano consumato da Valerio in

Pordenone, durante il servizio militare (101). In altra parte

del verbale (102) lo SPARTI riferisce: " ••. Quando appresi

dell'omicidio di AMATO, chiesi a Valerio se era stato

Alessandro." ( 103) "Per tLltta risposta mi disse . qLlesta

volta lo abbiamo tanato. Hai visto che mira?' senza

specificarmi chi fosse l'autore materiale del delitto."

Orbene, in seguito fu accertata la penale responsabilità del

FIORAVANTI sia per il furto delle bombe a mano che per il

delitto AMATO. Per quanto riguarda,

* * * * *

in particolare,

(101) - Cfr. RA, V15.
(102) - Cfr. AA, V9, C54, p12.
(103) - Si tratta di Alessandro ALIBRANDI.
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quest'ultimo crimine, il FIORAVANTI, all 'epoca, non era

ancora confesso; e soltanto nello stesso mese di aprile del

1981 venne indicato come uno dei responsabili dal fratello

Cristiano (104).

Lo SPARTI, salvo l 'ondeggiamento di cui ha spiegato le

ragioni, ha tenLlto ferma per anni , 'anche in pubb Lì co

dibattimento, una tremenda accusa, che lo espone ad una

responsabilità e adLIn rischio gravissimi. Ha fornito una

versione lucida, particolareggiata ed internamente coerente

dei fatti, ambientandoli nel tempo e dando convincentemente

conto del loro sviluppo diacronico e dell 'atteggiamento e

delle reazioni dei protagonisti. Non ha mostrato enfasi

accusatoria. Al contrario, nei primi verbal~ si è mostrato

addirittura spaventato di quanto andava riferendo, ed ha

effi cacemente descritto lo stato d' animo con cuì accolse le

dichiarazioni del FIORAVANTI: vi si coglie une sorta di

difficoltà, quasi di ripulsaa trarre le conclusioni che le

vanteriedell'interl ocutore,purecostringevano,a trarre., Lo

SPARTI, i ncr-r ì di to El sgomento, avrebbe vol uto non esser

** * * *(104) - Cfr. AA, Vii, C66/3, pp. 35 ss.

,~33



stato chiamato a condividere. Llnsimile segreto:

di non parlarmi neppure di quas t a cose".

"lo pregai

Le di chi araz i ani dello SPARTI hanno poi trovato la

formidabile conferma di Fausto DE VECCHI (105). E' costui

persona certamente non prevenuta nei confronti degl i

imputati. Ne fa fede il modo stesso in cui si sono venute

svi l upp ando le sue dichiarazioni istrLlttorie: l unq ì

dall'essere la 'spalla' dello SPARTI, disposta ad avallarne

comunque le accuse, il DE VECCHI non ha ostentato facili

sicurez~e. Si è visto come si sia reso necessario un

confronto tra i due, di cui si dato è succintamente conto;

nell'occasione, il DE VECCHI, di fronte all'atteggiamento

risoluto dello SPARTI, ha messo a fuoco i propri ricordi,

con risultati che è bene apprezzare attraverso l'integrale

efficace verbalizzazione (106): "Prendo atto di quarrto

afferma SPARTI e dichiaro che non posso essere certo

nell'affermare che le due foto si riferissero ad un uomo.

Non posso né confermarlo né escluderlo, sia perché non ho

* * * * *(105) - Cfr. gli atti istruttori citati sub 1.4.3) e vu
30/9/87, pp. 42-43 e vu 26/2/88, pp. 12 e 15. Come
lo SPARTI, così anche il DE VECCHI è stato escusso
in un primo tempo come teste e poi è stato risentito
con le garanzie della difesa.

(106) EA, V10/a-4, C163/1, p43 retro.
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fatto altro che consegnarle al falsario e quindi restituire

i documenti allo SPARTI, sia perché i documenti nella

maggior parte dei casi non portavano il nome

dellJinteressato (per motivi di cautela) sia perché di

solito non avevo la curiosità di guardare' a chi fossero.

destinati i documenti. Talvolta davo uno sguardo alle foto

che mi venivano consegnate e in tal caso sarei stato in

grado di ricordare le sembianze e siccome sono fisionomista,

_ sono capace·anche di riconoscere se la stessa persona viene

riprodotta in foto anche successivamente sui giornali.

Evidentemente nelle dichiarazioni rese alla S.V. 1'8/12/81,

di cUi ricevo lettura, mi sono espresso inesattamente per

quanto si riferisce al fatto di avere dato un03sguardo alle

foto consegnatemi dallo SPARTI nell'estate del 1980. In

sostanza non posso escludere che le foto consegnatemi da

SPARTI ed i reI ati vi documarrt ì f.ossero per una donna. Non

avevo mai visto la MAMBRD nédi per'sona né in fotografia; la

prima volta l'ho vista in televisione o sui giornali quando

fu ,arrestata ed io ero in carcere."

Dal prosieguò .del· verbale :diconfrontoemerge . che, in altra
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occasione, il DE. VECCHI aveva ricevuto dallo SF'ARTI, in

vista di una falsificazione, la fotografia di Cristiano

FIORAVANTI, persona le cui sembianze gli erano note.

Ricordando d'aver fornito documenti" allo SF'ARTI in altre

quattro o cinque occasioni, ma non avendo presente

l'episodio specifico, il DE VECCHI finiva per riconoscere

che, eVidentemente, anche in quel caso, non aveva guardato

le fotografie consegnategli.

E' rimasta dunque confermata la fornitura di una patente e

di una carta d'identità nei primi giorni d'agosto (107) e,

attraverso una ragionata messa a fuoco dei ricordi del DE

VECCHI, è venuto meno un potenziale profilo di discordanza

fra la versione sua e quella dello SF'ARTI.

Non deve sfuggire che gli imputati, i quali negano in radice

l'episodio, dovrebbero spiegare come lo SPARTI avrebbe

'indovinato' la loro breve ed episodica presenza in Roma in

que ì giorni: per loro stessa ammissione, essi si trovavano

in Veneto alla data del 2 agosto; rientrati a Roma in tempo

utile per consumare la rapina del 5/8/1980 all'Armeria

(1(7)- * *Cfr. le puntuali
C163/1, p112 recto e

* * *affermazioni
Verso.

in EA, V10/a-4,
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FABRINI di Piazza Menenio Agrippa, se ne allontanarono

nuovamente nel breve volgere di due D tre giorni (108).

Ma v'è di pia: anche la circostanza dell 'eccezionale urgenza

con cui l oSPARTI dovette procurarsi i docLllnenti ha trovato

conferma. Riferisce ildott. LAZZERINI, nel rapportolJCIGOS

26/5/83 (109),d'àver ~éntito infor~almente il DE VECCHI nel

Carcere di Rebibbia E! d'aver appreso da costui che, in

occasione dellarichie~ta dei documenti, lo SPARTI aveva

fretta ed 'era terrori'zzato, al punto che ~secondo quanto

aveva aggiLlnto il DE VECCHI-'.o i documenti erano stati

richi'esti' l~matti'na e consegnàti il pomeriggio, D richiesti

il, pomeriggio e consegnati allo SPARTI il mattino

(108)
(109)
( 110)

immediatamente successivo.

Si è sostenuto che lo SPARTI ha mentito, in quanto egli non

si sarebbe trovato aRoma i l 4 agosto. Tàletesi di fehsi va è

definitivamente caduta. Da un lato è rimasto esclLlsoche

egli fosse già parti'to in tale data, àlla volta di Prato

allo Stelvio, ovepure si recò nei giorni successiVi Dal

rappor'to in atti dei Carabi ni èd di Tr'ento 111(1), risul tàvà

* * * * *Cfr. RA, V9, C382, p12.
- Cfr. RA, V8, C370 bil.<pt6.
- Trovasi in EA, V10/a-4, Ct63/6, pp. 5,ss.
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che la famiglia SPARTI e la domestica TORCHIA alloggiarono

in Spondigna (BZ) fra il 9 e 1'11 agosto, periodo in cui

risultano registrati presso l' ~Hotel Post-Hirsch'. E'

stato ugualmente scrupolo della Corte disporre l'esame, ai

sensi dell'art. 453 C.P.P., di TALLARICO Francesco, zio

della TORCHIA, che costei e gli SPARTI erano andati a

visitare nell'occasione. Il TALLARICO, che non aveva un

ricordo preciso dei fatti, richiesto di indicare la durata

della permanenza dei suoi visitatori, ha fatto riferimento,

in termini dubitativi, ad un periodo variabile fra i 4 ed i

6 giorni (111). Ora, data la vaghezza del ricordo, si deve

avere riguardo all 'indicazione di cui al rapporto, anche

perché non si vede il motivo per cui, se la permanenza fosse

stata più lunga, gli SPARTI sarebbero stati registrati per

tre sole notti. Ad ogni modo, anche volendo accreditare la

versione dei fatti più favorevole alla difesa (immaginando

cioè una permanenza di 6 giorni), e tenuto conto che lungo

il tragitto per l'Alto Adige la comitiva sostò una notte a

Trento (la notte,fra~i15 ed~il 6) ,. ritroviamo ugualmente lo

* *** *(111) - Cfr. vu 19/2/88, p ì retro.
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SF'ARTI a Roma il giorno 4, in grado di, consegnare i

documentil~ ~attina del 5 _ dipartire poi con la famiglia

alla volta del Nord Italia.

A ben vedere, la tesi difensiva i Il Llstrata si pone in

contra.sto con una seconda che vorrebbe lo SF'ARTI ,il4edil

5 agOsto, non in viaggio verso'l'Alto'Adige, ma in Cura di

Vetralla, aspi te,con la famiglia, della nonna materna della

moglie. Deponendo in istruttoria, la moglie dello SF'ARTI,

VENANZ I Mari a Teresa (che -si badi - è accLlsata dal marito

d'avergli fatto pressioni perché ritrattasse) aveva riferito

che, verso la metà di luglio, il marito l'aveva raggiLlnta a

Cura di Vetralla, ave ella si trovava già con i figli dalla

ch ìuaura delle scuole. E aveva aggiunto (112): "Non posso

esclLldere che tra la sera in cu ì abbiamo appreso la notizia

di Bologl1a ed il gi orno i n cui si amo parti ti per l'Al to

Adige, mio marito abbia fatto una scappata' a Roma, ma posso

escludere con certezza che possa essersi trattenuto a Roma

perpi ù cii una giOrnata. A ben rì p enaar c ì posso addirittLlra

ese:tÙdere che mio marito in detto periodo si sia assentato

* * ** *.
(112) - EA, V10/a-4, C163/6, p3.
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da Cura di Vetralla per venire a Roma."

In giudizio, la VENANZI, interpellata sugli spostamenti

della famiglia nel periodo a cavallo della strage, dopo aver

premesso che erano "passati tanti anni", si è richiamata,

confermandole (113), alle dichiarazioni istruttorie. Osserva

la Corte: la deposizione istruttoria risale al 1982, e non

si vede come la donna potesse escludere che il marito,

all'epoca dei fatti, fosse, in qualche occasione, andato e

tornato da Roma, raggiungibile da Cura, in automobile, in

un'ora di viaggio. Né si tratta di circostanze, che, nel

1980, potessero essere significative agli occhi della teste,

al punto da imprimersi saldamente nella sua memoria: la loro

importanza derivò 'a posteriori' dalle dichiarazioni del

marito, rese a far tempo dall'aprile del 1981.

D'altronde, su questo particolare aspetto della vicenda, un

contributo di chiarezza è venuto da fonte sotto tale profilo

non sospettabile: Cristiano FIORAVANTI, che, sino ad epoca

relativamente recente ha fermamente respinto l'idea del

coinvolgimento del fratello nella strage.

* * * * *(113) - Cfr. vu 25/1/88, pp. 22-24.
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a riferire al Giudice Istruttore: lIQuando uscii dal carcere

il 2 agosto, poiché non avevo soldi, la prima persona che

cercai fu lo SF'ARTI, ma non lo trovai. Trovai la domestica

Luc ì ana e la madre di ·SF'ARTI, che mi dissero che Massimo era

a CLlra di Vètralla, un paese in provincia di Viterbo dove

la moglie di SPARTlaveva uria casetta. La Luciana mi dette i

soldi del t.ax ì , La Luc ì ana mi disse che SF'ARTI faceva la

spola tra la campagna ed il negozio e che avrebbero chi LISO

definitivamente il negozio per ferragosto." (114)

Occorre procedere con ordine e passare ad altro argomento,

, precisando che il discorso delI 'attendibilità dello SF'ARTI

non si esaurisce qui, ma è soltanto accantonato: si dovrà

esaminare, in seguito l 'insuperabile riscontro di natura

,
e-<
J

~
~

oggettiva costituito dalla presenza alla stazione di

Bologna, in occasione delI 'attentato,di Sergio F'ICCIAFUDCD,

persona doppiamente collegata al duo FIDRAVANTI-MAMBRD.

NelI a ricostruzione dei movimenti dei due imputati , v'è una

cesLlra, Llna.zona.d 'ombra, che si colloca proprio nei giorni

** ** *
(1141 - EA, Vl0/a-4, C163/1, p32.
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a cavalI o della strage.

Le loro tracce si perdono a Palermo il 30 luglio, data per

la quale essi avevano prenotato un volo a nome sig. e sig.ra

CUCCO, in partenza per Roma, senza peraltro beneficiare

della prenotazione (115). In effetti, RosariO'. AMICO, vedova

MANGIAMELI, dopo aver riferito dell 'ospitalità prestata al

FIORAVANTI ed alla MAMBRD in Tre Fontane, nella seconda metà

di lugl io, ebbe ad aggiungere: " ••• quando tornammo a F'alermo

per la nascita del nipotino di mio marito, Riccardo e Marta"

(si tratta dei nomi di copertLlra all' epoca adottati dagli

odi erni i mpLltati) "parti r-eno, Pensavamo di accompagnarl i in

città, ma giunti all'aeroporto, anzi nei pressi, ci chiesero

di lasciarl i lì ... " (116)

La successiva traccia certa -prima dell 'episodio riferito

dallo 6PARTI- è costituita dalla presenza dei due prevenuti

in Roma, nel pomeriggio del giorno 5 agosto, in occasione

della rapina all'armeria di Piazza Menenio Agrippa.

( 115)
(116)

* * * * *Cfr. RA, V9, C382, pp. 2 ss.
Cfr. EA, Vl0/a-3, C117, p25. In dibattimento (cfr.
vu 16/11/87, pp. 72 ss.), la donna ha leggermente
rettificOlto il tiro, dicendo che i dLleospiti fLlrono
accompagnati sino all'aeroporto; ma ha precisato che
avevano chiesto di essere scaricati qualche
chilometro prima. In ogni caso, non furono visti
partire in aereo.



Circa l'alibi, il 25/5/1981 Valeria FIORAVANTI riferì. (117):

Il ••• i l lO agosto mi trovavo a Treviso in quanto avevo un

appartamento nel comune di Fontane, ave abitavo insieme a

Flavia SBRDI AVACCA, . Francesca MAMBRO e Luigi" (sicl

"CAVALLINI, da quando era stato LII timato l'appartamento. Dal

lO al 2 agosto non ci siamo allontanati dagli immediati

dintorni di Treviso. La mattina del 2 agosto, come di

solito, la Flavia è andata a casa di sua madre mentre io il

CAVALLINI e la MAMBRD eravamo ancora in casa. La Flavia è

andata via verso le ore 08,00 circa. "Dal canto nostro siamo

andati a casa SBRDIAVACCA verso le ore 13.00; quì nd ì , ci

siamo congedati ed abbiamo passato parte della giornata,

sino a sera, senza fare nulla di rilevante •.. Non sono in

grado di indicare qualcuno che possa ricordare di avermi

incontrato in que l La giornata. Ricordo che è stata Flavia,

quando l'abbiamo incontrata intorno alle 13.,00, a

comunicarci dell'attentato di Bologna. E' stata Flavia la

prima persona che ci ha parlato di tale avvenimento,

avvenimento che abbiamo poi diffLlsimente~Eo~mentatolas~ra,

* * ** *(117)· - Cfr. lA, V9/a-'2, C29/B, p2.
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a casa, dopo il telegiornale".

Diversamente la MAMBRO, nell'interrogatorio (118) sostenuto

il 27/4/1982, dopo la cattura: "In quel periodo vivevo a

Treviso in casa di Flavia SBROIAVACCA••• Ricordo con assoluta

certezza che la mattina del 2 agosto sono partita in

macchina per Padova insieme a Valeria FIORAVANTI, Luigi

CIAVARDINI e Gilberto CAVALLINI; l'auto era una Opel Rekord

di proprietà della moglie di CAVALLINI (119) ... lo e

CIAVARDINI avevamo in programma di acquistare un paio di

pan t a l cn ì ••• Mi ricordo che era sabato perché a f'adova c'era

un mercatino nel primo pomeriggio. La prima notizia dello

scoppio avvenuto alla stazione l'abbiamo avuta da CAVALLINI,

il quale ci disse di aver appreso dalla radio che alla

stazione di Bologna vi era stata un'esplosione provocata da

uria fuga di gas ••• sono sicLlra che si .trattava del 2 agosto,

perché in seguito più volte siamo riandati a quella giornata

paventando di essere criminalizzati per questo fatto in

quanto sin dai primi giorni si era diffusa l'opinione che

l'attentato di Bologna fosse una strage fascista ••• "

* * * * *(118) Cfr. lA, V9/a-2, C38, pp. 5-6.
(119) L'imputata intendeva indicare la SBROIAVACCA, che

non è però coniugata con il CAVALLINI.
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Poi'; il 25/8/1984 ( 120) "Non ritengo di alcuna

consistenza a mio carico ... in particolare le deposizioni di

SPARTI. In merito alla vicenda dei dccumarrt ì , chiarisco che,

a quanto ricordo, effettivamente vennero richiesti allo

SPARTI, ma non per me e Valeria ma per al tre due persone,

due uomini, forse per ADINOLFI e sicuramente per Roberto

FIORE. Infatti allora~lnostro gruppo pur essendo critico

di FIORE e ADINOLFI, l iri teneva degni di

consegnati agli interessati ••. Noi non

nei confronti

solidarietà.•. Mi

effetti vamente

risulta che questi doc.umen t ì fLlrono

chiedemmo documenti come facevamo di solito al CAVALLINI

perché avevamo fretta e per una qualche ragione noi non

potevamo andare a Treviso dove in quel momento era

CAVALLINI. Anzi, la ragione era che in quei giorni dovevamo

fare la rapina in Piazza Menenio Agrippa e non potevamo

allontanarci da Roma••• " Paradossal mente, l'i mputata, nel

contestare le. accuse dello SPARTI, finisce per accreditarle:

restano confermate le circostanze della consegna dei

documenti, dell'urgenza, e persino della data, dal momento

* * **,*
(120) - Cfr. lA, V9/a-2, C38 p24.
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che la rapina fu consumata il giorno 5. ~ laddove sostiene

che i docLlmentierano desti nati al FIORE ed all' ADINOLFI i l a

donna mente clamorosamente: la circostanza-che le sovviene

significativamente a quattro anni di distanza dai fatti- non

si concilia con il proposito, che proprio nel periodo in

esame veniva maturando da parte del suo gruppo, di eliminare

i due 'leaders' di Terza Posizione: progetto che si vorrebbe

far rientrare nell'ambito di una campagna volta a colpire

chi -come il MANGIAMELI- si rendeva responsabile della

strumentali2zazione e dello sfruttamento dei ragazzini. A

detta deUa MAMBRO , il FIORE e l' ADINOLFI erano di venutiLLn

obiettivo da colpire "soprattutto dopo il suicidio in

carcere di Nanni DE ANGELIS eIa cattura di CIAVARDINI", ma

il FIORAVANTI, il 26/4/1984, aveva già precisato che "il

cadavere di MANGIAMELI fu occultato proprio perché non si

voleva compromettere ulteriori operazioni in corso contro

FIORE ed ADINOLFI" (121). L'imputato, nel medesimo verbale,

avuta lettura delle dichiarazioni del DE VECCHI, si era reso

conto di non potersi pi~ utilmente irrigidire di fronte alle

* *'***(1211 - Cfr. IA,V9/a-2, C29, p30.

646



accus~ dellaSPARTI, ed~veva ~eciso, in anticipo ri~petto

alla MAMBRO, di t.entare<Llna carta difensiva: ammettere .che,

effettiyamente, un a r ì chi esta di dcicumerrt ì 0111 o SPARTI era

stata fatta, ma per conto del FIORE e de11'ADINOLFh

NatLlralmente, poi, si era trovato i n imbarazzo nel

conciliare l'atto .d ì generosità con l'atteggiamento del SLlO

gruppo verso i due: "Avuta 1ettLlradell.e di chi arez i ani di DE

VECCHI FaLlsto rese il 17 giugno 83 dichiaro: mi pare di

ricordare che que l l o era il periodo in cui tramite Giorgio

VALE ci ~ervenne la richiesta d~ documenti falsi da parte di

FIORE ed ADINOLFI, iqLlal i dopo i mandati di cattLlra del 28

agosto o subito dopo la strage di Bologna, ora non ricordo,

decisero di fuggire. Non ricordo se all'epoca i documenti

si ano stati realmente LIti lizzati , anche perché io mi

disinteressai molto alla faccenda in quanto disapprovavo il

comportamento dei predetti. Costoro infatti, a mio q ì ud ì z ì o ,

pensavano sol tanto a sal vare se stessi senza preoccLlparsi

dei rag""zzini di 'T.P.; che. eranoal.losbando. Può quindi

essere.che. tramite VALE mio frateqo Cristiano si sia

adoPE!rato .per ottenere i documenti falsi di cu ì parla.i 1 DE
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VECCHI. lo ri corda di averI i vi sti questi dLledocumenti e di

aver espresso un giudizio pesantemente negativo sulla loro

fattLlra. Probabilmente FIORE ed ADINOLFI avevano chiesto

anche dei passaporti ma il mio scarso interessamento per la

cosa fece si che non ci impegnassimo più di tanto per

trovarli. Questa ndn è una mia semplice supposizione, ma,

ricostruendo le cose, mi sembra un'ipotesi logica e

plausibile e una convincente spiegazione di ciò che afferma

il DE VECCHI; peraltro io non mi ricordo mai con precisione

le date in cu ì si sono verificatifiatti del genere. Le cose

poi che dice SPARTI, evidentemente si innestano su questo

fondo di vero ma sono totalmente false per quanto riguarda

mie pretese confidenze al predetto circa la mia

partecipazione ala strage di Bologna•.. Ho dato solo oggi

questa versione dei fatti perché solo da poco ripensando

all'intera vicenda dei documenti, e alla luce dei nuovi

spurrt ì offertimi, ho ricollegato le asserzioni dello SPARTI

e del DE VECCHI alla richiesta pervenutaci da FIORE ed

ADINOLFI" • Il FIORAVANTI annaspa: non soltanto dimentica

d'aver a suo tempo affermato che, alI 'epoca dei fatti

648



-essendo il gruppo alltarchico, grazie al CAVALLINI, 11c h e

port.va con sé, nella valigia, alcUni moduli in bianca di

carte d'identità, timbri ed altra" (122)- non avevano

bisogna di rivolgersi alla SPARTI, ma, per tentare di

sciogliere le contraddizioni, finisce col dire che .i due

'leaders' di Terza F'osizione il piacere effettivamente fu

fatta, ma con distaccata sufficienza. Non si vede poi carne

ciò si concilii con l'urgenza di cui -come s'è visto-farà

cenno la MAMBRO.

Ma il 14/12/1985, l'implltato, che in precedenza, a proposito

della data delle richiesta di documenti, aveva lasciato

aperta l'alternativa fra i giorni immediat.mente successivi

alla strage o quelli immediatamente successivi agli ordini

( ...

di cattura di fine agosto, rampe gli indllgi ( 123): llF'er

quanta concerne i documenti richiesti a SPARTI, ribadisco

quanta ha già detta in merita, e cioè che fu mia fratello

Cri sti ano a chi edere a SPARTI due documerrt ì , Si trattava

però del mese di SETTEMBRE e non del mese di AGOSTO, ed

erano cìccurnerrt I che aveva chiesta VALE per'FIOREed,ADINOLFI

( 122)
( 123)

;+ ;+, lt ;+ ',;+

Cfr. lA, V9/a-2, C29/D, p3.
Cfr. lA, V9/a-2, C29, p39.
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di venut ì lati,tanti. '! In questo 'modo i la fornitura di

documenti si viene esattamente a sovrapporre, dal punto di

vista cronologico, all'omicidio MANGIAMELI, consumato col

concorso di Cristiano, ed alle coeve "operazioni in corso

contro FIORE ed ADINOLFI": si tratta dunque di una

di chi arazione che è stato eufemi sti co -da parte dell' aCCLlsa-

definire "speri colata".

La tesi è stata riesumata in corso di discussione (124), e

la si è voluta supportare con le parole di Stefano SODERINI.

Il documento citato in proposito de Ll a difesa non è in atti,

ma il suo contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a

quello di un memoriale (125) del SODERINI che è invece in

possesso della Corte. Orbene, dai due atti emerge che,

effettivamente, una richiesta di documenti fu rivolta, fra

la fine di agosto e l'inizio di settembre, dal FIORE e

dall'ADINOLFI a Giorgio VALE, al tempo stesso loro

subalterno e componente del gruppo FIORAVANTI. Il VALE

avrebbe voluto soddisfare la richiesta, ma -come emerge a

chiare lettere dal documento letto dall'Avv. CERQUETTI- nel

(124)
( 125)

* * * * *Cfr. brm n.2 del 30/5/88, giri 70 ss.
- Cfr. EA, V10Ia-6, C264/bis/2, p19.
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corso di discussioni svoltesi in seno al gruppo, il

FIORAVANTI si. mostrò contrario, deridendo anche il VALE per

il fatto che egli si prestava a fare certi favori a gente

che lo insultava. Non è noto al SODERINI se il VALE abbia

poi procurato i documenti ai due richiedenti. Il fatto poi

che il FIORAVANTI, nel 1985, nel corso di incontri durante

il comu~e periodo di detenzione, abbia riferito al SODERINI

che i documenti erano stati forniti mediante l'attivazione

di un suo canale, cioè quello dello SPARTI, dimostra

sol tanto che egl i, anche i n sedi eHtraprocessLlal i, si

preoccupava di esser coerente con la linea difensiva

adottata sin dall'anno precedente.

S'impone un ru l t ì ma osservazione: a tutto concedere, anche

ammettendo che la fornitura -per iniziativa certo esclusiva

del VALE- abbia avuto luogo, e che sia stato all'uopo

attivato lo SF'ARTI, resta comunque fermo che essa

risalirebbe ad epoca successiva all'emissione dei primi

ordini di cattura per la strage. Si tratterebbe dunque di

LlnafornitLlradiversa e posteriore rispetto a quella di cu ì

ha riferi to il DE .VECCHI, che ,ha coll oca.t.o con certezza il
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SUo intervento nei primi giorni dell'agosto 1980.

Riprendendo ora il verbale d'interrogatorio della MAMBRO del

25/8/84, si rileva che più avanti vi si legge: Il Ioi l 2

agosto dell '80 ero insieme a .Valerio FIORAVANTI, Gigi

CAVALLINI e Luigi CIAVARDINI. Ricordo perfettamente la

giornata perché mi trovavo a Treviso ove presso di noi era

nascosto il CIAVARDINI, la cui presenza veniva tenuta celata

alla signora BRUNELLI" (126). "QLlesta infatti già non vedeva

di buon occhio la presenza di me e di Valerio e quindi

bisognava evitare che vedesse il CIAVARDINI •.. La mattina del

2 agosto, comune tutte le mattine, la BRUNELLI verso le

nove, nove e trenta venne a prendere la figlia ed il nipote

per una passeggiata, anzi per portarli a casa sua che era

dotata di un bel giardino. lo con Valerio, CAVALLINI e

CIAVARDINI, con l'autovettura di CAVALLINI, ci recammo a

Padova, dove ci trattenemmo fino al primo pomeriggio per

poi fare rientro a Treviso. Ricordo che la notizia della

esplosione di una bombola di gas alla stazione di Bologna ce

la portò CAVALLINI che nel corso della mattinata a Padova si

era allontanato ••• La notizia ce la portò mentre noi lo

* * * * *(126) - 8i tratta della madre della 8BROIAVACCA.



aspettavamo in una Piazza di Padova .•. Decidemmo subito, dopo

aver rilevato la condotta dei mass-media nei nostri

confronti -la tendenza a criminalizzare, anzi la volontà

politica di criminalizzare i N.A.R. e pià in generale tutto

l'ambiente di destra- di compiere un gesto concreto

attraverso i l qual e prcc l amare l' assol uta estranei tà nostra

alla strage di Bologna. Decidemmo perciò la rapina di via

Menenio Agrippa, per indicare ai giovani, . o meglio alle

nLlove generazioni del radicalismo di destra il tipo di lotta

che intendevamo condurre. Quindi non solo una presa di

distanza dal cosidetto stragismo, ma anche un 'indicazione

concreta della via da seguire nella lotta politi~a. Allo~a,

inoltre, noi ~itenevamo che le stragi avessero la loro

matrice negli apparati dello Stato. Questa, del resto, è

tuttora la mia opinione. Sono certa, e ripeto cose note, che

fu redatto a casa di SDDERINI Stefano, a Vigna Clara, un

volantino, battuto a macchina, che spiegava le ragioni del

nostro gesto ed era firmato 'N.A.R. NLlcleo ZEPPELIN'. Il

volantino fLI consegnato non mi ricordo se a SDDERINI o a

VALE ,percl;1é facessero delle copie da mandare ai giornali.
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lo sono certa di quello che dico, anche se il volantino non

è stato mai ritrovato."

Nel successivo interrogatorio del 26/10/1984 (127) ,

all'imputata venivano contestate le dichiarazioni frattanto

rese dalla BRUNELLI (128), sul punto della presenza, sua e

del FIORAVANTI, in agosto, nell 'appartamento di Fontane di

Villorba abitato da Flavia SBROIAVACCA. La MAMBRO non

recedeva: "Insisto nel dire che è assolutamente certo che il

2/8/980 io e Valerio eravamo a Treviso in casa della Flavia;

con no~ come ho già detto vi e~a anche il CIAVARDINI. Con

ogni probabilità la BRUNELLI ricorda male. Non è vero che la

BRUNELLI facesse le faccende in casa della Flavia, ma si

limitava a venire a prendere il bimbo per portarlo a casa

sua. D'altra pate è anche necessario considerare che in quei

giorni io e Valerio eravamo in continuo movimento, in quanto

provenivamo da Taranto dove avevamo preso in affitto il noto

* * * * *(127) lA, V9/a-2, C38, pp. 37 ss.
(128) - Al Giudice Istruttore di Venezia, il 24/9/84, la

donna aveva riferito Icfr. AA, V5, C28, pp. 27-28):
"Mio nipote è nato iliO luglio 1980 e mia figlia
abitava a Fontane di Villorba già da aprile
1980 ••• Dopo la nascita del bambino, mi recavo a casa
di mia figlia per aiutarla in tutti i sensi
praticamente ogni giorno.- Avevo le chiavi di casa
sua.- Dopo la nascita di mio nipote, escludo che la
MAMBROed il FIORAVANTI abbiano dormito a casa della
Flavia••• "
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appartamento e.ci spostavamo con frequenza. Inoltre dopo il

2 agosto come è noto siamo andati a Roma dove il 5 abbiamo

commesso la rapina di Piazza Menenio Agrippa. E' perciò

possibile che la BRUNELLI non inquadri la nostra presenza a

Treviso nel periodo che Ora ho elencato che era una presenza

sal~uarià e hbn stabile••• "

Si deve rilevare che, prima ancora di ricevere la secca

smentita da parte della BRUNELLI, le linee difensive degli

i mpu't e t ì avevano mostrato la corda per la loro macroscopica

diffo~mità sU vari punti: sulla composizione del gruppo Ila

MAMBRD indicava la presenza del CIAVARDINI, esclusa dal

FIORAVANTI) , sul modo in cui trascorsero la giornata

lrimanendo a Treviso, o, invece, recandosi a Padova),

sull~identità della persona da cui appresero dell'attentato

li ndi cata dalI' una nel CAVALLINI, dall'altro nella

SBRDIAVACCA), e sLIll'orario in cuì la SBRDIAVACCA, con il

bambino, aveva lasciato la propria abitazione per recarsi

dalla madre Ila quale Ultima ~nel racconto della MAMBRD-

sarebbe venLlta a prelevare figI ia e nipote) ·,Le diffor'mi tà

sono tanto piti iintomatiche, in quanto,idettadeil. MAMBRD
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-come s,' è vi sto- i prevenuti r ì andarono pHI voLte col

ricordo a que ì giorni, paventando d'essere criminalizzati,

al punto da darsi alla latitanza preventiva, secondo quanto

ha riferito Cristiano FIORAVANTI (129).

Valeria, reso edotto della discordanza delle versioni

difensive, già il 2/6/1982 aveva tentato di smussare qualche

contrasto (1~0): "Prendo atto che Francesca MAMBRO ha

riferito diversamente il modo in cui è trascorsa la mattina

del 2 agosto, ma evidentemente uno dei due ricorda male. ,Di

certo alle ore l~del 2 agosto 1980 ci recammo tuttice tre a

casa della Sig.ra BRUNELLI per prendereFlavi~e Il sapemmo,

per la prima volta dell'esplosione avvenuta alla stazione di

Bologna. La Flavia si era recata a casa della madre, come di

solito, per portare il bambino a prerydere aria nell'ampio

giardino della madre.,.Ricordo con estrema precisione la

circostanza appena riferita. E' possibile che l~ mattina

l'abbiamo trascorsa recandoci probabilmente fuori Treviso,

per fare ritorno all~ ,1~••• A quei tempi CIAVARDINI non era

con noì,., ,!,:içqrdo çbe'~lnacvolt? siamo, andatLeffettivamante

(129 l,
(1~0)

-, ,I~; 9tJ2/E3.~;,:)cfr~

Cfr. lA, V9/a-2,

* * * * *
SA" :,v10(a;-4,
C29, p21.
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a Padova ... a fare spese al mercato... ma non posso precisare

l •e'poca ... Il

In seguito, il 26/4/84, il FIORAVANTI si sforzerà di

allinearsi alla versione della donna: "In effetti la mattina

della strage del 2 agosto partimmo dà Treviso con la BMW

grigia io CAVALLINI e la MAMBRO. Può darsi che siamo partiti

cohdue ~acchine. Ci recammo a Padova dove CAVALLINI aveva

un appuntamento. Lo aspettammo in Prato della Valle ed al

suo ~itorno rientrammo a Treviso dove arrivammo verso le

13. Q.ui" apprendemmo che vi era stata l'esplosione alla

stazione di Bologna. Q.uanto al fatto che fosse con noi

quef1.amattina anche CIAVARDINI possodireqLlesto:la MAMBRO

e C:AVALLINI e lo sl:.essb c:IAVARDINI ricorclano concordemente

la presenza di quest'L\ltlmoaPadova, io tuttavia non me la

ricordo anche se debbo essere sicUro che ci fosse perché e

evidente che il mio èun lapsus mnemonico, spiegabile forse

col fatto che all'epoca CIAVARDINI veniva tenuto

costantemente h.asC:osttJpe~C:~é non .fClsSE!\iist.o dai parenti

della Flavia o dal vicinato;" Il senso di qLlest 'Llltima

di chi arazi one, quanr.un qua si ptJss';' stentare a creder l o,
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sembrerebbe il seguente: il CIAVARDINI era stato talmente

ben nascosto,

ricordo.

da risultare addirittura cancellato dal

Il 14/12/1985, il FIORAVANTI si decideva, infine, a

dichiarare (131):

a Treviso ll
•

" .•. il CIAVARDINI il 2 agosto era con noi

Proprio il CIAVARDINI, il 4/10/1980 (132) aveva avuto cura

di prendere le distanze, in senso letterale, dal FIORAVANTI,

collocandosi "ai primi di agosto" a Palermo, dove,

latitante, avrebbe avuto ricetto da parte del MANGIAMELI.

Successivamente, il 5/6/1982, sentito dal Giudice Istruttore

del presente procedimento, riferiva (133): "Il due agosto

ero, come la S.V. mi dice risultare dagli atti, a Padova.

Ero insieme ad altre due persone ed abbiamo girovagato per

quella città; poi siamo giunti ad una grande piazza in cui

c'era un gran giardino con un canale intorno; c'era anche un

mercato che ho visitato. Ho appreso del fatto di Bologna

alle ore 14, dalla voce di un'altra persona che i miei due

*" ** * *(131) - Cfr. lA; V9/a-2, C29, pp. 37 ss.
(132) Cfr •. EA, V10Ia-3, C113, p12. In giudizio, il

CIAVARDINI si è avvalso della facoltà di non
rispondere al libero interrogatorio ex art. 450 bis
C.P.P. (vu 23/1/88, p20).

(133) - Cfr. EA, V10/a-4, C163/1, pp. 72-74.

SSB



amici conoscevano e che io non ho più visto".

Nuovamente interrogato il 24/10/1984, il CIAVARDINI sarà p ì ù

esplici to (134) : "Il 2 agosto del 1980, al matti no, con

FIORAVANTI la MAMBRD e CAVALLINI sono andato a F'adova

partendo da Treviso." Ma aggiLlngerà: "Non ricordo però doVe

avevo dormito la notte immediatamente precedente." Non solo;

p ì ù avanti, a specifica domanda, risponderà: "Non ricordo se

a Treviso ho mai dormito in una casa dove vi era anche un

neonato". Ora, un'elementare regola d'esperienza insegna che

non è possibile coabitare con un neonato senza rendersene

conto, soprattutto di notte.

Da parte di Cristiano FIORAVANTI, certamente non sospetto di

velleità accusatorie nei confronti del fratello in ordine

alla strage, non sono giunti -nella sequela delle varie

dichiarazioni che egli è venuto rendendo nel corso del tempo-

contributi favorevoli alla tesi difensiva. Il 14/5/1981, al

Giudice Istruttore (135): " .•• Debbo ad ogni modo far

presente che Valerio il ·5 agosto ha perpetrato, a·Roma,una

rapina in danno di cln'armeria, insieme alTa MAMBRO, al

( 134)
(135)

* ** * *EA, V10/a-3, C113, 'pp. 67"';68.
EA, V10/a-3, C140 bis, p2.



CAVALLINI, al '.,IALE, a SODERINI ed a BELSITO; è i ndubb.i o,

conoscendo la meticolosità con cui mia fratello è solito

preparare le azioni, che questo sia stato accuratamente

studiato: da ciò desumo che il giorno 2 non poteva trovarsi

a Padova •.• "

Il 9/12/1981 (136) : " ••• QLlando si seppe dei mandati di

cattura per Bologna, la MAMBRO disse che aveva un alibi che

non valeva niente per il 2/8/80 perché era nel Veneto

insieme a Valerio e CAVALLINI ••• "

Il 6/5/1982 (137): " ... Mio fratello nell 'estate '80 si

spostava con una Golf nera, che avevano preso a Milano e

che vidi nella loro disponibilità a Roma in agosto. Non mi

disse mai dove era stato il 2 agosto, per lo meno non lo

ricordo. La Francesca MAMBRO invece mi disse che quel giorno

era stata in compagnia di Valerio, Giorgio VALE e di

CAVALLINI. In quel tempo erano in alta Italia a Treviso,

presumo. Su tale particolare ironizzò dicendo che aveva

testimoni che erano poco attendibili ••• Quando incontrai

Valerio a Roma ai primi di agosto, mi dissero che avevano

* * * * *(136) EA, VlO/a-3, C140 bis, pp. 12-13.
(137) - EA, V10/a-3, C140 bis~ p20.
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già scaricato CIAVARDINI, perché aveva fatto un sacco di

errori e perché si era reso conto che riferiva dei

particolari alla sua donna .•. "

Il 29/81 1983 (138): " ... Non so ricostruire i movimenti di

mi o fratell o del peri odo che va dal 2 agosto 1980 al 5

medesimo, perché appena uac ì t o dal carcere pensai solo di

andare da mia madre ed a distrarmi qualche giorno nella

opinione che sarebbe stato se mai mio fratello a mettersi in

contatto con me. Infatti egli mi telefonò a casa il 5 o il 6

sera aFlpena fatta la rapina•.. Se mal non ricordo mio

fratello e la MAM8RD mi hanno detto che il giorno della

strage erano nel Veneto a casa di VIAN. Con loro vi erano

anche CAVALLINI CIAVARDINI e la S8RDIAVACCA. La MAM8RD

ricordo che me ne parlò dicendomi che periI 2 agosto aveva

l'alibi ma non poteva tirarlofLlori senza invocare la

testimonianza di CIAVARDINI e CAVALLINI. .• "

Il 15/3/1985 (139): " ••• Mio fratello mi ha sempre detto che

il 2/8/980 era a Iesolo insieme con la Francesca MAMBROcon

CAVALLINI e l~ SBRDIAVACCA. lo posso dire che mi ha

* * * * *(138) EA, V10/a-3, C140 bis, p23.
(139) - EA, V10/a-3, C140 bis, p25.



sempre detto che in quel periodo stava a Iesolo, ma non so

se si spostava in posti vicini .•. Non ho mai sentito che in

quel periodo, insieme con loro, vi fosse Lu ì q ì CIAVARDINI.

Il discorso su Iesolo è venuto f~6ri in modo naturale dopo

l'emissione degli ordini di cattura da parte della Procura

della Repubblica di Bologna. Mio fratello mi diceva che

nulla aveva a che vedere con i fatti di Bologna perché lui

il 2/8/980 era al mare ••• "

Il 22/3/1985 al PUBBLICO MINISTERO (140): " .•• Mio fratello

mi disse che il 2 agosto 80 si trovava a Jesolo al mare con

CAVALLINI, la SBROJAVACCA e con i genitori della Flavia. Se

ho detto che si trovava a casa di VIAN ciò è dovuto al fatto

che io sapevo che VIAN aveva una casa a Jesolo. Non dissi

che era con loro anche CIAVARDINI per il· semplice motivo che

mio fratello non mi riferì questa circostanza. La cosa

peraltro sarebbe stata poco credibile perché proprio il 5-

6/8/80, dopo la rapina all'armeria di Piazza Agrippa, sia

Valerio che Gi~i 'ne dissero di tutti i colori' nei riguardi

di CIAVARDINI in quanto lo consideravano. un idiota••• "

* * * * *(140) - Cal., V5, C28, p2
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fratello e la MAMBRO, fornisce, circa l'alibi di costoro,

una versi one di versa da quel l a che essi (i n termi ni anche

internamente dissonanti) hanno a loro volta fornito al

giUdice; Anche l'indicazione della presenza del CIAVARDINI,

che ri§ul~èrebbe dalle dichiarazioni ~èseil 29/8/1983, non

emerge dalle precedenti, che sono le più vicine ai fatti, ed

è esclusa nelle successive in termini non dubitativi.

In giudizio, Flavia SBROIAVACCA (143) si è. prestata,

tardivamente, a suffragare la versione della presenza degli

imputat~, nella sua abitazione, nei giorni a cavallo della

strage. Ma in precedenza, il 28/9/1984, al GiLldice

Istrùttore di Venezia aveva dichiarato ( 144) : " ..• 11 10

luglio partorii e in occasione della mia degenza in

ospedale, dopo il parto, vennero a trovarmi FIORAVANTI e la

MAMBRO.-Mi fermai in ospedale due o tre giorni dopo il

parto.~ Ero entrata in ospedale il giorno prima del parto.-

Non mi ricordo se tra il 26 giugno e il 9 luglio ho visto

FIORAVANTI eMAMBRD a Treviso.-Dal 10 luglio fino alla fihe

di settembre (quando cioè ce ne andammo in montagna io, Gigi

(143)
( 144)

* * * * *Cfr. vu 21/10/87, pp' 17-32.
Cfr. AA, V5, C28, p4.



In qìud ì z ì o , Cristiano non ha fatto chiarezza (141): ad ogni

modo, al di là della confusione, ha trovato ulteriore

conferma il riferimento al soggiorno balneare in Iesolo.

Tale indicazione era stata contestata in istruttoria al

fratello, il qual e si era cosi difeso (142): "Evidentemente

Cristiano si confonde e forse si riferisce a quanto noi gli

dicemmo in occasione dell'omicidio di AMATO dove in effetti

io e la MAMBRO al mare ci siamo andati." L'intima debolezza

di tale risposta sta nel fatto che Cristiano, accusatore di

Valerio e della MAMBRO per l'omicidio del dotto AMATO, non

potrebbe confondere l'alibi procuratosi dal fratello per

tale episodio con l'alibi che dal fratello stesso gli

sarebbe stato riferito a proposito della strage. Né si dica

che Cristiano riferisce sul punto ciò che non è a sua

conoscenza: la sollecitazione agli inquirenti ad escuterlo,

come persona in grado di suffragare l'alibi (evidentemente

perché messa a parte dello stesso), era venuta da Francesca

MAMBRO. La Corte deve limitarsi ad un'unica constatazione:

Cristiano, le cui fonti non possono essere stati che il

( 141 )
(142)

* * * * *cfr. vu 1/12/87, pp~, 24-26 e 31-33.
cfr. lA, V9/a-2, C29, p45.
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e il bambino) FIORAVANTI eMAMBRO furono ospiti a casa mia

per una ventina di giorni circa in totale.- Non sono

peraltro in grado di precisare i giorni in cui alloggiarono

presso di noi. - Mi ricor.do solo che quando i l bambi no

compiva un mese FIORAVANTI e la MAMBRO erano nostri ospiti

da qualche giorno ••• "

In d~battimento, l.a donna, posta di fronte a qUeste sue

c ornun e accez ione, l asci ava intendere· che, a l I a data

l . espressione "qual che giorno" '. interpretata nella

precedenti dichiarazioni, ed. alla .contestaz ione che

sLla

del

l

-~
~

~p
~

10<agosto, il FIORAVANTI. e la MAMBRO erano arrivati dadLle o

tre giorni, e quindi vari giorni dopo la strage. ha

cominciato .ad annaspare penosamente. D'al tronde. quando si

era trattato di chiarire come potesse. all a fi ne dell' B7,

ricordare con maggi or precisi one di quando era stata

interrogata nell'84, aveva tentato di ancorare il ricordo.a

circ.ostanze assolLltamente non significative (la donazione di

unatarghetta in oro al bambino da parte degli odierni

i mpLltati), c omun que già presentipll aSLla memoria nell' 84 e.,

in ogni caso. elnchese utì liz.zate ••.. i nidoneea .col l Clt::elre con
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prec~sio"e la presenzaMdegli~imputati pressa l'abitaiione

dellaSBROIAVACCA nei giorni a cavalla del 2 agosto.

Ma la SBROIAVACCA mente su tutta la linea. E' clamorosamente

smentita dalla madre, la quale -come si è visto- ebbe ad

escludere con certezza che il FIORAVANTI e la MAMBRO

avessero alloggiata pressa l'abitazione della figlia dopa la

nascita del nipote. Nella stessa occasione, la BRUNELLI

aveva altresi dichiarata: "Mi ricorda che ha vista Riccardo

e Chiara" (si tratta di nomi d~ copertura del FIORAVANTI e

della MAMBROl "il giorno stessa a il giorno sLlccessivo al

parta di mia figlia. Mi ~icordo che mentre io usciva

dall 'Ospedale li incontrai tutti e due al parcheggio •.• Ho

avuta moda di vede~e -dopa quella volta dell'ospedale-la

MAMBRO sal amante una volta, quando venne a casa mia da sala

e si fermò a mangiare da noi assieme anche alla Flavia.-

Quella volta sicuramente non c'era Valeria FIORAVANTI.~Mi

pare che non ci fosse neanche Bigi.-Era qualche giorno dopa

il parto.-Non sana in grado di essere

precisa..• Chiaramente, han sana in grado di ricordare se

nel periodo successiva al parta di mia figlia Valeria
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FIORAVANTI , Francesca I~AMBRO e Gi berto CAVALLINI si

frequentassero nella zona di Treviso.-Possosolo dire che

non ha mai vista FIORAVANTI e la MAM8RO dormire a casa di

Flavia •.. " Si è fatta leva da taluno sulla parziale

dissonanza~ fra leedichiarazioni testériportate ed altre

rese in precedenza. al Giudice Istruttore. L'll giugno del

1981 la danna aveva, tra l'altra, dichiarata (145): "Oa120

luglio circa, mia figlia, che ha partorita il 10 luglio

nell'abitazione di via Vicinale delie Corti,

trovarmi,

insieme al

aveniredi~ 'abi tudi neaveva1980,

bambina, per rimanere con noi fina a tarda sera; non

ricorda, però, con esattezza se sia venuta la mattina del

due agosto, ma non passa escludere l'ipotesi contraria. Se

ben ricorda, nei primi giorni di agosto ha vista, ma non

ricordoqLlante volte, FIORAVANTI e la MAMBRO, anzi la MAMBRO

e da ciò presuma che doveva essere presente anche

FIORAVANTI , ma non ha un ri~ordQ precisa della sua

presenz,a •... u·A ben vedere, dal .complesso dei passi citati,

in c u ì si riferi.scono.:I""icordi non sempre nitidi , si evince

* * * * *(145) - EA, VI0/a-4, C173, p2.
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che la donna, in un periodo imprecisato collocabile tra la

nascita del nipote e la prima parte dell'agosto, ebbe a

rivedere, in una o più occasioni, la MAMBRO e forse anche il

FIORAVANTI. In effetti, che i due odierni imputati abbianò

gravitato nel Veneto, e nella zona di Treviso in

particolare, nei primi qundici giorni di agosto, è non

soltanto possibile, ma anche assai probabile. E non

sorprende, quindi, che la BRUNELLI -pur senza conservarne un

ricordo preciso, peraltro facilmente sovrapponibile al

ricordo di precedenti incontri- possa averli visti, in casa

propria o altrove. Ciò di cui per~la BRUNELLI è certa -per

aver svolto di persona un'attività che le consentiva

siffatta verifica- è la circostanza che il FIORAVANTI e la

MAMBRO non hanno dormito in casa di sua figlia dopo la

nascita del nipote (146). E la BRUNELLI -si badi- è teste

di assoluta affidabilità, che già in altra occasione aveva

dimostrato ammirevole civismo, non prestandosi a fornire

copertura al CAVALLINI, convi vente di SLla f ig11 a, per

l'episodio dell' assassinio del dotto AMATO (147).

* * * * *(146) 8i tratta di circostanza confermata in dibattimento:
cfr. vu 1/10/87, p32.

(147) - Cfr. AA, Vll, C68.
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D'altronde, s'è già visto come il CIAVARDINI non possa aver

alloggiato nell'abitazione della SBROIAVACC~.

Ma la smentita p ì ù clamorosa per la SBROIAVACCA, e qu ì nd ì

per il FIORAVANTI e la MAMBRO, èvenut.ada W.al ter SORDI, che

ha rifer.i to notizie apprese da Gilberto CAVALLINI. Se ne

è dato conto subL6.2) ,. ove si è riferito che il SORDI

cols.e la necessaria implicazione del FIORAVANTI. nella strage '

nella seguente frase del' CAVALLINI: "Per esempio che credi

che il giorno della strage del 2 agosto Valeri,Q fosse

veramente a Treviso con me e la Flavia?" Vale la pena di

ricordare che più avanti, nel·lo stesso verbalè, il SORDI

dichiarò altresì: "Del resto CAVALLINL aggiunse che gli

risultava che quel giorno Valerio non si trovava neppure nel

campeggi~ pugliese insieme a' BELS1TO e VALE, Di questo· io

avevo già consapevolezza per"ché BELSITO; era stato con me, in

Li bano nel 1981 e mi aveva detto che' nel .peri odo del l a strage.

di Bologna Valerio non si era visto e, loaveval'lo: incontrato

a Roma 'soltanto in occasione·.,della rapina in, Piazza Menenio

Agrippa"!il 5 agosto 1980.. Qualora.CAVALLIN1., non intendesse

confermare quanto ho detto chiedo' sin d'ora di essere messo
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a confronto con lui poiché mi sento di sostenere con

assol Llta tranquillità quanto ho dichiarato."

Della. generale affidabilità di Walter SORDI si dirà altrove;

per quanto attiene alla specifica circostanza in esame,

basti osservare che quanto da lui. riferito si innesta

coerentemente, fornendo e traendone conforto, in un

complesso di elementi di giudizio convergenti in un'unica

direzione: il coinvolgimento del FIORAVANTI e della MAMBRO

nella strage di Bologna.

Il CAVALLINI, dal canto suo, interrogato in istruttoria ex

art. 348 bis C.P.P. (148), si è determinato a scagionare i

suoi odierni coimputati, ma senza allinearsi sulle loro

posizioni: non ha fatto riferimento a Treviso, alla

SBROIAVACCA e neppure a CIAVARDINI, la cui presenza, da

ultimo, è stata ammessa daL CIAVARDINI medesimo. Queste le

di chi arazi oni: " ... tempo dopo l a strage,' essendo apparsi sul

giornale i nomi di FIORAVANTI Valerio e di Francesca MAMBRO

come in qualche modo coinvolti nella strage, parlando tra

noi cercammo di ricostruire .dove ci trovassimo il 2 agosto

* * * * *(148) - L'8/2/84: cfr. lA, V9/a-2, C41, pp. 5-6.
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1980 ed aiutando reciprocamente le nostre memorie pervenimmo

alla conclusione che all'ora in cuì scoppiò la bomba noi

eravamo a Padova, se non ricordo male in Piazza delle Erbe o

Prato della Valle. In ogni caso eravamo insieme e non certo

a Bologna. Ricordo questo perché scherzando gli dissi che in

caso di necessità potevo fornirgli io l'alibi. Il

Si tratterebbe, . dun que, di una ricostruzione fatta a

parecchi mesi di distanza, con il decisivo contributo

proprio del FIORAVANTI e della MAMBRO; e di una

ricostr~zione che viene offerta senza indicare il benché

·minimo riferimento -temporale e cronologico-al quale

ancorare il dato, seccamente enunciato,della presenza degli

imputati nel luogo e nell 'ora riferiti. Non poteva il

CAVALLINI essere pHI tiepido nel supportare la versione

difE!nsivadei coimputati (149) . D'altronde, già nel racconto

della MAMBRO, il CAVALLINI, nel corso della mattinata, si

era separato da lei, dal FIORAVANTI e dal CIAVARDINI: e il

* * * * *(149) - Egli è comunque, l'unico -oltre al CIAVARDINI- che
si presti, pur in tali limiti, a fornire una
versione che allontani il duo FIORAVANTI-MAMBRO da
Bologna nell'orario dell 'esplosione: la stessa
SBROIAVACCA infatti, in dibattimento, nelriferire
che il FIORAVANTI e la MAMBRO erano suoi ospiti nei
gi orni a cavallo dell a strage, non si è sp nta a
fornire indicazioni sui loro spostamenti nella
giornata del 2 agosto.
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quartetto, si era riformato,'soltanto nelle prime' ore del

pomeriggio, allorché aveva avuto luogo il viaggio di rientro

verso Treviso.

E' stato giustamente osservato, da parte del! a PUBBLICO

MINISTERO e dell'Avvocato dello Stato, che. l'assenza di

alibi non è un dato di per sé univocamente indiziante per

chi ,. vivendo ne11a clandesti,nità,. abbia," proprio a caLlsa

della stessa, difficoltà o/jiettive nel dar

attendibilmente conto dei propri spostamenti e-delle proprie

frequentazioni in determinati periodi, che possono essere

processualmente significativi. Altrettanto correttamente si

è aggiunto che La situazione. degli. imputati MAMBRO e

FIORAVANTI è però diversa. Essi invero hanno tentato, 'a'

posteriori', di costruirsi un alibi, che è naufragato fra le

contraddi zì on ì, interne e reciproche', 6!" le smentite ...

provenienti da. pHl parti. Se gli impLltati .non avessero avuto

al cunché da. nascondere, non sarebbero .forse. s.tati in grado

di fornire un alibi· attendibile. Ma, in tal caso, nel

rendere una versione veritiera, non si sarebbero

contraddetti l'un l'altra,

672

né si sarebbero esposti a



· smentite. Il fatto è che essi hanno mentito agli inquirenti,

ma già prima -fornendo a c.ì aacurro un racconto diverso-

avevano mentito ai loro sodali: a Cristiano, al CAVALLINI,

al .. VALE ed al BELSITO (150). La strage dovevaessereten~lta

nascosta anche alle persone con cui, sino a quel momento,

gli imputati avevano compiuto ogni sorta di attività

criminale. ·L'assenza di un versione, reale e veritiera, che

allontanasse gli imputati dal luogo dell 'eccidio nella

mattina del 2 agosto, ha poi ingenerato le contraddizioni,

segui te dai vari aggi ustamenti , all'esi t.o deL qual i, assai

fati cosament-e ,i l terzetto FIORAVANTI-MAMBRO,-CIAVARDINI si è

ricomposto attorno alla versione che vuole costoro· presenti

in Padova in occasione della strage. Oltre alle varie

circostanze già segnalat.e, non deve sfuggire come il

FIORAVANTI avesse in un primo tempo escluso la presenza del

CIAVARDINI, oggi raggiunto da comunicazione giudiziaria per

il delitto di strage, e, al pari del FIORAVANTI e della

* * * * *(150) .,. Walter SORDI riferì il 14/12/84 al PUBBLICO
MINISTERO (cfr. Cal., V5, C52, pp. 7-8): "Tra
lraltro" (CAVALLINI) '.'mi>disseche quando. vi fu la
strage del 2/8/80 parlando con \,ial eri o _ quando lo
rivide ~lnOO due giorni dopo questi gli di sseche il
2 agosto si· ,t.rovava i n.campeggi ocon\,iALE ,BELSITO
ed altri. Mi disse.CAVALLINI.che invece VALE e
BELSITO gl i avevano._ .dettCl. chei3,veyano . saputo da
ValerioFIORAVANTlche.si trovava in quello ;stesso
giorno a Treviso in casa di CAVALLINI."
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MAMBRO, sprovvisto di alibi per la giornata del 2 agosto.

Valeria FIORAVANTI, Francesca MAMBRO'e Luigi CIAVARDINI si

trovav'ano insieme' il 2 agosto- 1980: è quant.o , all 'esito

dell'istrtittoria,-è stato da loro-stessi-riferito.

Orbene, in epoca vicina alla strage, il 23/12/1980, Cecilia

LORETI riferl. (151) al Giùdice Istruttore di Roma:

" .•. ricordo che, dovendo partire ilio agosto per Venezia,

giunse a casa di Marco" (152) "una telefonata di un amico,

che poi ~ra il CIAVARDINI, il quale disse di non partire pib

in quanto vi erano dei gravi problemi. Il 2' agosto vi fLI la

strage e successivam~nte io collegai-le due cose, tanto che

mi preoccupai' di chiedere -al CIAVARD-IN-i -che vidi il

sLlccessivo giorno 4 quali erano questi problemi e lui mi

disse genericamente che aveva avuto da fare per via di

al cun ì documenti che doveva attendere'. Anche per tal e moti va

(153) -

chiesi

(151)
(152)

sia alla VENDITTI" (153) "che al CIAVARDINI se per

* * * * *Cfr. EA, V10/a-3, C123, p7.
Marco PIZZARI, sentimentalmente legato alla LORETI,
assassinato il 30/9/1981. Per tale delitto sono
stati condannati, in primo grado, Gilberto
CAVALLINI, Francesca MAMBRD e Stefano SDDERINI, che
avrebbero agito in concorso' con Giorgio VALE ed
Alessandro ALIBRANDI (entrambi deceduti): cfr. AAD,
V9, C3bis, pp. 131-132 e 276.
Elena VENDITTI', già' sentimerltalmente legata al
CIAVARDINI.
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caso loro ci entrassero con la strage, ma mi risposero che

queste cose loro non le facevano, mostrandosi anzi

indignati ..• " SLlccessi vamente, al Gi ud i c e IstrLlttore del

presente procedimento, la ragazza dichiarava (154):

"Confermo le mie dichiarazioni rese al G.l. di Roma il

23/12/80; in particolare confermo che ci recammo a Venezia

io, la VENDITTI e Marco ~iZZARI~l 3 agosto 1980 e ci

Venezia il 1° agosto dovendo recarsi a trovare

Aggiungo che laVENDiTTIavevapreventivato di

fermammo,

documenti.

recarsi a

all'albergo DIANA, dove esibimmo i nostri

una sua cugina cui le, era nato un bambino -seppi poi che si

trattava della fidanzata di Roberto FIDRE- ma giunse a

Ladispoli, dove mi trovavo insieme alla VENDITTI' e al

F'IZZARI, il padre di F'IZZARI per informarci che aveva

telefonato Un amico ,che poi sapemmo essere CIAVARDINI- per

informarci di non partire pHI in quarrto vi erano dei gravi

problemi. F'reciso che il padre di F'IZZARI non venne a

Ladispoli, ma telefonò a mio zio, LDRETI Luigi abitante a

Lad iSP91 i, via ClaLldia, perché ci avvisasse. Quando

* ****(1541 - EA, V10/a-3, C123, p8.
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al"l"ivammo il 3 agosto .alla stazione di VeneZia, aspettammo

pel" un paio d'ol"e il CIAVARDINI, in quanto la VENDITTI ci

disse che sal"ebbe venuto a tl"oval"ci. CIAVARDINI al"l"ivò col

tl"eno e l''ipal''ti con lo stesso in sel"ata stessa, dovendo

tOl"nal"e a Tl"eviso, dove dOl"miva pl"esso degli amici, dei

qua l ì non ci pl"ecisò l'identità. Ricol"do che commentammo la

stl"age il giol"no successivo, quando ci vedemmo a

Castelfl"anco Veneto. lo e la VENDITTI chiedemmo al

CIAVARDINI se non vi el"a una l''elazione fl"a la stl"age e la

sua telefonata che·faceva l''ifel''imento a 'gl"avipl"oblemi'; il

CIAVARDINI si moat.r o offeso per qua l sospetto e addusse la

giustificazione dei documenti, pl"ecisando che gli fUl"ono

consegnati i n pl"esti to sLlccessi vamente al pr-ì mo agosto."

Le cil"costanze sopl"a l''ifel''ite hanno tl"ovato confel"ma in

dibattimento (155). Anche Elena VENDITTI ha ammesso che el"a

in pl"ogl"amma un viaggio pel" Venezia e che sopl"aggiunse una

telefonata del CIAVARDINI pl"ima della pal"tenza (156).

Costei, pel"ò, già sentimentalmente legata al CIAVARDINI e

sLla comp l i ce

Cfl". VLl
Cfl". VLl
51-52.

( 155)
( 156)

anche in attività delittuosa, colloca in data 2

* * * * *1/10/87, pp. 28-31.
1/10/87, pp. 15-27; EA, Vl0/a-4, C163/1, pp.
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agosto,a strage avvenuta, la telefonata del CIAVARDINI, che

sconsigliava la partenza, a causa degli inevitabili disagi

ferroviari legati al 'disastro appena avvenuto.

Senonché, la Corte non ha motivo di dubitare della sincerità

della testimonianza .d ì Cecilia LDRETI. Il suo ricordo può

essersi sbiadito nel corso di oltre sette anni. Ma era

l'inquietante sospetto affacciatosi alla sLla mente -e che la

alcLlninteresse in tal senso, ebbe a collocare la telefonata

vivido, allorché ella, nel dicembre del 1980, senza avere

Né deve sfuggire chein data anteriore alla strage.

indusse ad interpellare il CIAVARDINI circa l'eventuale

nesso della telefonata con la strage- in tanto poteva

sorgere in quanto la telefonata avesse preceduto

l'attentato. Lo stesso CIAVARDINI, il 24/10/1984, interrogato

dal Giudice Istruttore, cosi si espresse (157): Il •• _ Avl..tta'

lettura delle dichiarazioni ~i LDRETI Cecilia, dichiaro:

non esclLldo' di aver telefonato a Roma per indurre i miei

amici a spostare il viaggio ad una data successiva, rispetto

a quella programmata del 1~ 2gQ§tQ·1~§Q•• ·~"

* * ** *(157'..,.EA, V10/a-3, C113, p66.
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E' questpun primo punto fermo. Quanto poi alla natura dei

problemi CLlÌ l'autore della telefonata aveva fatto

riferimento, è dato affermare con certezza che non si

trattava di una questione di documenti. La fonte di tale

certezza è insospettabile: si tratta dello stesso

CIAVARDINI, che pure avrebbe avuto tutto l'interesse a

confermare la genuinità della giustificazione a suo tempo

fornita alle due donne ed al PIZZARI. Ebbene, il CIAVARDINI,

il 5/6/1982 aveva riferito al Giudice Istruttore (158):

·" ••• nei primi giorni di agosto non avevo alcun problema di

documenti; non è stato per causa di tale problema se non ho

pernottato a Venezia ••• " Naturalmente, in un secondo tempo,

una volta colto il rilievo della circostanza, le sicurezze

del CIAVARDINI sul punto si attenueranno ~1591. E' pacifico,

peraltro, che costui, il giorno 4 05, cioè dopo la strage,

ebbe un incidente d'auto, in occasione del quale esibì un

falso documento (160), in tal modo 'bruciandolo'. Problemi di

( 158)
( 1591
(1601

* * * * *- Cfr. EA, V10/a-4, C163/1, p73.
- Cfr. EA, V10/a-3, C113, pp. 66-67.

Non è chiaro se fosse intestato ad Amedeo DE
FRANCISCI, a Flavio CAGGIULA o a Marco ARENA. Sul
punto i riferimenti appaiono alquanto confusi.
Peraltro, ai fini che qui rilevano, non appare
necessaria l 'individuazione della falsa intestazione
del documento utilizzato. L'incidente si verificò la
mattina del giorno successivo alL'arrivo a (segLlel
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cìocumerrt ì poterono ,dun que insorgere, eventual mente, i n ur:

momento successivo all'incontro del 3 agosto in Venezia.

Al.l a stregLla di qLlantoprecede, si deve concI udere che:

a) la VENDITTL aveva prpgrammato·un incontro c ol. CIAVARDINI,

in Venezia, per il l" agosto 1980;

b) Prima della preventivata partenza, e dunque in data

necessariamente anteriore alla strage, il CIAVARDINI

comunicò telefonicamente di rinviare il viaggio a Venezia

per la presenza di gravi problemi;

c) apa data del 3 o 4 agosto, cioè nei giorni

immediatamente successivi alla strage, i problemi -che

non r ì guardavano il possesso di documenti d ' identi tà da

.parte del .CIAVARDINI- .ar.ano venuti meno.

Ritornando al dato di partenza, e cioè al fatto che i

movimenti del CIAVARDINI, nei giorni a cavallo .della strage,

ed il 2 agosto in particolare, non possono esser disgÌllnti

da quelli del duo FIDRAVANTI-MAMBRO, non è chi non colga il

* * * * *

(segue) Venezia della LDRETI, della VENDITTle del
PIZZARI (cfr. EA, VI0/a-3, C123, pp. 18-19): arrivo
che si colloca in data 3 o 4 agosto (cfr. VENDITTI e
LDRETI, in VLl 1/10/87, rispettivamente pp. 15e 29).
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peso specifico dell'elemento indiziario testé enucleato, che

converge nella stessa direzi.one già indicata da quelli

precedentemente esaminati: l'affermazione della

responsabilità per la strage in capo al FIORAVANTI ed alla

t1AMBRO.

Il quadro di riferimento si chiarisce e si consolida

vieppiù, in quanto si ponga mente alle ulteriori circostanze

di cui qui di seguito si dirà. Il 24 settembre del 1980, la

VENDITTI aveva riferito (161) al PUBBLICO MINISTERO di Roma:

" ... Di recente ho avuto l'i~pressione~he il predetto gruppo

ce l'abbia a morte con il CIAVARDINI: ha infatti telefonato

Roberto FIORE a casa di Cecilia lasciando come messaggio per

Luigi, di mettersi in contatto con un certo Sergio che lo

cercava; non ha aggiunto altro dicendo che il Luigi

conosceva il Sergio e il motivo per cui lo cercava.

CIAVARDINI si ~ fortemente preoccupato di questa telefonata

perché non conosce neSSLln Sergio"."

Il CIAVARDINI, dal canto suo, nell'autunno dell'BO, dopo la

* * * * *

(161) - C~r, EA, VI0/a-3, C114, p18.
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cattura nell'ambito di un procedimento pendente davanti

a11 'autorità giudiziaria romana, venne facendo, a proposito

dell'atteggiamento del gruppo nei suoi confronti, alcune

ammissioni, che, pur' ispirate dalla volontà di

ridimensionare i fatti e pur frammiste a menzogne e ad

elementi di voluta confusione, ,sono tuttavia ugualmente

assai significative. In particolare: " •.• io ho comp ì ut.c

attività illegali assieme ad altre persone tra cui

particolarmente il VALE e Valerio FIORAVANTI. •• è vero che

c'era L1n grLlppo di sette perso~e di cui i o facevo parte che

era dedito a questa attività illegale••• di questo gruppo

conoscevo le generalità soltanto dei due che ho sopra

menzionati; degli altri conoscevo ,solo il sopra[1nome. C'era

una donna che usava il nome di Chiara e che era la fidanzata

del FIORAVANTI ••• c'era poi un certo Sergio, un certo

Stefano, un certo Massimo; tutti nomi di battaglia... Per

verificare tale circostanza e delle voci che mi erano giunte

circa presunte azioni che il citato gruppo aveva intenzione

di fare contro di me io sono venuto a Roma. Era mio

intendimento infatti à22ePtàPe quale fosse la situazione
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reale; non davo infatti at cun credito alle voci

ora riferite. Tali voci mi sono state riportate da Elena

VENDITTI ... Tra le voci 'strane' da me raccol te vi è anche

qL\ell a secondo CL1Ì lo stesso-; grLlppo avrebbe "intenzi one di

uccidere- Marcello DE ANGELIS'o (162) - 'o .• ~Nulla po~so dire

circa le rtagioni per cui tali voci si erano diffuse ed in

particolare i motivi per cui io o Marcello saremmo dovuti

essere eliminati ••. lo ero venuto a Roma allo scopo di

trovare FIORAVANTI o Giorgio VALE per chiarire quelle voci

secondo 1e qual i mi cercavano pèr ucc ì dermi-o .. " (163) E

ancora: " ... Colsi nell 'ambiente da me frequantato delle voci

che riguardavano la mia possibile-eliminazione fisica, cosi

come analogamente era accaduto i n passato- per Marcello DE

ANGELIS. Non mi preoccupai tanto delle voci quanto di

chiarire il perché le stesse venissero diffuse e mi sembrò

di capire che potevano esser riferite ad un gruppo di

giovani che si erano separati dal movimento e che ritenevano

* * * * *

(162) - Si tratta del fratello di quel Nanni (Nazzareno) DE
ANGELIS di cui alle dichiarazioni di Raffe11a
FURIOZZI.

(163) - Fin qui, cfr. EA, V10/a-3, C113, pp. 16-17 e 23.
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la mia presenza fisica una sorta di 'bomba vagante' qualora

fossi stato preso •.• QLlando seppi che il Sergio mi aveva

cercato, mi stupi .•• Sergio faceva parte del gruppo 'dei

sette' me ,compreso."," (164)

In epoca sLlccessi va, l'atteggi amento del FIORAVANTI nei

confronti del CIAVARDINI si è venut o decisamente

modificando. Occorre, tener presente che Luigi CIAVARDINI è '/

J
raggiunto, per l'omicidio del dotto AMATO, da prove tali che

ne hanno giustificato il rinvio a giudizio. Orbene, Angelo

IZZO ebbe a riferire al Giudice Istruttore ( 165) :

" ••• Cristiano mi riferi che il fratello Valerio gli aveva

detto di continuare a tener fuori ~IAVARDrNI dalle accuse

per l'omicidio AMATO perché costLli sapeva delle cose sulla

strage 'di Bologna. Anzi non ricordo se Cristiano mi abbia

detto, però in altra occasione, che CIAVARDINI poteva

'incastrarlo' per la strage alla stazione di Bologna. Al

discorso concernente CIAVARDINI era presente la FURIOZZI.

Debbo però precisare che già in precedenza altre volte

* * * * *
(164)
( 165)

Cfr. EA, V10/a-3, Cl13, pp. 57-58.
EB, V3,C68, pp. 71-72; per il giudizio, cfr. .vu
25/11/87, pp. 99-100.
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Cristiano, anche Sll mia sollecitazione, mi aVeVa detto che

Valerio gli aveva chiesto di tener fuori da ogni accusa

concernente l'omicidio AMATO, CIAVARDINI.

Cristiano nei confronti di CIAVARDINI si era comportato allo

stesso modo anche per l'omicidio dell'agente di

ARNESANO •.• "

P.s.

Raffaella FURIOZZI (166): Il ••• E'vero ... cheCristiano riferì

ad Angelo IZZO che il fratello lo aveva invitato a coprire

le responsabilità di Luigi CIAVARDINI per l'omicidio AMATO

i n quan t o CIAVARDINI 'sapeva cose i nerenti alla strage di

Bologna' ... Il

Il quadro complessivo ha una sua logica lineare. Sino a

al 2 agosto il CIAVARDINI vive in perfetta armonia

all 'interno del gruppo. Alla data della strage divide ancora

la latitanza con il FIORAVANTI, la MAMBRO ed il CAVALLINI.

In epoca successiva alla strage, le sUe sorti si separano da

quelle del gruppo, ed egli viene ricercato per essere

eliminato. Che dopo aver fraternamente diviso con lui, per

* * * * *

(166) - Cfr. EA, V10/a-7, C306, p6; cfr. anche vu 25/11/87,
p22.
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mesi, esperienze umane, 'politiche' e criminali, gli altri

componenti del gruppo intendessero giustiziarlo per punirlo

del banal e torto d'aver 'bruci ato' il document;o esi bi to in

occasione dell'incidente stradale di Treviso, è spieg"azione

semplicemente i mprop',Jn ib i l e, Per trovare un

adeguato, occorre pensare al coinvolgimento del FIORAVANTI

nella>. strage. In tal caso, sarebbe potLlta i nsorgere l a

necessi tà di el i minare il.CIAVARDINI, perché attraverso di

lui, e attraverso le conoscenze di cui egli, a '1ualsiasi

titolo, fosse in possesso, si sarebbe potuti risalire alle

responsabilità del FIDRAVANTI. Si è visto che,

contestLlalmente all'omicidio MANGI.AMELI, erano in corso

altre "operazioni" nei confronti del FIORE e de11 'ADINOLFI.

Si vedrà megl i o di segui to come, ad uno LIno ad LIno,

sarebbero dovuto cadere al tre persone, hltte accomunate da

una caratteristica: quella di essere i.n '1ualche modo in

possesso di notizie che -sLlpponendo il FIORAVANTI autore

de11 a strage- avrElbbero p o t u't.o consenti re. di ri salire. .é\l1e

sue responsé\b lità.

Non sol t.arrt c un siffé\tto movente..è.l "un ì c o . idoneo "I spiElg.al'""E!
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sopravvenutOl volontà del gruppo di elimiriOlre il

CIAVARDINI, mOl l'ipotesi trova coerentemente conforto

proprio nellOl vicendOl dellOl telefonOltOl. Con 101 stessOl, dOlndo

provOl di imperdonOlbile inOlffidOlbilità, il CIAVARDINI -come

si è visto- OIvevOlposto persone estrOlnee al gruppo nella

condizione di sospettOlre che i "gravi problemi" fossero dOl

porre in relOlzione con 101 strOlge. Un simile OItteggiOlmento

costituivOl, OIg1i occhi del FIORAVANTI, indice di grOlvissimOl

pericolosità e gli rOlppresentOlvOl il CIAVARDINI come unOl

sortOl di bombOl vOlgOlnte.

LOI c e t t.ur a mise qLlest' uI ti mo "Il ri paro da spedizioni

punitive. PerOlltro, in sede processuOlle, dopo un iniziOlle

sbOlndOlmento, egli diede provOl di unOl sostOlnziOlle 'tenutOl'.

In questOl prospettivOl, ben si comprende come unOl 'coperturOl'

per il CIAVARDINI in relOlzione "Id 0I1tri delitti, richiestOl

dOl VOIlerio FIORAVANTI "Il frOltello, costituisse merce di

sCOlmbio per il silenzio che il CIAVARDINI dovevOl continuOlre

a mOlntenere in merito '''I ciò di cu ì -"I qUOllsiOlsi titolo-

fosse "I conoscenzOl in ordine 0I11e responsOlbilità del

FIORAVANTI stesso'per 101 strOlge.



~~1~~~§~11 1 QC§~§Q§Qti t§cCQci§ti~i Q§l EIQBa~a~Il § Q§l
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Si è sostenuto che la strage di Bologna non sarebbe in linea

con la logica operativa dei N.A.R. e rappresenterebbe un

tipo di attentato inconciliabile, nelle modalità e negli

obiettivi, con la prassi 'militare' del qr upp o di Valeria

F I ORAVANT I.

Si sono sinteticamente riportate, sub 1.3.4) e sub 1.8.1),

le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore da Cristiano

FIORAVANTI rispettivamente il 9/12/1981 ed il 4/10/1985.

Occorre anche ricordare quanto dallo stesso Cristiano

riferito il 15/3/1985 (167): " ••• In effetti la strategia del

nostro gruppo non escludeva la possibilità di attentati

terroristici anche gravi, ma contro obiettivi determinati e

non indiscriminatamente colpendo nel mucchio. Non ho

difficoltà a ricordare che il nostro gruppo si è reso

responsabile di vari attentati come quello all'A.C.E.A., alla

centrale del latte di Roma, alla Laurentina sempre contro

l'A.C.E.A., contro Sezioni del P.S.I. e del P.C.I. Ricordo

in particolare un attentato ad un a sezione Socialista,

*'** **
(167) - EA, V10/a-3, C140 bis, p26.
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quella di Te~taccio che falli per difetto di esplosivo ma

che avrebbe potuto avere gravi conseguenze: infatti deponemmo

la bomba o meglio deposi la bomba sul davanzale di una

finestra della sezione nel cui interno vi erano molte

persone. La bomba non esplose perché la polvere era umida.

Se fosse esplosa avrebbe potuto uccidere o ferire molte

persone... 1I

QLlanto all'attendibilità di tal i notizie ad alla

riferibilità degli attentati al gruppo FIORAVANTI, occorre

soltanto rilevare che si tratta di fatti gravissimi di cui

il dichiarante si è anche personalmente assunto la

responsabilità.

Va altresi sottolineato che, il 9/12/1981, a proposito

dell'esplosivo utilizzato dal gruppo per gli attentati.,

Cristiano aveva precisato: " ... Mio fratello provvedeva a

predisporlo ed a preparare l'ordigno che esplodeva con

semplice miccia ••• "

Il Giudice Istruttore ha elencato (168), a titolo

esemplificativo, una serie di attentati compiuti dai N.A.R.:

* * * * *(168) - SO, pp. 469-470. Per i riferimenti, cfr. RA, V3, C80
eRA, V14.
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a tale elencazione conviene qui fare, per brevità, semplice

. rinvio. Vanno invece richiamate talune lucide e puntiueLì

riflessioni svolte nella medesima sede. Ha osservato

l 'IstrLlttore che l'i mpi ego d ì . crd ì gni esplosi vi, anche

quando sia indirizzato al solo danneggiamento di cose,

implica necessariamente l'accettazione preventiva del

rischio di coinvolgere persone estranee; e che lo stesso

sviluppo delle azioni tende a far aumentare la potenza delle

esplosioni. Ancora: lo stesso gruppo FIORAVANTI, negli anni

precedenti la strage, si è reso responsabile di vari

,..
J,

attentati dinamitardi; il fatto che ·essi siano stati di

modesta entità non impedisce di considerarli un pericoloso

precedente; almeno in un caso l'ordigno fu collocato in

luogo ed ora tali. che avrebbe potuto provocare vittime

umane.

D'altronde, nel suo percorso 'politico-militare' , il

FIORAVANTI ha ampiamente dimostrato di non tenere in alcun

conto la vita umana: per la realdzzazione dei SLlOi

obi etti v ì, ha fatto reiteratamente uso dell'assassiniO,

colpendo col oro <.che rappresentavano un bersagli opol iti co /ed
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anche personaggi interni al SLlO ambiente (come Francesco

MANGIAt1ELI). In un crescendo che ben può dirsi terrificante,

alla morte del MANGIAt1ELI -come si vedrà- avrebbe vo ì ut.o far

seguire quella della moglie e della figlia bambina di

costui. Anche Roberto FIORE e Gabriele ADINOLFI erano

divenuti obiettivi del suo gruppo.

L'efferatezza dell'attacco e dei ferimenti nella sede di

'Radio Città Futura' (169) sono estremamente eloquenti.

Massimo SPARTI, dal canto suo, ha riferito di vari episodi

di violenza di cui è stato vittima. egli stesso (170}:

" ••• egli mise in atto tre fatti intimidatori, collocando

dinnanzi al mio negozio direttamente o per interposta

persona, una volta una bottiglia molotov e due volte un

ordigno esplosivo; le due bombe, specialmente la prima, mi

provocarono danni gravissimi, in particolare la prima

distrusse la saracinesca,

vendita ... l1

le vetrine e il banco di

Si è visto sub 1.3.5) che Egidio GIULIANI, commentando la

* * * * *

(169) - cfr. supra, sub 1.6.8), testo e nota (26).
(170) - EA, VI0/a-4, C163/1, p2 retro.
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la. strage di Bologna con la LAURICELLA,attribLll. l'attentato

a "qLlel '-tolle' di Valerio FIORAVANTI" (171). Ora, siffatta

attribLlzione, disancorata da specifici riferimenti di fatto,

non pLlòessere direttamente Llti l izzata contro i l FIORAVANTI

in ordine alla responsabili.tà per l'attentato, ma ha

LlgLlalmente non trascLlrabile rilievo. Essa proviene da

persona inserita -e con rLlolo non secondario-nella banda

armata che qu ì sigiLldica, all'interno della qLlale il

FIORAVANTI rappresentava la massima espressione operativa:

era vdun que il GIULIANI in grado. di affermare con cognizione

di c au-sa se una determi nata az i one si potesse i nscri vere

nella progettLlalità del grLlppo o di sLloi componenti, o se,

per caratteristiche intrinseche, dovesse esclLldersene

l'attribLlibilità ad esponenti della banda armata .d ì cuì il

GIULIANI, appurrto , faceva parte. A tal pun t o il GIULIANI

* * * * *(171) - Le dichiarazioni della LAURICELLA hanno trovato
implicita conferma in dibattimento (cfr. VLl
6/10/87), attraverso la conferma delle dichiarazioni
rese al GiLldice IstrLlttoredel presente procedimento
rispettivamente il 2/6/82 (EA, VI0/a-4, C163/1, pp.
55-58) ed il 14/6/83 (EA, VI0/a-5, C231 bis, pp. 3
4) . Non v'è motivodLnon prestar. fec:le,alla donna:
ella è parsatLltt'altro che animata da ostilità nei
confronti del FIORAVANTI, ed ha tenLlto onestamente a
chiarire che non le risl.\ltavaessereil.GIULIANI in
possesso di elementi concreti a carico del
FIORAVANTI, essendo invece l' attri buz ì one dell a
strage dcvut a a ci ò che. di qLlest : ut t ì mo il GIULIANI,
conoscendolo, aveva POtLlto apprezzare.
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propendeva per la prima alternatiVa, che si mostrò

preoccupato circa la destinazione che poteva esser stata

data ad un rilevante quantitativo di esplosivo fornito poco

tempo prima a Benito ALLATTA e 8ivio POMPEI. Fu poi

tranquillizzato da costoro che gli dissero esser stato

l'esplosivo ceduto ad altri ed "utilizzato per un attentato

al Comune di Milano".

Nel contesto di tutto quanto precede si inquadrano, fornendo

e ricevendone conforto, le dichiarazioni rese da Gianluigi

NAPOLI 11 13/11/1985 -delle quali si è ~ettd sub 1.8.8)-

circa il progetto coltivato dal FIORAVANTI di collocare un

potente ordigno in un 'bar' frequentato da personale della

Questura di Roma. La fonte del NAPOLI, per tale circostanza,

era stato Giovanni MELIOLI. Orbene, non deve sfuggire che

costui, dopo aver escluso (172) di aver mai incontrato

direttamente il FIORAVANTI, fin, poi, in sede di confronto

con quest'ultimo, con l'ammettere il contrario (173). Al

FIORAVANTI è stata posta la domanda se avesse mai coltivato

un progetto come quello di cui rifer, il NAPOLI. Ci si

* * * * *(172) lA, 9/a-l, C25, pl1, righi 20-21.
(173) - IA, V9/a-2, C29, p57.



sarebbe forse dcvu t ì attendere un 'i ndi gnata negati va. Egli

cosi si espresse (174): "non intendo rispondere a questa

domanda. E glielo spiego, perché di attentati alla F'olizia

se ne. pensano cento, ma in effetti si devono scartare. tLltti

quelli troppo pericolosi come ad esempio que l Lì contro bar

freqLlehtati da p o l i z i otti freqLlentati anche da al tre persone

che sarebberocoivolte innocentemente."

Il Procuratore della Repubblica, nell. requisitoria scritta

un aha svoltoall'esito dell 'istl'"Llttoria,rassegnata

docLlmentata e penetrante analisi del significato

dell'omicidio MANGIAMELI e del suo collegamento con la

strage del 2 agosto (175); anali si che i l GiLldice

Istl'"Llttore ha f atto cornpl etamente propri a (176) • Ha

osservato il PUBBLICO MINISTERO, avendo come supporto

conoscitivo anche la requisitoria del Pro~uratore della

Repubblica di Roma nel procedimento per l'omicidio .del

MANGIAMELI (177) , che le motivazioni addotte dai

(174)
(175)
(176)
(177)

*.* * **lA, V9/a-.2,C29, p44.
- RE, pp. 690~701.

SO, pp. 397-4~1).

- AA, V4, C21.
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responsabi li dell' assassi ni o -tra cu ì i fratell i FIORAVANTI

e la MAMBRO- hanno ondeggiato tra giLlstificazioni banali e

ragioni 'politiche'. In effetti, si è detto che il

MANGIAMELI si era reso responsabile di ammanchi di denaro,

ma anche che egli avrebbe aVLlto il torto di strLlmentalizzare

i 'ragazzini'. La strLlmentalità di siffatte caLlsali riposa

pacificamente sLll fatto che l'esecLlzione del , leader'

siciliano di Terzà Posizione, l Llngi dall'essere

immediatamente rivendicata (178) e segnalata ai militanti

come atto di q ì us t ì z ì a r ì vc ì uz ì onae ì e nei confronti di chi

si appropriava del denaro destinato alla caLlsa, ovvero

sfrLlttava ignobilmente l'attività militare dei 'ragazzini',

fLl compiLlta in gran segreto e fLl segLlita dallo zavorramento

del cadavere: Francesco MANGIAMELI sarebbe dOVLltO sparire

nel nLllla. A tal pLlnto erano inconfessabili le ragioni

dell 'assassinio, che non fLlrono comLlnicate neppLlre a tLltti i

responsabili: Giorgio VALE, che solo la morte ha sottratto

alla condanna per l'omicidio del MANGIAMELI, ebbe a riferire

* * * * *(178) - Soltanto con oltre Lln anno di ritardo, essendo
fallito il progetto di tenere segreta l'esecLlzione,
con un volantino in data 23/10/81, i N.A.R.
rivendicarono l'omicidio del "demenziale
profittatore" Francesco MANGIAMELI (cfr. AA, V4,
C21, pp. 43-44).
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a Walter SORDI di ignorare le ragioni dell 'esecuzione, the

era stata ordinata da Valerio (179). Il F'UBBLICO MINISTERO

dà conto, nella reqLlisitoria, di talune dichiarazioni

provenienti dall'interno dell'ambiente di Terza Posizione

-ove era stata aperta un' 'inchiesta'- dalle qual i

emerge che non aveva trovatq credito la versione, fornita a

taluno anche da Cristiano FIORAVANTI, secondo cui .il

MANGIAMELIera statogiLlstiziato per essersi appropriato di

40 o 50 milroni di lire.

Oggi sappiamo proprio da Cri sti ano FIORAVANTI (180) che i l

fratello aVeva in mente ben altro: " •.• Dai discorsi fattimi

la mattina cjpii che avevano deciso ~i agire non solo nei

confronti del MANGIAMELI ma anche nei confronti si sLla

moglie e perfino della bambina. Mio fratello Valerio que ì l a

mattina che ci Vedemmo diceva che al limite interessava p ì ù

* * * * *(179) - Cfr. EA, VI0/a-5, C225 bis, p22. Si noti che le
dichiarazioni del SORDIsLll purrt o non sono certo
sospette di esser volte a collegare l'omicidio con
la strage. Infatti, nello stesso passo, il SORDI
cosi prosegue: "Null~ so circa i rapporti fra
FIORAVANTI Valerio e MANGIAMELI Francesco e sui
freque~ti viaggi ~el primo in Sicilia; forse avevano
un 'impiccio' tra di loro, ma di che cosa si
trattasse non sono in grado di dirlo". Dal CAVALLINI
il SORDI aRpres"" che il "t1ANGIAMELI. non. era7tat~
ammazzato ·perqLlelloche si diceva,· ma probabilménte
per qLlalche altro motivo" (cfr. VLl 20/1/88, p212).

(180)- Cf.r.. dichiaraz.to~i.rese il 26/3/86 al F'UB.B~IClJ

MINISTERO di Firenzè, in EA,· VI01a-3, C140bi s/4,
pp. 22 55.



la bambina dello stesso MANGIAMELI. Comunque la,mattina le

motivazioni delle azioni da compiere contro il MANGIAMELI

eran sempre le solite e cioè la questione dei soldi, la

questione della evasione di CONCUTELLI. Fu poi compiuto

l'omicidio del MANGIAMELI e come ho detto sua moglie non

venne all'appuntamento. Il giorno dopo rividi Valeria e lui

era fermo nel suo proposito di andare in Sicilia per

eliminare la moglie e la bambina di MANGIAMELI, e diceva che

bisognava agire in fretta prima che venisse scoperto il

cadavere diMANGIAMELle,la donna potesse fuggire. lo non

riuscivo a capire questa insistenza nell'agire contro la

moglie e la figlia di MANGIAMELI, una volta che questi era

stato ormai ucciso e allora Valeria mi disse che avevano

ucciso un politico siciliano in cambio di favori promessi

dal MANGIAMELI e relativi sempre alla evasione del

CONCUTELLI oltre ad appoggi di tipo ,logistico in

Sicilia.•• Mi disse Valeria che per decidere l'omicidio del

politico siciliano vi era stata una riunione in casa

MANGIAMELI e in casa vi erano anche la moglie e la figlia di

t1ANGIAMELI, riuni one cui aveva parteci pato anche uno dell a
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Regione Sicilia, che aveva dato le opportune indicazioni e

cioè la 'dritta' per commettere il fatto •.• L'azione contro

la moglie è la figlia di MANGIAMELI veniva motivata da

Valerio col fatto che esse erano state presenti alla

r ì un ì orie r dicevaValerio che un a volta ucciso il marito esse

erano pericolose quanto lo stesso MANGIAMELL Poi l'azione

contro le due donne non avvenne in quanto il cadavere di

MANGIAMELI fLlpOCO dopo ritrovato .•• "

Occorre avere presente che siffatte dichiarazioni provengono

da chi, sino ad epoca recente, aveva "sottaciuto 161 riferite

circostanze, ed ha così. motivato, in apertura di

verbale, la decisione di rivelarle: " ... ho chiesto di

conferi re .L\rgentemente con l ei per rendere l e seguenti

dichiarazioni a rendere le quali sono mosso dal desiderio

che mio fratello faccia completa chiarezza su quanto ha

comp ì u t c , lo non sono capace di accettare nel mio animo che

egli possa aver commesso la strage di Bologna della quale è

accuaato , ma nello stesso tempo voglio porloGcon le spalle

al muro perché chiarisca tutto quello che ha fatto .•Ed

allora vogLio dire quello"
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MATTARELU~ ••••."

Le motivazioni addot•.te da Valerio a proposito della sua

intenzione di eliminare anche la moglie e la figlia del

MANGIAMELI sono di tale gravità che Cristiano, in

dibattimento (181), non ha trovato la forza di confermare

quanto aveva riferito in proposito.

Non è qui in questione la responsabilità di Valerio

FIORAVANTI per l "omì c ì dì o MATTARELLA, e non giova quindi

richiamare, in questa sede, le fonti -citate dal PUBBLICO

MINISTERO nello stesso passo della requisitoria- che vengono

ad aggi Llngersi a Cristiano a proposito di tale.

responsabilità e del suo collegamento con l'omicidio

MANGIAMELI. Il punto è un altro. Il punto è che, di fronte

all'insistenza del fratello nel volere conoscere le ragioni

che lo spingevano a voler sterminare la famiglia MANGIAMELI,

Valerio dovette in qualche modo scoprire le proprie carte,

fornendo una giustificazione più plausibile di qLlelle

precedentemente. addotte, ma, ancora una voI ta, adottò una

motiVazione di comodo, che ne nascondeva una ulteriore,

inconfessabile persino al fratello coinvolto nell'omicidio.
** * *.*

(181) - Cfr. vu 1/12/87, pp. 28-29.
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Là tonoscenza da parte del MANGIAMELI delle responsabilità

di Valerio per l'omicidio del Presidente della Regione

Sicilia non spiegherebbe l'assassinio del 'leader' di Terza

Posizione: costui, pesantemente coinvolto nell 'omicidio

t1ATTARELLA, non avrebbe potuto vi 01 are i l patto di reci proca

omertà, senza far emergere, con le responsabilità del

FIORAVANTI, anche le proprie. Fra la morte del'On.

~1ATTARELLA e queLl a del MANGIAMELI corrono otto mesi; alla

fine di luglio il FIORAVANTI e la MAMBRO erano ancora ospiti

(e complici nel tentativo di far evadere il CONCUTELLIl di

colui che,.soltanto quindici mesi pi~ tardi diverrà il

"demenzialeprofittatore": nulla, dunque, a quella data,

lasciava presagire la macabra esecuzione del settembre.

Il MANGIAMELI ed il FIORAVANTI si lasciano il 29 od il 30

luglio. Ci si deve chiedere cosa sia intervenuto fra tale

data ed il 9 settembre~ r fatti parlano da sé: la strage di

Bologna e la pubblicazione dell'intervista di Amos SPIAZZI.

Nell 'ambiente, il collegamento del 'Ci cci o 'conI a strage

non può sfuggire ad alcuno; il MANGIAMELI si riconosce e

teme di essere coinvolto; comunica le sue apprensioni alla
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moglie ed al VOLO e prende a l.anciare pesanti accuse. In

quel clima, qualcuno prende a muoversi scompostamente: nasce

l'iniziativa della lettera anonima spedita da Alberto VOLO,

con cuì, 8Llto8cCLlsandosi, si vuole in realtà

sollecitare una verifica della propria estraneità alla

strage. Il MANGIAMELI è soverchiato dal peso della chiamata

in causa per un delitto che egli, pur partecipe -come s'è

visto- di un programma terroristico, non aveva voluto o non

aveva voluto di cosi terrificanti proporzioni. E' ormai allo

sbando e completamente inaffidabile. E .La pena, per la sLla

inaffidabilità, è necessariamente quella capitale: Francesco

MANGIAMELI deve sparire nel nUlla, perché, dopo l'intervista

dello SPIAZZI, rappresenta ormai l'anello centrale di una

catena che, nella prospettiva di chi si ponga ad indagare,

ricollega Valerio FIORAVANTI alla strage del 2 agosto.

V'è in atti una sorprendente conferma, di natLlra

documentale, della riferita tesi in ordine all'assassinio di

Francesco MANGIAMELI.

Dopo il rinvenimento del cadavere di costui, fu diffuso un

volantino (182) di Terza Posizione, nel quale, esaltando la

* * ***(182) ~ Cfr. RA, V7, C331, p9.
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figura della vittima e proponendo l'interpretazione del

'delitto di Stato', si scriveva, tra l'altro: "L'ignobile

strage di Bologna, che tanto da vicino ricorda qLlella opera"

(s ì c ) "ad Abadan dalla Savak:, o quelle di Piazza Fontana, di

Brescia, di F'eteano, del treno Ital icus, haforsefattd la

SL\a 85s vi tti ma? •• " F'iJ:l 01 tre: " ••• Hanno ucciso Francesc:o

perché aveva avut o , come. sempre, il coraggio di dire no ad

militan.ti palermitani di Terza .Posizione.

ogni losco affare •••·" Una nota in calcE!

preannLlnci ava, tra l'altrd, una conferenza

al vol anti no

stampa dei

Ma i '.1eaders' di Terza Posizione sapevand che il

MANGIAMELI era c adu t o per. mano di Valerio FIORAVANTI.

Rosari a AMICO vedova MANGIAMELIal PUBBLICO MINISTERO· di

Roma>il 1.7/9/1<;'80 (83): " •• Quando dissi a Robertino," (184)

"la sera .d ì, yeoerdì,.," ( 185) "che mio ma~ito si era

allontanato su<una . Golf ' colore a~gentCllLli escI amò.·allCl~a

* * * * *

1980: in tale data venne
del MANGIAMELI, riaffiorato
cfr. supr-a , SLlb 1.1.15),

( 183)
( 184)

(185)

EA,V10/a-3, Cl17, p18.
Si tratta di Roberto FIORE,
Posizione.
Venerdì 12 settembre
identificato il cadavere
il giorno precedente:
lettera f).
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sono stati lo~o' e scoppiò a piange~e. Si ~ife~iva a Vale~io

ed ai suoi •. Il
aml Cl •••

O~bene: un ambiente che ha l'immediata consapevolezza della

~esponsabilità del FIORAVANTI pe~ l'assassinio del

MANGIAMELI diffonde un volantino nel quale si affaccia il

dubbio che la st~age di Bologna abbia fatto la sua 85s

vittima. L'equazione sottintesa è di agevole lettu~a: il

MANGIAMELI è l '85s vittima, pe~ché identica è la mat~ice

dei suoi assassini e degli auto~i della st~age.

Si legge infatti anco~a, nel volantino: " .•. Ce~to è che

l'obbiettivo di chi ha o~ganizzato la st~age e~a il

movimento ~ivoluziona~io e segnatamente 'TERZA POSIZIONE'. E

chi poteva sape~e, p~ima e con ce~tezza, in che di~ezione si

sa~ebbe~o ce~cati i colpevoli? E' comunque fuo~i da ogni

dubbio che la ba~ba~a eliminazione di F~ancesco MANGIAMELI,

militante di 'TERZA POSIZIONE', è da inquad~a~e all'inte~no

della più infida delle t~ame che avviluppano l'Italia,

quella di Stato. Gli assassini che hanno colpito F~ancesco,

e che hanno ce~cato di fa~ne scompa~i~e il cadave~e, sono

stati ce~to mossi dalla volontà di t~ascina~e. ad ogni costo
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'TERZA POSIZIONE'. nella inchiesta ssuLl a str-age, Il nostro

movimento che ha sempre agito alla l uc e del ·.sole••• " La

crrì us a , se pur e fosse necessario, - rende p ì ù esplicito il

messaggio: "Onore a Francesco MANGIAMELI, combattente

r ì vol uz ì onari D, t.ruc ì dato dagl i sgherri dell e di ttatLlra

democratica!! !". Sarebbe dun que Valerio FIORAVANTI -agli

occhi di chi scrive e lo sa' colpevole dell'assassinio-

sgherro dell a di ttatLlra. democr-atica., mosso, nell' el:i mi nar.e

il . l'1ANGI AMELI, da qLlella medesima volontà di criminalizzare

'TERZA POSIZIONE' che è stata.il movente della. str-age del 2

agosto.

Al di là della mì t ì az aaz ì cne della figLlra del MANGIAMELI

( "r.i vo l LlZ ionar-i o capace, uc ì de , puLì t.o, tenace", che "amò

la vita come Llna battagl:ia'~e "amò la morte come

Lln'aVventLlra") e della comprensibile necessità di affermarla

strLlmental mente, da parte di. T.er-za F'osi z ione, per prendere

le distanze dalla strage, e a presci ndere

dall "ìnd ì v ì.duaz ì one caLls.al e della strage e

dell'omicidio, va· qu ì rilevato che chscrive mostra di

conoscere la ricondLlcibilità degli assassini del MANGIAMELI
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(e cioè, segnatamente, di Valerio FIORAVANTI e Francesca

MAMBRO) al medesimo ambiente in cui è stata organizzata la

strage.

Ma da chi veniva ai 'leaders' sopravvissuti di Terza

Posizione quella consapevolezza, se non proprio da colui che

aveva ospitato il FIORAVANTI e la MAMBRO sino a pochissimi

giorni prima della strage, che darà rifugio a Luigi

CIAVARDINI dopo l'attentato (186), che è legato a doppio

f ilo con qùell' Al berto VOLO autore dell a lettera anoni ma

spedi ta - alla Questura di PaI-ermo, allo scopo di far

verificare l'alibi suo, del MANGIAMELI e di altri esponenti

della stessa cellula, e che, infine, cadrà sotto il piombo

di FIORAVANTI e complici? Ecco perché dall'analisi del

messaggio lanciato dal volantino di Terza Posizione trae

conferma la ricostruzione accolta da questa Corte in ordine

* * * * *(186) - Lu ì q i CIAVARDINI al GiLldice IstrLlttore il
24/10/1984 (EA, V10/a-3, C113, p68): " .•• Confermo di
essere stato in Sicilia,verso la metà dell'agosto
'80, 'appoggiato' da FIORAVANTI Valerio a MANGIAMELI
Francesco. MANGIAMELI non mi tenne a casa sua, ma mi
fece dormire per un a paio di notti a F'alermo in un
ufficio di cui aveva la disponibilità e dove vi era
un lettino. Dopo LIn paio di giorni mi disse che non
aveva la possibilità dic6htinuare ad ospitarrni <e ìo
me ne andai .•• " Non è arduo individuare la causa
della sopravvenuta indisponibilità del MANGIAMELI:
in quei giorni era comparsa sull'Espresso
l'intervista ad Amos SPIAZZI.



alla causale dell 'omicidio del MANGIAMELI, divenuto

pericoloso, poiché' chiamato in caLlsa dall'intervist"C e

ì n t eriz t on etc a prendere le distanze dalla strage del 2

agosto, nella quale sapeVa coi nvol ti il FIORAVANTI, l a

MAMBRO ed al tri, ma della' quale non i htehdeva tondi vi dere '. le

responsabil i tà.' In effetti, che dopo l'attehtato alla

stazione di Bologna'il MANGIAMELIfosse venLtto prendendo

Alber-to VOLO. Il VOLO al PUBBLICO MINISTERO di Roma, il

determinate direHoniè noto attraverso le dichiaraiiohidi

posizione in mer-i to e lanci aneìo: pesanti accLlse' in

15/9/198Q (187): " •• ;SdsteneVa in particOlar-ef." •• che la

strage di Bologna era opera dei servizi segreti direttà a

provocar-e una reazione contro la destra e che SIGNORELLI,

FACCHINI~ IsiEI "e AFFATIGATOcerand in if*itti agehti ~dei

• ,', ......•. IlserV1Z1 ••. Così al Giudice Istn.lttori'd:l Roma in data

19/111198Q (188): " ••• Francesco MANGIAMELI fece con, me

chi are allusioni alla possibilità che sui r-esti di

Avanguar-dia Nazional. si erano inseriti degli elementi

pr-ovocatori infiltrati dai servizi di sicurezza e che gli

* * * * *(187) - EA, V1Q/a-3, C134/1, p6.
(188) - EA, V1Q/a-3, C134/1, p21w
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stessi operavano attraverso la commissione di attentati e

anche tramite,. altri atti p ì ù gravi, omicidi e forse anche la

stessa strage di Bologna. La sua convinzione era che

personaggi esperti potevano aver fornito di volta in volta i

mezzi a giovani estremisti, addirittura di 16-17 anni per

commettere atti delittuosi che poi ricadevano su tutta la

destra italiana. Occasione di queste riflessioni era la

lettura a volte di giornali che facevano riferimento a

personaggi come Adriano TILGHER, Massimi l i ano FACCHINI,"

(sic) "AFFATIGATO Marco, che secondo i MANGIAMELI -che taii

notizie apprendeva~~altro non erano che .~ Pezzi di

sbirro' ! ••• Il

Il 5/111984, davanti al Gi ud ì ce Istruttore del presente

procedimento, il VOLO ha tenL\to,a precisare (189): " ... Non è

vero che il MANGIAMELI mi abbia mai riferito suoi precisi

sospetti su qualcuno per la strage di Bologna, è vero invece

che parlando con me addebitava-il fatto criminoso allo

stato. ,In parole povere la sua tesi era quella della 'strage

di.stato' •.. "

* * * * *(189) - EA, V10/a-3, C134, p16;
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In q ì.ud ì.z i o (190) puntualizzerà poi cheCl:erti discorsi eranò

espressi one di op ìn i cn ì del MANGIAMELI, manifestate .. nel

corso di chiacchierate informali. Se anche si prestasse fede

a ques t a versione, la sitLlazionenon cambierebbe, ai fini

della vat utaz ì one della pericolosità del MAN6IAMELI agl.i

occhi del FIORAVANTI. I riferimenti al SIGNORELLI ed al

FACI-HNI, pur' non contenendo un ' accusa precisa e di retta,

attribuiscono,infatti ai due imputati il.' rLlolodiagenti .di

pericolosità:taledimi SLlralaLlgual mentedanno

que ì -servi z:i CLlÌ vien fatta risalire tuttavia

l'organizzazione della strage. Ma oggi., a distanz.a di anni, 't.

è dato accertare la corresponsabi l i tà del FACHINI e del

FIORAVANTI per .1 a strC\ge. del dLle C\gosto,ce del FACHINI, del

SIGNORELLI e del FIORAVANTI qLIC\liesponentidispicco di

qLlell a.. banda a.rmata nella cui comp l essi va progettLlalità ,.i

venne ad inscrivere l'attentato. I/'è poi il riferimento ai

"giovani estremisti". Occorre rilevare, in proposi to ,che

il CIAVARDINI, alla data· del 2 agosto, non aveva ancora

compiuto il diciottesimo anno di età; e che gli stessi

* * * * *(190) - Cfr. vu 15/1/88, pp. 5 verso e 6 recto.
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FIORAVANTI e MAMBRO, i quaI i , all'epoca avevano,

rispettivamente, 22 e 21 anni, erano 'politicamente', e,

rispetto al FACHINI ed al SIGNORELLI, e allo stesso

MANG I AMELI , anche anagraficamente dei 'r-agazzini'. Fu

giocoforza, per il FIORAVANTI, revocare la fiducia al

MANGIAMELI •

E i 'leaders' di Terza Posizione dovettero allora rendersi

conto che il FIORAVANTI, lungi dall'essere un 'ragazzino'

strumentalizzato, continuava ad operare in prima persona e

con fredda 'professionalità'. E aveva in animo di continuare

a colpire chi, attraverso il MANGIAMELI, potesse, non

avendone titolo, aver in qualche modo attinto notizie in

ordine alla sua responsabilità per la strage o consentire

eventualmente, se sopravvissuto, di risalire all'autore delle

'esecuzioni '. Ad uno ad uno, sarebbero dovuti cadere il

FIORE, l'ADINOLFI, la moglie e la figlia del MANGIAMELI, lo

stesso VOLO (1~1).

Anche la lettera anonima spedita dal VOLO, a ,ben vedere,

(1911 - *Pef quest'ultimo,
recto.

* * * *cfr. vu 15/1/88, pp. 7 verso e 8
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conforta le conl:Iusioni cu ì si /! perVehLlti in ordineàllà

causale dell'omicidio-MANGIAMELI. In giudizio, il VOLO ha

continuato a sostenere 0192), come in precedenza, chi

l'iniz-iativa dell a lettera sarebbe stata frLltto di

mi tomani a. Non sarebbe stata dunque dettata d a l I a necessità

di sollecitare la verifica dell 'alibi del VOLO stesso e del

MANGIAMELI. Prestare fede a siffatta versione

casLlal i tà, generata da LIn estemporaneo ed i ncontroll abile--

si gni fi cherebbe accittare come espressione di mera

i mpu I so mi tomane, l a coi nc ì denza nel1 o stesso indi VidLIO di

ciò che si evidenzierà meglio in prosieguo di tbattazionÉ!: '"'.:

dell'essere l'unico uomo al mondo autoaccusatosi della

strage di Bologna; dell'essere, al tempo stesso ,legatoa

doppio filo al MANGIAMELI~ assassinato dapersorie indicate

come presenti il 2 agosto alla stazione di Bologna e già

ospiti della loro vi ttima pochi giorni prima dell' attentato;

dell'essere, infine, possessore di un cìocumarrec che lo

ricollega ad altra persona, presente alla stazione di

Bologna, senza valida giustificazione, in occasione della

** * * *
(192) - Cfr. vu 15/1/BB, p6 verso.
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strage. Si tratta di conclusione inaccettabile, alla quale

se ne deve contrapporre altra, che, partendo dall'assunto

contrario a quello della casualità, consenta una

ricostruzione logicamente plausibile e coerente con il

quadro indiziario complessivo. Il VOLO, proprio per via del

suo legame con il MANGIAMELI, si trovò a condividere le

apprensioni di costui, che, già pesantemente esposto dopo la

strage per aver addirittura ospitato il FIORAVANTI, le cui

responsabilità non ignorava, vide poi precipitare la

situazione dopo la pubblicazione dell 'intervista rilasciata

da Amos SPIAZZI. Si trattava, dal punto di vista del VOLO,

di contemperare due concomitanti esigenze: quella di

scongiurare il suo personale coinvolgimento, e quella di

non uscire allo scoperto. L'anonimo soddisfaceva l'una e

l'altra. Disponendo il VOLO di un solido alibi, il contorto

stratagemma mirava a suscitarne l'immediata verifica dello

stesso, finché tale verifica era possibile, o comunque

significativa ed utile proprio per via della tempestività.

Il VOLO si mise peraltro in condizioni di potere,

all'occorrenza, dimostrare la provenienza da sé della
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lettera (193): proveni enza che purrt uaI mente rivel ò ai

gi LIdici.

Il fatto· che nella missiva compaia anche il nome del

MANGIAMELI, e che la stessa sia quindi idonea a propiziare

la verifica anche del suo alibi, induce a ritenere>che, con

ogni probabilità, nell'iniziativa dell 'anonimo abbia avut o

parte anch~il 'leader' siciliano di Terza Posizione. La

dall'efferato gesto del FIORAVANTI e del FACHINI: Siffatta

preoccupazione di un ambiente che vien prendendo Fe distanze

esprime la situazione di disagio e di gravemissiva

situazione è ~agli occhi del FIORAVANTI- -E'anto . p ì ':1

pericolosa, in quanto tende a sfuggirsal controllo, per non

essere>limitata al solo MANGIAMELI; l'intervento di bonifica

dell'ambiente dev'essere radicale: es'è visto, infatti,

che) assieme agli altri, a~rebbe dovuto essere 'giustiziato'

anche Alberto VOLO;

Si tratta di unà·questione margi[1ale, ì rrt ornò alla quale è

* * ** *
(193) - Il VOLO si servi della macchina da scrivere del

Prof. F'EZZANO: l "un i c a esistente presso la scuola di
cui il VOLO stesso era preside (cfr; RA, V3,
C82/2, p67 e C82/2 bis, p159).
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tLlttavi a necessario fare chi arez a a , dissipando ogni

possibile elemento di confusione. Massimo SPARTI al Giudice

IstrLlttore, il 13/5/1982 (194): 1' ••• Aggiunse anche,'1

(Valeria FIORAVANTI) "appunto per tale timore, che la

ragazza, come effettivamente io potetti constatare, si era

tinta i capelli ••• "

E· certamente vero che lo SF'ARTI, non avendo precedentemente

conosciuto la MAMBRO, non poteva apprezzare una variazione

di tonalità. Ma -come si ètestévisto~egli si limitò a

constataFe che la donna si er~tinta i capelli: il che è

cosa diversa. E' dato di comune esperienza che, anche

vedendo una persona per la prima volta, è non di rado

possibile riconoscere una tinta artificiale della

capigliatura, proprio in quanto le tintura conferisce alla

chioma un aspetto innaturale. Ancora piÙ agevole è

riconoscere una tonalità artificiale, quando essa coesista

con la base naturale. E proprio quest'ultima situazione si

presentò allo SPARTI, il qua l e il 23/7/1981, così si

spiegò (195): " ••• Valerio mi disse anche chele aveva fatto

(194)
( 195)

'* * * * *EA, Vl0/a-4, C163/1, pl.
EA, Vl0/a-4, C163/1, p19.
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tingere i capelli ,ma io debbo con tLltta onestà dichiarare

che non avrei fatto caso a ciò se· qLlesti non ne avesse

parlato, ma è anche vero che non posso affermare che e

diverse tonalità di colore dei capelli della MAMBRO non

fossero altro che quel trattamento oggi di moda. E'

al trettantovero però che io notai una colorazione rossastra

che non aveva nulla a che vedere con la colorazione base•.• "

avesse i capell i raccol ti verso l'al to. Di persona l i aveva

Ancora più chiare, in tal senso,

6/5/1982 (196):

le dichiarazioni del

" ••. Non ri cordo se nell a oto l a MAMBRO

sciolti, mi sembra fino alle spa.lle,legge~~enteDndulati, e

con riflessi tendenti al rosso:"'rame sulla base del colore

castano che era uniforme. Ho notato che si trattava di

riflessi non naturali ... "

Si tratta di dì cfiì araa ìdn ì misLlrate e precise, dalle qLlali,

in sostanza, si ricava che lo SPARTI, la cui atterizioneera

stata stimolata dalla frase del FIORAVANTI, fu in grado di

cogliere il contrasto fra le Venature di una tonalità

rossastra frammiste o parzialmente sovrapposte alla

* * * * *(196) - Cfr. confronto SPARTI-DE VECCHI, in EA, V10/a-4,
C163/1, p43 rectoe verso.
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colorazione naturale, che non era scomparsa, ma rimaneva

visibile. Evidentemente la donna, frettolosamente

adegLlandosi alla direttiva del FIORAVANTI, con mezzi di

scarsa efficacia, non aveva ottenuto se non il modesto

risultato che è dato evincere dalle parole dello SPARTI: una

colorazione non omogenea, aul t a cu; base, rimasta quella

naturale, comparivano riflessi rossastri, che potevano

sfuggire ad un osservazione superficiale.

Ciò è perfettamente compatibile con quanto emerge dal

rapporto giudiziario relativo alla rapina del pomeriggio del

5 agosto all'armeria di Piazza Menenio Agrippa: della

ragazza che partecipò al delitto vi si dice, sulla base

delle descrizioni fornitene dai testi, che avesse i capelli

di color castano chiaro (197), che è -come si vedrà tra

breve- il colore naturale della capigliatura dell'imputata.

I testi, date le circostanze, non avevano potuto cogliere se

non il dato pi~ immediato e macroscopico: il colore

natural e,. che era preponderante. E non avevano potuto

percE!pi re ci òc:he1o SF'ARTI avevClPotLlto apprE!zzare soltant9

* * * * *(i97> - Cfr. RA, ViO, C40T, pp. 2-3.
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dopo una p i Il'attenta osser-vazione: 1 a di somogeneità ed i

r i f lessir-ossastri.

A questo pLtntoè necessario sgomberare il campo da un

equivoco: la base del colore dei capelli dell'odierna

i rnputac a è un castano tendenzi almente non carita, l a cui

tonalità PLIÒ variare, a seconda delle stagioni e

dell'esposizione al sole, o per effetto deHI' uso di

puntualizzazione si rende necessaria, perché la MAMBRO,

trattamenti cosmetici meno radic::al i della tintura, fra

castano chiaro ed il biondo-castano ( 198). La

'in

istruttoria, aVeva dichiaratCJ,tra l'altro (199):

" ..•'QÙesti," (Cristiano FIORAVANTI> "infatfi, proprio il due

agostofLI scarcerato e nei gi orhi immediatam'erite successivi

ebbe modo di vedermie consfatare',' ovviamente, che i miei

capelli erano quel Iì di sempre, perché in effetti non me li

sono mai tinti in vita mia. D'alfra parte i testimoni

* * * * *(198) - Bi ondo~castani apparivaMo i capelli deH 'imputata
all'udienza del 2/12/1987 (cfr. vu 2/12/87, p23,
righi 45-47). La tonalità, leggermente pHI chiara
rì spetto a qùellaapprezzafa dalla Corte in
precedenti occasioni (la MAMBRO è stata presente con
grande assiduità .nelcorso delle oltre 200 udienze),
potrebbe esseredipesa~secondol'ipotesiaffacciata
dall'Avvocato dello stato in corso di discussione
dall'impiego di un 'cachet' decolorante alla vigilia
dell' Lidi enza.

(199) - lA, V9/a-2, C38, p27.

7:l.5



oculari della rapina di Piazza Menenio Agrippa mi hanno

descritta, per quanto mi risulta dai giornali, come una

aragazza dai capelli biondi. Pertanto le dichiarazioni di

SPARTI sul punto sono completamente false. D'altra parte è

noto che d'estate i capelli acquistano una tonalità più

chiara ••• " Se si è compreso bene, il senso di questa linea

difensiva parrebbe il seguente: i capelli dell'imputata

erano biondi e non come lo SPARTI li ha descritti; e il

biondo, in ogni caso, era il colore naturale e non

artificiale.

Osserva la Corte: si è visto come l'indicazione dell~ SPARTI

circa la base naturale castana della capigliatura della

MAMBRO riceva conforto da quanto indicato dai testi oculari

della rapina di Piazza Menenio Agrippa, i quali, sul punto,

hanno -più specificamente- parlato di color castano chiaro.

Identica indicazione proviene da due fonti assolutamente non

sClspettabili: i fratelli FIORAVANTI. Valeria (200): " ••. Non

ricordo invece l 'abbigL.iamento dellaMAMBRO; aveva capelli

lunghezza ,media, d.i tinta castano chiaro, .non decolorati né

* * * * *(200) - lA, V9/a-2, C29/B, p2.
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tinti •.• " Cri sti ano (201) " ... ì 'ho vi stà" (l a MAMBROl

"intorno all'8 agosto 1980 a Roma e rionaveva cambiato né

foggia né colore dei capelli e cioè aveva capelli di colore

castano chi aro tagl iati a caschetto... "

Che d'estate, per effetto dell 'esposizionE! al solE!, i

capell i dell' i mputata tendano a schi ari rsi LII teri ormente,

acquistando una colorazione fra il castano ed il biondo, è

sino alle spalle, color paglia, di unvb ì ondo non del tipo

i struttori ada. Mauro ADDIS (202): " ••. avava i· cape!llilunghF

del tutto natural e. Questa la descrizione datane in

svedese, ma biondo-castani •.• "La BRUNELLI addi ri'ttLlra> ebbe

ad affermare (20:!'): " •.. Sono certa chela MAMBRO, per· tLltto

il te·mpo trascorso a Treviso, vale a dire fino a qua.l eh e

giorno prima di ferragosto, non aveva. cambiato il colore dei

capelli; è sempre ri·masta del SLlO biondo naturale ... " E

Valerio FIORAVANTI, in altra. parte del medesimo verbalE!

ci tato poc:'ahzi, l''' iferi va ancora, con apparente

contraddi z ione: " .dai giornali abbiamo appreso che in

relazione aJ.la strage di Bologna veniva ricercata una donna

* *.* * *(201) EA, V10/a-4, C163/1, p32.
(202) EA, V10/a-5, C240, p4.
(203) - EA, V10/a-4, C173, p2.



bionda e la MAMBRD temeva di poter essere coinvolta, anzi

era sicura che se'fosse stata rintracciata sarebbe stata

senz'altro incriminata, dato che si conoscevano le sue idee

politiche, era bionda ed in quei giorni gli ambienti

cosiddetti fascisti erano sotto pressione ••• "

La contraddizione rispetto all'indicazione della tinta

castano chiaro fornita dall'imputato poco prima è -ad avviso

del Collegio- soltanto apparente: giacché -come si è visto-

testi assolutamente insospettabili, con riferimento al

medesimo lasso di tempo, ebbero a de,scrivere i capelli

dell' imputata alternativamente come castano chiari

(testimoni della rapina di Piazza Menenio Agrippa) o biondi

(la BRUNELLI, che, dal canto suo, non colse variazioni

rispetto al periodo precedente la strage); e la distinzione

tra il castano ed il biondo, nell'ambito di una determinata

fascia di tonalità, è tutt'altro che ben definita.

Pi~ in generale, si osserva che la valutazione dei colori,

anche da parte dei soggetti che non soffrano di alterazioni

della percezione visiva, ha ,-con l ',eccezione di a lcurie tinte

fondamentali- una non trascurabile componente soggettiva;
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componente che gi oca un rr uo l Cl tanto p:UI si gnifi c a tìvo i n

quarrto si tratti di descrivere l'aspetto cromatico di rea l tà

vi venti e, i n parti cCllare, di parti anatomi che che ---come i

capelli- sono naturalmente cangianti.

Tlltto quanto precede porta acoric1Ltdere, da un lato, che la

descrizione della base natLlraledeicapellidella MAMBRO da

parte di MassimoSF'ARTI non era certamente falsa. Quanto poi
..
)

j
ai riflessi rossastri, frutto di un mal destro o abortito

l'indicazione dello SF'ARTI sia rimasta isolata. La BRUNELLI,

tentativo di travisamento, non deve sorprendere che

dopo i l 2 agosto, potrebbe non aver avut.c cccas ì one di

osservare la capigliatLlra dell 'odierna imputata con la

stessa attenzione con cui lo fece lo SF'ARTI, per esservi

stato richiamato dalle parole del FIORAVANTI. Ed Il noto poi

che i 'cachets' coloranti che ciascuno puÒ applicarsi a

domi c ì I i o , senza l' allsi l i o parrucchiere, possono, a

differenza delle tiritLlre, essere così. poco persistenti da

scomparire dopo alcuni lavaggi.

Certamente poi conforto all o SF'ARTI sulla ci rcostanza i n

esame non poteva venire da Valerio, né da Cristiano



FIORAVANTI (il quale, nell '81, era ben lungi da certe

successive tiepide posizioni possibiliste in ordine alla

responsabilità del fratello -e, conseguentemente, della

cognata- per la strage), e neppure da Mauro ADDIS (204).

Resta soltanto da osservare che, in delle

considerazioni sopra esposte, la circostanza -segnalata dal

PUBBLICO MINISTERO- che i capelli della MAMBRO, nella

patente seqLlestratal e all'atto dell 'arresto, fossero

indicati come biondi (205) non dimostra che ella, dando

seguito al tentativo i cui effetti lo SF'ARTI potè

* * * * *(204)- I rapporti di costui con gli imputati FIORAVANTI e
MAMBRO sono stati eloquentemente descritti da Valerio
FIORAVANTI: " ••• prima che lo mandino via, io volevo
confermare che noi con ADDIS siamo in ottimi
rapporti, non c'è bisogno di sentenze, è stato nostro
testimone al matrimonio. Senza che lo andiamo a
chiedere sentenze o pareri ad altri Giudici, è vero
noi siamo in ottimi rapporti e per questo ci
interessava che si mettesse meno in mezzo
possibile ••• " (cfr. VLI2/12/87, p39). L'ADDIS, il
quale ha reso dichiarazioni a questa Corte in una
veste che non lo vincolava alla verità, è venuto
tardivamente modificando ed integrando le sue
dichiarazioni istruttorie su talune circostanze (cfr.
vu 2/12/87, pp. 20 ss.). Vale la pena di ricordare
che, nel corso di questo intervento 'ad adiuvandum',
egli ha fra l'altro riferito d'aver incontrato il
FIORAVANTI e la MAMBRO il 30/7/1980 a Taranto e di
averli accompagnati sino all'aeroporto di Roma
Fiumicino, da dove, la notte fra il 30 ed il 31,
avrebbero preso un volo forse per Venezia (vu
2/12/87, p22). Osserva semplicemente la Corte che,
anche ove ciò fosse vero, si restringerebbe il
peri odo di tempo a .c"lv"ll Lo d 12ll a strage nel qual e si
perdono le tracce degli imputati, ma il loro preteso
alibi per il 2 agosto non ne trarrebbe alcun
conforto.

(205) - Cfr. RA, V8, C370 bis, p17.
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constatare, si fosse poi ti rrt a l a c ap i q l iatLlra con r Iau I tati

migliori e dLlratLlri. Con un a buona dose d

approssimazione, infatti, la chioma del! 'i mput a t a ,

soprattutto in certi periodi, può definirsi appunto bionda.

Gli accertamenti tecnici a SLlO tempbcompi Lltinon portarono

ad alcun significativo risLlltato. Innaniitutto, UM campione

di capelli della MAMBRD poté essere prelevato soltanto

trattava di parti di stelo, separate dalla radice, il che

mol to tempo dopo l a strage (206), quando tracce di eventual i

tinture potevano essere scomparse.
'~'\~~~fr; -.,.,-

In secondo luogo, si

incise sfavorevolmente sul risultato dell e" anal i si~;

All 'esito delle indagini di laboratorio, così, tra l'altro,

riferì la Polizia Scientifica (207): " ••• Dalle indagini

chimiche eseguite si è giunti alla conclusione che i capelli

in esame non presentano tracce di tinture vegetali erbose di

hennè, indaco, tannino, né tintura a base di sali metallici

(solfuri metallici, argento, cadmio). Non è stato possibile

accertare in modo sicuro, la presenza di tintura a base di

composti del gruppo della parafenilendiamina

* * * * *(206) Il 27/4/1982, in sede di interrogatorio:
V9/a-2, C38, p9.

(207) RA, V8, C354, p9.
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delle tinture pi~ usate e durature) a causa delle reazioni

non sufficientemente probative.

L'esame microscopico non ha confortato, d'altra parte,

l'indagine chimica, in quanti la mancanza della radice del

capello e la presenza del solo stelo non ha permesso di

evidenziare la differenza di colore tra lo stelo e la

porzione intrafollicolare del capello (che misura circa 3,5

mm), dove non penetra l'azione della tintura ••• "
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A proposito della sua presenza alla stazione ferroviaria di

Bologna in occasione dell 'attentato, il PICCIAFUOCO ha

riferito un cumulo di menzogne, quando una versione

semplice e veritiera, una volta sottoposta a positiva

verifica, l'avrebbe scagionato da una terribile accusa. Non

si dica che il PICCIAFUOCO si trovava alla stazione di

Bologna per una ragione diversa dal suo coinvolgimento nella

strage, ma comunque di natura tale da non poter essere

r ì vel ata: ciò avrebbe potuto giustificare l'iniziale

riserbo, ma non la perseveranza nel non voler spiegare le

ragioni della presenza sul luogo dell'attentato, una volta

che il prevenLlto è stato raggiunto dall'imputazione per la

quale oggi lo si giudica. A fronte dell'accusa di strage, se

il PICCIAFUOCO fosse stato a Bologna per motivi diversi,

anche in vista della realizzazione di un programma

delittuoso -che non fosse, appuntO, la realizzazione

dell 'attentato- lo avrebbe finalmente ammesso.

Sostiene l'imputato che, il 2 agosto, egli era diretto a
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Milano, per farsi 'riempire' dei moduli di documenti in

bianco di cui era in possesso.

L'assunto è falso, perché il PICCIAFUoCo era, all 'epoca, in

possesso di patente di guida n. 27681, intestata aVAlLATI

Enrico, nato a Roma 1'11/11/1945 12081. Esibendo tale

documento, egli alloggiò presso l' 'Hotel Atlantis Bay' di

Mazzarrò di Taormina. Ha affermato il PICCIAFUoCo in

giudizio che egli, sprovvisto di documenti d'identità, fornì

in proposito al portiere una banale giustificazione, e dettò

a caso i dati di identificazione,· in quanto, benché egli

fosse stato già ospite dello stesso albergo l'anno

prima, non fu possibile rintracciare lì per lì la relativa

scheda con le precedenti annotazioni. Occorre subito

rilevare che i soggiorni del PICCIAFUoCo all' 'Atlantis Bay'

nel luglio 1980 furono due 12091: non è pensabile che egli,

senza documenti, fornisse ogni volta puer ì l i

giustificazioni, trovando credito e ospitalità. Ma è

ragionevolmente da escludere che ciò possa essere accaduto

anche una sola volta. La Corte ha in proposito disposto

12081
12091

* * * * *Cfr. RA, V9 bis, C383 bis, pp. 236-239.
Cfr. gli atti citati alla nota che precede.



l'escussione di Alfredo LONGO, titolare dell'albergo, il

quale (210) ha sostanzialmente escluso che possano esservi

state eccezioni nell'espletamento delle formalità di

registrazione dei clienti. Peraltro -e l'argomento sembra

risolutivo- se pure ci si fosse indotti ad accog l i ere

provvisoriamente il PICCIAFUOCO, benché sprovvisto di

docLlmenti, la prLldenza avrebbe comunque imposto di procedere

all 'annotazione non appena l'imputato fosse rientrato in

possesso dei documenti stessi, che affermava d aver lasciato

sulla vettura di amici "che sarebbero poi ritornati", e, in

.;

....
v:

<-......J

~
,8

::=:i
~

ogni caso,
,'\d

di non procedervi prima d'aver rintracciato la

scheda o consultato i registri relativi al soggiorno del

1979, da cui desumere i dati identificativi, per verificarne

la corrispondenza con quelli che il PICCIAFUOCO veniva

denunci ando ; corrispondenza che, in effetti, si sarebbe

riscontrato non sussistere.

Il prevenuto ha a~~ermato ancora che, per *arsi 'riempire' i

moduli in bianco di cui era in possesso, si sarebbe dovuto

recare a Milano lunedl 4 agosto,

* * * * *(2101 - cfr. vu 14/1/88, pp. 1-2.
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al 2, in quanto, all'improvviso, si sarebbe trovato a dover

cedere temporaneamente l'appartamento di via Farini in

Modena, in cui allora abitava, al proprietario dello stesso,

che avrebbe inteso ospitarvi, in quel fine settimana, una

ragazza polacca. Rientrato poi da Bologna a Modena,

contrariamente a quanto programmato, lo stesso giorno 2,

avrebbe trovato nell 'appartamento il proprietario e la

ragazza polacca, talché avrebbe poi dormito, la notte, a

casa di tale COPPARONI Gianfranco. Orbene, il COPPARONI,

escusso in dibattimento (211), ha escluso che il prevenuto

abbia dormito nella sua abitazione. Si è dunque di fronte ad

un 'ulteriore menzogna del PICCIAFUOCO. Cade così la linea

difensiva che vuole legato ad una casualità (un'esotica

avventura galante del proprietario dell'appartamento) lo

spostamento dell'imputato da Modena la mattina del 2 agosto.

Ma le menzogne si moltiplicano, allorché il PICCIAFUOCO deve

spiegare come e perché, partendo da Modena ed essendo diretto

a Milano, si venne a trovare fuori percorso, alla stazione di

Bologna, nell 'ora dell 'attentato. In ordine a tale presenza,

* * * * *(211) - cfr. vu 18/12/87, pp. 30-34.



tenLlto c on t o delle indicazioni in proposito rinvenibili

nei verbali dal PICCIAFUOCO resi nelle varie vestiç:he ha

via via assunto nel ç:orso del pr6cedimento, giove~à,

servendosi del cunt.uat issi rno rapporto della DIGOS di Bologna

in data 7/10/1983 (212), notare quanto segue. La mattina del

2 agosto 1980, l'imputato, che si sarebbe recato da casa

alla stazione di Modena -secondo quanto egli stesso ha

l'espresso delle 8,37 IiI cut arrivo a Milano era

affermato

prendere

(213)- verso le 8,30-8~40, avrebbe potuto

previst_o per le 11,20), in quan t o tale treno è partito da

Modena in ritardo, alle 8,55. F'eraltro, egli era,."certamente ..'oiIr.

al corrente degli orari di partenza, dal momento che

nell'appartamento di via Farini gli fu seqLlestrato un orario

ferroviario.

Lade.ci si.one, d.i prender:e un t ax ì: per veni re a l I a stazione di

Bologna è assol L1talllente inverosimi le per vari ordi ni di

ragioni. Infatti: la corsa costava effettivamente 25.000-

30.000. lire, ed.aveva dunque un prezzo enormemente superiore

al. biglietto ferroviario; il PICCIAFUOCO non era certamente

(212)
(213)

* * * * *RA, V9 bis, C;383/A, pp. 20 ss.
lA, V9/a-2, C40, p11.
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incalzato dalla f~etta, dovendo reca~si a Milano pe~

ce~ca~e qualcuno che gli potesse app~onta~e documenti falsi;

da Modena a Bologna vi e~ano almeno t~e t~eni utili che

av~ebbe~o consentito all 'imputato di esse~e a Bologna in

tempo per p~ende~e l'espresso delle 10,34 in pa~tenza pe~

Milano: si t~attava degli espressi delle 8,52 (partito in

~ita~do alle 9,101, delle 9,27 e delle ~,42, ufficialmente

in a~rivo a Bologna ~ispettivamente alle 9,25, 9,56 ed alle

10,08, e comunque tutti, anche tenuto conto del ~i tardo

di va~i minuti nella partenza, in arrivo, appunto, ad o~a

tale da consenti~e agevolmente di p~ende~e la coincidenza

delle 10,34. Resta poi da spiega~e, in ogni caso, il motivo

pe~ cui il p~evenuto -che non aveva alcuna fretta, ed

avrebbe potuto p~ende~e da Modena, alle 11,31, il successivo

t~eno pe~ Milano, in a~~ivo alle 14,02- av~ebbe p~eferito

affanna~si e spende~e tanto, pe~ venire a Bologna a prende~e

l'esp~esso delle 10,34, in a~rivo a Milano alla 13,00.

Il PICCIAFUOCO ha finito pe~ dichiara~e che le sue scelte di

quel q ì orno f urono legate ad una so~ta di idiosinc~asia da

latitanza pe~ i t~eni che effettuano molte fe~mate e pe~ la
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permanenza in treno in generale. Si tràtta di affermazioni

pretestuose é addirittura paradossali, provenendo esse

da chi, l ati tante, si è mosso di sinvol tamente a SLlo

piacimento per urt decennio lungo la penisola ed avrebbe

-a SLlo d i r e-> viaggiato in aereo senza documenti d'identità

anche in periodi di rigidissimi controlli (214) • Il

che tale treno era già partito e pur non avendo un

"QLlando arrivai," (alla stazione di Modena) "però ,constatai

appuntamento preciso a Milano, D altr6 motivd di urgenza,

(215) :PlCClAFUOCO, il 6/10/1983, aveva però dichiarato

controll ai gli orari alI a tabell a della stessa staZi ohe

ferroviaria e decisi' di prendere il< treno delle 10,34 in

partenza da Bologna, treno che non fermava alla stazione di

Modena. Per raggiungere Bologna in tempo utile, pensai di

prendere un ta:fÌ; AVevo infatti Cè1l1sulfato l 'orario e nessun

trenO in partenzada'Moderia irti avrebbe fatto giungere alla

stazibne di Bologna in tempo ~tile e cioè prima delle

10,34". A parte la falsità dell 'afférmazioneche non vi

fossero treni u t ì l ì per essere a Boldgna entro le 10,34,

(214) '-"
(215)

lA, V9/a-2, C40,
lA, V9/a-2, C40,

* * * * *p66.
p1 i.
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vanno rilevate due circostanze: l'imputato si sarebbe

determinato a venire a Bologna sol perché il treno delle

10,34 non fermava a Modena; se vi fossero stati treni utili,

se ne sarebbe servito per raggi~ngere Bologna. Anche la

giustificazione dell 'idiosincrasia ferroviaria, e in

particolare verso i treni che effettuano fermate intermedie

(tal i sono, l unqo l a l i nea Bologna-Mi l ano, i treni che

fermano a Modenal , è sconfessata dalle parole dello stesso

i mput a't o ,

Personale della QuestLlradi Bologna, recatosi a Modena,

provvide ad interrogare non soltanto i ta:dsti che facevano

'servizio il 2 agosto nel piazzale della stazione, ma anche

tutti gli altri taxisti in servizio in altri punti della

città, per un totale di 56 persone. Orbene, tutti (tranne

uno, che aveva però accompagnato, alle B,oo, una persona di

sesso femminile) esclusero di aver compiuto viaggi a Bologna

prima dell'attentato. In particolare, lo esclusero i tre

ta:d sti proprietari di, di autovettLlre' Opel Ascona', due dei

quali, pE;!raltro, erano ,,all'epoca deL fatti in yacanza.

Si è sottolineato, da parte della difesa del PICCIAFUOCO,
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che uno dei taxisti modenesi in servizio il 2 agosto 1~80

era deceduto all'epoca degli accertamenti in parola. Il

rilievo è corretto; senonché si provvide ad interpellare

tale GOLDONI Giancarlo, subentrato nella licenza comunale al

defunto PREVIDI Franc~, del quale era strettissimo amico.

Il GOLDONI riferi che mai il PREVIDI gli aveva raccontato

alcunché a proposito dei fatti di Bologna, aggiungendo che,

peraltro, lo scomparso era proprietario di una 'ALldi 100' di

colore bianco (216).

Si è anche sostenuto.-facendo riferimento alla nota vicenda

del taxista milanese ROLANDI, testimone ne1 7 . processo

cosiddetto 'di Piazza Fontana'- che determinati precedenti

giudiziari possono aver consigliato il taxista che avrebbe

accompagnato il PICCIAFUOCO a Bologna, di sottacere la

circostanza. L'argomento non coglie nel segno: il ROLANDr si

era venuto a trovare nella condizione di inchiodare qualcuno

ad una tremenda accLlsa; l'ipotetico accompagnatore del

PICCIAFUOCO, .con altrettanto civismo, ma senza necessità di

altrettanto coraggio, avrebbe avuto il grato compito di

* * * * *(216) - cfr. RA, V~bis, C383/A, pp. 3~-47.
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scagionare un uomo, con una sola parola, da un'accusa ancor

piÙ terribile.

A proposito del suo orario di arrivo alla stazione di

Bologna, il PICCIAFUOCO ha fornito due differenti versioni.

In un primo tempo (217) ebbe a dire d'esservi giunto circa

15 minuti prima della partenza del treno delle 10,34; in

altra occasione (218), d'esservi giunto verso le 10,00. Se

fosse vera quest'ultima ipotesi, non si comprende il motivo

per cui non avrebbe preso l'espresso n. 514 diretto a

Milano,c partito proprio dal terzo binario qualche minuto

prima delle 10,23 (ora in cui raggiunse la stazione di

Lavino, per transitare poi, senza fermarvisi, alle 10,40

dalla stazione di Modena). Se fosse vera la prima,

l'orario di arrivo verrebbe a coincidere, o quasi, con

l'orari o i n cuì i l PICCIAFUOCO si sarebbe sedLlto SL\l muretto

del terzo binario (posto che è l'imputato stesso a riferire

d'aver raggiunto ìl terzo binario tre o quattro o cinque

minuti prima dell'esplosione). Ma ciò contrasta

insanabìlìnente con la circOstanzài::he, giunto alla stazione

(217)
(218)

* * * * *lA, V9/a-2, C40, p4.
lA, V9/a-2, C40, p9.



di Bologna., il prevenuto avrebbea.cqUistatoil biglietto,

il giornale, l esigarette, ed 'a.vrebbe anche trovato "il tempo

di sorseggiare un caffé: il tutto di sabato due agosto, in

uno scalo ferroviariosuperaffollato.

Il PICCIAFUOCO ha mentìtocanche quando ha affermato d'aver

prestato ai uto nel l' opera di soccorso. I l 6 ottobre dell . 83

ferroviaria di cui ho anchedescri tto l e caratteri sti,che

già riferita di avere aiutato un agente della Polizia'

sosteneva (219) ancora: " ••• confermola circostanza da me

fisiche, nell 'opera di soccorso ai feriti. Insieme contale

agente. trasFlortai due feriti che si trovavano nel piazzale

del terzo binario, fine, all'autOampulanza. Aggiungo che a

questo 'punto persi' dì vista l'agente e prestai opera, di

soccorso. in' favore degl i al tri feri.ti', che erano all'interno.

della stazione Co sul piazzale. Aiutai a caricare, diver.sì

feriti 'sulle a.utoambulanze, feriti che io stesso, insieme

con altric, accompagnai ai luoghi di cura che rì.c:ordo . er.ano

l 'Ospedal e S. Orsola. e l' Ospedal e Maggiore, Sol·o alla ser"a,

dico' met;tlio',,, nel tardo pomer·iggio verso, le quattr"'o o le

* * * **(219) - lA, V9/a-2, C40, p13.

733



cinque, crollai col peso della stanchezza ed essendo in quel

momento in un ospedale, mi feci medicare ••• " La prova del

mendacio è documentale: si visto che il PICCIAFUOCO risulta

medicato all'Ospedale Maggiore alle ore 11,39: il che

significa, tra l'altro -tenuto conto del clima di enorme

confusione e dei tempi tecnici necessari- che egli fu

si curament·e tra i pri mi ad essere soccorso;. Di fronte a

siffatta risultanza, il PICCIAFUOCO ha dovuto modificare la

prec·edente versi one, sostenendo di essere ri tornato alI a

stazione dopo essere stato medicato: il che, da parte di un

ri cercato pri vo di documenti, è· sempl'icementeinconcepi bile.

E' lecito chiedersi perché H latitante PICCIAFUOCO,· anziché

dileguarsi, si si~ sottoposto alle cure mediche in ospedale.

Ha sostenuto l'Istruttore che il prevenuto, benché ferito

solo leggermente, si sarebbe trovato in ~stato confusionale,

data potenza dell'esplosione, ~tenza.

certalllente" superiore al previsto. Rileva la Corte che un

PICOIAFUOCO lucido e perfettamente cosciente, dall'alto

della esperienza diunadecennal·elati tanz.a, non si· sarebbe

comportato diversamente. Ferito leggermente, ma con i
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vestiti laceri e. insanguinati, egli dava troppo'heHI'occhib

per sperare, in quella particolarissima giornata; di

rientrare a Modena senza intoppi: nelle sue condizioni,

avrebbe dovuto inevitabilmente dar contezza di sé, con i

rischi che cibtompb~taija, a tutti i rappresentanti delle

forze dell'ordine in cui si fosse imbattuto~ E, - in

quell' eccez i onal e gi ornata, sarebbe stata fol·li·ai 11 udersi

di non incontrarne ad ogni pie-' sospinto. La condotta più

prudente consisteva proprio hell' accodarsi all a molti tudi.ne

degli altri feriti, approfittando dell'anonimato che la

confusione dei primi soccorsi e il superaffollamento degli .~.

ospedali assicuravano•• Medicato, . ricompostosi, ,econ<abiti'

puliti ,il PICCIAFUOCO potè lasciare Bologna, indisturbato.

Si è sostenuto che verrebbe conforto alla versione difensiva

del PICCIAFUOCO dalla.- testimonianza (220), di Celesti no

CARLUCCIO;; Occorre ricordare che, nelle prime dichiarazioni·

,

rese il .15/5/81, il prevenuto aveva affermato d'aver

col'laborato, nell' opera di soccorso, con: un agen·te della

Polizia Ferroviara, che aveva: descrittlIl come "moltoalto,

* * * * *(220) - Cfr. lA, V9/a-2 1 C40, p8;, EA, V1.0/a..-1, C39, p3, e vu
4/2/88, pp. 12-14.
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magro, castano". Si credette di identificare tale' agente in

Celestino CARLUCCIO; il quale, esaminato in istruttoria, in

un verbale che ha poi confermato in giudizio, ebbe a

dichiarare: " ••• L'i mmagi ne che voi mi mostr'ate, " (si

trattava dell'immagine del .PICCIAFUOCQ) "mì sembra di

riconoscere nelle sembianze una persona che io ho già visto,

però non ricordo in che circoRanza••• Escludo però che detta

persona abbia collaborato. con me nel portaré soccorso ai

feriti." Va aggi unto che il CARLUCCID hari ferito essere un

ferroviere la pers'ona che lo invitò a recarsi a prestar

soccorso sul· terzo binar,io. A distanza' di oltre sette anni

non è stato in grado' di indicare in base a quali elementi

riferi, a suo tempo, essersi' trattato. di un ferro;"liere;. ma

non si' vede il motivo per cui, quando. il r ì cor-dc. era vivo,

avrebbe dovuto fornire un'indicazione to~i precisa, se non

avesse corr.isposto. alla realtà·. Si è' fàtto leva, ancora·, sul.-

fatto che al CARLUCCIO si è arrivati sulla base dele

i ndicazioni.· forni te dall' imputato. Senonché, i l PICCIAFUOCO

aveva fornito una descrizione ·tutto sommato generica:

necessariamente avrebbe dovuto adattarsi'a qualcuno dei
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numer-os ì ssi mi poli zi'?tti opel'"'anti, quella mattina alla

stazione .d L Bologn,a.. E poi, occ0l'"'.l'"'e, tenel'"' pl'"'esente,che il

pl'"'evenuto el'"'a effettivamente quella mattina sul luogo

dell'attentato, e, pl'"'ima di essel'"'e accompagnato

all'ospedale pel'"' i socc,ol'"'si, ha avuto il tempo difissal'"'e

nella memcr t e l'immagine dei pl'"'imi soccol'"'l'"'itol'"'i. Quanto al

fatto che l'immagine ,dell 'imputato non sia p-al'"'saestl'"'anea al

CARLUCCIO, occol'"'l'"'esempl i cemente ossel'"'va,l'"'e che i l teste si

espl'"'esse in tel'"'mini vaghi e dubitaU",i, che ile,ICCIAFUOCO

el'"'a -pe~ sua stessa. ammissione~ un fr.equentatol'"'e di Bologna,

e che la sua immagine compar.iva sui bollettini di, l'"'icer.ca ...

dei l ati tanti.

Non ha maggiol'"' pl'"'egio .l'al'"'gomentazionedifensiva con la

quale si è sottolineato che il PICCIAFUOCO~ all<Ospedale

Maggiol'"'e, indi.cb la sua.l'"'eale data .di nascita. Non· si vede

che deduzioni se ne debbano tr.al'"'l'"'e. Non cel'"'to che l'impLltato

fOl'"'nì un'indicazione utile pel'"' l'"'intracciarlo,.. dimostrando

così di avel'"'e la coscienza tranquilla. Posto che la vel'"'a

data di nascita, se collegata ad un. nominativo e ad un luogo

di nascita falsi, non offre alcun elemento utile per
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l'identificazione del possessore. di un documento falso,.

resterebbe comunque da spiegare -se fosse- vero il contrario.-

per quale motivo il latitante PICCIAFUOCO, colpevole o

innocente che' fosse della strage, nell'usare, per tutelarsi,

false generalità, avrebbe però deciso di correre qualche

risch.io,. indicando, fra gli altri, anche un dato genuino. Il

fatto. è che l'imputato sapeva di non correre alcun. rischio.

Già nel luglio, a Taormina, aveva esibito per due volte il

documento intestato a VAILATI Enrico, nato 1'11/11/1945.

D'altronde, ndn è stato certamènte. attraverso la data di

nascita che si èpervenutìa.ll' idènt'ifi ca.z lonè dell' odierno

imputato (221).

A questo punto, di,mostrato :quante. si .era enunciato, e ci oè

che il" .pr.eve.nuto mente i n maniera spudorata e pervi cace

circa. _ le ragioni dalIa sua presenza alla Sltazione di

Bologna, è lecito, . ri prendendo una consi de.raz,i one

inizialmente svolta, trarre una prima paraiale conclusione:

il peso dell'accusa che grava in capo a Sergio PICCIAFUOCO è

tale che egli non potrebbe permettérsi ormai di tacere '

.. * * * *
(221) - Cfr. RA. V9 bis, C383, pp. 81-82.
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aì.cunché, per quanto grave, che fornisse, della sua presenza

sul luogo dell'attentato, una valida e pl aua ì bi l e

spiegazione, alternativa rispetto al suo coinvolgimento

nella strage. Eppure egli, anche in ~iudizio, ha continuato

a mentire.

Innegabilmente -come ha sostenuto l'Istruttore- il passato

~~l~~~g~~l l ~Qll~g2m~nii Q~l ElççlaEygçg ~Qa Qcg2Qi~~~~iQni

~~~Cai~~~ ~ in~ e2cii~Q12C~~ ~Qn il gc~eQQ

Elg8a~a~Il=ça~abbl~1=~a~§la~5bl=~gbg

comune.è quello di un delinquentePICCIAFUOCOdel

Ciononostante, le indicazioni relative ad una sua

'politicizzazione' in epoca vicina alla strage ed al suo

ingresso nell'area di Terza Posizione non possono essere

liquidate come notizie giornalistiche. Occorre infatti tener

presente quanto segue. Nel rapporto (222) in data 8/7/1983,

la Sezione Anticrimine della Legione Carabinieri di Ancona

riferiva, tra l'altro: " •.• secondo notizie attinte,. è

risultato che negli ultimi anni il PICCIAFUOCO Sergio si

sarebbe POliticizzato entrando nell'organizzazionedi destra

'TERZA POSIZIONE· ••• nell·anno 1980, venne sospettato che

*** * *
(222) - cfr. RA, V9bis, C383/A, pp.6--7.
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fosse un te~~o~ista ~imasto coinvolto nell'attentato alla

Stazione Fe~~ovia~ia di Bologna, ove ~imase fe~ito••. " Con

~appo~to (223) in data 1/10/1983, il Nucleo Ope~ativo del

Repa~to Ope~ativo del G~uppo Ca~abinie~i di Ancona ~ife~iva,

t~a le alt~e, le medesime notizie, allegando un a~ticolo di

stampa del quotidiano bologlJese • Il Resto .del. Ca~lino', in

data 28/3/1981, nel quale veniva indicato nel PICCIAFUOCO,

lad~o specialista in evasioni, il "miste~ioso fe~ito della

st~age" •

Il 17/10/1983, p~esso il Comando della Compagnia Ca~abinie~i

di Osimo, il Giudice Ist~utto~e p~endeva visione del

fascicolo, colà giacente, intestato al PICCIAFUOCO (224). E

~ilevava, t~a l'alt~o, che, con ~appo~to 16/2/1981, la

Compagnia dei Ca~abinie~i di Ancona aveva segnalato una

se~ie di notizie sul conto dell'odie~no imputato. Tali

notizie sono così. ~iferite nel ve~bale ~edatto

nell'occasione dall'Ist~utto~e: "la Compagnia CC. di Ancona

segnala: a)- che il PICCIAFUOCO sa~ebbe stato notato

~ecentemente in Osimo e dinto~ni; b)- che si sarebbe

** *. * *(223) cf~. RA, V9 bis, C383/A, pp. 8 ss.
(224) cf~. RA, V9 bis, C383/A, pp. 71-72.

740



poli ticizzato entrando nell'organi~iizicirii di TERZA

POSIZIONE; c)-che sarebbe ricercato perché responsabile di

un grave attentato; d)- che il PICCIAFUOCO è abilissimo

nell'uso delle armi." Immediatamente di seguito, nel

verbale, si legge: "Le notizie di cui ai punti precedenti

vengono definite da ·fonte confidenziale~ dall'estensione del

NATALINI. Comandante la Compagni a Carabi ni eri d ì Osimo,

rapporto afi rma Maggiore Pasquale MORETTINI NATALINI".

Il lO novembre 1983, il Maggiore Pasquale MORETTINI

scriveva (225) al Giudice Istruttore, chiarendo che una

serie di notizie contenute nel fascicolo personale del

PICCIAFUOCO consuLtato dal. Giudice Istruttore stesso erano

state attinte dall'Arma di Modena. E spiegava che: fin dai

primi giorni del febbraio 1981 era stata notata in sosta nel

parcheggio dell'Ospedale di Loreto una vettura targata

Modena; era stataicontattata l'Arma di,Modena per risalire

al proprietario, identificato in COPPARONI Gianfranco;

costui, già nel gennaio, aveva denunciato l'Ing. VAILATI

Enrico per l'appropriazione indebita della vettur,a;

* ** * *
(225) - cfr. RA, V9 bis, C383/A, pp. 116-117.
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dopodiché, il COPPARONI, avvicinato da militi dell 'Arma di

Modena, che gli comunicavano l'avvenuto ritrovamento della

vettura, aveva loro riferito che: al il VAILATI si

identificava in PICCIAFUOCO Sergio- b) qLlest 'ultimo era un

pericoloso latitante che, rimast~ ferito nella strage di

Bologna, veniva indiziato di essereI 'autore della strage

stessa- cl presumibilmente il ricercato nel corso della

latitanza si era politicizzato entrando nelle formazioni di

estrema destra- dI le notizie le aveva apprese preso la

Questura di Bolog.na; il COPPARONI avava confermato il tLltto

all'Arma di Loreto all'atto del ritirodel1a vettura.

Da tutto quanto precede emerge che i Carabinieri sono venuti

in possesso, in sedi e tempi diversi,. di notizie solo in

parte coincidenti. Ad Osimo affluiscono, filtrate attraverso

l'Arma di Modena, informazioni che il COPPARONI ha raccolto

in Questura a Bologna: al di là dell'identificazione

VAILATI-PICCIAFUOCO, non si va oltre le generiche ipotesi di

lavoro, germogliate dalla pista che si sta battendo. Maad

Osimo affluiscono anche le notizie raccolte dai Carabinieri

di Ancona, che -si badi- non erano certo attingibili da
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fonti giornalistiche laddove riferivano, sul conto del

PICCIAFUOCO, notizi.e di carattere personale assai precise:

la presenza in Osimo e dintorni; l'ingresso in Terza

Posiz.ione (non dun que vun generico avvicinamento à formazioni

dell '~\ltradestra); la grande abilità nell 'uso dell.e armi.

Sono, q~leste ultime, notizie provenienti da fonte

provenienza da fonte confidenziale, se la fonte·.,non

lettura del fascicolo visionato in Osimo. E proprio

confidenziale, come appunto l'Istruttore rilevò dalla

tale

fosse

stata dalla Corte identificata, non consentirebbe di farne

uso •. In effetti, benché la norma sull'irricevibi,lità -nel -e

caso che gli uf.ficiali ed agenti diPoli.zia GiLidiziarianon

intendano rivelare i nomi delle loro fonti- delle notizie

che la Polizia Giudiziaria apprende:.da propri informatori

sia. dettat.a in materia: di. esame testimoniale,nondimeno,

poiché il problema dell 'incontrollabilità della fonte -che è·

alla base di quel divieto di ricevibilità..., si pone negli

stessi termini anche quando la notizia, anziché

dall'ufficiale od agente di Polizia Giudiziaria assunto come

testimone, sia dallo stesso riferita in un
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giudiziario, si deve ritenere che la notizia fornita da

fonte confidenziale rimasta non identificata non sia

comunque utilizzabile, anche se contenuta in un rapporto,

che, come tale, è sempre leggibile ai sensi dell 'art. 466 I

comma del Codice di procedura.

Senonché, nel caso di specie,. la fonte è stata dalla Corte

individuata: il che, consentendone il controllo, consente al

tempo stesso l'utilizzabilità -e, quindi, la concreta

utilizzazione, nella misura in· cui debban ritenersi

attendibili-delle notizie dalla medesima provenienti. Va

ricordato, in proposito, come la Suprema Corte,

pronunciandosi nell'analoga materia degli scritti anonimi di

cui all'art. 141.del Codice di rito, ispirata dalla medesima

'ratio', abbia affermato che (226) "uno scritto privo della

firma o di altro valido, equivalente elemento di

identificazione (sigla o pseudonimo), non può pHI essere

considerato anonimo ove taluno, successivamente alla sua

formazione, abbia a rivendicarne la paternità o l'aLltore

venga in altro modo identificato".

* * * * *(226) - Cfr. Cass., Sez. I, sento n. 2208 del 2/3/79
-udienza 25/1/79- Presidente Fasani, imp. Barraco.
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La font.edei Car.abinieri di Ancona è identificabile in

Leonardo GIOVAGNINI. Costui, .che è di Osimo, è stato

di rettore dell' emi.ttente radi ofonica 'Radio MANTAKAS', con

sede in quella città; egli aveva a suo tempo ricevuto ed

accettato la proposta di costitLliread Osimo un nucleo di

Terza Posizione, utilizzando la radio da lui diretta e come

strumento per la diffusione delle idee del movimento e come

all'emittente si era coagulato un grLlppo di 40-50." persone,

polo di aggregazione dei simpatizzanti (227). Attorno

che non comprendeva, peraltro, solo simpatizzanti di Terza

Posizione. Va rilevato fin da· ora che. la radio· ric.evettela

visita di Paolo SIGNORELLI (228).

Il GIOVAGNINI è stato, per sua. stessa ammissione, confidente.

dei Carabinieri (229); e; -si noti- dei Carabinieri di

(227)
(228)

Ancona. Ha ammesso d'aver conosciuto il suo compaesano

* *,** *
Cfr. EA, V10/a, C265, p11~

Nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di
Roma. il 15/12/81 (cfr. AA', VI1, C67, p81l, il
SIGNORELLI riferl: " ••• Sempre in tema di emittenti
private debbo dire anche che ho visitato, credo nel
1978-1979, la sede di.RadioMANTAKAS, .. ad Osimo.• Mi
recai insieme ad Edgardo NICOLETTI, che conosceva
l'emittente, Virgilio PAU e le nostre rispettive
consorti. Ad Osimo feci la conoscenza del
responsabile della radio, un certo GIOVAGNINI, che
venne poi arrestato nell 'ambito dell'inchiesta di
T.P .... 11

(229) - Cfr. vu 25/2/88, p87.
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PICCIAFUOCO, pur facendo risalire l'ultima presenza in

Osimo dell 'odierno imputato a data assai remota e sostenendo

di non averne poi avuto notizie diverse da quelle generiche,

circolanti in paese, circa i "guai con la Giustizia" e la

ccndizione di ricercato (230).

In aula, alla domanda specificamente volta a chiarire se i

Carabinieri gli avessero richiesto informazioni sul conto

del PICCIAFUOCO, il GIOVAGNINI ha cosi risposto (231): "è

probabile che mi abbiano chiesto se conoscevo il PICCIAFUOCO

come avete fatto voi questa ma.tti na ••• " Tal i parole,

nonostante la precisazione secondo cui l'interrogato non

avrebbe pHI visto il compaesano- dall'età di 7 od 8 anni

(precisazione sottin-tendente l'impossibilità d'aver fornito

utili informazioni) costituiscono tuttavia una significativa

ammissione: e di più non era lecito aspettarsi dal

GIOVAGNINI, che è comparso di fronte alla Corte non come

teste, ma in veste di imputato in procedimento connesso, ed

ha risposto con- le relative garanzie.

* * * * *

(230)
(231 )

Cfr. EA, Vl0/a-6, C265 , p2.
Cfr. vu 25/2/88, p88.
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Si è fatto cenno, della visita del SIGNORELLI a 'Radici

MANTAf<AS' ; ancora non deve sfuggire che, in epoca

posteriore, alla strage, il GIOVAGNINI si adopero per

reperire e di fatto fornì un rifugio in San Benedetto del

Tronto a Lu ì gi CIAVARDINI (232); e che ha ammesso al tresìla

conoscenza del MANGIAMELI (233).

CAVALLINI-MANGIAMELI-VOLO. Ove si tenga ulteriormente cortto

Come si vedrà nei paragrafi successivi, è dimostrato il

rapporti FIORAVANTI-CIAV~RDINI

FIORAVANTI-

FIORAVANTI-

gruppo

(234) ,

PICCIAFUOCO coldelcollegamento

dei

SIGNORELU (235), MANGIAMEU-CIAVARDINI (236) erMANGIAMEU-"o-

SIGNORELLI (237), nonché dell'accertatacoml.lne internità

del PICCIAFUOCO e del· SIGNORELLI alla banda armata oggetto

di. giudizio, si finirà per constatare che il PICCIAFUOCOed

il ,GIOVAGNINI si collocane al centro della medesimatrama·di

legClmi.

DLlnque,non solo il GIOVAGNINI è>stato un informatore di

- Cfr.
- Cfr.
- Cfr.
- Cfr.

Cfr.
- Cfr.

qLlell 'Arma di Ancona rivelatasi poi in possesso delle citate

* * * * *EA, VI0/a-6, C265, p28 e vu 25/2/88, p87.
EA, VI0/a-6, C265, p12 e vu 25/2/88, p86.
supra, sub 2.1.2.5.2) e 2.1.2.5.3).
infra, sub 2.2.5.3).
supra, sub 2.1. 2. 5. 5) •.
infra, sub 2.2.5.2), nota (104).

(232)
(233)
(234)
(235~

(236)
(237)
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notizie confidenziali relative al PICCIAFUOCO; non solo

ammette d'essere stato interpellato dai Carabinieri circa la

sua conoscenza dell 'odierno prevenuto; non solo ammette di

conoscerlo; ma, essendo suo compaesano, fa parte della

medesima organizzazione (Terza Posizione> nella que l e

-secondo le notizie raccolte dall'Arma di Ancona- sarebbe

entrato il PICCIAFUOCO, e si pone all'interno di una rete di

collegamenti sovrapponibile a quella dell'odierno impLltatO:

il che dipinge ilGIOVAGNINI come persona perfettamente

idonea ad essere depositaria delle surl"'iferite notizie sul

conto dell'imputato medesimo • Tali circostanze, nella

.sel etti vi tà dell a loro combinata val enza, consentono di

identificare appunto nel GIOVAGNINI la fonte da cui i

Carabinieri attinsero le notizie in questione. Queste

Llltime, che sono· anche oggettivamente riscontrate nella

parte in cui attengono alla presenza del PICCIAFUOCO nei

dintorni di Osimo (238) , ricevono attestato di

attendibilità, nella parte relativa all'ingresso in 'Terza

(238) -
** ** *

Il PICCIAFUOCO abbandonò l' autodelCOPPARONI
parcheggi o dell' ospedale- di Loreto: e Loreto
da Osimo meno di 15 chilometri.
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POsizione', da quegli stessiel emènti -di cui si di ràin

prosieguo- che riconnettono .il PICCIAFUOCO al qr upp o

FIDRAVANTI-MANGIAMELI-VOLO: dunque, ad una cellula in cui

figura un 'leader' di Terza Posizione, per giunta in

contatto col GIOVAGNINI.

Va detto, peraltro, conclusivamente, che l'elemento di prova

preso esame nel presente paragrafo svolge, nell 'economia del

carico del

E' aut cncmamen t e :"'.raggiLlnta,

giudizio a

sostanzialmente sussidiaria.

PICCIAFUOCO, un a funzione

sulla base delle prove che si esamineranno nei prossimi

paragrafi, la dimostrazione del legame dell "ì rnputrat.o con una "',:,,

realtà eversiva pi~ marcatamente caratterizzata IiI gruppo

FIORAVANTI-MANGIAMELI, come si è anticipato): ed è tale

diverso e piÙ specifico elemento che dovrà essere utilizzato

allorché si valuterà piÙ da vicino la responsabilità del

prevenuto per i delitti contestatigli. In questo quadro, la

prova dell 'ingresso in Terza Posizione vale, in definitiva,

a far luce sull' 'iter' attraverso il quale il PICCIAFUOCO,

delinquente comune latitante da anni, fini per approdare

nell'ambiente deila banda armataoggettodigiLldizio.



Il 12/9/1983 veniva catturato in Milano Gilberto CAVALLINI.

Nell'occasione gli veniva sequestrata, tra le altre cose,.

un ' . agenda recante una lunga elencazione di detenuti di

destra (239) • In tale agenda figura anche il nominativo di

Sergio PICCIAFUOCO (240). A proposito di tale annotazione,

il CAVALLINI, il 26/10/1983, accettando in via eccezionale

di rispondere sul punto -nel contesto di un interrogatorio

ex art 348 bis C.P.P. nel quale aveva dichiarato di non

voler rendere dichiarazioni in ordine alla strage- riferiva

quarrt.o segLle (241): "Non conosco assolLltamente il suddetto

PICCIAFUOCO, né ho idea del perché sia finito nell'elenco.

Infatti l'elenco da me materialmente trascritto è stato

redatto sulla base di fonti diverse anche giornalistiche.

Può darsi che qualcuno mi abbia indicato il PICCIAFUOCO come

uno dei detenuti appartenenti all'area della destra. Dico

qLlesto perché appunto l'elenco costituisce un quadro

complessivo probabilmente incompleto dei detenuti di destra.

(239)
(240)
(241)

* * * * *RA, V9, C391, pp. 3-32.
cfr.p24.dell'atto<:itato alla nota che precede.
lA, V9/a-2, C41, pp. 2-3.
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F'oìché la S.V. mi r-ivelache la ragione dell'interesse verso

il nominativo F'ICCIAFUOCO da parte degliinCiLlirenti dellcl

strage di Bologniè costituita dal fatto che egli è ~imasto

ferito nell'esplosione della stazione, posso ipotizzare che

di questa vicenda abbiano parlato i giornali e che

attraverso essi il nominativo sia stato riversato nei miei

el enchi. " La ri sposta è -i nvol ontar-i amente-" umoristi ca. Ci

si dovrebbe immaginare il CAVALLINI, latitante da anni,

purrt a di diamante del terrorismo neo-fàscista, esponente di

spicco dei N.A.R., intimamente legato alla Cellula Veneta

del FACHINI, oltre che ai vertici dell'eversione romana

(SIGNORELLI e CALORE), in contatto con Avanguardisti del

calibro del BALLANe del F'A~LIAI, che, qUando si tratta di"

fare un 'censimento' dei detenuti della sua area, si affida

ad incontrollate fonti giornalistiche. La cosa riesce tanto

pHI inverosimile proprio in ri'ferimentoal PICCIAFUOCO: non

si deve dimenticare che costUi era presente alla stazione di

Bologna, e che il CAVALLINI, pur nei limiti che si san

visti, si è prestato a sLlpportare l'alibi di due persone

parimenti indicate da altre fonti come presenti, con
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funzione operativa, sul luogo dell'attentato. Ciò avrebbe

-come minimo- imposto al CAVALLINI una seria verifica della

fonte della notizia. Ed egli avrebbe avuto, in ipotesi,

tutto il tempo per procedere a siffatta verifica: le prime

notizie giornalistiche sul conto del PICCIAFUOCO risalgono

ai primi mesi del 1981, mentre -secondo quanto ha chiarito

Walter SORDI (242)- l'elencazione dovrebbe risalire alla

fine dell'estate '82, dal momento che vi figura Luca POLI,

arrestato appunto nell'estate dell'82, mentre non vi figura

Fabrizi~ ZANI, arrestato nell'aprile del 1983.

D'altronde, con quale serietà d'intenti avesse operato

l'annotatore emerge dal fatto che v'è una serie di

nominativi -corrispondenti, evidentemente, a personaggi

giudicati come 'infami'- preceduti da una croce.

Neppure risulta che altri nominativi iscritti nell 'elenco

appartengano a persone non militanti nelle formazioni

dell'ultradestra. Ciò in effetti sarebbe in contrasto con la

natura stessa della rubrica, così come indicata dal

CAVALLINI. E' stato in ogni caso scruppl0 della Corte

* * * * *(242) - Al Giudice Istruttore il 14/10/83: cfr. EA,. V10/a-5,
p21.
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sottoporre l'agenda a Walter SORDI; orbene, egli, nel

riconoscere che'vi sononella.rubrica·nominativi a lui non

noti, tra cui PICCIAFUOCOlche non conosceva neppure come

VAILATI o F'IERANTONI), ha peraltro precisato (243) :

" .•• praticamente tutti i nomi a me noti delle'elencosono di

destra•.. Il
•

In data 22/5/1980, i Carabi.nieri di Merano sequestravano al

PICCIAFUOCO la patente di guida di categoria 'B' n. RM-

1105310 apparentemente rilasciata a Roma il giorno 8/4/1971

a VAILATI Eraclio da Roma (244). Pi I~ precisamente,

l'intestatario di tale documento risultava essere VAILATI

Eraclio, nato a Roma il 7/9./1944, ivi residente in via

Gregorio VII n •. 133 (245).

Nel corso del procedimento per l'omicidio di Francesco

MANGIAMELI, fu sequestrata'ad. Alberto VOLO, tra le altre

cose ,una patente di guida intestata ,aVAILATI Adel fi o ,nato

a Roma ile 18/1/1945 e residente in Palermo, in via della

Regione

- Cfr.
- Cfr.
- Cfr.
- Cfr.

(243)
(244)
(245)
(246)

Siciliana n. 2204 (246).

* * * * *vu 20/1/88, p248.
RA, V9 bis, C383/A, pp. 133, 136 e 93 retro.
RA, V9 bis, C383/A, p190.
EA, V10/a-3, C134/1, pp. 1 e 14.
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Tre dati balzana agli . occhi nella loro sconcertante

e l o quenz a r l'identità del cognome, la similarità dei nomi,

entrambi di origine greca, e l'identità del luogo di

nascita. La significatività di tali circostanze aumenta in

misura esponenziale per effetto del loro reciproca

combinarsi, ma è già in partenza assai elevata: il cognome

VAILATI è estremamente rara, carne è agevole constatare

attraversa la consultazione delle guide telefoniche dei vari

di stretti; i dLle nomi di battesi ma, legati appunta

dall'origine greca e da una certa assonanza, sana pressoché

i nus ì tati; i camuni italiani sana altre 8.000 (e, peraltro,

né il VOLO ne il PICCIAFUOCO sana nati a Roma). Tanta

basterebbe a rendere pressoché incredibile l'ipotesi della

semplice coincidenza, anche se i possessori dei due

documenti falsi non fossero altrimenti collegabili tra loro.

A frante di tale constatazione, nessun dubbia ha più ragion
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d'essere. Non giova obiettare che il F'ICCIAFUOCO ha in

qualche mpdo spiegato da dove abbia tratto le false

generalità di VAILATI Eracllo. In proposito, occorre

ricordare che VALLATI Eraclio è persona realmente esistente,

identificata -e po i eSCLlssa (247)- proprio sulla base delle

gene~alità di cui al documento sequestratogli a Merano, si

potersi dub ì t.ar-e che il F'ICCIAFUOCO, nell'adottare le false

indicazioni fornite dal prevenuto. In effetti, sembra non

sia richiamato a quelle del VALLATI, peraltro modi,ficando il

cognome in VAILATI (248) • Ma ciò, lungi dal fornire

elementi utili alla difesa dell 'imputato, nel,> ,senso di

escludere il collegamento col falso documento sequestrato al

VOLO, può stare soltanto a significare che la straordinaria

somiglianza dei dLle cocumerrt ì discende dall 'essere que l Lo

del VOLO paradigmato su quello del F'ICCIAFUOCO.

In effetti, chi nOD.sa spiegare perché ,abbia adottato ce~te

generalità è proprio il VOLO. Costui, in un primo tempo ebbe

(247)
(248)

* * * * *Cfr. EA, Vl0/a-6, C303, e VU 18/12/87, p24.
Invitato a chiarire le ragioni di,-tale variante, il
F'ICCIAFUOCO (IA, V9/a-2, C40, p64) ebbe a
rispondere: "In un primo tempo volevo usare il
cognome VALLATI che è quello di un commerciante
effetti vamente esi stente a Matel i ca. F'oi ho pensato
a VAILATI. "
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a dichiarare (249): " ... Circa la patente che era nel mio

bagaglio a Cannara chiarisco che assieme alla carta

d'identità intestata al SIIND, l'avevo portata con me in

quanto Francesco mi aveva fatto presente che potevano

essergli utili documenti da falsificare per dei suoi amici

innocenti in difficoltà con la giustizia. Non utilizzò

alcuno dei due documenti trovandoli inadatti. La patente la

falsificai nel 1976 usando delle generalità che in qualche

modo corrispondessero al mio cognome. Mi limitaiqLlindi a

ritoccare il mio nome e cognome fino a portarli alle

generalità nuovamente assunte. Ritengo di non avere, anzi

escludo di aver usato mezzi chimici perché ricalcai quanto

era già sul documento. Lasciai inalterata la data di

nascita; almeno così ricordo. Il cognome doveva essere

VELINI, VELANI o qualcosa di simile. Prendo visione del

documento. Il cognome VAILATI non mi è nuovo; mi sembra

trattarsi di uno scrittore contemporaneo, comunque non

ricordo perché lo scelsi. •. "

Successivamente, al Giudice Istruttore del presente

procedimento (250):

(249)
(250)

EA, V10/a-3,
EA, VIO/a-3,

"Ci rca l a patente falsificata con

* * * * *C134/2, pp. 56-57.
C134, p18.
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nome di WULATJ non ppsso che ribadire ancora una volta

quanto ho, già dichiarato: in effetti usai il cognome VAILATI

sia per un ricordo letterario, sia perché era un giocatore

del Palermo all'epoca della falsificazione. Inoltre il

cognome era particolarmente, assonante con il mio

state sostanzialmente

e VOLO ·era

Alberto siAnchecorreggibile in VAILATI.

ultime dichiarazioni sono

correggeva facilmente con Adelfia. "

facilmente

ribadite in giudizio (251); in particolare, c., è stato

confermato che l a ,scelta del coqncme sarebbe di pesa da una

duplice associazione, mnemonica: letteraria e cal.cistica al·",

tempo stesso.

Il VOLO mente su tLltta la linea. E,'arrivato ad affermare

d'aver personalmente contraffatto le originarie generalità,

con una tecnica che sarebbe eufemistico definire

rudimentale: avrebbe prima inumidi~o e poi lasciato

asciLlgare l a patente , sovrapponendo ai dati ori gi nar ì , non

completamente cancellati, quelli attualmente visibili. Una

simile operazione non può esser stata realizzata ,se non con

* ** **(251) - Cfr. vu 15/1/88, pp. 1 ss.
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mezzi chimici, da chi aveva specifica competenza.

Che Albe~to sia facilmente falsificabile in Adelfio è già

affe~mazione a~dita; che VOLO sia agevolmente co~~eggibile

in VAILATI lo è assai di più. A tutto concede~e, poi, la

modificabi l i tà delle gene~alità. o~igina~ie in quel l e

sov~aimp~esse pot~ebbe spiega~e come l'ope~azione sia stata

possibile, ma non da~ebbe anco~a conto delle ~agioni della

scelta (di VAILATI ~ispetto, ad esempio, agli alt~i cognomi

indicati dallo stesso VOLO; e di Adelfio~ispetto a nomi

p ì ù diffusiei di dive~sa o~igine). Resterebbe poi semp~eda

ch ì ar ì r-e la scelta di Roma come falso ComLme di nascita.

Si deve anco~a ~ileva~e che, in un p~imo tempo, il VOLO non

~ico~dava neppu~e quale cognome figu~asse sul documento;

poi, p~esane visione, nell 'affe~ma~e che non ~ico~dava le

~agioni della scelta, collegò il cognome VAILATI, ma solo in

via d'ipotesi, a quello di uno sc~itto~e corrt ampcr-anao ,

Risentito dopo t~e anni, il VOLO si è t~ovato a dove~

~ip~ende~e, questa volta positivamente affe~mandola, la

ve~sione della ~eminiscenza letteraria, ma, avendo nel

f~attempo avuto la possibilità
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l'incpnsistenza (252), le è venLlto affiancando l'Lllteriore

spiegazione, che fa prova soltanto del SLlo solerte, ma

infruttuoso tenta~ivo, di dar conto dei motivi della scelta:

in effetti, la Corte ha accertato (253) che un giocatore col

cognome di VAILATI approdò alI a squadra del F'al ermo, ma

soltanto nella stagione calcistica 1980~81,

falsificazione.

r ì sal i re l a

cioè in epoca

facui i l VOLOque l I aaposteriore

E' lecito formulare l'i potesi ~già suggeriti?,

dall'Istruttore~ che le generalità VAILATI Adelfio

provengano da Francesco MANGIAMELI, dal momento che .10

stesso VOLO ha attribuito all'amico la richiesta di

documenti falsi e che un indirizzo assai simi.le a quesl Lo

presente sulla falsa patente del VOLO era annotato

sull'agenda del MANGIAMELI (254).

E' certo, comun que, che il VOLO è costretto amenti re in

* * * * *(252) - Non consta che esista alcuno pcrittore contemporaneo
a nome VAILATI. Il Dizionario Bompiani degli Autori
(Milano, 1987), registra un unico VAILATI:
l'ingegnere e matematico Giovanni VAILATI, nato a
Crema nel 1863 e morto nel 1909.

(253) Cfr. AAD, V4, C34.
(254) - Cfr. la nota del Giudice Istruttore di Roma in data

29/111981, in EA, V10/a~3, C134/1, p1. Nell'agenda
del 'leader' siciliano di Terza Posizione era
annotato, accanto alla sigla HL, I.' indirizzo "Viale
R. Siciliana 2551" (cfr. RA, V3, C82/1, p66).
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maniera spudorata. Ma anche il PICCIAFUOCO non ha fatto

chiarezza sulla provenienza della patente sequestratagli a

Merano. Dopo l'iniziale reticenza, egli aveva indicato (255)

il fornitore del documento in tale Antonio SMEDILE, titolare

di un negozio di cine-foto-ottica in Roma. Lo SMEDILE,

sentito (256) dal Giudice Istruttore, negò fermamente la

circostanza e, tra l'altro, dichiarò: " •.• Vogl io dire la

verità poiché mi rendo conto che la spiegazione dei miei

rapporti con il PICCIAFUOCO non è convincente. In effetti

sapevo che il PICCIAFUOCOera latitante perché lo stesso mi

aveva detto che era stato condannato in contumacia per cose

di piccolo conto (fLlrti) • Per tali ragioni avendogli

(255)
(256)

prestato la macchina" (257) "non potevo dire che gliela avevo

data, ma vedendo che non me la restituiva mi risolsi a

denunciare il furto. Effettivamente il PICCIAFUOCO mi parlò

della necessità di avere dei documenti falsi, ma io dissi

che si trattava di un campo nel quale non potevo aiutarlo

anche perché non avrei saputo a chi rivolgermi. E' vero che

* * * * *Cfr. lA, V9/a-2, C40, p39 recto e verso.
Cfr. EA, V10/a-6, C297, pp. 13-14. In giudizio, lo
SMEDILE non è comparso essendo irreperibile (VLl
25/2/88, pp .• 12 e 72). . . . .

(257) -Si tratta déll 'auto a bordodellaqLlale viaggiava il
PICCIAFUOCO quàndofu fermato dai Carabinieri di
Merano.
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il F'ICCIAFUOCO è stàtò ospitato a casa mia ma non è veròche

egli abbia da me ricevLlto' i docLlmentifalsi. Ribadiscoche

ssuLl a circostanza del dcicumarrt.c dico la verità. A questo

punto io ho detto veramente tutto dei miei rapporti con il

i ntrettenevo con, l uì.. dei rapporti. Se' sono stato reti cente

procurava del materiale fotografico ed è per questo che io

F'ICCIAFUOCO e sono pronto anche a .dichiarargli che egli mi

chefattiè perché non volevo ammettere deiprima

implicavano delle responsabilità di ordine penale;: A questo

purrto come vedete vi ho detto tutto e 'se di co che i

documenti falsi trovati aF'ICCIAFUOCO non provengono da me, 2~

come qual un que al tro, tipo di, documento devo essere creduto

perché non vedo quale ragione avrei di non ammettere anche

qLlesto p ar-t ì col are ••• "

Nel sLlccessi vo confronto (258), fermo restando lo SMEDILE

SLlll e sLle posizioni" l'imputato negava persino di

conoscerlo; e si spingeva ad escludere di aver mai reso le

dichiarazioni consacrate nel verbale nel quale aveva

indicato lo SMEDILEcome il fornitore del documen t o,

* * * * *(258) - EA, ViO/a-6, C297 , pi7 recto e verso.



Nell'interrogatorio (259) del 22/12/1985, i l pr-avenut c

mutava versione, e ricorreva allo stereotipo giudiziario di

chiamare in causa persone decedute. Affermava che i l

documento 'VAILATI' gli era stato fornito dopo la sua

evasione del 1970 dal Carcere di Ancona da parte di tale

Mario LORIA (2601. Il nome del LORIA gli sarebbe stato fatto

in carcere da tale LUDOVIGHETTI (2611. Aggiungeva l'imputato

che credeva di poter collocare i fatti nel settembre del

1970. Quest'ultima circostanza è certamente falsa, dal

momento _ che la data di rilascio impressa sulla patente

'VAILATI' era quella dell'8/4/1971 (262) • Inoltre, il

PICCIAFUOCO ed il LORIA -se fosse vero quanto riferito dal

prevenuto- si dovevano conoscere bene, per essere stati

detenuti insieme nel Carcere di Ancona: tant'è ~he il LORIA

-a detta del PICCIAFUOCO- non avrebbe preteso compensi per

la prestazione, ma soltanto il rimborso delle spese. Così

stando le cose, non si comprenderebbe il ruolo del

* * * * *(2591 - Cfr. lA, V9/a-2, C40, pp. 62 ss. In giudizio,
l'imputato ha rettificato il tiro, spostando in
avanti la consegna del documento: appunto al 1971.

(260)' - Ucciso con un colpo di pistola alla testa, e trovato
cadavere il 18/9/83 (cfr. RA, V9 bis, C383/A, p229).

(2611 Ucciso con un colpo di pistola al cuore, e trovato
cadavere il 19/5/74 (cfr. RA, V9 bis, C383/A, p2271.

(2621 Cfr. RA, V9 bis, C383/A, p93 retro.
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LUDDVIGHETTI. Ma il purrt o è che il PICCIAFUDCO ha atteso la

fine dell 'istruttoria per chiamare in causa due persone

decedLlte, con ci ò adottando una ben c o l I aLldata tecni ca che

rende vana ogni possibilità di verifica. In giudizio, ha

cosi giustificato la tardività dell'indicazione (263): "Non

avevo.mai fatto prima i .lorodue nomi ILDRIA.e LUDDVIGHETTI)

perché seppi che erano morti. Finché mi è stato possibile,

non ho val ut.o dire i loro due nomi perché erano morti,

pensai che poteva essere creduto un espedi ente". La

debolezza di tale difesa è macroscopica; avendo a

disposizione una giustificazione che egli temeva potesse non •

esser creduta, il PICCIAFUOCD si sarebbe determinato ad

utilizzarla solo 'in el<tremis': quasi che, in simili

frangenti, fosse preferibi}e -com'egli ha fatto- dapprima

rifiLltare di fornire spiegazioni, e quì nd ì fornirnE!, di false

e accuaare un innocente, per poi scagi onarl o, pueri l mente

sostenendo di non aver mai reso talune dichiarazioni

consacrate in un atto pubblico.

In sostanza, il PICCIAFUOCO, pur rendendosi conto della

* * * * *(263) - Cfr. VLI8/4/87, p14.
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gravità della sua posizione, si è rifiutato, prima tacendo e

poi fornendo indicazioni false e di comodo, di palesare la

reale provenienza del documento. Deve la Corte condividere

il giudizio dell'Istruttore, secondo cui tale ostinazione

non PLlÒ essere spiegata con la mera omertà: lo escludono,

infatti, il tempo trascorso (con ciò che esso comporta in

termini di prescrizione) e l'elevatezza della posta in gioco

(la responsabilità per il delitto di strage). La conclusione

è dunque a senso unico: l'imputato non può rivelare la

provenienza del documento, perché ciò consentirebbe dfporlo

in coll~gamento certo con l'organizzazione od il gruppo

terroristico-eversivo nel cui ambito maturò l'ideazione

della strage.

Il F'ICCIAFUOCO è stato in possesso di un ulteriore documento

in grado di ricollegarlo al gruppo FIORAVANTI. Si è dato

conto sub 1.12.1) del contenuto del rapporto della DIGOS ai

Bologna in data 20/8/1987.

Occorre in propbsitbsgolllberar'e( !Subi'to il campo da un

equivoco. Il tenore del rapporto testé ci tato può dar l uoqo
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ad un a lettura travisante. Si deve ;escludere che il

passaporto seqLlestrato al prevenuto al val i co di Tarvi si o

sia il documento a suo tempo rilasciato a Riccardo BRUGIA.

E' vero invece che il falso passaporto sequestrato a

Tarvisio recava lo stesso numero (E 2137301 di quello

regol armente ri lasciato al BRUGIA dalla QuestLlra di Roma. La

circostanza è ormai definitivamente chiarita dal

DIGOS 30/7/1987 (264).

Anche cosi ridimensionata, la ci rcostanz a ..

rapporto

conserva

un 'evidentissima valenza indiziaria a carico dell'imputato.

Si è posto l'accento, da tal uno, sLllfatto chedl BRUGIA

avesse riferito essergli stato sequestrato il passaporto in

originale, e non la fotocopia dello,stesso~Ai fini che qui

interessano, l a circostanza apparirebbe pri va di ri l i evo,

atteso che il sequestro risale al 5 aprile del 1982, e

qu ì nd ì. il documento sarebbe comunque sfLlggito aHa

disponibilità del BRUGIAsoltanto in epoca posteriore

rispetto a quella in cui il PICCIAFUOCO risulta aver

utilizzato un passaporto recante il medesimo numero di

* * * * *(264) ~ Cfr. AAD, V8, p5.
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emissione. E' comunque stata cura della Corte, in

accoglimento di un'istanza difensiva, acquisire agli atti la

fotocopia di passaporto sequestrata alBRUGIA, che giaceva

presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Roma (265).

Va qui segnalato un passo dell 'interrogatorio reso dal

BRUGIA al F'roCL\ratore della Repubblica in altro

procedimento penale, acquisito in copia agli atti del

gi LIdiz i o (266) : " .•• Sono stato i rnptrt e t o di parteci paz ì one

alla banda armata NAR e di aver favorito il coimputato

ALIBRANDIAlessandro 'che risultò· essere espatriato in Libano

con un·passaportofalsiflcato recante i ,dati anagrafici miei

e se non erro i l numero del mio passaporto. F'ertal i reati

sono stato condannato a pena di anni 7 e mesi B di

r ec ì ue ì one. In tal e pena sono comprese anche l e condanne per

due rapine, commesse in Roma ••• Ignoro come l'ALIBRANDI sia

venuto in possesso dei miei dati anagrafici e del numero del

mio passaporto. Non so come mai anzi preciso volevo dire che

ALIBRANDI era un conoscente ma non un amico. Non ricordo chi

(265)
(266)

* * * * *Trovasi in AAD, V9, C2.
Cfr. AAD, VB, pp. 239 ss.
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In al tro passo del! 'i nterrogatorio, si legge; Il,;, • • Prendo

atto che il teste ANSALOIMatlfoldiposizibne 17/11/87 a

questoP.M.l afferma che io con NISTRI e PETRONE detenevo le

attrezzature per falsificare documenti tra cui una IBM a

testi na rotante, mcduì i di patenti, carte di i denti t à ,

libretti di circolazione, bolli per rinnovo di patent~ e

timbri vari, materiale sequestrato dai CC. diT6rino nel

1982. F'rendo atto al tresì ••• the i o, un ì tamente a

PETRONE e NISTRI, vengo indicato come pe~sona che

'falsi fi cava cìocumerrt ì per conto dell a organi z zaz ì one nella

quale si riconosceva e quindi TP Nar'. Tuttq_ ciò no~

corrisponde alla realtà••• "

Davanti alla Corti 1267>, il BRUGIA l1a negato di conoscere

il PICCIAFUOCO, anche come VAILATIo PIERANTONI; hanegato

altresì di conoscere Valerio FIORAVANTI e d~aVer falsificato

documerrt ì , Ha viceversa dovuto ammettere' d'aver conosci uto

Cristiano FIORAVANTI, con il 'quale avrebbe coabitato

soltanto per pochi giorni in una casa di Pescasseroli; ed ha

aggiunto essergli stato, poi contestato che in tale casa

* * * * *(267) - Cfr. vu 26/1/88, pp. 24-28.

767



avevano dimorato -in epoca che egli indica come posteriore

alla sua partenza- Francesca t1AMBRO e Giorgio VALE.

Ancora un a volta una prova documentale lega Sergio

PICCIAFUOCO a formazioni dell'eversione di destra; e lo lega

pi ':1 precisamente al gruppo FIORAVANTI. Il numero ancora

'pulito' del passaporto regolarmente rilasciato ad un

terrorista viene messo a disposizione di altre persone, nel

cui novero figurano anche Alessandro ALIBRANDI e Sergio

F'ICCIAFUOCO. L'ALIBRANDI è a sua vo l ta un terrori sta,

collegato, come il BRUGIA, al gruppo FIORAVANTI. Eancora

una volta il PICCIAFUOCO non sa come difendersi. Si è dato

conto, sub 1.12.4.4), delle risposte che, in giudizio, egli

ha fornito di fronte alla contestazione del rapporto DIGOS

in data 20/8/1987. In sostanza, la linea difensiva adottata

sembra attribuire ad una coincidenza non voluta

dall'imputato l'identità del numero 'di serie' fra il

passaporto falso che egli avrebbe ricevuto sin dalla metà

degli anni '70 eqLlell o regolarmente ottenuto dal BRUGIAnel

1978. Prima di rispondere sul punto alla Corte, il

PICCIAFUOCO era già stato interrogato dal PUBBLICO MINISTERO
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nell' ambi to del separ-ato pr-ocedimento di cLli si è fatto

cenno sub 1.12.4.4). Nell'occasione, a pr-oposito della

pr-ovenienza di tLltti i documenti i ntestati ad Enr-i CD

PIERANTONI sequestr-atigli al valico di Tar-visio (268), si

er-a cosi espr-esso (269): " ••• Insisto nel dir-e che i

documenti intestati a PIERANTONI Enrico mi fur-onoconsegnati

completamente in bianco.e senza timbr-i, ad eccezione del

timbr-o a secco anzi di par-te del timbr-o che finisce sul

modulo, mentr-e la par-te r-esidua del timbr-o che va sulla

foto, mancava. Tali documenti mi venner-o consegnati tr-ail

1971 e '74 dal LORIA Mar-io••• " Ancor-a una menzogna. Lacar-ta

d'identità n. 44913683 sequestr-ata all'imputato a Tar-visio,

appar-èntemente r-ilasciata dal Comune di Roma il 10/10/1979,

è in r-ealtà pr-ovento del fur-to di uno 'stock' 'di documenti

in bianco (dal n. 44913683 al n. 44913686t per-petr-ato nel

Comune di Roma il 9/2/1981 (270): falso qu ì rid ì, che il

PICCIAFUOCO possa aver-Iar-icevuta dal LORIA fr-a il '71 edil

'74.

* * * * *(268) - Alla fr-ontier-a gli eran state sequestrate anche una
patente di guida ed una car-ta d'identità con la
medesima intestazione.

(269) Cfr-. AAD, V8, pp. 228-229.
(270) - Cfr-. AAD, VB, pp. 2 e 14-15.
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Di nuovo l'imputato mente sulla provenienza di documenti da

lui utilizzati e si trova anche qui a doversi arroccare su

una posizione insostenibile; ma non ha alternativa, perché

una spiegazione veritiera dei fatti costituirebbe la

confessione del suo collegamento con quegli ambienti nei

quali la strage venne organizzata ed eseguita.

Il Giudice Istruttore ha ritenuto (271) che l'imputato abbia

sovrapposto il tatuaggio attualmente visibile sul suo

braccio destro ad altro tatuaggio precedentemente

impressovi, che avrebbe ricollegato il PICCIAFUOCO a

formazioni eversive di destra: ed ha attribuito alla

circostanza rilievo accusatorio a carico del prevenuto.

Reputa la Corte di non dover fare altrettanto. Le

acquisizioni processuali, e quelle dibattimentali in

particolare, certamente non consentono di condividere tale

assunto. E'necessario ricordare quanto segue. Con telegramma

del Questore di Sondrio in data 6/2/1981 (272), diretto alle

varie autorità di Polizia~ si indicava, fra l'altro, la

* * * * *(271) - SO, p429.
(272) RA, V9 bis, C383, p76;
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presenza sLllbraccio destro del F'ICCIAFUOCO diLln tatLlaggio

raffigurante la rosa dei venti· e due lettere "C'; ad essa

sottostanti. Il 1° aprile 1981, l'imputato veniva arrestato

al valico di Tarvisio, perché "identificato, senza alcun

dubbib per PICCIAFUOCO Sergio da untatùaggio a forma di

rosa dei venti con sotto due lettere: C.C. che ha sul

braccio destro e da una cicatrice sul naso"

agli ufficiali didello stesso anno,

Il 15

Polizia

sommariedi

(273) .

lo sentivano a titoloche

maggio

GiLldiziaria

informazioni testimoniaI i , l'odierno imputato faceva le

seguenti dichiarazioni (274): " ... Il tatLlaggio che porto sul

braccio destro è che vi mostro situato all'al~ez~a della

spalla è formato da una mezza ì una con sottostante" (si c)

"cinque purrt ì inframezzati da due consonante" (sicl "C eC,

il t.ut.t c risale 0111 'età di 16 anni e ricordo di una passione

ç ì ovan ì Le di cui ì nd ìco solo il nome Claudia.;;"

Nel verbal e di esame testi mani al e reso dal F'ICC.IAFUOCO al

Giudice IstrLlttore il 6 ottobre 1983, si legge (275) :

(273)

(274)
(275)

* * * * *RA, V9bis, C383/A, p195. Trattasi del rapporto già
citato sub 1.2.22), lettera e), nota (92).
lA, V9/a-2, C40, p5.

- lA, V9/a-2, C40, p14.
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" •.. Effetti vamente avevo Lln tatuaggi o con ci nque purrt e e con

la lettera CC sul braccio destro. Esaminato il braccio il

G.I. nota che il tatuaggio è stato interamente ricoperto da

un nuovo tatuaggio contenente un'ancora. Richiesto di

dichiarare perché abbla ricoperto il precedente tatuaggio,

il teste dichiara: quello di prima non era la 'ROSA DEI

VENTI' ma i cinque punti della malavita. Le lettere CC. sono

le iniziali della mia ragazza CECCHINI Claudia, ma si tratta

di. una cosa che risale a molti anni fa . Ho VOILlto ricoprire

il tat~aggio perché non volevo piÙ portare i cinque punti

della malavita•.. v

Il 15 novembre 1985, la teste Carla CURATO riferiva (276) al

Giudice Istruttore: "Sono stata la ragazza di F'ICCIAFUOCO

Sergio -da me conosciuto come VAILATI Eraclio- nel periodo

di tempo dal giugno 1978 all'Aprile 1979•.• Quando il

PICCIAFUOCO cominciò a frequentarmi aveva già una croce

celtica con le iniziali C.C •••• "

Della versione resa in dibattimènto dal prevenuto si è dato

conto sub 1.11.4.3).

* * * * *(276) - EA, VI0/a-b, C301, pl, recto e verso.
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Il 18/12/1987 la Corte escuteva il teste. Lorenzo MONTORIO,

indicato dall'impLltato come c o l u ì, che, molti anni addiEltro,

in riformatorio, gli aveva tatuato i 'cinque punti della

malavita', le ì n ì z ìat ì C.C. ed il . baffo' • Il MONTORIO

riconosceva d'aver impresso un tatuaggio all'odierno

"non posso essere moLto s ì cur-o ••• mi pare che si trattasse di

Il teste eseguiva anche. un di segno, nel qual e è agevolmente

ImpLltato e, invitato a descriverlo, così si esprimeva (277):

un' ancora Il.diqualcosa del genere,oun'ancoretta

riconoscibile appun t o unr ancor-a (278);· Prendeva poi visione

del tatLlaggio attualmente impresso sul braccio del

PICCIAFUOCO, nell 'occasione presente in aul a , L'impLltato

affermava non essere que l l c attualmente visibile

(raffigurante un' ancora) il tatLlaggi o a suo tempo

impressogli dal MONTORIO e descriveva la figLlra

precedentemente tatuata sul SLlO braccio. Il teste,

nell'esclLldere che fosse opera sua il. tatuaggio mostratogli,

affermava a quel punto di averne effettivamente impresso

uno al F'ICCIAFUOCO, ma di non poter indicare con sicLlrezza

(277)
(278)

* * * * *Vu 18/12/87, p12.
Vu 18/12/87, p38.



che cosa esso raff i gLlrasse.

Nel corso della medesima ud ì anz a , tanto la CURATO (279)

quanto Cristina F'ARACCHINI (280) escludevano, dopo averne

presa visione, che il tatLlaggio attLlalmente visibile sLll

braccio destro del prevenuto fosse quello da loro conosciuto·

in precedenza. Dalle parole della prima emergeva che ella

aveva sostanzialmente memoria soltanto della presenza delle

lettere "CC", in quanto corrispondenti alle sue iniziali, e

non era in grado di ricordare se, nel tatuaggio, fossero

presenti al tri segnL La donna affercnavaal tresi che ella

non sapeva cosa fosse una croce celtica prima di averla

sentita nominare dal Giudice (evidentemente il Giudice

Istruttore) e che, anche in istruttoria, aveva sostenuto di

non ricordare altro che la presenza delle due "C".

La versione della PARACCHINI, direttamente dal verbale

d' ud ì enza: "La teste: 'non ricordo su quale braccio avesse

(279)
(280)

il tatuaggio. So che erano dei puntini, se dopo erano .telle

* * * * *Cfr. vu 18/12/87, pp. 19-21-
Cfr. vu 18/12/87, pp. 22-23. La PARACCHINI avev~

avuto una relazione col PICCIAFUOCO fra il '74 ed
il '77. Il 6/2/81 (RA, V9 bis, C383, p83) aveva
dichiarato alla PoFizia 'Giué:li'ziaria a proposito
dell'odierno imputato: " ••• ho notato su una delle
SLle braccia un tatLlaggio consistente in tre o
quattro stelle a tre o quattro punte di piccola
dimensione ... ll
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o .•. erano dei pun t ì n ì interspaziatil'llnodall'altro.' Il

F'residente: 'solo puntini?'. La teste: "pun t ìn ì; a distanza

direi che possono essere dei purrt ì n ì , non lo so, se erano

stelle o meno. Il F'r-esi dente: 'tr-e o quattr-o stelle{ ma di

piccole dimensioni, quindi dice che non sa se er-ano stelle o

fosser-o delle C?' La teste: no, qllesto no.' Il F'r-esidente:

'r-icor-da che ci fosse unacr-oce in quel tatuaggio'?' La teste:

dell' i nch i ostr-o penso.' Il F'r-esi dente:

neri,punti

'r-icor-da che ci

'er-anoteste inter-viene:Lapunti n ì ,

'solo puntini, r-icor-do.' Il F'r-esidente: 'esclude che ci fosse

qua l si asi al tr-a cosa?' La teste: 'asso1Lltamente 51' .... "

Delle r-isultanze della. per-izia d'ufficio disposta dalla

Cor-te e depositata il 19/2/1988 si è dato conto sub

1.12.4.5) .:

Il 22 febbraio 1988 la Cor-te pr-ovvedeva ad escuter-e il

per-sonale dellaF'oliziadifr-ontier-a· che aveva a auo tempo

pr-ovveduto ad ar-r-estar-e il F'ICCIAFUOCO. Dal ver-bale

d'udienza:

deposizione Mar-esciallo Ar-r-igo NERI (281):

* * * * *(281) - Vu 22/2/88, pp. 58-59.
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" •.. 11 teste: 'per quella che mi ricorda assomigliava

senz'altro a una rasa dei venti, un cerchia e due lettere

CC con un puntina in mezza.

sembrata così'.

Non era malta chiara ma a noi è

Il F'resi dente: 'per rasa dei venti lei casa intende?' Il

teste: 'come un cerchia con delle punte, uria specie di

bussala anche, con tante punte. · ••• 11 Presidente: 'lei parlò

di rasa dei venti perché nella segnalazione si parlava di

rasa dei venti a perché lei la definìcosì?'11 teste: "no ,

perché nel telegramma si parlava di rasa dei venti. F'oi

siamo andati anche a vedere come era fatta la rasa dei venti

per essere certi di che si trattasse e per quanta mi ricorda

assomigliava alla rasa dei venti. ' ••• 11 F'resi dente: 'l ei

ricorda che ci fosse una circoscrizione intorno ?' Il teste:

'non malta netta precisa, ma per quanta ricorda era

circolare con dei punti a delle punte'. Il Presidente: "una

casa è dire che la~orma sia circolare, un'altra casa è

dire che era circoscritta, cioè che c'era una linea esterna

che racchiL\deva tutta il disegna. ' Il teste: 'di precisa non

potrei dirla. ... "
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Deposizione Brigadiere· Sergio FRIGO (282):

" ... 11 Presidente: 'è in grado di ricordare come era fatto

questo tatuaggio che aveva sul braccio?' Il teste: . era il

segno caratteristico della rosa dei venti, un cerchio con

dentro una stella a p ì ù punte adesso non saprei ricordare

'lei ricorda il cerchio?' Il teste:

'sì, il cerchio grosso modo me lo ricordo'.

'le due C, que l Le sì, le

Il Presi dente:

'perché la chiamò rosa

e ricorda le due C.' Il teste:

quante.' Il Presidente:

ricordobenissimo.· .•. ~l Presidente:

dei venti, lei conosceva ~ià il disegno che viene

denomi nato ••• ?' Il teste: 'no, si ccome avevamo ••• ci oè non 1 [J

conoscevo sì, ma siccome avevamo la segnalazione della

QLlestura· di Sondri o che di ceva che questo PICCIAFUoCo aveva

il tatLlaggi o sul bracci o destro, sono andato a documentarmi

per vedere come·erafatta, proprio per essere sicuri di

. quesl Lc.' che era, da fare.' ••• "

Deposizione AppLlntato Domenico ToGNoNI (283):

"; .. Il·teste: 'era come una bussol a ;: una rosa dei venti con

delle lancette e aveva sotto due lettere: cc .. Il

(282)
(283)

* * * * *Vu 22/2/88, p61.
Vu 22/2/88, p66.
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Presidente: 'ricordaqLlante erano ,le punte? 'Il teste: , le

punte

vedeva.

erano

"

quattro, pi~ qual cuna piccola che . si

I tre testimoni non avevano del tatuaggio un ricordo

sufficientemente nitido, da metterli in grado di riprodurlo

graficamente. Il solo TOGNONI ha eseguito un disegno (284),

che tuttavia rappresenta ciò che egli intende per rosa dei

venti, e non il suo ricordo del tatuaggio (285).

Il quadro complessivo formato dalle acquisizioni processuali

passate in rassegna è piuttosto confuso, ma non del tutto

indecifrabile. Si può ragionevolmente affermare che il

sul braccio dell'imputato, sotto quello attLlal mente

Visibile, non sia mai stato impresso un tatuaggio a~orma di

croce celtica o di rosa dei venti. Nel verbale del 15

maggio 1981 il tatuaggio è. descritto dall'imputato sotto gli

occhi di due ufficiali di polizia giudiziaria. E la

descrizione che se ne fa (corrispondente al disegno che

l'impL\tato sostiene di aver aVLltotatuato sin da ragazzo) è

tale da esclL\dere che la f i qur.a allora visibile . potesse

* * * * *(284) - Vu 22/2/88, p69
(285) - Vu 22/2/88, p67, righi 42-45.
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esser stata sovrapposta, occul tandol e, ad un a croce cel ti ca

o ad una rosa dei venti.

Il verbale trae conforto dalla relazion. di perizia in atti.

Infatti, sembra da escludere che precedenti tatuaggi siano

stati cancellati o abrasi; le vestigia ancora visibili del

precedente tatuaggio sono compati bi l i con la descrizione

fornitane dall'imputato; non sono stati rilevati segni

che invece lo possano assimilare ad una croce celtica; e,

per di p ì ù , la figLlra attualmente visibile sul 'braccio del

prevenuto è tale per cui essa sarebbe idonea ad inglobare

soltanto una croce celtica minuscola (che potrebb'Ei, infatti,

essere OCCLII tata sol amente i n due settori dell' ancora non

èccedenti i due centimetri di lato). (286)

Pervenuti a quas t c ri sul tato, resta aperta la di versa

questione di ciò che, di volta in volta, nèl· corso degli

anni, poteva apparire agli· occhi di chi vedeva il braccio

dell'imputato. Pone il problema proprio il complessivo stato

di confu~ione del quadro deLle acquisizioni probatorie:

mentre è possibile che la figura descritta il 15 maggio 1981

* * * * *(286) - Cfr. relazione di perizia, p12.
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si sia formata per effetto di pia operazioni di tatuaggio

eseguite in tempi diversi, è ipotizzabile anche che la

figura tatuata venisse dal PICCIAFUOCO modificata con mezzi

diversi dal tatuaggio, con esso in qualche modo

confondibili, ma, a differenza di esso, facilmente

rimuovibili (si può pensare, ad esempio, a disegni eseguiti

con la china). La testimonianza MONTORIO non è valsa in

alcun modo a far chiarezza sull'assetto originario del

tatuaggio. Peraltro, non può sfuggire il fatto che, mentre

l a PARACCHINI ha escI LISO la presenza di segni diversi dai

puntini, la CURATO ha affermato di ricordars le lettere "CC".

Poiché la relazione del prevenuto con la PARACCHINI precede

quella con la CURATO, si deve concludere che le lettere "CC"

furono tatuate in un periodo intermedio. Le due donne non

hanno memoria della mezza luna di cui al verbale 15 maggio

1981. Poiché di tale mezza luna o 'baffo' non è fatta

menzione neppure nel rapporto 'della Polizia di confine di

Tarvisio, é ragionevole ipotizzare che si tratti di

un 'aggiunta ri sal ente al periodo 1° apr:i l e 15-maggi o 1981.

E' dunque assai probabile che,
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lati tanza e fino al momento dell' arresto, i l prevenLlto

avesse tatuati sul braccio destro -sovrastanti alle due

llCC ll-alcuni puntini disposti a croce (287) o l ungo

un'ideale circonferenza (288). Tenuto conto della sua

internità -ampiamente dimostrata sopra- rispetto a

formazioni della destra eversiva, è possibile che egli

usasse, con altri mezzi, unendo i punti e tracciando linee,

che la avvicinasse a

una

simboli: "

t.at.uat afiguraalla

diversa,

provvisori amanteconferire

conformazione

utilizzati da esponenti delle formazioni di destra. Ciò

potrebbe spiegare le dichiarazioni rese dalla YDURATO a1.'"

Giudice Istruttore e le testimonianze -che posson dirsi

corali- del personale della F'olizia di frontie,ra. Si tratta,

tuttavia di un ' ipotesi indimostrata ed indimostrabile. Ve

n'è una alternativa, che non è -ad avviso della Corte.., meno

probabile. Escludendo che il F'ICCIAFUOCO usasse modificare

il tatuaggio, è dato comun que congetturare che, in base alle

descrizioni avute dalla F'ARACCHINI e dalla CURATO (289),

* * * * *(287) Cfr. il disegno -eseguito dal MONTORIO- in vu
18/12/87, p39.

(288) Cf r. i l d i segno esegLli to dall a F'ARACCHI NI , i n VLl
18/12/87, p40.

(289) Dalle quali appunto erano state attinte le
indicazioni sul tatuaggio: cfr. AAD, V4, C37.
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pe~sonale della Questu~a di Sond~io, c~edendo di

inte~p~eta~e il significato del tatuaggio -fo~se anche sotto

la suggestione della ci~costanza che il PICCIAFUOCO appa~iva

in qualche modo legato alle indagini sulla st~age di

Bologna- l'abbia definito come ~affigu~ante una ~osa dei

venti. Nell 'ottica di questa ~icost~uzione, da pa~te della

Polizia di f~ontie~a di Ta~visio pot~ebbe esse~vi stato un

bu~oc~atico allineamento all'indicazione contenuta su un

teleg~amma che ~ecava l 'auto~evole sottosc~izigne del

Questo~e: in sostanza, una volta ~iscont~ata l~effettiva

p~esenza di un tatuaggio, lo si sa~ebbe ~itenuto -dopo la

f~ettolosa consultazione di qualche testo su cui e~a

~affigu~ata la ~osa dei venti- in qualche modo sussumibile,

con molta app~ossimazione, sotto la definizione datane nel

teleg~amma. Tale supino adeguamento av~ebbe potuto esse~

favo~ito dal fatto che il tatuaggio non e~a l'unico elemento

di identificazione: nel ~appo~to si cita anche una cicat~ice

sul naso; e, in ogni caso, il bollettino delle ~ice~che,

~ecava l'immagine dell'imputato.

Seguendo fino in fondo questa congettu~a, si può ~itene~e



che l a CURATO, persona semplice e di modesti mezzi

espressivi, in preda all'emozione, .abbia involontariamente

indotto in equivoco il Giudice IstrLlttore, lasciando.

intendere .d'aver V1StO s . a SLlo tempo, ciò di cu ì ella, sino

al momento in cui le fu. posta una certa domanda, ignorOlva

. persi no l' esi stenza.

La disamina dei fatti è valsa, da un lato, a spiegare perché

la Corte non utilizza in senso accusatorio leacqLlisizioni

processuali relative alle fi gLll'""e -complet!'!omente o

parzialmente tatuate- che sono state presenti sul braccio

del PICCIAFUOCO, primOlche vi fosse impresso i tatLlaggio

attualmente visibile; dall'altro, ad individuare i possibili

sviluppi storici, tra loro alternativi, attraverso i quali

si è potuti approdare a determinate risultanze. Questo

secondo aspetto ha .dcvucc essere. approfondi to anche perché

si è sostenuto che in. danno del PICCIAFUOCO si sia tentato

di realizzare una frode pr;-ocessuale .(290): tesi che meritava

la pi Il. OIttenta considerazi.one.

Orbene, reputOl la Corte che le due ipotesi ricostruttive

* * * * *(290) - Cfr. br-m n.3 del 9/6/88, giri 230 ss.
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sopra formulate esaLlri scano l a gamma di qLlell e sosteni bi l i

sulla scorta degli atti. Non è viceversa sostenibile che

si sia teso a criminalizzare il PICCIAFUOCO. Anche a

prescindere dai motivi per i quali dovrebbe essere stata

posta in atto una congiura in danno del PICCIAFUOCO,

bisognerebbe ipotizzare legati dal patto scellerato il

Questore di Sondrio, il personale della Polizia di confine

di Tarvisio e, a ben vedere, un'indefinita moltitudine di

funzionari ed agenti di Polizia, dal momento che nulla

garantiva il passaggio delPICCIAFUOCO attraverso il valico

di Tarvisio o, più in generale, il suo passaggio attraverso

un valico di frontiera. Ma -e questo sembra in sé

risolutivo- non Sl riuscirebbe a capire il senso di una

simile macchinazione: perché la notizia, 'dolosamente'

diffusa, della presenza della rosa dei venti sul braccio del

PICCIAFUOCO, e la successiva 'falsa' attestazione di

riconoscimento del tatuaggio sarebbero state destinate a

trovare in qualsiasi momento clamorosa ed irrefutabile

smentita da parte dell'imputato, il ~uale, come fece il 15

maggio del 1981, avrebbe poi potuto continuare a mostrare,
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scoprendo il braccio destro, la prova vivente della fr'ode in

SLlo danno. Di pese sol tanto dal prevenLlto, che fece

sovrapporre al precedente i 'attuale tatuaggid, la scomparsa

di tale prova vivente. Ad 'ogni modo, prima della

sovrapposizione, la figura visibile sul braccio del

PICCIAFUOCO veniva descritta nel verbale 15 maggio 1981 e

così consegnata alla memoria del processo: processo nel cui

dibattimento il verbale in questione, nella parte relativa'

al tatLlaggio, veniva letto all'Lldienza del 13/4/1987(291).,

6~1~6~~~1L Le ~Qn~l~§iQni g§llè QQct§ in Qcging èll§
~ic~g§tso~§ gi ç~i §~Q 6~1~6~Q~61

'-Si è visto che due documerrt ì , Lltilizzati dal PICCIAFUOCO in

tempi diversi, ricollegano costui al FIORAVANTI ed al suo

grLlppo: l'uno attraverso il VOLO, che, essendo l'unica

persona al mondo autoaccLlsatasi del l a strage, è, al tempo

stesso, interno al gruppo palermitano che fa capo al

MANGIAMELI , assassinato da FIORAVANTI e sadali perché

divenuto inaffidabile dopo l'attentato, ed indicato da

persone a lui vicine come 1'859 vittima della strage;

l'altro, attraverso il BRUGIA, che è personaggio legato a

* * * * *(291) - Cfr. br-m n.l del 13/4/87, giri 199-204.
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Cristiano FIORAVANTI, a Francesca MA~1BRO, a Giorgio VALE,

che è già stato condannato per aver fatto parte dei NAR, e

che ebbe a suo tempo a mettere lo stesso numero di

passaporto utilizzato dal PICCIAFUOCO anche a disposizione

di Alessandro ALIBRANDI, altro terrorista strettamente legato

a Valerio FIORAVANTI.

La valenzaindiziaria del possesso da parte del PICCIAFUOCO

di ciascuno dei due documenti, isolatamente considerati, è

elevatissima, se rigLlardata dal purrt o di vista statistico.

Con il moltiplicarsi delle coincidenzediminLtisce in ragione

geometrica la probabilità che esse siano frutto di mera

casualità (292) • Ove si prendano simultaneamente in

considerazione i due documenti, ogni eventuale residuo

dubbio in ordine all'effettiva esistenza dei collegamenti

cui essi rinviano viene meno. Ma non basta. In questo

quadro si innesta un riscontro, anch'esso di natura

documentale: Sergio PICCIAFUOCO, che certamente non è noto

per essere un militante neofascista, è però indicato fra i

* * * * *(292) - Si è detto, ad esempio, sub 2.1.2.6.2.31,
dell'aumento in misura esponenziale della
significatività dei vari elementi in comune fra le
patenti sequestrate al PICCIAFUOCO ed al VOLO, per
effetto del loro reciproco combinarsi.
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detenLlti della destra nell' agenda di Gi l berta CAVALLINI

che,., nel periodo a cavallo della strage; dividé

fraternamente la latitanza con Valerio FIORAVANTI, e ne

conosce con precisione i movimenti e le· freqLlentazioni. Le

conclusioni cui si perviene sulla basa di valutazioni di

gli imputati Sergio PICCIAFUOCO e Valerio FIORAVANTI sono

ordine statistico ricevono dunque inequivoca ed irrefutabile

tra loro in stretto collegamento all'interno della" medésima

sol a:unaedunaèconclLlsioneLaconferma.

cellula_terroristico-eversiva.

E, attraverso le notizie fornite da Leonardo GIOVAGNINI ai

Carabinieri dl Ancona, è persino possibile rendersi conto

dell' 'i ter' che, at:traverso l'avvi ci namento ad un gruppo

marchigiano di Terza Posizione, ha condotto il latitante

PICCIAFUOCO sino al gruppoMANGIAMELI-FIORAVANTI.

Sergio PICCIAFUOCO è personaggio assai diverso da come ha

inteso apparire~ Durante gli oltre dieci anni di latitanza

non vive affatto di espedienti, di piccoli furti, di piccole

truffe. Viaggia continuamente attraverso la penisola,
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servendosi anche del mezzO aereo, e varca sovente il

confine. Frequenta l uoçh ì come Saint-Moritz, Vienna,

Taormina. Conduce vita. dispendiosa, avendo notevole

disponibilità di denaro. La teste CURATO (293): Il ••• I l

F'ICCIAFUOCO aveva bucna di sponibil i tà di danaro e non si

tirava indietro, quandc si trattava di pagare per

divertimenti o altro ..• "

La teste PARACCHINI (294): " ••• Il VAILATI dur arre.e i l peri odo

che mi frequentava aveva disponibilità di molto denaro

liquido frutto, a suo dire, della sUa 'attività commerciale e

di eredità avuta dai genitori .•• "

Escussione dibattimentale di Claudia Mirella PARISI (295) :

" ... 11 F'residente: 'è uac ì c a p ì ù volte con PICCIAFUOCO? L'ha

portata al ristorante •• ' La teste interviene: 'sì, andavamo

fLlori a mangiare, a ballare.' Il Presidente: 'pagava Lui il

conto. t La teste: . sempre' ... Il

Nel rapporto dei Carabinieri di Bologna in data 19/2/1986

sono annotati undici pernottamenti del PICCIAFUOCO in

alberghi

(293)
(294)
(295)

bolognesi: in due ,casi soltanto

* * * * *EA, V10/a-6, C301, p1 recto.
RA, V9 bis, C383, p83.
vu 18/12/87, p27.
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alberghi di seconda categoria; negli altri riove casi, presso

il Crest"Hotel, di prima catégoria (296}.

Non occorre aggiungere altro. In assenza di attività lécite

altamente remLlnerative, che il F'ICCIAFUOCO, per la' SLla

condizione di latitante, non avrebbe neppure potuto

svolgere, i l tenore di vi ta dell' i mpu t a t o duran t e l a

lati tanza sta a di mostrare l'elevatezza del li vello del

armonizza perfettamente con i collegamenti di CLl'i si

inserimento in attività ed ambienti~riminali. Il dato

SLlo

si

sono

esaminate le pr'dve sub 2.1.2.6.2>.

passato di delinquente comune,

Il PICCIAFUOCO ha wl

ma dopo l' ev'asi oMe sa

dimostrare di non essere un 'povero diavolo' né Liri balordo.

CondLlce di eci anni· di lati tanza dorata, muovendosi con

sconcertante di si nvol tLlra attraverso l a peni sol a. I suoi

collegamenti, di rispettabile liVello, Id pongono in

contatto, negli ultimi anni, cdnambienti della destra

eversiva non impermeabili alla crimina.lità c ornurre ,

Si avvicina all'ambiente di Terza Posizione ed entra in

collegamento -come si è visto essere ampiamente provato- con

* * * * *(296) - RA, V9 bis, C3B3 bis, pp. 259-260.
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il gruppo VOLO-MANGIAMELI-FIORAVANTI.

Orbene, Valerio FIORAVANTI è raggiunto da pesantissime prove

di coinvolgimento nella strage ed è ì nd ì c at.o , in

particolare, come presente ali~ stazione di Bologna in

occasione dell'attentato. In questa situazione, mentre la

presenza del F'ICCIAFUOCO alla stazione rappresenta

un formidabile ed irresistibile riscontro ob.iettivo rispetto

alle indicazioni d'altra natura che vogliono il FIORAVANTI

responsabile della strage, è vero altresì, in virtù dei

colI egamenti .: di cu ì si è ri petLltatamente detto, che l e prove

'aliLlnde' raccolte a carico del FIORAVANTI vengono a

ripercuotersi in capo al PICCIAFUOCO.

Per chiarire sino in fondo il senso di quanto si viene

dicendo, vale la pena di ricorrere ad un esempio. Si

immagini che taluno riferisca al giudice d'aver appreso da

una persona della partecipazione di quest'ultima ad un

furto. Si immagini ancora che altra persona, apparentemente

priva di collegamenti con l'autore della confessione

stragiLldiziale, sia stata ..sorpresa, ,subito dopo n,delitto,

nelle immediate adiacenze del luogo ove esso è stato
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consumato, e non soltahto hoh sia in grado di giustifiEa~e

la propria presenza in quel luogo, ma fornisca sul purrt o

versioni contraddittorie ed inverosimili.

Si immagini infine che, nel corso delle indagini,.a distanza

di tempo, sia possibile accerta~e, per altra via.e in modo

incontrovertibile, lo strettissimo collegamento che unisce,

sorpreso nei pressi del luogo del delitto.

della confessione stragiLldiziale

all'interno

l'autore

della medesima organ i z z az ione criminale.

all'individuo

Non è chi non veda la risolutività di un siffatto

accertamento ai fini dell "ì n dìv ì duez i on a" della

responsabilità dell'LIno e dell'altro individuo per il

delitto in questioMe.

La deci si vi tà dell' accertamento potrebbe essere sval \-ltata

soltanto ove il collegamento fra i due fosse stato notorio

prima dellaperpetrazione del reato: perché in tal caso si

tratterebbe di verificare che l'indicazione proveniente

dalla persona che assume di aver ricevuto la confessione

stragiudiziale sia genuina e non frutto di un'iniziativa

calunniosa, artatamente predisposta perché idonea a trovare
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apparente risc:ontr-o nella circostanza -già nota al

cal urin ì atore ed ai suoi eventuali ispiratori- della

presenza,

c a l urm ì e t o ,

sul luogo del delitto, di un sodale del

Ma l'irresistibilità del compendio probatorio costituito

dalla chiamata dello SPARTI, dall'ingiustificata presenza

del PICCIAFUOCO alla stazione di Bologna e dagli accertati

collegamenti tra il FIORAVANTI ed il PICCIAFUOCO sta proprio

in, questo: nel fatto che il PICCIAFUOCO non ~ conosciuto,

neppure-comeVAILATI, negli ambienti romani in cui gravita

il FIORAVANTI. Si ~ visto, in particolare, sLlb 2.1.2.6.2.3),

che il PICCIAFUOCO era sconosciuto a Wal~er SORDI. Ma dello

imputato le, quindi, del suo legame col FIORAVANTI) non

si hanno notizie neppure da altri personaggi dell'eversione

romana sfilati, con varie vesti processuali, davanti a

questa Corte. Ed ~ naturale che sia così: perché la strage ~

delitto di cui il FACHINI, il FIORAVANTI e la MAMBRO

rifiuteranno sempre la responsabilità; ~ delitto

inconfessabile anche negli ambienti terroristici ,ed

eversivi, estranei alla banda armata oggetto di q ì ud ì z ì o ,
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in cu ì essi si muovono ab ìt,Lla l mente; risponde adLln disegna

che è proprio soltanto di una ristretta cerchia di individui

facenti parte della Danda armata che qui si giudica,

emergendo esso -secondo quanta si è visto- come

incontraI lata ed improvvisa impennata, frutto di un violenta

colpo d'acceleratore, dalla progettualità in gestazione in.

quel periodo negli ambienti dell'eversione neofascista,

della qua ì e travalicava decisamente i limiti.

Sergi a PICCIAFUOCO ha tLttte l a carte i n regala. per. entrare

nel selezionatissimo 'staff' operativo che si occupa della

real i z z az ione dell' attentato. ALltenti co maratarleta dell a

latitanza, che sa.gestire con grande oculatezza, gravita in

,-

quella zona grigia che si colloca all'incrocio fra

criminalità comune ed eversione neofascista; la sLla

'politicizzazione'l attravsrso contatti con l'ambiente

marchigiano di Terza F'osizione e legami assai stretti con il

qrupp o VOLO-MANGIAMELI-FIORAVANTI-CAVALLINI, rappresenta

sol tanto un modo per amp l i are ed articol are l a rete dei suoi

collegamenti in ambienti criminali, senza farne mai un

individuo significativamente ideologizzato;
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requisito lo rende idoneo -agli occhi del FACHINI e del

FIORAVANTI- ad essere associato, verosimilmente dietro

opportuno compenso, ad un' impresa cui altri si

rifiuterebbero di collaborare per motivi 'politici'; la

grande 'professionalità' e riservatezza ne fanno un

individuo di sicura affi dabil i tà, assolutamente

indisponibile ad infrangere i vincoli omertosi.

QLlanto precede riempie di significative valenze una

circostanza che, isolatamente considerata, potrebbe apparire

irrilevante, ma che, valutata assieme ed attraverso le

altre, ne viene illuminata, e a sua volta le corrobora. Il

PICCIAFUOCO è in Sicilia nel luglio del 1980. In data 3,

quando ancora non alloggiava presso l"Atlantis Bay', scrive

da Taormina, alla CURATO, una cartolina che reca il timbro

postale del giorno successivo (297). Fra il 5 ed il 10

luglio alloggia all' 'Atlantis Bay' (2981. Sarà di nuovo

ospite di que ì ì 'albergo fra il 19 ed il 25 luglio (2991,

prima di rientrare a Modena. Non ha chiarito l'imputato dove

egli si sia venuto a trovare fra il 10 ed il 19 Luq l a o] in

* * * * *(2971 Cfr. RA, V9 bis, C383/A, p204 quater.
(298) Cfr; RA, V9 bis, C383 bis, p239.
(299) Cfr. RA, V9 bis, C383 bis, p238.
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q ì ud ì zì.o ha C:osì.risposto sul. punto (.300): u ••• Dal 10 al 19

dove sono stato] E' assurdo, non ricordo dove sono stato.

Sono sempre le stesse domande ••• "

Orbene, proprio nella seconda decade di luglio arrivano in

Sicilia il FIORAVANTI e la MAMBRO, che, avendo alloggiato

prima all' 'Hotel f'oliteama di f'alermo', sono, nei giorni

sL\ccessi vi, dal 14 i n avanti, f i n .verso l a f i ne del mese,

ospiti del MANGIAMELI in Tre Fontane (301).

Se si pensa che i l F' ICCIAFUOCO entra i n contatto con l a

destra eversiva tramite Terza f'osiz~one, c ì • cui il

MANGIAMELI è un 'leader', che fra il f'ICCIAFUOCO ed il

FIORAVANTI v ' è Lino stretto legame, e che une delle prove .del

collegamento, il 'documento VAILATI', indica come tramite il

duo VOLO-MANGIAMELI, allora emerge in tutta la sua evidenza

come il quadro probatorio in cui si vengono a fondere -come

si è detto- le prove raccolte a carico del FIORAVANTI e

l'ingiL\stificata presenza del f'ICCIAFUOCO alla stazione di

Bologna riceva ulteriore, concreto, preciso conforto

dall'essersi entrambi gli imputati (e la i'1AMBRD> recati in

(300)
(301 )

* * * * *Cfr. vu 8/4/87, p22.
Cfr. RA, V9, C382, pp. 8-9.



Sicilia, nel luglio, dall'aver il FIORAVANTI alloggiato

proprio presso il MANGIAMELI, dal non aver il PICCIAFUOCO

fatto chiarezza in ordine ai suoi spostamenti nell'isola

proprio nella decade coincidente con quella dell'arrivo del

FIORAVANTI e dell'inizio del suo soggiorno presso il

MANGIAMELI, dall'essersi gli imputati trattenuti in Sicilia

fin verso la fine del mese, e dal non essere infine mai

stato chiarito con quale mezzo e in compagnia di chi il

FIORAVANTI e la MAMBRO (che non furon visti partire in

aereo), abbiano lasciato l'isola.

Di un ulteriore elemento di prova gravante in capo al

FIORAVANTI ed alla MAMBRO si dirà, ad evitare ripetizioni e

per comodità espositiva, trattando la posizione FACHINI, cui

occorre fare rinvio (302).

* * * * *(302) - Cfr. infra, sub 2.1~2.8.4)~
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Dalle dichiarazioni istruttorie di Luigi VETTORE PRESILIO,

nelle parti che qui interessano 13031, emerge che Roberto

RINANI apparteneva all'organizzazione facente capo al

FACHINI, con la quale aveva contatti ancora all'epoca della

carcerazione nel corso della quale fece le note rivelazioni

al VETTORE.

Giova riprendere un passo del verbale 13/11/1980 13041:

Il ••• Egli ll lil RINANI) "mi disse che era rimasto sempre in

contatto con l'ambiente dell'estrema dx padovana ed in

particolare con la cellula veneta già facente capo a FREDA e

VENTURA e di cui è attualmente principale esponente a Padova

FACHINI Massimiliano.

Commentando poi il fatto che era stato fissato il processo

d'appello per la strage di Catanzaro mi disse che tuttavia

STIZ non avrebbe avuto il piacere di conoscere l'esito del

processo, ed alla mia domanda di spiegarmi perché, disse

che

(303)
13041

stavano preparando un attentato nei confronti

* * * **- Cfr. sLlpra, sLlbLL3.1I,1.• L91 e L2.5).
EA, Vl0/a-l, C30, p65 recto e verso.

del
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suddetto MagistratD••• "

Dal RINANI il VETTORE aveva appreso altresì che l'attentato

al dotto STIZ sarebbe stato preceduto da altro attentato

(agevolmente identificabile 'a posteriori' nelle strage di

Bologna), che avrebbe dovuto esser posto in essere dal

medesimo gruppo.

Si è visto ancora, in narrativa, come il VETTORE avesse

riferito a.gl i inquirenti della pregressa attività

dinamitarda del FACHINI.

Si tratta di verificare se il ruolo e l'attività del

FACHINI nell'ambito dell'eversione neofascista padovana

ed i suoi collegamenti con Roberto RINANI restino affidati

soltanto alle dichiarazioni del VETTORE PRESILIO, ovvero

siano provati attraverso conferme 'aliunde' provenienti.

F'er ciò che attiene all'antica vocazione eversiva e

dinamitarda del FACHINI, ed alla sua risalente 'operatività'

all'interno della cellula veneta, la conferma viene dalle

dichiarazioni rese il iO novembre i980 da Sergio TONIN al

PUBBLICO MINISTERO di Padova (305).

"**** *(305) - EA, ViO/a-b, C279, pp. 3 verso ss. Le dichiarazioni
del TONIN, deceduto, sono "state dichiarate
utilizzabili: c:fr; VLI 26/2/88,p30. Nel verbale (segLle)
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Bi avr' occasione di ,~enzionare, in altra parte della

.. .. .. .. ..
(segue) si legge, tra l'al tro: " .•• L,' ascendente
dello SWICH sui giovani si manifestò in modo
evidente fin dal 1969. A quel tempo apparivano a lui
pa~ticolarmente legati, nell'ambito della
federazlone, Massimiliano FACHINI, Gustavo BOCCHINI,
Giancarlo F'ATREBE, Nicolò F'EZZATO, Alberto e Nicola
BCATTOLIN. Giorgio MUNARI, . Marco FIORONI, Michele
FIORETTA, Loris LDt'1BRONI, F'resilio VETTORE. Tutti
costoro, erano aderenti al movimento giovanile e in
parte ne erano anche dirigenti.
A.D.R. F'ar,ticolarmente significativo mi sembrò, nel
senso che ho appena accennato, l'episodio avvenLlto
una sera dell 'aprile 1969 davanti alla sede comunale
di, F'adovà,che la stampadefinl cOn la locuzione
'notte di fuoco, del Municipio'.
Era allora, federale e capo "gruppo missino al
Consiglio comunale di F'adova l'?\vv. Lionello LUCI,
il quale da qualche tempo non riusciva a parlare in
consiglio per, l'ostruzionismo dei segLlaci del F'CI
che, provenienti ,anche dalI a provinci a, aHoll avano
sistematicamente l'aula.
In occaèione del Consiglio comunale dell'aprile 1969
le forze giovanili .del F'artito che, facevano capo
-oltre che al16 BWICH~ al FAcHINI e al' BOCCHINI
decisero di intervenire in massa presso il Municipio
con l'intento diaffrontar~ l'oppo~to schieramento
politico e di, èonsentire al capogruppo del MSI di
svolgere il suo intervento in seno al Consiglio.
lo ero allora vicefederale e mi trovavo nell'aula
consiliareqLlàndo udii provenire dal Fest'er-no il
rumore Ci petLlto ,e fragoroso dispari di armi da
fuoco. Corsi all'esterno e constatai che gli spari
eran Cl ,s~ati provocati da p ì, stol e lanci arazz i che
vi di i n mano a, nwnerosi gi ovani del MSI che si erano
scontrati con~ruppi contrapposti delF'CI.
Fra i giovani missini riconobbi il FACHINI, il
BOCCHINI, il F'ATRESE, il VETTORE e un certo
BORDIGNON. Notai,anc:he lo SWICH, che, .prima di uscire
d,alla fed~ra<;ione; per recarsi davanti al MLlnicipio
con i sLlddettigiClvani, mi ,aveva confi dato che aveva
organizzatqgli, scontri unitamente al FACHINL ..
Ric,ordocheil FACHINI indossava quella sera una
tenLlta da battaglia, ,con tuta da paracadustista di
c.olorgrigio verd,e e stivaletti, anfibi. ,'" '
Ri cordo i rio l tre l a presenza nel gruppo di un certo
MARIGA di Mestre, che era armato -a quarrt o appresi
succes;si vamente .,da al cuni de,i, parteci panti agI i
scontri, , che ."adesso non, r ammerrt o pHI- con, al cun ì

involucri contenenti materia,le esplosivo e provvisti
di miccia ...
Soltanto dopo qualche tempo mi aCCOrsi che lo SWICH
usava' metodi e persegLli va obi etti vi p o l i ti ci che
erano radicalmente opposti ai miei ,e compresi,
purtroppo tardi vamente, che egl i aveva usato di me
per radicarsi e imporsi nel F'artito." ' (segue)
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risulta che di tale
VENTURA, FACHINI,
MERLO, DE CANIo,

trattazione, ulteriori tappe del 'curriculum vitae' del

* * * * *(segue) "Infatti, pur' essendo entrato a far parte
della federazione, egli continuò a far lega con
FREDA e VENTURA, di cui non faceva mistero di
condividere metodi e strategie e il cui operare
politico andava sviluppandosi al di fuori e in
contrasto con il MSI, essendo entrambi fra i massimi
esponenti del 'Gruppo di AR' che costi tLli va l a
principale articolazione di 'Ordine Nuovo' nel
Veneto.
A.D.R. Più precisamente, mi
gruppo facevano parte FREDA,
TRINCO, POZZAN, DE ECCHER,
BRANCATO •••
Si trattava di un gruppo paramilitare che si
proponeva di realizzare attentati per sovvertire
l'ordine costituito.
Esso aveva la disponibilità di esplosivo, che si
procurava rubandolo dalle cave in attività nella
zona dei Colli Euganei: ciò appresi,
confidenzialmente, dal PARNIGOTTO ••• e, se non
ricordo male, da un giovane iscritto al 'Fronte
della Gioventù' che mi pare si chiamasse
PARISOTTO•••
llgrLlppo si .rese responsabile, per quarrto ne so, di
alcuni episodi avvenuti in Padova nel 196B/69, fra
cu ì rammento:
1) l'attentato alla Chiesa degli Ebrei in prossimità
del teatro Verdi, di cui fu danneggiato -mi sembra
il portone d'ingresso con ordigni incendiari e
sporcato il muro esterno con svastiche e scritte
antisemitiche;
2) la deflagrazione di una carica di esplosivo sulla
terrazza della federazione in via Zabarella,
verificatasi mentre io e altri componenti della
federazione stavamo partecipando ad una
manifestazione in piazza Pedrocchi;
3) l'attacco ad una sezione del PSIUP di via
S. Soh a.
Per quanto riguarda il primo attentato ••.
Per quanto riguarda gli altri due fatti, avvenuti lo
stesso giorno, venni a sapere da un dirigente del
gruppo giovanile del Partito, che adesso non sono in
grado di ricordare, che gli autori di esso erano
stati FACHINI, BRANCATO e alcuni giovani della
federazione giovanile di Vicenza e il loro scopo era
stato quello di farne ricadere la responsabilità
sull'estrema sinistra.... .•. ....
A. D.R. Qualche giorno dopo l'esplosione dell 'ordigno
che distrusse l"ufficio'del Rettore di Padova Prof.
OPOCHER, nell'aprile 1969, Giuseppe MAZZoLA mi
confidò di ave~ ";",rttitoparlar,,, •. tr.alor>o, in
federazione, un grLlppetto di. 7lBgioyani .fra.cui il
FACHINI, . il BRANCATO, il BOCCHINI, il PEZZATO e -rnì
sembra- i l DE ECCHER i qual i, d evocando l'attentato
e congratLllandosi l'Lln l'altro per" la buona" (segLle)
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FACHINI. Lo si troverà nel 1973 in Ispagna, assieme a

Stefano DELLE CHIAIE. Lo si ritroverà nel 1975 ad Albano

Laziale, in occasione del tentativo di riLlnificazione di

Ordine Nuovo. ed Ava.ngLlardia Naz.ì orie ì e ,

Che l a . ,sLlay,?ca.zi on", eversiva edi nami tarda non ,si f.osse

affi",volita ad un. ,decennio di distanza .dai fatti riferiti

dal TONIN emerge .da guanto si verrà dicendo nel' COlpitolo

reI ati va ,aL del itt.o di banda armatOl. Si vedrà come e

attraverso gLlal i fonti re"tino> comp.ì essi vamente provate una

serie dicircostanze: la,centra.lità della figLlradel FACHINI

nell'ambito della cellLllOl veneta (o 'grLlppodebNordn, che,

OlttrOlverso di lUi, nell'ambiente di Costruiamo l'Azione era

autcrevo I mente rappresentata; la sLla f uriz ione di

procacciatore di armi ed esplosivo; il ssuo ruolo di esperto

di tecnica esplostvistica e di promotore di una :campagna di

attentati. Non deve sfuggire che l'esperienza di Costruiamo

* * **.*
(segue) "riuscita di esso, se ne erano attribuita
implicitamente la paternità••• Chiamai il BRANCATO e,
d.opo averlo messo al corrente. di quarrto. mi era stato
rif,erito, senza peraltro rivelargliene la fonte, gli
chiesi espressamente di confermare o di smentire che
egli,. il FACHINI, il BOCCHINI il F'EZZATO e -mi
pare- il DE ECCHER avesserocomp ut o l: attentato.
Il BRANCATO tergi versò e 0111 a f ne confermò che l a
~citiiri~ri··v~F~~.:'1
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l'Azione si colloca fra il 1978 ed il 1979 e si esaurisce

nella primavera di tale ultimo anno, costituendo, quindi,

l'antecedente immediato della banda armata di cui al

presente procedimento, formatasi, con le caratteristiche che

si vedranno, alla fine del 1979. E all'interno di tale

esperienza è dato rinvenire fra il FACHINI, il SIGNORELLI

ed il SEMERARI un legame eversivo cui proprio il VETTORE

-come si è avuto modo di rilevare- era stato in grado di far

riferimento prima che le vicende di Costruiamo l'Azione

fossero~icostruibili attraverso i contributi processuali di

chi in quell"ambiente aveva gravitato 13061.

In ordine all"indicazione relativa ai collegamenti FACHINI-

* * * * *

13061 - Si rilegga quanto riferito in narrativa sub 1.1.91,
lettera bI. Il fatto che la circostanza della
riunione al 'Pino Verde' di Camposampiero non ha
trovato conferma Icfr. RA, V5, C1721 e che il
VETTORE indica presenti alla riunione, oltre a
quelle citate in narrativa, anche altre persone per
le quali -a differenza del FACHINI, del SIGNORELLI e
del SEMERARI- non è stato poi rinvenuto alcun
riscontro di collegamento con l "ambiente nel quale
germi narono gl i attentati del '79, se i mpone di
riaffermare la necessità di utilizzare
accusatoriamente quelle sole parti dei
contributiprovinienti dal VETTORE che resistono
alla piùrigorosacverifica processuale, non vale a
scalfire il n8cled delle dichiarazioni che qui
interessa: quellb theattieni, app8nto ai legami
eversivi, in epoca significat.iva, tra il FACHINI ed
il SIGNORELLI, e che ha trovato ampia conferma
'ab eHterno·.
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RINANI, si deve ~ileva~e quanto segue. Gli imputati hanno

esclLlso persi no di essersi personalmente conosci Liti. Tanta e

tale era la preoccupazione di allontanare da sé il sospetto

di rapporti dinatl..lraterroristica, che essi hanno preferito

arrocca~si su una posizione logicamente inaccettabile:

inaccettabile tanto con ri ferimento alI 'attività politica

lecita ed ufficiale, quanto con riferimento all'attività

eversiva.

F'er,quantoattieneal primo, aspetto, basti rammentare che

entrambi gl i i mpLltati sono stati poli.ti camerite atti vi i n

F'adova. nelTe file del Movimento. Sociale Italiano: il FACHINI

-per sua stessa ammissione, come si è visto- è stato

iscritto al partito sino al 1973, ricoprendo anche la carica

di consigliere comunale, fino 'alla naturale scadenza del

mandato, nel 1975; il RINANI si iscrisse al M.S.I. nel 1975

(dopo aver incominciato a frequentare il partito -a suo

dire-in quello stesso anno) e fu segretario delle Sezione

Arcell a di F'adova dall'autunno '76 al di cembre '77 3(7) .

***** '(307) - La debolezza della linea difensiva adottata dai due
imputati non sfugge allo stesso RINANI, che pure si
ostina a sostenerla Interrogatorio dib'attimentale,
in vu 7/4/87, p13: " ... A.D.P.R.: FACHINI non l'ho
neanche mai 'visto per' strada; sembra impossibile che
due Pàdovani in una' città, che harinosvolto attività
politica non si siano conosciutL • Il
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Ma è soprattLltto con riferimento al seconda aspetta che la

linea difensiva adattata dagli imputati si scontra con una

serie di acquisizioni processuali che confortano le

indicazioni provenienti dal VETTORE PRESILIO. Pasta la

centralità della figura del FACHINI rispetta all'eversione

neofascista veneta ed a quella padovana in particolare, e la

sua posizione di comando rispetto ad un gruppo, ad una

cellula terroristica (come si vedrà meglio in sede di

trattazione del delitto di banda armata), accorre qui

valutare una serie di elementi probatori dalla cui

complessiva valutazione è dato desumere l'internità del

RINANI alla medesima organizzazione clandestina.

Delle dichiarazioni rese il 2/11/1980 da Sergio TONIN al

PUBBLICO MINISTERO di Padova si è dato canto in narrativa

sub 1.2.6). Traggono esse conforto anche da quanto riferito

da GHEDININiccolò (308): " .•. Preciso, anche se non ha

* * * * *(308) - Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il
27/9/80 (EA, V10/a-2, C82, p2) e confermate in
giudizio (vu 1/2/88, p26). In tale ultima sede,
peraltro, il teste ha precisato il contenuto delle
sue conoscenze personal i: " ••• I l Presi dente
intervi ene: 'per quanto è a sua conoscenza, questa
violenza si limitava a degli scambi di pugni, a
scontri di piazza, diciamo cosi, anche senza uso di
armi, oppure a uso di armi o addirittura di
esplosivi?' Il teste: 'per quanto ne so io era
semplicemente••. si bastonavano per le piazze. Dopo,
da .. qu",ll o che si era appreso per esempi o dai
giornali, si sapeva che o si presupponeva che
faces.sero anche uso di armi ma questo ovviamente la
si sapeva de relato •. '. Il Presidente: 'non ha mai
sentito parlare di esplosivi?' Il teste: 'no'."
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nessuna prova che CONTIN allora faceva parte di un gruppo

violento della Sez. Arcella, •almeno presumo. Il gruppo del

qLlale faceva parteCONTIN era formato da: RINANI, BENELLE,

BERTOCCO, FASOLATOedaltri conbsciuti da'me solo di vista

che frequentavano p s z z a Cavour,il f'edrocchi. Il CONTIN con

i 19r1.lppOSUmmenz i onato faceva capo aRINANI, un i c a persona

che.. s.econdo me aveva un 'ascendenza su questi ragazzi, capace

di trascinarli e di indottrinarli secondo il suo volere.

F'reciso .ctie daqLlando RINANI si è dato alla latitanza il

gruppo anzidetto mi è sembrato che fosse sbandato, che non

avesse pi'll,".Lln capo carismatico.

formato da circa 20 unità ••• u

Il predetto gruppo era

Marco AFFATIGATO, al Giudice Istruttore di Bologna,in altro

procedimento, ha riferito (309) d'aVer partecipato, fra il

'73 ed il '74, in f'adova, aduna riunione cui cera presente

anche il RINANI: ri Lini one "nella quale si parlò

dell'acquisto o del passaggio a titolo gratuito di armi che

avrebbero dovutio esserci conseg'late dagl i Ustasci a".

(309) - EA, VIO/a-5,
delI ' AFFATIGATO,
avrebbe dovuto
state dichiarate

* **'*'*
C2I5, 'p24. Le dichiarazioni

assente dallaoRepubblica quando
essere eScLlSSO dalI a Corte, sono
utilizzabili (vu3/12/87, p13).

805



Maurizio CONTIN ebbe a sua volta a rendere, in forma

alquanto prudente e guardinga, timide ma eloquenti

dichiarazioni (310) : " .•. Successivamente dopo le sue

dimissioni dall'Arcella ho avut.c la sensazione che" (il

RINANII "sia entrato a far parte di un ristretto gruppo che

forse rappresenta la continuità rispetto ad 'Ordine Nuovo'

disciolto. Iodirlgo i giovani di Piazza Cavou~e il RINANI

ra.ppresenta il tramite tra me ed il grLlppo cuì: egl i

appartiene••• " Si legge, nello stesso verbale: " ••• Un'altra

volta alcuni manifesti li ebbi direttamente da'FACHINI che

incontrai casualmente alla stazione'FF.SS e col qualeB (li)

"andai a prendere direttamente a casa sua in via Annibale da

Bassano ••• l1

* * * * *(310) - Al PUBBLICO MINISTERO il 2/9/80 (EA, V10/a-2, Cbb,
p3): dichiarazioni lette in dibattimento (cfr. vu
23/11/87, p141 essendo il CONTIN, citato come teste,
assente dalla Repubblica. Il motivo della
circospezione del CONTIN in occasione della
testimonianza istruttoria t reso palese dal seguente
passo del verbal e: u ••• Si dà atto che i nvi tato i l
CONTIN a chiarire i propri rapporti con il FACHINI
ed il RINANI nonché a specificare l'attività svolta
dagli stessi egli dichiara, senza fare alcun
riferimento preciso a dette persone di essere stato
già minacciato di aver paura di loro pi~ che per un
mandato di cattura, aggiLlnge di non sapere niente,
di volersene stare fuori e basta, che non sono cose
per lui dal momento che egli t solo un ragazzo di
piazza. Si dà atto altresì che il CONTIN scoppia in
lacrime e invitato a riferire quanto sa con
l'assicurazione che le'cose da'lui d~~~e rimarranno
coperte dal segreto istrLlttorio', dichiara che' Padova
non c' entre niente, t tLltto a Roma ••• u
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Si son riportate. su~ 1.8.81, le dichiarazioni di Gianluigi

NAPOLI circa la consegna, da parte del FACHINI al RINANI. di

manifesti raffiguranti una colomba b ì anca osu fondo grigio.

Iri giudizio, alI 'udienza .del 26/11/1987 (3.11l:"Il F'.t'1.: se

conferma le proprie dichiarazioni in ordine ai rapporti tra

FACHINI e RINANI.' NAF'OLI: 'questo senz'altro, comunque non

posso dire nulla di particolare; però FACHINI disse

espressamente che lo conosceva, che gli aveva dato i

manifesti,<;:.on la colomba e le inferriate di ferro sullo

sfondo._·" Circa la provenienza dei manifesti raffiguranti la

colom~a, soccorrono le seguenti dichiarazioni (312) di

Sergio CALORE, confermate in giLldizio(3131: "Il 7 maggio 79

se mal. non rammento si doveva tenere . un a mani festazi one al

cinema Holliwod di Roma sul tema dei carceri speciali e dei

manicomi criminali: per tale manifestazione SEMERARI si era

reso disponibile a tenere una relazione di carattere

tecni co.••• F'er propagandare tale manifestazione furono

stampati due manifesti, unoriproducl2nte un fotomont"ggio

* * * * *
(311l
(312)
(313)

Vu 26/11/87, p858.
AA, V4, C24, p167.
VLI 9/12/87, p61.
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raffigurante le sbarre, due mani, una colomba recante la

di ci t ur a 'Li bertà per i detenuti po I i ti ci Comi tati F'opol ari

contro la repressione' ••• Preparai ambedue i manifesti dal

punto di vista grafico, il primo fu stampato presso la

tipografia che stampava anche C.L.A."

l'Azione) •

(cioè, Costruiamo

Si è visto, sub 1.12.4.4), come al RlNANl, nel 1978, fossero

state sequestrate (314) 4 copie di un altro manifesto, che

si è appreso da Sergio CALORE essere stato allegato al n. 1

di Costruiamo l 'Azione del marzo 1978. Orbene, sempre il

CALORE, all'udienza del 9~12/87 ha confermato (315) l.

seguenti dichiarazioni rese in istruttoria (31b):

rapporti che FACHlNl aveva con l'ambiente padovano, non so

quasi nulla poiché egli gestiva in modo rigorosamente

personale tutti i rapporti con l'ambiente veneto. Egli era

talménte esclusivista in questo senso che rifiutò di

stabilire contatti diretti tra Roma e il Veneto anche per

normali

(314)
(315)
(31b)

attività politiche come la distribuzione

* * * * *
Cf r. PQA, V2, C55, p20.
Vu 9/12/87, p2b.
lA, V9/a-1 bis, Cb, pp. 5-b.
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giornale. Tutto il materiale di CostrUiamo l'Az ione

destina.to al nord passava esclusi vamenteper le sUe mani."

Gli elementi di prova sin qui passati in rassegna Sono

i doneba corroborarsi vi cendevolmèntè , in quanto convergono,

in modo corale, nella medesima direzione. E' idonea a

confermar:li, ri cevendone a sLla -val ta conforto, Un' ulteriore

indicazione, proveniente da F'aoloALEANDRL Nel Verbale in

atti in data5/U/1981si·legge; traI'altro (317) "
~-'-'--..
'~

CertO'è che. -del gruppo veneto ho conosciuto anche"(318) "i l

RAD, certo Vittorio mi pare LE PENNE, Marino GRANCDNATD,

senti tod·a·loro -parlare d i : RINANI "come appar-tenenteal Foro

Successivamente, il 4/10/1985, l'ALEANDRI

r ì feriva ancora all' Istruttore (319): " •.• Il nome- di RINANI

l'ho sentito fare da -FACHINlcorneLlno che apparteneva al

loro grLlppo , insieme aRAHD egli • altri del Veneto che io

conoscevo: Peral tra di ..RINANI non saprei dire al tro ••• "

In giudizio (320): "Il Presidente:

* * * * *

'l ei ha mai conosci uta

(317)
(318)

(319)
(320)

EA, V10/a-4, C190/3/2, p1 verso.
L'O. >"anche"è -giustifi. c a t o dali contesto: si . tratta di
conoscenze ulteriori rispetto al 'leader' del gruppo
veneto: rispetto, cioè, a Massimiliano FACHINI.
EA, V10/a-4, C190/3/2, p71.
Cfr. vu 7/1/88, pp. 22-23.

909



RINANI?c' ALEANDRI: 'di RINANl. •• il nome, quando mi fLl

chies.to, non mi diceva molto, ho il -dubbì o di averlo

i ric orrt r at o , ma ogni caso non c'è mai stata

frequentazione. ' Il Presi dente: 'ne ha mai sentito parlare

in quel periodo?' ALEANDRI: 'probabilmente si, .ma non saprei

dirlo con precisione.' Il F'residente: 'lei in uno degli

interrogatori che ha reso ha dichiarato di aver sentito

parlare di RINANI come componente del gruppo del nord da

FACHINI? Ricorda questo?' ALEANDRI: 'in questo momento non

lo ri ccrdo , c'è anche LIn d i scor:so, che per qLlesti r ì cordi un

pò marginali, cioè di persone che ho c onoac ì ut.c molto poco,

a volte l'evoluzione del discorso porta a certi ricordi che

in quel momento sono precisi; ora non ricordo, è molto

probabile che l'abbia sentito, ma comunque in ogni caso

posso averlo soltanto sentito.' Il Presidente: 'si tratta di

cose che lei avrebbe recepito di seconda mano?' ALEANDRI:

non ho assolutamente avuto una frequentazione di nessun

tipo. H

Il giorno successivo (321), l'ALEANDRI, che pure ribadiva la

* * * * *(321) - Cfr. vu 8/1/88, p32.
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vaghezza dei SLIOi attLlal i ricordi, sped fi camente

interpellatCJsul purrtò , confermava le d ì ch ì ar-aa ì cn ì rese nel

verbale dell'81, cosìOmotivando:"certb, confermCJ il verbale

perché evidenternente ci~ono dLleelemem1:ì c:he vorrei mettere

in evidenza. Intanto l'elemento temporale penso sia chiaro

per tLttti, è chi aro c:he a di.stanza di anni posso ri cordare

meno, ma c'è un altro elernento ancora. QLlando si sostiene un

interrogatorio e qùesto va avanti per ore, si cCJnc:entra

l'attenziCJne·'sù una serie di -fatti e, i'nevitabilmente, si

arriva anche a ricordare di pia, perché la concentrazione

non ècomeiquèllac:he ci pLIO essere in aula, a c:Ii~tanza di

anni, reI a.tiva. a ùna'sol a domanda; c 'è una serie di fatti

che io riportCJ aTla.·mente e che mi riportano un flusso di

ri cordi maggi ore. Comunque con-fermo il ve.rbal e. "

L' ALEANDRI veniva aquelpLlrìtop6sto: i fronte al .-fatto che

il 21/10/1981, al Giùdice Istrùttore di Roma aveva

dichiarato (322) cosa diversa,. e ì::ioèche il nome RINANI

Roberto non gli suggeriva alc:un ricordo, che egli poteva

* * * * *

(322) - cfr. EA, V10/a-4, C190/3/1, p65.
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averlo sentito, ma, essendo accanito lettore di giornali,

non escludeva di averlo letto in qualche occasione in cui

era comparso sulla stampa. L'ALEANDRI, nel confermare anche

quel verbale, così spiegava: " ••. Come le ho già fatto

presente, evidentemente in quell'altra occasione ho avuto

modo di sviluppare un discorso più ampio che mi ha portato

quest'altro ricordo, ma io non presento mai tesi

precostituite, se ho dichiarato questo può anche darsi che

abbia fatto questa confusione. lo riferisco solo le cose che

mi appaiono, non. studio. gli atti."

Così prosegue il verbale d'udienza: "Il Presidente: 'dalle

risultanze di questo verbale lei oggi che cosa può dire? Che

non ricorda se il nome di RINANI l'ha sentito sui giornali o

meno?' ALEANDRI: 'ma quello che avrà percepito anche lei,

cioè che è un ricordo assolutamente confuso quindi può darsi

che l'abbia sentito da FACHINI, adesso non ricordo, può

darsi che l'abbia sentito in questo ambiente, può anche

darsi che l'abbia appreso dai giornali, non lo escludo. Non

è sicuramente una persona che ho conosciuto quindi non è un

particolare molto importante, secondo me. ' ••. "
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L'ALEANDRI dà prova, con le dichiarazioni che si son volute

diffusamente riportare, di profonda onestà intellettuale.

Già prima di ricevere lettLlra di quanto riferito al GiLldice

Istruttore di Roma,aveva mostrato di non avere alcuna.

intenzione di calcare la mano, di forzare il ricordo in

sensoaccLlsatorio. F'oi, con distacco e Luc ì di tà, hatehLlto

ben distinti i l piano del ricordo att.Uale daquell o delle

istruttori, L,:'ed ha saputo dar conto, in modo

conoscenze affidate, in tempi divel"si, ai verbali

efficace e

- )
)

.J
',----,
"=
~

perfettamente attendibile, di come determinate circostanze

possano affiorare o non alla memoria in relazione all'ordine

ed al grado di approfondi mento con cui un certo argomento

viene affrontato.

Tanto premesso, osserva la Corte: l 'ALEANDRI non ha

attualmente ricordi specifici sulla circostanza in esame e

si tratta quindi di rifarsi a quanto egli ricordava nell.

varie sedi istruttorie; l'ipotesi che egli possa aver

appreso il nome del RINANIdalla stampa è' residuale rispetto

a quella pHI specifica dell'averat.tinto la noti zia.·

direttamente da esponenti del

P.1-:r.

'gruppo del nord'; tale



secondo ricordo è emerso due volte, a distanza di quattro

anni l'una dall 'altra; che nell'ambiente di Costruiamo

l'Azione-M.R.F'. il FACHINI o persone a lui vicine possano

aver comunicato all'ALEANDRI il nome di un loro sodale è

cosa non soltanto credibile, ma assai probabile; la

militanza del RINANI all'interno della cellula eversiva

facente capo al FACHINI trova conferma nelle dichiarazioni

del VETTORE PRESILIo ed in tutti gli elementi probatori

sopra passati in rassegna per verificare l'attendibilità del

VETTORE PRESILIO stesso in relazione alla specifica

qLlesti one che si sta esami nando.•

Conclusivamente: da tutto quant.o precede ri SLll ta

complessivamente provata in modo certo non semplicemente la

conoscenza tra il RINANI ed il FACHINI, ma l 'internità del

primo rispetto alla cellula veneta capeggiata dal secondo.

Alla luce di questa prova, l'assenza di contatti ufficiali

tra i due imputati -che emerge dalla lettura degli atti- è

idonea a definire ulteriormente la natura dei loro rapporti.

Occorre all'uopo rileggere alcune illuminanti dichiarazioni

di NAPOLI che si sono già riportate sub 1.B.B):
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ho parlato di FACHINI, voglio precisare che i miei rapporti

con Lu i prima della detenzione comUne si' riducono a due

incontri fugaci ed occaslonali. Bisogna comp~ende'r-e, che

FACHINI è un maniaco deila sì-cur-ezza e della

compartimentazione e per nessuna ragione egli deroga alla

regola di non incontrare mai persone appartenenti all~area

della destra al di flloridei contatti programmati e con le

persone a ciò appositamente preposte ••• "

E'dimostrato che: Roberto RINANlfu in grado di anticipare a

Lui gi VETTORE PRESILIO l a perpetrazione del1 a strage di

Bologna ad opera di un grllppodi cur egl i stesso faceva

)

----'-::...

~
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~

parte; capo della cellula veneta cui apparteneva il RINANI

era Massimiliano FACHINI; quest'ultimo, all'esito

dell'inchiesta condotta dal commissario'politico' Edgardo

BONAZZI, che attinse notizie da qualificatissime fonti nel

periodo immediatamente susseguente la strage, venne indicato

come cc ì uì che, assieme al SIGNORELLI, per l'esecuzione

dell' attentato aveva avut c ,il torto, o l "i mprudenza l di

aff idarS,i a dei "ragazzini ". Si tratta di<vedere se altre
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acquisizioni confortlno tale complesso di indicazioni,

convergenti nel senso della responsabilità del FACHINI per

la strage del 2 agosto 1980. Orbene, una significativ~ e

puntuale conferma viene dalle emergenze processuali in

ordine alla natura dell'esplosivo usato per la strage ed

alla sua provenienza.

Si è vis·to, sub 1.2.8), che la relazione di perizia in atti

indica il T4 tra i costituenti principali della carica

esplosiva u t ì Lì z z a t.a per l'attentato del 2 agosto.

Nondimeno, sull'effettiva presenza ·del T4 nel composto

esplosivo sono state espresse delle riserve. Si è sostenuto

che tale presenza potrebbe ricollegarsi al fatto che la

stazione ferroviaria di Bologna è stata, in periodo bellico,

bersaglio di bombardamenti aerei. Ma siffatto rilievo non ha

evidentemente pregio, dal momento che il T4 è stato

rinvenuto anche sotto le carrozze e sui carrelli del treno

straordinario 13534 Ancona-Basilea (323) , interessato

dall'esplosione. Si è poi fatto leva sul fatto che il T4

non compare nei campioni repertati

* * * * *
nell 'immediatezza

(323) - Cfr. prospetto n. S,alla pagina 41 della relazione
peritale, in PA, V1.
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dell'esplosione, ma soltanto in campioni prelevati a

distanz~ di tempo. Non si vede a quali c cnc l us ì cn ì

processualmente utili si possa pervenire sulla base ditale

Lllteriorer-ili,evo: infatti, di fronte al dato obiettivo del

rinvenimento del T4, resterebbe unamera illazione, priva

delsuppor-to del benché mihimo principio diprovaedi ogni

ver-osimiglianza, quella èecondo cui taluno, eludendo i

controlli, avrebbe potuto, dopo la strage ed· i primi

prelievi, di ssemi naretracc:e di T4 SLllla carrozze del treno

Ancona-Basilea e nel cratere dell·esplosione.

Tanto pr-emesso, occ:ore dar conto di quanto segue. Cosi i

.
,)
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;oeriti chimico-esplosivistici (324): "... Per ciò che

riguarda il 'T4 è da notare che, nelle attuali formLllazioni

Nazionali, il particolare tipo di esplosivo non viene pHI

richiamato esplicitamente. La sua presenza è quindi

conseguente all'impiego di tri~olo di recupero, ossia'

derivante dasconfezionamento di cariche di esplosivo; tale

tipodLtritolo 'contiene, molto frequentemente, uh'aliqUota

* ** * *

(324) ."Cfr-.relazionedi perizia, pp. 47-"48.



di T4 .•• sulla riscontrata presenza delT4 potrebbe essere

formLll ata l'ipotesi che, per

!do.

!do.

Tecni camente parlando, dunque , per quanto concerne i l T4,

due sono le alternative: o con esso· fu confezionato un

detonatore secondario, ovvero esso entrò a far parte della

miscela esplosiva, in quanto frammisto al tritolo che della

miscela stessa era un componente principale. In tale ultima

ipotesi, il tritolo sarebbe stato proveniente da recupero,

cioè da sconfezionamento di cariche esplosive. Cosi la

perizia chimico-esplosivistica comparativa (325): Il •• • In

proposito è però da considerare" (che) "il T4 è un esplosivo

che in genere non compare nelle formulazioni riportate per

* * * * *

(325) - Cfr. relazione di perizia, pp. 26-27, in PA, V1.
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gli esplosivi per impieghi civili, considerato anche il suo

costo. Nella fabbricazione degli esplosivi anzidetti, per

,... ....,
motivi di economia, viene quasi sempre utilizzato tritolo di

recupero~a sconfezionafuint6 di munizionimilita~i. In tal

caso, a seconda del ma'teriale caricato indette mun ìzìcn ì ,

il tri tol o di récLiperosaràtostitLlito da tri tol o puro (20l.S0

dimLinizibnamel1to caricato a tritolo> o datritolo ì n quì nat.c I

,j

caricato' 'con COMF'OUND B, per cui il tritolb contiene del

da altri esplosivi (ad es. come nel casbdi munizibnàmento

T4) • 111 prati ca qLlindi si PLIÒ veri'fi'care che un determi nato

tipo diesp16siv'0 gelatirlato, fabbricatb in tempi o

stabiHfuenti diver-si, cOntenga T46 menoa'seconda delle

di sponibi li'tà momerltanee della fabbrica e quindi

dell'ifupiego di TritOlopuro o di Tritolodi recupero da

sconfezionafuintodi rnun ì z i oni caricate aTri tolb'-T4 • • • "

QLlindi, meglio precisando i termini dellla questione: o

innesco secondario al" T4 o T4proveniente da recLlpero di

munizionamento miliièC§.

Orbene, non sol tanto i l T4 'tout coLirt' ma l' una e l'al tra

delle dLle al ternati ve sopra indi vi duate ric6ndL\cono a

n·l,..,



Massimiliano FACHINI. Udienza 10/12/1987, interrogatoria di

Sergio CALORE e:·( art. 450 bis C.P.P.: " ••• Il P.M.: 'conferma

quanta ha dichiaràto il 10/3/85: «L'unica esplosiva T4, da

me conosciuta, aveva quella provenienza», cioè Veneta e

cioè FACHINI.' CALORE: 'sì, lo conferma. '" (326)

Udienza 9/12/1987 (327): "CALORE interviene: 'quella di

provenienza di FACHINI era di tipo militare e c'era sia

dell'esplosiva che assomigliava a dei pezzi di parmigiana,

pe~ essere precisi. •• ' Il Presidente: ' e che esplosiva era?'

CALORE: • FACHINI riferi va che qLlesto proyeni va da recLlperi

fatti da materiale bellica in un laghetto veneta e poi c'era

dell'altra esplosiva, che era dell'anfo, che in particolare

fu la causa del fallimento di alcuni attentati dimostrativi,

perché era un esplosiva particolarmente sarda all'innesca,

ossia richiedeva l'applicazione di un innesca secondaria,

cioè di una piccola carica di esplosivo più sensibile che

rendesse passibile la detonazione della carica

principale' •.. 1l

* * * * *(326) - Vu 10/12/87, p55. Le dichiarazioni 10/3/85 cui si fa
riferimento in detta verbale trovansi in Cal., V5,
C12, p63,.

(327) - Vu 9/12/87, p19.
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Cosi Paolo ALEANDRI, il 7/8/1981, al Giudice IstrLlttore di

Roma (328) : " ... Io nel frattempo mi ero messo in contatto

con quelli del gruppo di Padova~d in particolare con

FACHINIe RAD, giacché dai discorsi fatti mi era sembrato di

capire che il gruppo di Padova fosse ben orgahi~%ato e

disponesse di espi osi va. FUCòsi che Roberto RAD mi portò

'cristallino compatto diviso parte in pezzi aventi la forma

una borsa contenente Una decil1a di chili di esplosivo di

di tocchi di parmigiano e parte in fOrme'drcolari con un

tipo speciale: si trattava infatti di un composto

"
-'

,/
e::..--

~

~
.::»
~
'-~

------
buco in mezzo. Non sono sicuro delle presenza delle forme

circolari complete mentre sono certo delle forme che ho

chiamato tocchi di parmigiano Imi è venuta in mel1te

quest' ut ti ma definizione perché mia madre casualmente

rinvenne l'esplosivo nel mio appartamehto a Roma e lo

scambiò appunto per pezzi di parmigiano avariato) detto

esplosivo aveva Una particolarità tecnica: infatti, per il

suo corretto impiego doveva essere preinnescato' nel senso

che açcanto al detonatoredoyeya,eisire'colloca~a un'altra.

* * * * *(328) - EA, Vl0/a-4, C190/3/1" pp_ 7-8.



sostanza esplosiva p ì ù sensibile all'azione .del detonatore

stesso. Infatti, tra il materiale portatomi dal RAO vi era

oltre al detonatore anche alcuni cilindri .di esplosivo da

utilizzare a tale scopo fatti di sostanza che non so

precisare... 'l (329)

La precisazione è stato in grado di farla il CALORE (330):

n l'esplosivo di FACH.INI comprendeva ol.tre que l Lo a forma

di parmigiano, l'ANFO e delle 'pizzette' di T4 da usare come

innesco per gli esplosivi pi~ sordi •.• "

Ancora l'ALEANDRI sul modo in cui il FACHINI provvedeva ad

approvvigionarsi (331) : " ••. FACHINI diceva che questo

esplosivo veniva recuperato da un lago da una persona

chiamata da loro il 'sub' ed era un esplosivo di provenienza

bellica, erano delle bombe che poi venivano disattivate e

veniva estratto questo esplosivo, recuperatoda materiale

bellico ... "

Dall'interrogatorio dibattimentale dell'ALEANDRI (332), a

* * * * *(329) - L'esplosivo fornito dal RAHO era di pertinenza del
FACHINI; ad ogni modo, l'ALEANDRI ha riferito d'aver
ricevuto esplosivo direttamente anche dal FACHINI:
cfr. vu 7/1/88, p25.

(330) - Cfr. confronto CALORE-ALEANDRI 13/12/84, i n Cal.,
V5, C12 , P27.

(331) VLl 7/1/88, p26.
(332) Vu 7/1/88, P25 .
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proposito dell'innesco secondario o preinnesca: IIII

Presidente:'FACHINI ebbe modo di spiegarle come doveva

essere usato l'esplosi~o?' ALEANDRI: 'certo'. Il Presidente:

e spiegò la necessità del preinnesco? fu lui o fu una

vostra deduzione?' ALEANDRI: per essere precisi la

questione del preinnesco fLI spiegata la .p r ì rna volta che

,-

lui la faccenda del preinnesco insieme ad altre· •.• "

scese con esplosivo di provenienza FACHINI, RAHO, e ci spiegò

Dall'interrogatorio dibattimentale di GianlLligi NAPOLI, eH

(333): Il ••• Il F'residente: 'conferma diart. 450 bis C.P.P.

aver sentitb fare dal MELIOLI il discorso del laghetto

veneto come luogo dove potevano essere recuperati dei

materiali esplosivi?' NAPOLI: 'il MELIOLI accennava d'aver

sentito -questo si riferiva sicuramente al FACHINI- che

avvenivano recuperi di esplosivo in acqua, in un laghetto si

parlava•. Il F'resi dente: 'parlava di un laghetto?' NAPOLI

conti nLla: 'anche se l u ì non ha mai detto di aver prati camente

partecipato ••• Si dice ••• cosi, insomma sempre nel solito

modo,piuttosto ••• "

* * * * *13331 - vu 26/11/87, p857.
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Pi':l avanti (334): "L'Avv. f"1ENARINI: 'vorrei porre al NAPOLI

qllesta domanda, che nasce dalla lettura di questa

deposizione e in sostanza la tipologia dell"esplosivo

proveniente dal recupero di mun ì z ì cn ì militari.' Il

Presidente: 'lasclamo dire tutto quello che ricorda di

questo discorso.' NAPOLI: 'quello che mi ricordo di questo

discorso è il discorso della tipologia, cioè di esplosivo di

tipologia militare è riferito al fatto che era esplosivo, da

quello che si diceva, recuperato dal fondo di un lago, o di

un laghetto. E quindi era sicuramente di tipo militare. Per

ciò che riguarda il discorso di MELIOLI con riferimento al

FACHINI, non ricordo esattamente se ho fatto esplicitamente

il nome del MELIOLI o se ho addebitato il fatto al FACHINI,

perché l'uno me ne parlò dettagliatamente anche con il

discorso dei detonatori, mentre MELIOLI ne parlava; ma con

il suo solito modo di affermare le cose, ma sinceramente mai

in maniera dettagliata che avesse potuto vedere o provare di

persona il tutto.' Il Presidente: 'secondo le sue precedenti

dichiarazioni, FACHINI non le avrebbe parlato

* * * * *(334) - vu 26/11/87, pp. 871.
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della provenienza, cioè laghetti, di questo esplosivo,

mentre diquesto~vrebbe parl~toMELIOLI. Se lo ricorda?'

NAPOLI: 'probabilmente è cosi come lei me lo riferisce. Però

probabi l mente i l di scorso portato avanti dal MELIOLI, ci oè

del possibile recupero di esplosivi da un lago, era

qualcosa che già da tempo circolava nell'ambiente di

destr-a. ' ... Il

Un .altro passo del medesimo interrogatorio (335): "Il

F'residente: 'le parlò anche del confeziona.mento di esplosivi

FACHINI?' NAF'OLI: 'ma si, parlò in altre d ì acuss ì cnì, quella

.- che si parlava••••• e fLI in que l frangente che p arI ò del

discorso dell'esplosivo sordo e quindi aveva bisogno di

essere mischiato con doppio detonatore~ I l F'resi dente:

'Perché?' NAPOLI: 'per avere una migliore deflagrazione'. Il

Presidente: 'cioè le disse che c'era un modo di fabbricare

l·esplosivo? ••• Vuole ripetere?' NAPOLI: 'no di fabbricare

l . esplosivo' Il Presi dente: 'voglio dire di confezionarlo'.

NAPOLI: 'di confezionare l·esplosivo ••• cioè la bomba ••• ecco,

e qui n d ì venivano immessi due detonatori, nel caso

* * * **(335) -Vu 26/11/87, pp. 853-854.
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elettrici, per avere una migliore deflagrazione poiché,

essendo esplosivo sordo, necessitava di questo, altrimenti

esplodeva in parte ••. "

Quantunque -come si è testé visto- il NAPOLI atib ì a in

qualche modo tentato in giudizio di 'alleggerire' la

posizione del MELIOLI, le dichiarazioni precedentemente rese

sLll conto del FACHINI sono state sostanzialmente confermate.

D'altronde, attesa la natura dei rapporti MELIOLI-FACHINI,

quale sarà illustrata in sede di trattazione dell~ banda

armata, non è lecito dubitare del fatto che il MELIOLI

fosse fonte degna del massimo credito, in possesso di

notizie di prima mano, del tutto genuine, che attingeva non

già in conversazioni salottiere intrecciate con esponenti

militanti neofascisti a lui vicini, ma direttamente dal

'leader' della cellula veneta. Non a caso, infatti, il

contenuto delle informazioni ricevute dal NAPOLI era in

tutto analogo a quanto appreso dal CALORE e dall'ALEANDRI

direttamente dalla voce del FACHINI e del RAHO.

ComPlessivamente quindi, attraverso l'esame delle

dichiarazioni del CALORE, dell'ALEANDRI e del NAPOLI, in



larga parte sovrapponìbìlì, ed ìdonee,

rìspettìvì apporti, a fornire un a rìc:ostruzìone coerente dì

tal une cìrcostanze, è dato ricavare che: ì~ FACHINI ed ìl

gruppo a l u i facente capo dìsponevano dì notevol ì

qLlantìtatì v i dì esplosìvo dì reC:Llperomì lì tare; ìl FACHINI

ed ì SLIOì fedelissìmì ì nd ì cavano tale esplosìvo come

provenìente dallo sconfezìonamento di materìale bellìco!

gì acente ì n un l aghetto del Veneto; fra le altre

esplosìve d'i." recupero mì litaref ì gLlrava anche ì l

sostanze

T4; i l

qr uppo ~facente capo al FACHII\lI adottaVa la tecnìca del

preìnnnescoo innesco secondario (tecnica poi trasmessa

anche al 'gruppo M.R.P. '); quale ìnnesco secondario potevano

essere usate 'pizzette' dì T4.

Va rìl evato che 'pizzette' di T4 fLlrono Lltì lizzate da

Marcello IANNILLI come detonatore secondario in uno degli

attentatiM.R.P.: precisamente, nell'attentato a Regina

Coeli (336).

*'**'* *(336) - Cfr. CALORE, confronto CALORE-ALEANDRI 13/12/84, in
Cal., V5,C12, p27, e interrogatorìo dìbattìmentale,
in vu 9/12/87, p37. LoIANNILLI, che è autore
confesso dell'attentato, '!si è bengLlardatd
dall'ammettere la ciPcostanzal'""ifePita dal CALORE;
Il Del detonatore al' T4non i,homai sentito
parlare ••• Il (VLI 30/4/87, p25).



E va r-ilevato ancor-a che il GiLldice Istr-Llttor-e di Tr-eviso

pr-ocede (337) oggi nei confr-onti di Massimiliano FACHINI per

il reato di cui agli artt. 56 e 280 C.P. in danno dell 'Ono

Tina AN8ELMI, commesso in Cas~elfranco Veneto l '8/3/1980

(attentato ricompreso nel programma terroristico della banda

armata che qui si giudica e sul quale si dovrà tornare in

prosi egLlo) • In quel procedimento è stata disposta una

perizia (338) tecnica, la quale, tra l'altro, doveva servire

ad acclarare se l'esplosivo utilizzato in occasione di detto

fallito attentato fosse. "della stessa natura" di quello,

descritto dal CALORE, dall'ALEANDRI e dal NAPOLI, che

sarebbe stato -secondo costoro- nell a dì sponi bi l i tà del

FACHINI, nonché se le caratteristiche di innesco e di

mancato funzionamento dell'ordigno corrispondessero a quanto

riferito negli interrogatori delle persone sopra indicate.

Le conclusioni in ordine alla natura del materiale

esplosivo: " ••• Per quanto sopra visto, accertato che

l'esplosivo usato per l'attentato di Castelfranco era

(337)
(338)

* * * * *Cfr. vu 13/6/88, p225.
Cfr. vu 13/6/88, pp. 226 ss. La r-elazione è stata
acqLlisita agli >atti con ordinanza el< art. 469 C.P.P.
(cfr. vu 17/6/88, pp. 12-13).

828



tritolo, proveniente da una mina anticarro e quindi

sicuramente di provenienza militare (recupero e scari~a~ento

di ordigni bellici rinvenuti? provenienza fLtrtiva da

cantieri di scaricamento?), si pLtòaffermareche la natura

di questo esplosivo ben si accorda con le descrizioni

fornite dall' ALEANDRI e dal NAPOLI." - Le concI us ìon ì i n

purrt ì di corri spondenza >fra l e caratteri sti che di innesco

interrogati si riscontrano:- nell • i mpi ego di un detonatore

ordine alle caratteristiche di innesco:

degli

" ••• In definitiva,

Castelfranco e le descrizionidi,;;·dell' ordigno

secondario;: .... nell'impiego diLlndetonatoreelettrico."

Si è dato conto in narrativa, sub 1.12.4.2), delle

acquisizioni processLtali attraverso le quali gli elementi di

prova sin qui passati in rassegna hanno trovato una

formi dabil e compI essi Va conferma di _ carattere oggetti vo:

sulla base delle dichiarazioni 'del NAF'OLI, attinte da Dario

FIGNAGNANI (339), è stato possibile individuare i luoghi ove

era sommerso il materiale bellico dal cui sconfezionamento

proveniva l Lesplosi-vo utiliZZato dalla ceLI Llla d.ì.

* * * * *(339) - Costui, citato a comparire in giudizio, si è avvalso
del~la facoltà !dinonri spOndere alI" interrogatorio
eH art. 450 bis C.P.P. (cfr. VLt 15/2/88, p16).



Massimiliano FACHINI. Pi~ specificamente, dal rapporto dei

Carabinieri in data 2/11/1987: " ••. La prima immersione dei

CC subacquei aveva luogo nello specchio antistante il forte

San Nicolò di Riva, ove i militari, su una scarpata a fondo

fangoso, a circa otto metri di profondità e ad otto/dieci

metri dalla linea di battigia a partire dall'angolo

-ve~sante di Torbole- di detto fortino, localizzavano alcuni

proiettili di grosse dimensioni, verosimilmente di mortaio e

di cannone, riportandone a riva,due di mortaio ••• infine, in

prossimità dell'isolotto di t'lalcesine, altre immersioni

veni vano effettLlate 1unqo una scarpata con sedi mento fango-

roccioso, ad una profondità di circa trenta metri. Nel corso

di tale ispezione, venivano notati proiettili di grosso

calibro sparsi sul~ondale, che non venivano recuperati per

difficoltà tecniche ••• "

Osserva la Corte che la significatività del riscontro

costituito dai ritrovamenti di cui si è detto non è scalfita

dal fatto che essi siano avvenuti non in un 'laghetto'

(secondo l'indicazione proveniente dalle fonti sopra

menzionate>, ma nel p ì ù vasto lago italiano.

830

Innanzitutto,



il lago ed i punti di rinvenimento si collocano,

geograficamente, sotto la 'giurisdizione' dél FACHINI.

QLlanto al fattoche.alCALDREed all' ALEANDRI non fosse

stata fornitaLln .'i ndi c azì one .topografi camente preci sa, esso

si spi ega agevolmente con l' impostazi one assol Lltamente

escILlsivisti ca adottata dal FACHINI nell a gestione della

celI u I a veneta. Anche dopo ilsLIO ingresso nell 'area di

Costruiamo lrAzione...,M.R.P., eglìcontinLlò a gestire in modo

personale ì .ccrrta t t ì con i componentidellacellul a veneta,

al p urrto che ...,come siè visto trattando altro argomento-

tLlt.tO il "materi al e di Costrui amo l'Azione destinato

alI 'Italia settentrionale doveva passare necessariamente per

l e SLle mani ~ Il fatto di consi derare propri o 'feudo' l a

cellLlla veneta e le SLla risorse comportava per .il FACHINI,

coereotemente, che lachiaved'accessoall'arsenale.dovesse

rimanere riservata al ,'leader' ed ai suoi fedelissimi

veneti. Non a caso, alI '.individLlazione dell 'arsenale

sub acquac si è peryenutisoltantQ grazi e alle i nformazi oni

indirettamente provenienti da,l· neofascista veneto Dario

FIGNAGNANI.



Osserva ancora il Collegio che il recupero di materiale

bellica dal fonda di un bacino idrica è operazione assai

delicata, ma tecnicamente realizzabile; e che la lunga

permanenza in acqua di ordigni bellici non necessariamente

ne comporta l'inutilizzabilità. Tanta discende anche dal

parere scritta del Prdf. Aurelia GHIo, perita di balistica

ed esplosivistica, interpellata dalla stessa difesa del

FACHINL Si ri parta di segui to, nelle parti che interessano,

il parere in questiona (340): " ••• Premetta che i l recLlpero

di 'proiettili' -e quindi si intende munizionamento

inesploso impiegata dalle artiglierie terrestri a bombe

lanciate da aeroplani- prevede

- il disinnesca delle stesse

- lo svuotamento ed il recupero della carica di scoppia.

Che nel casa non si può parlare di 'cariche di lancia' bens~

sala ed unicamente di cariche di scoppia.

Il disinnesca non è operazione per dilettanti. Sappiamo

tutti quanti artif i ci eri sana· ri masti ucc ì si pur' avendo

pratica di questa tipo di lavora,

* * * * *(340) - Parere inserita nel carpa di nate
dell 'Avv. BEZICHERI (cfr. vu 14/6/88, pp.

d'l.ldienza
28-30) .



Il recupero poi se i n acqua prevede idonea attrezzatLlra non

solo periI ritrovamento (metal detector, ecc.) ma altresi

per>ilsollevamento dal fondo.

TLltte operazioni ci oè c ornpI esse', deli cate che non si possono

esegLlire senza adeguata preparazione, cognizione,

esperienza •.•

... c) - per il recupero vale quanto già detto: sono fin

stati fatti dei films sulla pericolosità del reCLlpero stesso

e "sLllle varie tecniche. Quindi nozioni specifiche sulle

singole 'spolette', sui congegni interni delle stesse,

)
éJ

~,
J.
'----'
'---"---

attrezzatLlra per il recLlpero da fondali (in massima le

munizioni sono immerse nel fango del fondo quindi appositi

strumenti rivelatori), e tutta la attrezzatura' per il'

recupero fisico del munizionamento. Sovente sono di peso

notevole specie quelle di aereo e ne consegue un a

macch i no'si tà del r ecuper-c , Infatti i 'tecnici' non le

recùperano ma le fanno esplodere sul posto.

d) lo stato di conservazione varia molto dall 'ambiènte,

dall' invol ucr'o (se sottile o meno) dall'impatto che pur

senza esplosionepùòaverincrinato l'involLlcro, ecc. Si



hanno peraltro munizioni con polveri bel! conservate anche

dopo decenni in quanto il caricamento avviene con

particolari cure ed in massima per compressione o per

fusione sia si tratti di tritolo che di T4 flemmatizzato.

In sostanza: tutto si può fare. Basta esserne capaci, avere

la attrezzatura e la tranquillità necessarie. Ma non è cosa

semplice.

Si potrebbe scrivere dei romanzi e fare tutte le illazioni

che si vogliono. Ma un conto è fare dei progetti su. carta

un conto è la pratica.

Ripeto: tutto si può fare ma all'atto pratico -e basta

pensare le 'prove' che si devono fare per vedere se

l'esplosivo è ancora attivo- è cosa assai complicata ... "

Che l'operazione di recupero sia tecnicamente realizzabile,

con riferimento allo specifico contesto che qui viene in

considerazione, è poi dimostrato -come si è avuto modo di

vedere poco sopra- dall'avvenuto recupero, ad opera dei

Carabinieri subacquei, di due proiettili di mortaio nello

specchio d'acqua antistante il forte di San Nicolò di Riva.

Né mancavano al FACHINI preparazione ed esperienza adeguate
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in materia esplosivistica.

Si pensi poi che lo stesso gruppo FIORAVANTI, dotato di

esperienza, mezzi ed organizzazione di livello assai

inferiore rispettoallacell Ula veneta, era stato i n grado

di realizzare operazioni analoghe. Cosi. Cristiano

FIORAVANTI (341): "Di procacciamento di esplosivo posso solo

dire che gli attentati fatti dal nostro gruppo (tre al PSI

uno al PCI-zona Alberone) furono fatti con esplosivo

con balestite granularenei seguenti modi:procLlrato

ricavata da proiettil idicontraerea pescati in pHI riprese

~nell'estate e inverno 1979 a Ponza SU un relitto di nave

ameri cana. Mio fratello provvedeva a predi spori o ed a

preparare l'ordigno che esplodeva con semplice miccia. A

pescarlo provvedevamo io, mio fratello, ALI BRANDI e

TIRABOSCHI ••. "

Non soltanto dunque l'esplosivo veniva ripescato, ma, a

dispetto dell'ambiente e del tempo trascorso, si era

conservato in condizioni tali da poter poi essere utilmente

impiegato in uria serie di attentati dinamitar-di.

* * * * *(341) - EA, V10ia-3, C140 bis, p10.



Si. è dato conto, sub 1.5.9) ed 1.6.3), rispettivamente delle

dichiarazioni rese da Mauro ANSALDI al Procuratore della

Repubblica di Torino il 28/10/1982, e dallo stesso ANSALDI e

da Paolo STROF'F'IANA al Gì ud i c e IstrLlttore del presente

procedimento il 9/5/1983, in merito all'incontro avvenuto

prlma della strage tra Massimiliano FACHINI e Jeanne

COGOLLI.

Va. segnaI ato che si a l' ANSALDI che. lo STROF'PIANA (342), nel

dicembre '85, ebbero a confermare all'Istruttore le

dichiarazioni precedentemente resegli SLll punto.

Nel dicembre del 1984 erano stati sentiti anche nel

procedimento cosiddetto 'della calunnia', ed in quella sede

avevano reso dichiarazioni (3431 sostanzialmente in linea

con le precedenti.

In giudizio, mentre lo STROPPIANA non ha avuto indecisioni

nel confermare (344) quanto già dichiarato sull 'episodio,

elementol'ANSALDI

ed

di

p5,

5-6, epp.

bis,

qualche(345) ha introdotto

* * * * *Cfr., rispettivamente, EA, Vl0/a-5, C230
EA, Vl0/a~5, C226 bis,p14.
Cfr., rispettivamente, Cal., V5, C4,
Cal., V5, C54, pp. 3 verso e 4 recto.
Cfr. vu 19/11/87, pp. 58-59.

- Vfr. YU 18/11/87, pp. 49 ss.
(344)
(345)

(343)

(342)



confusione. Ma si tratta di titubanze che non scalfiscono il

nucleo delle sue dichiarazioni. Infatti, è vero che

l'ANSALDI ha affermato di non essere in grado di precisare

se il FACHINI -secondo il racconto dell'a COGOLLI-' avesse

detto alla donna che sarebbe potuto "sLlccedere" o che

sarebbe pot.u t o "succederl e"qLlalcosa; ma ci ò ,a ben vedere,

non introdLlce alcLln dubb ì o circa il vero corrtenu t o del

messaggio trasmesso dal FACHINI alla COGOLLI; non dà adito

i" ad interpretazioni alternative rispetto all'unica

plausibile, cioè a quella del~'amichevole avvertimento ad

T allontanarsi per tempo , onde evi tare di ri manere coi nvol ta

negli arresti degli estremisti di destra che sarebbero

verosimilmente seguiti alla strage. Quale che sia stata

l'espressione letterale adottata, essa non poteva suonare

come minaccia: ciò resta escluso dalla conferma (346), di

parte dell 'ANSALDI, del contenuto complessivo del discorso

fattogli dalla donna. E quel discorso era tale per cui, se

anche l'espressione usata fosse stata "sUccederle" , èssa non

avrebbe potuto : riferirsi che alle consegLtenZ e, per

* * ***
(346) - Cfr. vu 18/11/87, p72.



l'interlocutrice del FACHINI, dell'ondata di repressione

in danno dei mi li tanti dell a destra che sarebbe

eventualmente scaturita dall'attentato.

Le dichiarazioni dell 'ANSALDI e dello STROPPIANA sono dun que

tra loro coerenti ed idonee a corroborarsi a vicenda. Non

appaiono dettate da intenti gravatori nei confronti del

FACHINI: manca, nel generico avvertimento attri hu ì to

all'imputato, ogni riferimento diretto alla strage, che

pure, da chi avesse velleità calunniatorie, o, comunque, la

volontà di forzar.e la mano, avrebbe potuto essere inserito

nel riferire il racconto della COGOLLI. Non deve sfuggire

che l'ANSALDI, anche nel dar conto dei commenti della donna

a proposito dell'episodio, anziché caricare le tinte, ebbe

ad esprimersi in termini alquanto distaccati, riferendo

semplicemente aver ella detto che avevano trovato conferma

certi sospetti, suoi e dello ZANI, in ordine alle

responsabilità per la strage.

Neppure si può dire che le dichiarazioni in esame siano

viziate da un sospetto 'volontarismo': l'ANSALDI, lungi dal

mettersi in contatto con i giudici bolognesi che indagavano



sulla strage, per rilasciare clamorose rivelazioni in vista

di benefici processLlali, disse quarrt.c sapeva, per la prima

volta alla. fine del 1982, rispondendo ad un a specifica

domanda del F'UBBLICO MINISTERO di .Tcirì no, che lo interrogava

su delega del GiLldice. Istruttore di Roma. QLlest'ultimo

provvide poi a trasmEfttere gl~ aj:ti, ai sensi dell' art.• 165

bis C.F', F'. , al Gi.udice IstrLlttor.edel presente procedimento.

Lo STROPPIANA fu in seguito sentito sui fatti in esamesolp

in quanto indicato dall'ANSALO!.

Si è messa in risalto la circostanza che i due hanno subito

:::." un periodo eli carcerazione .comune: ora, a merio di non cedere

alla logica de~ 'post hoc, ergoproptEfr hoc', non è dato in

alèun modo, in assenza di diversi concreti elementi in

merito, far discendere da un fraudolento accordo la conferma

che alle dichiarazioni dell 'ANSALOI è venuta dap~rte del

SLlaeN sodal e.

Si è fatto .leyasu due ulteriori circpstanze. Nelle prime

dichiarazioni, r-ese al PUBBLICO MINISTERO di Tori no,

l'ANSALOI aveva riferito che -secondo il racconto della

COGOLLI- destinatario
. ~

dell 'avvertimento
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Fabrizio ZANI, che sarebbe stato presi=nte in occasione

dell'incontro con il FACHINL Ora, è risLlltato che lo ZANI

nei mesi a cavallo della strage era detenuto (347). Osserva

la Corte ~he non soltanto non v'è più traccia della presenza

dello ZANI all'incontro con il FACHINI nelle dichiarzioni

dell'ANSALDI successive alle prime, ma che la circostanza in

questione non compare nei verbali dello STROPPIANA. Poiché

l'ANSALDI ebbe rapporti di frequentazione di apprezzabile

durata con la COGOLLI e lo ZANI, dagli stessi ricevendo

numerose confidenze, è comprensibile che le prime

dichiarazioni al PUBBLICO MINISTERO di Torino in ordine aila

presenza dello ZANI siano state frutto della sovrapposizione

di due diversi ricordi, ovvero che, richiamando alla memoria

i fatti, l'ANSALDI, prima di mettere meglio a fuoco i suoi

ricordi, abbia fatto confLlsione, per esser stato lo ZANI

presente in occasione del racconto della donna (si è visto

che era presente quando lo STROPPIANA ne chiese conferma

dopo qualche tempo).

* * * * *
(347) - Cfr. AAD, V4, C31,

prontamente rilevata
RI, C4, p280.

q.a,(;

p3. . La circostanza era stata
dal PUBBLICO MINISTERO: cfr.



La seconda circostanza sulla quale si è fatto leva (348)

riguarda un particolare riferito dall'ANSALDlal Pro~uratore

della Repubblica nel procedimento 'della calunnia'. Dopo

aver ripreso il racconto dell 'avvertI mento, 1 'ANSALDI

nell'occasione soggiungeva (349): " .. ;FLl cosi che COGOLLI mi

disse_~i avere lasciato precipitosamente la sua abitaiidnee

di essersi nascosta con NALDI, per Un breve periodo, in·una

cascina molto fredda perché priva di riscaldamento, ubicata

in Llnacampagna emiliana .•• " Dell 'allontanamento delNALDI e

della COGOLLl da Bologna si dirà in prosieguo. Qui si

osserva'come-si debba ritenere che il particolare dell'aver

la COGOLLI trovato rifugio nella cascina e l'ulteriore

particolare dell'esser la cascina stessa fredda perché priva

di riscaldamento non fossero collegati tra loro nel-rac~onto

dell a donna, nel senso che costei non poteva aver indi c a t'o

il soggiorno estivo come in qualche modo caratterizzato

dall'assenza di riscaldamento. E in effetti, a ben vedere,

l

1 'ANSALDlnon di ce che la COGOLLI gl i abbi a rH-eri to

** * **
(348) - Cfr. appunti dell'imputato FACHINI inseriti

note difensive 22/6/88 dell'Avv. BEZICHERI,
22/6/88, p413.

(349) - Cal., V5, C4,p5 recto.

CL/I -I

d'aver

nelle
in vu



sofferto i.l freddo in quelL'occasione. L'incongruenza è

quì nd ì , verosi mi l mente, sol tanto apparente: e tal e apparenza

deri va dalla giustapposizione, nel verbale, di dua

particolari logicamente scollegati. Ma se pure l'ANSALDI

avesse inteso parli in relazione ed indicare quindi il

soggiorno emiliano di piena estate funestato dal freddo,

ciò, lungi dal incidere negativamente sulla sua credibilità,

finirebbe paradossalmente per rafforzarla. Si intende dire

che la grossolanità dell 'incongruenza dimostrerebbe non

esser stato affatto il racconto predisposto 'a tavolino'

con fini calunniatori, ma esser lo stesso invece frutto

della meccanica ed acritica narrazione di circostanze

effettivamente apprese dalla fonte indicata. Sarebbe tale

incongruenza garanzia di genuinità, anche perché presente in

dichiarazioni rese ad oltre due anni di distanza dalle

prime, quando, cioè, chi fosse stato animato dall'intento di

appesantire maliziosamente le proprie rivelazioni,

aggiLlngendo parti col ari, avrebbe. avut.o tutto i l tempo per

non incorrere in banali incidenti di percorso.

E' a chiedersi a questo punto se sia Verosimile che la
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COGOLLI possa aver fatto determinate confidenze alI 'ANSALOI

ed allo STROPPIANA. Oi ciò non sembra sia ragionevole

dubitare, atteso il· rapporto di conoscenza e freqLlentazione

all 'interno degli ambienti dell 'eversione neofascista (350);

rapporto p~otrattosiper vario tempo, dopo che lo STROPPIANA

.e l'ANSALOI, referenti torinesi del FIORE e dell'AOINOLFI,

ebbero provveduto, per incarico di costoro, nell'autunno

del 1981, a far rimpatriare lo ZANI e la COGOLLI dalla

Franci a (351).

Alla stregua di quanto precede -e nonostante la scontata

smentita proveniente dalla COGOLLI e dallo ZANI, delle cui

ragioni si dirà in prosieguo- resta dunque provato che: agli

inizi dell'82 la COGOLLI rivelò all'ANSALOI d'esser stata

ami cheYbl mente avverti ta dal FACHINI, i n epoca prossi ma alI a

st~age, di alI ontanarsi da Bologna, per evitare noie, dal

momento che sarebbe dcvut o accadere . qual cosa di grosso' ;

l'ANSALOI, dal canto suo, mise lo STROPPIANA a parte di tale

* * * * *(350) - La stessa COGOLLI ha dovuto ammettere d'aver
conosciuto l'ANSALOI e lo STROPPIANA: cfr. vu
17/12/87, p40. E lo ZANI, dal canto suo, ha riferì to
non soltanto d'averli frequentati nell' '81-'82, ma
d'aver con loro parlato del FACHINI: cfr. vu
11 /2/88, p17.

(351) - EA, V10/a-5, C226 bis, p3.
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confidenza; di lì a qualche tempo, lo STROf'PIANA, presente

lo ZANI, chiese alla COGOLLI la conferma di quanto la donna

aveva precedentemente riferito all'ANSALDI, e si senti

rispondere "che era tutto vero".

Ci si deve ora chiedere se la COGOLLI potesse aver

effettivamento ricevuto l'avvertimento dal FACHINI e se

ella, comunque, non abbia inteso porre l'odierno imputato in

cattiva luce presso i due militanti torinesi di Terza

Posizione, inventando di sana pianta l'episodio

dell'avvertimento. Che all'epoca della strage di Bologna

la COGOLLI potesse aver già maturato una sorta di avversione

politica -interpretata dall'ANSALDI come vero e proprio

odib- nei confronti del FACHINI, in quanto rappresentante

della 'vecchia destra', è certamente possibile. Peraltro, la

donna e lo ZANI erano confluiti soltanto da poco in Terza

Posizione, e, poiché negli anni precedenti avevano avuto

rapporti con personaggi dell 'area da cui venivano in qualche

modo prendendo le distanze, è del tutto naturale e, quindi,

perfettamente credibile, che con costoro mantenessero

rapporti, almeno a livello personale. E' bene ricordare in
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proposito che la COGOLLI, per conto di Massimiliano FACHINI,

aveva provveduto a diffondere il giornale 'Costruiamo

l'Azione'. In 'giUdizio, la donna, aveva significativamente

negato d'aver conosciuto il FACHINI (352) e di aver diffLISO

il giornale (3531. Poi, ~òsta di fronte a tal une

"

dichiarazioni rese in propositò dall'odierno ì mput at.o in

sede di

dichiarare

interrogatorio

quanto segue

dibattimentale

(355) :

(354) , ebbe a

non posso che

confermarle quanto ho detto prima, ossia, io non ho mai

distribuitoilgiornale~perlomeno .... poSSQ aver incontrato

:::qLlesta persona senza sapere che era iut , però .... secondo rne

può essere avvenuto soltanto in occasione di comizi o

conferenze ... " Il FACHINI è, sul punto, fonte assolutamente

insospettabile, dal momento che avrebbe avuto tutto

l'interesse a negare ògni rapporto' di conoscenza e

collaborazione con la COGOLLI. Eppure costei, anche così

smascherata e pur- mostrando, l'affanno, si sforza di non

ceder terreno.

(352)
(353)
(354)

(355)

* * * * *Vu 17/12/87, p39.
VLI 17/12/87, p40.
Per la sintesi dell'interrogatorio dibattimentale
dell'imputato, cfr. supra, sub 1.11.4.11.
Vu 17/12/87, p43. .



Non deve sfuggire che anche lo ZANI, davanti a questa Corte,

ha negato (356) recisamente che la COGOLLI (357) abbia mai

distribuito della stampa per conto del FACHINI o su suo

incarico.

La COGOLLI e lo ZANI mentono spudoratamente, per

allontanare dalla donna il sospetto della persistenza di

contatti operativi -in epoca relativamente vicina alla

strage- con coloro che, nel gergo delle nuove generazioni

dell 'eversione neofascista, vengon definiti 'vecchi

tramoni'. Senonché, per avere la misura dell'inserimento

della COGOLLI in certi ambienti, accorre por mente al fatto

che ella potrebbe esser stata raccomandata al FACHINI, quale

passibile distributrice di Costruiamo l'Azione, nientemeno

che da Paolo SIGNORELLI (358).

La preoccupazione che spinge la COGOLLI e lo ZANI a negare

sano assai
libertà- di-in

* * * * *(356) - Cfr. vu 11/2/88, pp. 17-18.
(357) - I rapporti fra la COGOLLI e lo ZANI

stretti: o di coniugio, o
convivenza.

(358) - Si è visto -sub 1.11.4.1)- che il FACHINI,
nell 'interrogatorio dibattimentale, ha riferito che
il nominativo della COGOLLI gli fu fornito dal
SIGNORELLI o da altri. Visto che la conoscenza
avvenne nell'ambita dell'esperienza di Costruiamo
l'Azione, gli "altri" erano comunque persone vicine
al SIGNORELLI. Ad ogni buon canto, ai fini che qui
rilevano, decisivo è il fatto che -secondo lo stesso
FACHINI- l'indicazione potrebbe essere venuta,
appunto, da Paola SIGNORELLI.

846



il ruolo di distribLltrice del giornale ed i contatti

all' LIOpO aVLlti da I L a donna con il FACHINI i mpone ai due, a

maggior ragione -se l'episodio dell'avvertimento ha avuto

realmente luogo'" disostenerecondeci sione la falsità di

quanto riferito dalI 'ANSALDI e dallo STROPPIANA a propòsitd
(

del racconto che questi LII ti mi avrebbero ricevuto.

l 'episodio dimostra che, all'epoca della strage, non erano

E la preoccupazione in tanto si acuisce, in quanto

ancora stati recisi definitivamente i legami con determinati

ambientj..

.... Con.cl usi vamente: la verosimiglianza del fatto che il

FACHINI, iM ossequio a pregressi e non remoti legami, possa

aver dato alla COGOLLI il noto avvertimento si misura sui

collegamenti operativi certi fra il F='ACHINI e la donna

all'epoca di Costruiamo l'Azione, nonché sul fatto che la

COGOLLI godeva di favorevoli referenze da parte del

SIGNORELLI o di persone a lui vicine; e riceve conforto

dalla negativa delloZANI e dellaCOGOLLI sul punto: hegativa

che .. offre la spiegazione deIl 'interesse ··...certamente

maggiore- ad escludere anche la circostanza dell'avvertimento.
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Si potrebbe ancora sostenere che l'episodio, pur verosimile,

non è accaduto , ed il racconto della COGOLLI all' ANSALDI ed

allo STROPPIANA fu frutto del malanimo della donna verso il

FACHINI: mal ani mo che sarebbe" maturato nel peri odo di

avvicinamento agli ambienti di Terza Posizione.

L'ipotesi è del tutto inattendibile, giacché, ove si fosse

trattato di diffondere nell' amb i ente dell'eversione

neofascista notizie calunniose sul conto del FACHINI, non si

vede perché si sarebbe fatto ricorso ad un espediente cosi

indiretto, che,

stava a . dimostrare soltanto che il FACHINI era

preventivamente

dell'attentato.

a conoscenza

~ ..

della programmazione

Ma v'è molto di più: Jeanne COGOLLI

Bologna. poco prima della strage••

lasciò precipitosamente

Cosi Elio NALDI ai Carabinieri, il 4/8/1980 (359): 1150no

fratello di NALDI Mario Guido, nato a Bologna, con me

residente. Mio fratello, Mario G~ido, in atto si ~rova in

Corsica, almeno cosi ha detto che andava con mia madre; poi

* * * * *(359) - EA, Vl0/a-l, Cl?, ~1.
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si sarebbe diretto in Francia.

Mio fratello è partito Sabato Mattina 2/8/1980 all'alba a

mezzo di autostop e per quanto mi risulta è partito insieme

ad un suo vecchio amico tale MANCINI Claudio da Bologna via

ScJpionedel Ferro n ..13 e credo insieme ad una ami ca a nome'

COGOLIGi ovarma dai;lol ogna •.

Mio fratello .èpartito .attrezzato con zaino di colore verde

mi l itare ei tenda; sconosco .come egl i si a vesti to in quanto

al momento della sua pa~tenza io dormivo.

Credo che .faccia ~ient~o in Boiogna per la fine del. mese, di

Agosto.

A.D.R. l'appartamento occupato da. me e_ ,mio fratello è

compostocla due. camere tinello. e cucina e vi abitiamo da

circa due mesii periodicamente mio fratellg riceve amici e

amiche nella sua. 9j;<;Inzatr.aqL,lesti suppongo che riceva ancbe

la COGOLI Giovanna.

A.D.R. Conosco ~a,COGOLI,.,GiClvannasolo .di vista avendola

incontrata solo due. 1,101 te ••• '!

Il teste, il :42/1/;1985, al Giud.ice Istruttore (360) l

. . *****
(360) - EA, Vl0/a-l, C17, pp. 2-3.
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ilA. O.R.: In effetti, così comedichia.rai ai CC: '4/S180, mio

fratello, Mario Guido, parti da. Bologna sabato mattina

2/8/80 all'alba.

Ciò fece insieme al suo amico Claudio MARTINI, col quale si

recò in vacanza in Corsica. Dissi ai CC. che ritenevo fosse

partita insieme a mio fratello anche la sua amica COGOLLI

Jeanne. Ciò perché in quel periodo la COGOLLI dormiva, anzi

aveva dormito, in casa nostra perché il suo ragazzo ZANI

Fabrizio era detenuto in San Giovanni in Monte". Per tale

ragione- avendomi mio fratello. detto che partiva con una

ragazza pensai che fosse partito con la COGOLLI.

So invece che la COGOLLI non partì con mio fratello.

Infatti qualche giorno dopo il mio esame dinanzi ai

Carabinieri, essendo stata disposta una perquisizione in

casa, mi misi in contatto con mio fratello ••• il quale mi

disse che era partito insieme a Claudio MARTINI ed a due

ragazze Sofia e Fiorenza da me non meglio conosciLlte." (361)

"Se non ricordo male la COGOLLI lasciò la nostra abitazione

il giorno in cuiZANI

(361) - Le due donne,
confermato la
S5. e 35 55.

Fabrizio fu scarcerato•••

* * * * *cOmparse avanti a questa Corte, hanno
circostanza: cfr. vu 12/12/87. pp. 30
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••• A.D.R.: DLlrante il periodo in cui la COGOLLI rimase

. nostra ospite io la vedevo anche '. i l sabato e l a domeni ca e

non mi risulta che viaggiasse fuori Bologna. Va detto perO

che io stavo fuorida.llamattina alla sera lavorando anche

15 ore al gi orno e quindi spesso non l.a vedevo neppure ••• "

In giLldizio, ladeposizipne di Elio NALDI, dopo la conferma

sia delle dichiara,,~pni rese ai Carabinieri che di quelle

rese all' Istruttore (3é>2) , si è cosi svi l Llppata (363):

" ••• L'Avv. BEZICHERI: 'se la Giovanna COGOLLlha pernottato

e si è fermata nella, loro abitazione· solo nel periodo in cui

aveva bisogno diferm~rsi a Bologna per andare a trovare

Fabri z io ZANI .i.n carcere.' Il teste: 'che io ricordi si,

perché ricordo che lei dormiva li perché la mattina andava a

San Giovanni in Monte. lo la vidi un paio di volte prima

perché frequentava mi o fratell.o cost, perO non so se l a

vedeva spesso o meno. lo l'ho vista un paio di volte. poi,

quando ho visto c.he.dormiva in casa.. era perché aveva detto

che andava a trova" (sic) "Fabri.zio che.era.. a.San Giovanni

in. Mopte.' Il.E'residente:. 'glielo,aveva detto lei o. .auo

* * * * *(362) Con la sola precisazione che il cognome del compagno
di viaggio del fratello era YMAN8INI".

(363) Vu 23/11/87, p17.
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fratello?~ LI teste: 'no, llhildetto mio fratello'. L'Avv.

BEZICHERI: 'se ricorda quale è stato il periodo in cui la

COGOLLI si fermò presso la loro abitazione per andare a

trovare Fabrizio ZANI in carcere.' Il teste: 'potrebbe essere

stato ottobre-novembre, adesso di preciso non ricordo.'

L'Avv. BEZICHERI: 'dell'anno?' Il teste: 'del 1980.' .....

Osserva la Corte: l'idea che la COGOLLI fosse partita

assieme a Mario Guido NALDI poté esser suggerita al fratello

di costui soltant:o da un soggiorno della donna in casa

NALDInelperiodo immediatamente precedente l.astrage;"E non

e possibile che il·teste abbia fatto· confusione, riferendo

al periodo di fine luglio-inizio agosto un precedente

soggiorno della COGOLLI, in occasione di un periodo di

detenzione dello ZANI in Bologna. Infatti, l'ultimo periodo

di carcerazione patito da Fabrizio ZANI in Bologna prima

dell'attentato si viene a collocare fra il 15 ed il 20

maggio 1980 (364) s precede quindi la strage di oltre due

mesi. Le prime dichi-arazionidel teste sono di due giorni

sol tanto posteri ori- alI' attentato. E', !:ten possi bile

** * * *(364) - Cfr. AAD, V4, C31, p4.

852

-come



traspare dalle parole di Elio NALDI- che questi non

incrociasse la donna anche per vari giorni, durante i

periodi in cui lastessa~lloggiavanella camera di Mario

Guido. Ed .è quindi possibile che,alla.datadel 2 agosto, la

COGOLLI si fosse allontanata già da qualche giorno, ~enza

. che il teste se ne fosse accorto, al punto da essere indotto

a crederla partita la mattina del 2 assieme a Mario Guido.

Ma non è ragionevolmente sostenibile che, soltanto 48 ore

dopo l a partenza delfratell o, El i o NALDI possa aver posto

tale. parter,za in relazione con un soggiorno della COGOLLldi

oltre due mesi precedente. Un simile app~attimento della

prospettivadiacr.onica del r,icordo è in",ece'. giustificabile

sol tanto ad anni di .di stanza e spiega le

dichiarazioni del teste.

sLlccessi ve

Le prime dichiarazioni di Elio NALDI sono di estrema

importanza, perché rappresentano. ancbe l.~Llnica testimonianza

raccolta sLlll a partenza da Bologna ..di Mario. Guido

nell 'i mmediatezzadei fatti:. dunque, in epoca non sospetta.

Orbene,iLteste riferi .essereil;fratello par.tito·.all~alba

del 2 agosto, ed ha poi sempre. confermato la .circostanza.
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Dell'indicazione, puntuale e proveniente da persona che non

si ha certo motivo di ritenere sfavorevolmente orientata nei

confronti di colui sul cui conto è chiamata a deporre, non è

dato in alcun modo dubitare. Chi ricorda male è dunque la

teste IORI Fiorenza, una delle compagne di viaggio di Mario

Guido NALDI, la quale, escussa in.istruttoria per la prima

volta il 15/11/1985 (365), non ebbe a precisare l'orario

della partenza, e soltanto in giudizio. (366), a distanza di

oltre sette anni dai fatti, ha indicato le. ore 8 e 3/4 - 9.

Quanto poi. a Mario GuidoNALDI, si è vistCl che.egli aveva

riferi to al CALIPATTI un orari o ancora di verso· . (367) • Ma

su tale indica~ione non è dato fare, evidentemente, alcun

affidamento, provenendo essa da persona condizionata da

varie ed opposte esigenze. Il NALDI, esponente

dell'ultradestra legato a· pericolosi terroristi, in contatto

con quel Luca DE ORAZI coivolto nell~inchiesta sin' dalle

prime battute, aveva interesse, da un lato, a sostenere

d'aver lasciato Bologna. prima della perpetrazione

dell'attentato, e, dall'altro, ~.collocare la partenza in

* * * * *(365) EA, V10/a-6, C294, p9.
(366) vu 12/12/87, pp. 35-36.
(367) Cfr. supra, sub 1.1.3.3)
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orario tale da non farla apparire precipitosa.

La partenza alI 'alba ~che resta quindi provata attraverso la

deposizione di Elio NALDI- non era legata ad esigenze di

viaggio, pacifico essendo che il gruppo viaggiò in

'autostop' sino a La Spezia e che il traghetto per la

Corsica non era stato prenotato. Altre dunque erano le

ragioni che avevano imposto la 'levataccia'. E' lecito

qu ì ndi supporre che il NALDI avessel.lrgenza di 1asci are

·"Bologna.

Non ci si potrebbe sospingere al di là delle ipotesi, se la

- precipitosa partenza non si inserisse coerentemente nel

quadro sin qui passato in rassegna, ricevendone conforto,e

.'

corroborandolo a sua volta. Si intende dire che la

circostanza non può.essere considerata e valutata se non

unitamente a quella deUa partenza della COGOLLI da Bologna

il 2 agosto o pochi. giorni prima,. e che entrambe debbono poi

venire ad inserirsi -come parte essenziale del compendio-

nella costellazione degli indizi a carico di Massimiliano

FACHINI.

Prima di chiudere l'argomento, occorre soltanto rilevare

~::1l:::;1::;



come la circostanza.dell 'avvertimento lanciato dal FACHINI

alla COGOLLI sia cronologicamente compatibile con gli

spostamenti dell'imputato nel periodo a cavallo

strage.

della

Risulta dagli atti (368) che il FACHINI, fra il 26 luglio ed

il 7 agosto del 1980, avrebbe alloggiato, con moglie e

figlio, presso il campeggio 'Riviera', sito in Ugento, in

provincia di Lecce. Anche a prescindere dalla possibilità

che il prevenuto, durante il periodo di soggiorno della

famiglia in Puglia, sia risalito nel settentrione per uno o

piu giorni., va comunque rilevato che l'incontro con la

COGOLLI in Bologna si può collocare, in data 26 luglio o

prossima al 26 luglio, l unqo il percorso fra Padova ed

Ugento. Sin dal 9/5/1983, chiarendo le precedenti

dichiarazioni, Mauro ANSALDlaveva affermato (369) quanto

segue: " ••• In realtà la COGOLLI non mi disse con precisione

quanto tempo prima del 2 agosto incontrò il FACHINI; ma

ripeto mi disse di averlo incontrato 'quasi casualmente' a

Bologna prima della strage del 2 agosto 1980••• "

* * * * *(368) - Cfr. RA, V2, C30, p2.
(369) - EA, V10/a-5, C230 bis, p3.
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Si tratta, in questa sede, di fare un semplice rinvio,

essendo stato l'argomento esaminato sub 2.1.2.3.61 e

2.1.2.3.71. Occorre ricordare come dalle dichiarazioni,

indubitabilmente genuine, del NICOLETTl, attinte da quella

fonte di assoluta autorevolezza che si identifica in Edgardo

BONAZZI, emerga la responsabilità del FACHINI, per essersi

egli affidato, per l'esecuzione del massacro, ai cosiddetti

lIragazzinill.

Quest 'L\-ltimo dato è di pr ì mar ìa importanza: il NICOLETTI,

T del i quente comune pr ì vo di spessore "p o I i ti co' e di adeguate

conoscenze del mondo dell'eversione, senza fornire

indicazioni nominative circa i "ragazzini" e sapere a chi

tale definizione si attagli (e dunque, indubbiamente, senza

propositi gravatori nei confronti del FIORAVANTI e della

MAMBROI, testi moni ando 01 tre sei mesi pri ma delI o SF'ARTI,

introduce nel processo un preciso collegamento fra il

FACHINI ed i due coimputatitesté.nominati. Invero, .tenuto

conto dell e prove raccol tea carico del FIORAVANTI e delI a

MAMBRO e deL C011 egamenti FIORAVANTI,...FACHINI (dei quali si



dirà 'in sede materiae'), non è chi non veda in chi si

identifichino i llragazzini Il, tali qualificati per la

differenza generazionale che li separa dal capo della

cellula veneta. I l dato è si n'gol armente consonante con

quello evidenziato sub 2.1.2.5.51, dove, nel dar conto di

quanto il VOLO è venuto riferendo circa le allusioni che il

MAI\IGIAMELI faceva alla strumentalizzazione di giovani

estremisti, addirittura di 16-17 anni, da parte di

personaggi esperti per la perpetrazione di atti delittuosi,

si è posto l'accento sul fatto che il CIAVARDINI, ospite del,

MAI\IGIAMELI dopo la strage, ed il FIORAVANTI e la MAMBRO,

suoi ospiti sino a pochissimi giorni prima dell'attentato,

benché 'militarmente' capaci, erano, rispetto a personaggi

d'altra levatura, 'politicamente' e anche anagraficamente

dei 'ragazzini'; Ma la consonanza non si limita a questo:

perché, attraverso le parole con cui il VOLO è venuto, pur

frammentariamente e reticentemente, riferendo quanto il

MANGIAMELI gli diceva, è possibile ricostruire il filo

unitario che, nelle confidenze deL MANGIAMELI, con

riferimento alla strage di Bologna, legava il FACHINI ed il



SIG~<ORELLI ai Hg i ovan i estremi sti Il. Il VOLO, i n gi ud ì z i o,

sentito in una veste che non lo vincolava alla verità

storica, ha avuto cLlra -come s'è visto- di purrt uaLì z z ar a che

certi discorsi erano espressione di opinioni del MANGIAMELI,
," ....:'.'.... '"

manifestate nel corso di chiacchierate informali. E già

p r Lma, i n i struttori a, nel 1984 , aveva sostenLlto che i l

MANGIAMELI non gli aveva esternato precisi sospetti sul

conto di chicchessia in ordine alle responsabilità per la

strage di Bologna, limitandosi a sostenere la tesi della

'strage di Stato'.

_ Ma nel 1980 aveva dapprima, nel settembre., affermato che

l'amico sosteneva esser la strage opera dei servizi, segreti

diretta a provocare una reazione contro la destr,a e che

il SIGNORELLI, il FACHINI e l'AFFATIGATO erano in effetti

agenti de'i servizi; poi, nel novembre, pur- annac quando il

contenuto delle affermazioni del MANGIAMELI,col presentarle

come espresse in forma suppositiva ed in occasione di

letture di brani giornalistici in cui comparivano i nomi dei

J

vari TILGHER, FACHINI, AFFATIGATO, aveva riferito di

allusioni dell' ami co all' Irif il trazi one, sLli resti di



Avangl..lardia Nazionale, di provoc:atori dei servizi segreti,

che operavano attraverso la perpetrazione di gravi

delitti, tra cui "forse anche la stessa strage di Bologna",

nonché alla strumentalizzazione dei giovani estremisti da

parte di personaggi esperti. Non era lecito aspettarsi di

più dal VOLO, non solo comprensibilmente timoroso delle

conseguenze delle proprie affermazioni, ma necessariamente

ambiguo e reticente, per via del rapporto, allo stato degli

atti non definitivamente chiarito, che lo legava al

MANGIAMELI. Si tratta comunque di indicazioni di grande

rilievo. Il MANGIAMELI nulla doveva apprendere dalla lettura

dei giornali, e nulla doveva affidare ali 'immaginazione, per

esser strettamente legato ad un responsabile della strage,

che ospitò sino a pochi giorni prima dell 'attentato, per

essere l egato al tresì al SIGNORELLI (370) e per esser

stato personalmente al centro del programma terroristico da

cui la strage germogliò, assumendo poi caratteristiche tali

che il MANGIAMELI venne da essa dissociandosi, al punto da

rendersi inaffidabile e da dover essere eliminato. Il

* * ** *(370) - Cfr. infra, sub 2.2.5.2), nota (104).



MANGIAMELI riferiva dati di fatto di cui aveva qualificata e

diretta conoscenza. Le dichiarazioni del VOLO vanno quindi

i deal mente depLlrate da ci ò che egl i vi ha i nseri to per

stemperarne la valenza. Vanno altresi depurate

dalla valutazione politica che vuole la strage come frutto

deli 'iniziativa 'dei servizi per provocare un a reazione

contro la destra. Non ~ chi non veda come, in tal modo,

quello del ruolo di agenti dei servizi attribuito

dell'attribuzione dellaponendo in collegamento il dato

responsabilità della strage a

ser-vizi,

personaggi c o l I egati ai

al FACHINI ed al SIGNORELLI, nonché quello della

strumentalizzazione dei giovani estremisti, le

qualificatissime indicazidni provenienti dal MANGIAMELI

attraverso il VOLO, appaiano, nella sostanza,

significativamente sovrapponibili a quelle provenienti dal

BONAZZI attraverso il NICOLETTI.

6i è visto ancora come già negli spezzoni di conversazione

captati nel carcere di· Ferrara alI a finedelT 'agClsto1980 si

facesse dipendere l'enormità delle conseguenze

dell'attentatCldall' aff i datrientodi talllnoa dei "ragazz i ni ".



Il p_ao dell"indicazione non va enfatizzato, giacché è ben

possibile che con l'espressione "ragazzini" si intendesse

alludere al DE ORAZI, perché lo si riteneva responsabile

della strage. Ma tale peso non va nemmeno sottovalutato.

Infatti, se pure si è inteso alludere al DE ORAZI,

resta comunque dimostrato che personaggi contigui alla banda

armata oggetto di ,giudizio non trovavano affatto

inverosimile, ma, al contrario -secondo le loro esperienza e

conoscenze- perfettamente credibile che, all'interno del

gruppo responsabile della strage, avessero cooperato diverse

componenti generazionali: con il che l "assunto del concorso

nella strage del FACHINI da un lato, e del FIORAVANTI e

della MAMBRO dall'altro, riceve ulteriore, seppure

indiretto e generico, conforto (371).

* * * * *(371) - Non altrettanto si può affermare, viceversa, con
riferimento alI "ulteriore indicazione rinvenibile in
atti a proposito dei "ragazzini": vale a dire quella
proveniente da Raffaella FURIOZZI. A prescindere
dalla valutazione che di tale indicazione si farà in
ordine alla posizione del TADDEINI da parte del
giudice competente, nella presente sede, mentre è
dato trarne -come si vedrà- argomento di prova a
carico del FIORAVANTI e della MAMBRO, non è lecito
inferirne alcunché a carico del FACHINI. E' vero
peraltro, ai fini che qui rilevano, che l'esser il
FIORAVANTI in ipotesi riuscito a "manovrare" i
"ragazzini" TADDEINI e DE ANGELIS (aspetto sul quale
la Corte non è chiamata a pronunciarsi) non
contrasta in alcun modo con l'assunto del concorso
nella strage del FIORAVANTI e del FACHINI.
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Si è già detto altrove come dall'appartenenza di un

individuo ad una banda armata non sia lecito far discendere

automaticamente la responsabilità dello stesso per i singoli

delitti riferibili all'organizzazione. Ciò è vero anche per

chi, all'interno della formazione armata, occupi posizioni
(

di vertice. E' peraltro indubitabile che tale posizione di

un indizio di per sé

vertice e

costituiscano,

lo

in

svolgimento di un

capo al singolo,

particolare ruolo

inidoneo a fondare alcun convincimento, ma da utilizzare

necessariamente assieme agli altri specifici elementi

d'accusa, con valenza tanto pi~ pregnante quanto pi~ la

gravità e le ulteriori caratteristiche del delitto da

giudicare tendano ad individLlare il delitto stesso come

frLltto di un'iniziativa maturata agli alti l i vell i

decisionali

componenti.

dell 'organizzazione ed a sLle specifiche

Ora, nel rilevare come la strage di Bologna rappresenti, in

termini • mi l i tari ' , la massima e 'politicamente'

impegnativa espressione della strategia della banda armata

nc,,"



oggetto di giudizio (strategia su cui ~i si dovrà soffermare

'in sede materiae'), occorre anticipare quanto si verrà

dimostrando in altra parte della trattazione: che in tale

banda, sinché essa ebbe vita, il FACHINI occupò, con

continuità, una posizione di primissimo piano. Rivestl egli,

pi~ specificamente, il ruolo di capo gerarchico della

cellula veneta o 'gruppo del Nord'. Nella banda armata

formatasi alla fine del 1979, investl il patrimonio di

esperienz"e terroristico-eversive, di competenza

esplosivistica, di capacità organizzative maturate negli

anni precedenti, sino al 1978-1979, quando egli partecipò,

come ideologo, organizzatore, promotore di una campagna di

attentati da non rivendicare, fornitore di esplosivo, alle

vicende

l'Azione.

del gruppo coagulatosi attorno a Costruiamo

Tanto premesso, si osserva che la strage di Bologna

rappresentava un fatto di gravità tale da comportare

necessariamente una decisione a livello di 'direzione

strategica'; essa costituiva l 'espressione pi~ qualificata

di una determinata strategia; richiedeva, per la sua natura
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stessa, grande esperienza 'militare'; non avrebbe potuto

essere realizzata senza un'adeguata organizzazione ed i

necessari supporti logistici. Si tratta di circostanze che,

unitariamente considerate, nel loro interagire, vengono

evidentemente a riempire di contenuti pesantemente

indizianti, rispetto al delitto di strage, quella posizione

di vertice e quello specifico ruolo che il FACHINI ~in virt~

dell'esperienza, della competenza e della disponibilità di

mezzi, delle quali si è fatto cenno epi~ ampiamente si

dovrà dire- venne a svolgere all'interno dell'organizzazione

armata.

In questo quadro indiziariosi innest~nocoerentemente gli

specifici elementi d'accusa esaminati paragrafi

precedenti: elementi d'accusa che, per la . valenza di

ciascuno di essi e l'idoneità a corroborarsi

vicendevolmente, in ragione dell'obiettiva convergenza,

formano un compendio probatorio irresistibile.
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Si è ritenuto -nell'ordine della trattazione~ di scorporare

quest'elementq di accusa dalle posizioni FIORAVANTI e

MAMBRq ~alle quali, perla parte che qui interessai si

riferisce- e.·, .d) t.r:atta.rn.e separatamentei n qLlesta sede,

perché ci si tr.ova ,di ,fr:onte ad; un ' acquisizione.:·intervenuta

di cattLlI"_a~.d.el, dice.mb,.e--~985 nel. ,qui'\le. aveva 1;)ià preso,xorpo

l'ipotesi. accuEò!l:toria. portata,i:ct,gi.udiz,io:· acquisizione,' che, .';

ul teriore el emento di conforto ri spetto ad un convincimento..c

. al i unde.: r~accol:ç,!i!"
•• ". "'~:+' o,."'" _ .. '.

i nter.agir,e.,,J. o~.ico ••
~ ~ _• •-' -._ "... -. ...l.

E~ venuta mena. quello che.;.s~i~:~l7"a' pres~enta._:t~:..;-subit.o -dOp'D·-,le-~,
•. _.; .":', __ 1'_._. ". _ •._, •.. _ ..•.••

dichiarazioni. istruttorie della. FURIOZZI- come il, p ì ù serio

motivo di perplessità in ordine all'attendibilità della

donna. Ci si riferisce alle dichiarazioni (372) di Ivano

BONGIOVANI\lI: costui, ristretto come l'IZZO nel carcere di

.. * * * *
(372) - Cfr. EA, Vl0/a-7, C311.
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PALIANO, aveva attribuito al compagno di detenzione un

progetto di evasione: progetto in cui si sarebbEro inseriti

strumentalmente degli ammaestramenti impartiti dall'IZZO

alla FURIOZ:p, la quale sarebbe stata imbeccata in ordine

alle circostanze rivelate agli inquirenti bolognesi~ La

versioni" diverse ìn ordine eai' pretesi· ammaestramenti· (373)'.' ',"'"

fra .1'aPr::il.e_.~~ed_ il maggio del..1986,c· una'·molteplicità";·di

dall.'averLegli reso, .:in .un breve volger di: tempo,

ogniinaffidabilità .._del BONGIOVANNI emerge contotale

eviderlza

In aula,. di .C',fl'7onte a,' questa J:. COl'7te, .,.'.il 'BONGIOVANNI" 'hi '

."de],l"l.", ;facol'ta:"~,'di ., ..

(373) Cfr., riSpettivamentE!' EA, V10/a-7,C311/1, p6; EA, .. ,
, . 1,11 0/ a,7~,-:.,;;j C31;l O:,cl'" p'16;". EA:,,-\. Nl0/a-7-',,:, r 'C311',: i'j 'i:i'6 ,LV; ..

Nel.. corso' dell ~esame reso alGi udi ce' Istruttore del
presente procedimento, , al BONGIOVANNI f Ll contestata.,

"r .: ....,. (EA,,;" YJ.9/a-::7, .',C=3!!:·,;:, c, p8kic,d.a1E mol,tepl i·ci t'à-"" del i'e'J":;!
. versioni fornite; egli ebbe a giustificarsi col dire

che le contraddizioni erano "solo apparenti"; ma ciò
."contr;p..: eV,içJenz,;!:'" i n-f.atti , ;aveva: dapprima',' ri feri to,. ,.'
'al Direttore' del Carcere di Paliano, d'aver
anticipatamente saputo che l'IZZO e la FURIOZZI
concordavano dichi'arazioni' atte a coinv'olgere" il
MUSUMECI, il BELMONTE, il GELLI ed altri nei fatti
criminosi più oscuri del recente passato; 'poi, al
PUBBLICO MINISTERO di Roma, che l'IZZO non gli aveva
precisato cosa la FURIOZZI dovesse rivelare ai
giudici di Bologna; infine, al Giudice Istruttore
del presente procedimento -ad un mese di distanza
dalle prime dichiarazioni e dopo esser stato già più
volte sentito in altre sedi- d'aver, saputo, in
anticipo rispetto alle dichiarazioni della FURIOZZI,
che costei, su suggerimento . dell' IlZo, avrebbe
dovuto dire d'aver appreso daIMACCIo'che'la strage
era stata commessa dal FIORAVANTI,.dalla t1AMBRO e
da altri.

867



all'inte~~ogato~io (374) •. Va segnalato che, con sentenza

di p~imo g~ado in data 1/7/1986 (375), il T~ibunale di

F~osinone non soltanto ha assolto l'IZZO, la FURIOZZI ed

alt~i dalle accuse ~elative ad un p~ecedente tentativo di

evasione lo~o att~ibuito dal BONGIOVANNI, e ~isalente al

dicemb~e 1985-gennaio 1986, Ma,·con specifico ~ife~imento al

p~ogettoc della".p~imave~.a 1986, '.' nell'ambito" del" quale

sa~ebbe~CJ' state ...costruite~·a .tavolino ·le ·~ivelazion'i' in

or-d ì ne :alla .st~.age, . ha. l":ilevato·;. (376) :' . ,n.,. ,st~anamente' i l

BONGIOVANI\jLnon ..:.è ,riusc,Lto. a ·for:ni~e il· benché minimo

elemen:tp .cii.· j p~ova••• il .BONGIOVANNI' nulla ebbe a 'di~e' di-

conc~eto sul 2° p~ogetto di evasione' che potesse guida~e gli

, ~.,:-' ...'

così'''' pochi
. i"

."' ;L _,.~ _,

..-~
è: .: assi sti ta " daspaventato,

j, ~ " '.0

.. ' .',l:" .~:·:-;::,,-~,-::·:~'';G :,,;~' .. ,;.,,:

tanto lo.

segna~a.z~of'\ej , di '. ,,,.tal:e;.sècbndo p~ogett:o, ,'1 a'cui imminenza
. " :',1, ~ ':',.:' ,;':';'-:':;' '.

o

elementi di prova da non consenti~e al P.M. neppu~e l'inizio

delle indagini p~elimina~i••• "

Non occo~~e aggiunge~e alt~o, potendosi fa~e ~invio, pe~

(374)
(375)
(376)
(377)

* * * * *Cfr. vu 17/11/87, p223,
Cfr. vu 17/11/87, pp. 18-45.
Cf~. vu 17/11/87, p26 •.
Cf~. vu 17/11/87, p34.



ciò che r ì quar-da il possibile moVente del BONGIOVANNI alle

lucide considerazioni svolte dall' IstrLlttore (378).

Tanto premesso,.va osservato che i rapporti FURIOZZI-MACCIO'

erano certamente tali da giustificare lai'""ivelazione,

dall'uno all'altra, di notizie anche as,.ai scottanti. Non

soltanto i due erano sentimentalmente legati,ma militavano

nella medesima organizzazil;lne armata: al punto che la donna

fu tratta il") arresto a !seguito del conflitto a fLIOCO con le

forze dell'ordine nel quale ilMACCIO' perse la vita (379).

QLlanto. poi all 'esi stenza di rapporti CAVALLINI-MACCIO'

ed alla loro idoneità a spiegare il .passaggi o di confidenze

dal primo al secondo, va segnalato come le dichiarazioni

della FURIOZZI e dell' IZZO siano tLltt 'altro che prive di

con.forto in atti. Occorre osservare, in proposito, che il

MACCIO', il quale capeggiava un gruppo collocantesi a

cavallo fra Terza Posizione 'e N.A.R. ,dimoravain Miloano da

diversi anni. Orbene, 'non soltanto il CAV.ALLINI è di

Milano"" ma su. qLiellapiazza egli si trOvo ad operare,

nell 'ambito dell 'attività delittuosa da·lui svolta .ìn epoca

'***;**
(378) - Cfr. SO, pp. 747-749.
(379) Cfr. RA, V12, C437, p8.



successiva:. alla strage e.fino allaccattura, avveD9!:a .anpurrto

in Milano, nel settembre :del 1983. L. 'estrazione politica e

l'ambi to territoriale di attività accomunano dunque

significativamente il CAVAL.L.INI ed il MACCIO'. Aggiungasi

che quest'ultimo, per il ruolo egemone che rivestiva

all'interno del gruppo di appartenenza (ove si trovava ad

essere l'elemento politicamente più preparato), aveva titolo

per entrare in rapporto con personaggio del prestigio e

dello spessore ter.rori sti co del CAVAL.L.INI. Non solo; va

segnalato ancora che, assiem.e a Gilberto CAVAL.L.INI fu

arrestato anche Andrea CAL.VI. Orbene, è stato costui un

militante milanese del Fronte della Gioventù, ove il MACCIO'

ebbe un ruolo di primo piano (380).

In giudizio, le rispettive dichiarazioni istruttorie in

ordine ai fatti riferiti dal MACCIO' alla FURIOZZI hanno

trovato conferma da parte di quest'ultima (381). e di Angelo

IZZO (382), che dalla donna tali fatti aveva appreso. In

* * * * *(380)..., La FURIOZZI(EA., V10/a...,7,. C306, p2) ebbe a riferire
che il MACCIO' era stato Vicesegretario del Fronte
della Gioventù di Milano. L.a notizia risulta
,confermata inRA, V13, C427, pp., 8-9, ove si legge
che il MACCIO' "risultava aver ricoperto cariche
dirigenziali nel 'Fronte della Gioventù' di Milano".

(381) Cfr. vu 25/11/87, pp. 21-22.
(382) - Cfr. vu 25/11/87, p95.
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auì a., la FUF\:IDZZI, ì uriq ì dal most r ar e animosità o intenti

gl'""aVa1:.0rl nel c on f r ortr i o e ì l e persone coi nvolte eia l I E? SLle

dlct112u-aZlonl, nOI Vlceversa mas~rata granoe senso 01

r-esponsaoii1ta, rIoaDenoo pLlntlgllosa~ente i limiti oeiie

SLl8conasc:enze e nonf~cendo mis~ero Del travagl~o lnterlore

generato Dal confermare accuse di cui ella hon conosceva la

fonDa.tazza, per "'.ver appreso le notizie da persona deceduta

atteggiamento processuale è parso alla Corte ispIrato ad

(e quindi non in grado di confermarle),

sincerita e depone nel senso della genuinItà

a sLla

Un si f f atto

la quale,

di

le aveva attinte da altra persona.volta

...acc:en ,-1

Delle dichiarazioni della donna.

Cosi val u t a t e , le dichiarazioni della FURIOZZI, anche

attraverso la conferma dell 'IZZO, vengono a corroborare

il quadro prooatorio riferibile alla posizioni MAMBRO e

FIORAVANTI , per essere esse coerenti con gli altri elementi

d'accusa già altrove esaminati a carico di detti prevenuti;

indirettamente, per via dell'interagire -di cui si è detto e

si dirà- fra gli elementi raccolti a carico dei vari

imputati di strage, le suddette dichiarazioni si~iverberano
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sull assunto accusa~orlO nel suo complesso.

Rep~~a la 2or-:e al non OQver u~lllzzare accusatoriamente la

testlffianlanza 01 Giuseppe RIZZO 01 cui si è oa~o conto 1n

narraT.IVd, SLtO 1,7'.4) • Invero, ci si t.r ova ~ per ciò cne

attiene alla v a l ut az i orua della testimonianza, in una

sItuazione dl lnsuperaoile perplessità.

Depongono, "p r i rna facie',

seguenti circos~anze:

nel senso della genuinità, le

a) il RIZZO non Ma precedenti che autorizzino a ritenerlo un

mi tomane;

o) il suo contributo processuale, che lo esponeva ad

evioenti quanto seri pericoli (si p ert s i

all'accoltellamento subito dal VETTORE) , non era

finalizzato alI 'ottenimento d ì benefici, essenoo il

t este , .nel marzo del 1986, ormai prossimo ad ottenere

comunque la seml1ibertà;

c j le dichiarazioni, assai particolareggiate e

complessivamente coerenti,

dibattimento;

an

hanno trovato conferma in



dì i n oc c as i orie dell a deposi z i one l struttor i 2., i l r;:IZZo,

cui fu mostrata una serie d1 fotografie e fu richiesto

di lnd1care se fra ie stesse rlconoscesse le semoianze di

una o PIa persone lncontrate nella villa ave lo condusse

i l ['JAZZ IERI, dicniarò cna gli sembrava di riconoscere 11

di due fo~ografie, recanti l'immagine di persone fra loro

padrone dl casa al~ernativamente nell'una o nell'altra

i l SEt1ERAR I (383);

"

una delle quali era effettivamente

un rapporto (3841 , 'redatto ad opera delatti

alquanto somiglianti,

e) è agI i

Nucleo Operativo dei Carabinieri di Bologna, dal quale

emerge -come si è visto- una serie di sorprendenti

riscontri alle dichiarazioni del teste; ci si riferisce,

fra le altre, alle seguenti circostanze:

- il ~lAZZIERI , per esser nativci di Osimo ed ampiamente

pregiudicato, ben poteva aver conosciuto e frequentato

il F'ICCIAFUOCO;

~ il t'lAZZIERI ed il RIZZO subirono effettivamente, nel

1979, un periodo di comune detenzione nel carcere di

(383)
(384)

* * * * *Cfr. EA,V10/a-7, C309, pp. 7 ....8.
Trovasi in CP, Cb.



Jesi;

il ~IZZO ed il ~~~ANI patirono, nel 1985, un perioDo di

comune det2nz:ane nel carcere di Rlminl, e, per 8s:5ersi

auc c eciuc i neil IncarlCO al adoetto alla oiolla~eca,

"lavavano avuco, ùenché si trovassero .Ln :5eZiOnl

::aL'.jolcCl. dlverse, varie p o s s i o ì l Lt à di ì ncon t r o"]

l~ SEMERARI era s~a~o proprle~ario 01 una vllle~ta cne,

per uOlcaZlone e carat~erl5~lche, po'Ceva, con

ragionevole approssimazione, attribuibl1e

Agli

all 'imprecisione del ricordo, corrispondere a quella di

cui aveva riferito il RIZZO;

elementi di valutazione passati in rassegna semorano,

in prima approssimazione, contrapporsene altri, di segno

contrario e di notevole peso specifico; in particolare:

.l:', I è alquanto inverosimile che il RINANI si sia lasciato

andare a confidenze tanto compromettenti con un de~enu'Ca

per reatl comuni; Sl potreobe obiettare che, se fos5e

veri~iera .La prima parte cella deposizlone RIZZO, il

RINANI, per aver incontrato l'odierno tes~e nella villa

del 8EMERARI l avrebbe potuto scambiarlo per un camerata;
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senonché, dopo esser stato 'scottato' dalla precedente

esperienza delle rivelazioni fatte al' VETTORE, ben

difficilemente si sarebbe indotto ad indulgere

Lllteri ori confidenze con 'qualcuno che non avesse

l'aLltorevolezza del 'commissario politico' Edgardo

gl è poco verosimile la circostanza, riferita dal teste in

chiuso,. ma, stando il RIZZO alla finestra della cella, ed

giLldizio (3851, secondo cui egli ed il RINANI si

parlati non ·nell'intimità di un ambiente

BONAZZI;

sarebbero

il RINANI nell'area dei, ·'diff.erenziati', su cui la

firtestra si affaccia;

hl la deposizione, resa all 'esi..to dell 'istruttoria, ha l'a

singolare quanto macroscopicamente sospetta

caratteristica di coinvolg,ere in un 'unica trama tutti i

principali. imputati già raggiunti dal mandato di .cattura

del dicembre 1985t, vi compaiono tl PICCIAFUOCO ed il

RINANI, indicati come esecutori materiali della strage"

assieme ad alcune altre'persone, fra cui una donna

* * * * *(3851 - Cfr. vu 29/1/88, p63.
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coraggiosissima, che èfin troppo facile identificare; vi

compare il FACHINI, indicato come il fornitore dell'

esplosivo; e vi compare, ancora, il SIGNORELLI, che

sarebbe stato frequentatore della carrozzeria di Milano

frequentata anche dal CAVALLINI Inell& quale si deve

riconoscere la carrozzeria ove rimase ucciso il

Brigadiere LUCARELLI);

i) mentre il RIZZO ebbe a dichiarare d'aver appreso dal

RINANI che il PICCIAFUOCO, dopo la strage, si era

sottratto all'arresto, andandosi a riparare su

un'autoambulanza "della MUGELLO-PARMA", ha trovato

smentita la circostanza che un automezzo con tale

denominazione sia stato utilizzato per i soccorsi

apprestati ai feriti della strage;

l) ha trovato smentita, attraverso un· testimoniale (386)

assolutamente corale, la circostanza della presenza del

RINANI in Bologna la mattina del 2 agosto 1980.

Alla stregua di quanto precede, e tenuto conto, in

particolare, del dimostrato alibi del RINANI per la mattina

* * * * *(386) - Cfr. vu 24/2/88, pp. 13-14 e 17-20.
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del 2 agosto 1980, è t po t ì z z ab ì Le un e molteplicità di

antefatti della deposizione RIZZO, tutti possibili, anche se

certamente non equiprobabili; è cioè possibile:

Al che il RINANI, avendo incontrato il RIZZO nella villa del

SEMERARI, si sia poi effettivamente indotto a fargl i

della sua partecipazione materiale· all'attentato, in

determinate confidenze, con l'esclusione del particolare

ordine al quale il RIZZO potrebbe esser stato tradito

dalla memoria o animato da volontà gravatoria nei

,
.J
,/

\ \

~
confronti del RINANI; si tratta di ipotesi poco

probabile; non soltanto per le ragioni di cui sub fl, gl,

ed.il, ma perché difficilmente un cattivo ricordo -che

avrebbe potuto giustificare.l 'indicazione del particolare

di cui sub il- sarebbe potuto cadere su una circostanza

di primario. rilieijo, ed altrettanto difficilmente il

RIZZO, entrato in possesso. di notizie di tale importanza

e risoltosi a collaborare con la giustizia, vi avrebbe

aggiunto un particolare falso, destinato a compromettere

la credibilità dell'intera testimonianza;

Bl che la testimoniànzasia statacostrl..lita a tavolino dal



RIZZO: congettura ancora meno probabile, non solo per la

ragione indicata sub al, ma perché il teste, per la sua

estraneità agli ambienti della destra eversiva, non

sembra potesse essere autonomamente in possesso del

patrimonio conoscitivo necessario per elaborare il

racconto fatto al Giudice Istruttore;

C) che il contenuto della deposizione sia stato artatamente

predisposto da terzi, animati da volontà gravatoria nei

confronti degli odierni imputati, ed insufflato al RIZZO;

in questo caso si tratterebbe in primq luogo di spiegare

come e perché costui, prossimo ad ottenere la

semilibertà, si sarebbe prestato al gioco; di spiegare

ancora da chi e perché si sarebbero costruita a tavolino

una, testimonianza aggiuntiva ~peraltro manifestamente

sospetta per la ragione di".cui sub. hl e .contenente

indicazi.oni come quella di cui sub i)- contro imputati

già raggiunti dal compendio probatorio che supportava il

mandato di cattura del dicembr.e 1985; e si tratterebbe,

infine, di ipotizzare che chi si muoveva dietro le

quinte, conosci tO,re necessariamente profondo
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posizione degli odierni imputati, ignorasse che il R.INANI

era in grado, di smentire clamorosamente il teste .ì n

ordine alla circostanza, del ruolo, al RINANI stesso

attribuito, di esecutore materiale della strage; che

questa possa esser stata 1 a genesi della testimonianza', è

dunque i potes'i estremamente remota;

D)cQe il corrterurtc della deposizione sia statoartatamente

predisposto da terzi, animati da volontà,di intossicare

le risùl'tam;e istruttorie;, 1 '-ipotes-i ha il pregio di

sciogliere l'apparente contrasto fra quasi tutte le

circostahze in~icate da a~ ad 1); troverèbberd cosl

spiegazione la natura particolareggiata della

depos~zione, la sua 'tenuta'dibattimentale e la presenza

di una serie di riscontri idonei. corroborarla, e, al

tempI:! stesso, l'ins,erimento di circostanze volte a minare

la credibilità della testimonianza, ivi compresa quella

dell a r-uot c ,asseritamente avuto dal RINANI in occasione

,della strage, destinata ,ad essere, 0111 ',occorrenza.

cl amorosamente smenti ta; il coi nvol gi mento di var:i

impLltati ~n una trama, unit.aria, sarebbe ,poi
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destinato, una volta cadutala testimonianza RIZZO, a

lanciare ombre di dubbio e perplessità anche sulle

acquisizioni genuine a carico dei prevenuti; si tratta di

una riçostruzione tutt'altro che improbabile, allo stato

degli atti contrastata soltanto dali 'obiezione, peraltro

non certamente insuperabile; relativa ali 'apparente

mancanza d'interesse del RIZZO a farsi coinvol~ere in una

simile operazione;

El infine, che il RINANI, avendo'intontrato il RIZZO nella

villetta del SEMERARI (il viaggio del RIZZO in compagnia

del MAZZIERI si colloca nel periodo della pregressa

latitanza del_ RINANIl, ed avendolo reincontrato in

carcere, si sia determinato -in ossequio alla strategia

processuale di cui sub Dl- a raccontare al compagno di

detenzione i fatti negli identici termini in cui questi

ebbe poi a riferirli al Giudice Istruttore; una simile

scelta, per l'ipotesi che il RIZZO avesse assunto veste

di testimone nel processo, sarebbe stata tesa a

screditare anche la parte della sua eventuale deposizione

relativa all'incontro nel·la villa del SEMERARI, ed,
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indirettamente, attraverso l'i~dividuazione di un falso

confidente del RINANI, ad ingenerare dUbbi sulla

testimonianza VETTORE; è questa una non improbabile

genesi della. testimonianza, a.lla quale è dato cont.rc\pporre

la c:ircostanza di cuisub g): obiezione tLlttavia non

inSLlperabi le, 'atteso che la sitUazione ambientale

eracomLtnqLle tale da cOnsentire, a chi si comportasse con

accorgimenti, lo scambio di notizie in forma riservata.

descri ttà, se non era certamente la pHI i donea all' LIOpO,

necessariicircospezione e adottassedovL\ctala

All ' esi to di questa rassegna,· appare dunque assai pHI

probabile, rispetto ad altre, la genesi della testimonianza

RIZZO come tentativo di inquinamento, posto in essere

personalmente dal RINANI, ·0 da terzi rimasti ignoti. In

inquest~ultimo caso, si tra.tterebbe ~come si avrà occasione

di verificàre attraverso l'esame dei fatti rela.tivi al

delitto di calunnia- dellareiterazione di un trito e tristo

copione pr.ocessuale. Ai fini che qui rilevano, va tuttavia.

osservato come l'attuazione dim<3.novre.i ntbssicantl.Ì1bn si

traduca necessariamente in una pro·va di colpevolezza 'a
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carico di coloro in favore .dei quali le manovre sono poste

in essere. Comunque, se pure le suddette manovre fossero

provate in termini di certezza, la testimonianza RIZZO non

potrebbe essere utilizzata in sé, per il delitto di strage,

proprio perché, in tal caso, il teste (avendone o non la

consapevolezza) sarebbe stato strumentalizzato. Potrebbe

viceversa, nel caso di cui sub El esser utilizzata a carico

del RINANI per il deli tto di. parteci paz i one a banda armata

(con riferimento all'incontro nella villa~el SEMERARIl.

Le ipotesi di cui sub Bl. e Cl, in quanto verificate,

condurrebbero all'inutilizzabilità in senso accusatorio

della testimonianza.

Le sole ipotesi ricostruttive che porterebbe ad utilizzare

contro gli odierni impLltati la deposizione del RIZZO sono

dunque quella di cui sub Al .e quella di cui SLtb El, ma

limitatamente -quest'ultima- alla responsabilità del RINANI

per il delitto del capo 2l della rubrica.

Peraltro, di fronte al ventaglio delle ipotesi prospettate,

ed all 'impossibilità, allo stato. degli atti, di. optare in

termini di certezza processuale,
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resta quella sltuazlone· di insuperabile

~erplessità di cui si è fatto inizia:mente cenno; al che

cave consegu~re la sce~ta ai non utilizzare la ~es~lmoni2nza

ai 7ini aella oeC1Slone.

I- inCilvloLlzlone aei movente funge ulteriore e

imputati e p~ssatl in rassegna nei paragrafi che preceoono.

cniarificatrice verlfica del quadro accusatorio formato

in c ap o aglielementi di prova gravantispecificidag11

Orbene, tale movente va individuato f~cendo riferimento al

programma '.pol i ti co-mi! i tare' della banda armata og.;,et1:0 ai

';1 i ud i Z1 o: nel senso che la strage, come altri attentati, fu

realizzata per dar esecuzione a quel programma, di cui

rappresentò il momento di massima espansione. 8i vedrà, . in

sede mater i ae ' , come l a banda armata persegui sse una

strategia che era, al tempo stesso, di ricompattamento oel

frastagliato arcipelago e di riunificazione delle componenti

veCChie e nuove dell'eversione neofascista (aspetto questo

rilevabile dalla stessa composizione soggettiva aella

banda) , di massima espansione militare -nell'ambito ai
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un ' ipotesi d1 le Isti tLLZ i ani

la. 0012-::1.:1\';1 ia

Cl :3.Z1,_:ml noncné,

01 CQnGIZIOnamen~o p o l I t a c ì

.J21.ese. l \nol~2pllCl S1.:rwmenti l.:attlci ioonei a.i

Cl 51 collocava

l ·a~l.:en~dl.:O, eCLal.:ai~l.:e~ anonima i Cl cara~~ere indiscrimlnato,

Iooneo aD eVlcenZlare In manIera clamorosa la presenza

opera~lva Della destra eversiva, a proporre l'immagine di

un:lncontenibile po~enzialità 'militare:, a prospe~tare le

possibilità di successo della lotta armata, facendo

conseguentemente accedere alla clandestinità gli indecisi,

nonché, sull 'altro versante, a sgomentare e disorienl.:are

l'opinione pubblica, a porre in dlfficoltà sempre maggiori

gli apparati dello Staco, impegnati in indaglnl complesse ed

a creare uno scollamen~o -Fra il .corpo SOCIale e

""e :i.S·::.i~Llzionl ~ oi-f7onaenao la sensaZIone ae:i.ia.

ingovernabilità aei fenomeno con i mezzi ordinari. Restano

cosi agevolemente ioentificate le causali della strage. Ve

n'è certamente una ulterlore, che con esse si amalgama,



inquadrandosi nel medesimo disegno. 8i allude all'intento

celebrativo, che ricollega l'attentato del 2 agosto 1980

alla strage del treno 'Italicus:: intento evidenziato dalla

scelta di Bologna coma 'c:ittà da colpire, di LIri obiettivo

ferroviario, nonch~ della data del 2 agosto, che cadeva

imrnediatamente a ridosso del 6° anniversario della strage

TUTI, Luciano FRANCI e Piero MALENTACCHI (387).

quale era previsto -e di fatto ebbe luogo- il deposito del

provvedimento conclusivo dell ~istruttoria a carico di Mario

(risalente al 4/8/1974) ed attorno alladell' 'ItalicLls'

Resta dimostrato" in virt'i di tLltto quanto precede, il

coinvolgimento -degli irnputati FACHINI, FIORAVANTI, MAMBRO e

PICCIAFUOCO nella strage del 2 agosto 1980 e dei delitti di

cui ai capi 4), 5), 6), 7) ed 8) dell a rubri ca, nel

procedimento n. 12/86 R.G.C.A.

In capo al FACHINI, sLllla scorta degli elementi di prova

a suo carico raccolti e passati in rassegna, è dato

* ****(387) - L'ordinanza di rinvio a q ì ucì ì z ì o fu emessa
daU'allora Consigliere Istruttor.e dotto VELLA in
data 31/7/1980 (cfr. AAi V9,' C50, piOn e
depositata il giorno stesso.



individuare un ruolo penalmente apprezzabile nella fase

dell'ideazione, dell 'organizzazione e della predisposizione

dei mezz i.

Valerio FIORAVANTI, Francesca MAMBRO e Sergio PICCIAFUOCO

convennero alla stazione di Bologna. La loro presenza esime

la Corte dall'individuazione del compito specifico da

ciascuno svolto sul luogo del delitto -che non sarebbe

comunque individuabile allo stato degli atti- poiché tale

presenza 'in loco' si spiega soltanto con un ruolo

esecutivo dei suddetti tre imputati: invero, data la natura

dell'operazione, a ridurre al minimo le possibilità di

riconoscimento, si imponeva la presenza sul luogo

dell'azione delle solo persone materialmente necessarie alla

buona riuscita della stessa. TalJto basta ai fini

dell'accertamento della penale responsabilità, essendo ogni

ruolo esecutivo idoneo ad integrare la figura del concorso

materiale. In concreto si intende dire che, essendo

alternativamente attribuibili al FIORAVANTI ed alla MAMBRO

-l'uno in funzione di copertura dell'altra o viceversa- il

r ucn c di corrieri dell'esplosivo ed al PICCIAFUOCO queLl o
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d-i collocatore materlale aell'ordigno, oppure a quest'ulti~o

il trasporto ed a quelli la collocazione dell'ordigno,

r'.lCCiAFuOCO il compito del trasporto~ al

al TADDEINI ed al DE Ar,GELIS (in quan t c costoro

-come Sl dovrà verif1care in altra sede- siano stati

i ntervento"armato per assi CLtrare l a r ì ti rata ai compI i ci i n

ed al FIORAVANTI ed alla MAMBRO

quello della "copertLtra militare" come

dellaquello

(da intendersi

Bologna)distazioneallapresenti

collocazione dell'ordigno,

caso di_imprevisti), ovvero ancora al F'ICCIAFUOCO il compito

di controlkore non visto dell'operato dei q ì cvan iaa i m ì

col1ocatori materiali (388), dopo l'allontanamento dalla

stazione Del FIORAVANTI e della MAMBRO non appena consegnato

l'esplosivo, in ogni caso gli odierni imputati si

trov.,rebbero ad aver posto in essere una condotta idonea ad

integrare il concorso nel delitto di strage.

Va osservato, con specifico riferimento alla posizione della

MAt1BRO, che, anche a prescindere dallo svolgimento di una

condotta. strettamente operativa (l a qual e sola -come si è

* * * * *(388) - E'questo il ruolo attribuito al F'ICCIAFUOCO dal
patrono di parte civile Avv. MONTORZI, in sede di
discussione, all'udienza del 16/3/1988.
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detto- glus~iiica la sua presenza alla stazione, ea è

perfettamente ln l~nea con la parteClpazlone materiale della

Gonna lnn~merevo~i altre azioni dellttuosei, l a sL~a

penale j"'esponsaol:'t.lta sa~-ebbe fLll:}rl discussione. Infatti, il

i l FIDRAt·/ANTI e l a ,'1Ai'IBRO, dal momento in cui si venne a

formare i l loro soDalizio terroristico ed esistenziale e

fino al forzato scioglimento, non soltanto vissero un

'curriculum' assolutamente parallelo, ma concorsero, con

ruolo paritarlo, prlma e dopo la strage, neii 'ideazione,

progettaZlone ed organizzazione diun'innl_lmerevol'e serle di

crimllìi di cui la loro carriera eversiva è costellata: ciò

-una volta dimostrato che la donna fu comunque coinvolta

nella strage- rende assolutamente impensabile che ella non

abbia attivamente concorso, già nelle fasi prodromiche

rispetto alI esecuzione, proprio al crimine che rappresenta

l'espressione più pregnante della strategia della banda

armata oggetto al giudizio. Comunque, l eS":5er la donna

convenuta a Bologna aS:5ieme al FIORAVANTI, travestito per

non esser r i conCJSCl uta, e l'855erg1l stata al fianco sul

luogo del del1tto -pur prescindendo da ogni concorso n.l~e
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fasi della progettazione ed organizzazione collocantisi a

monte-dimostrerebbero non soltanto la previaconoscenza

dell 'azione delittuosa, ma anche la piena adesione alla

stessa, 'cosi come già progettata. E in tal caso, la presenza

della donna, proprio in qUanto non le fossero stati affidati

compiti materiali, avrebbe avuto l'unica evidente fLlnzione

all'efferatezza dell 'impresa ed alla sua pericolosità, e

di rafforzare il proposito criminoso del correo o dei

correi, fornendo 'stimolo all'azione e maggior senso di

r ì c onduc ì b ì Lì,psi c.ologi cheesigenzesicurezza:

specificamente destinate ad esser soddisfatte, nei confronti

del FIORAVANTI, dal sentirsi costui appoggiato e non

abbandonato, in un' impresa assol utal11ente ect:ez ionale, da

colei che ,rappresentavaLln sicuro punto di riferimento, per

aver col FIORAVANTI stesso condiviso, in quel periodo,

nel contesto di un legame sentimentale e in regime di

comunione di vita, ogni esperienza Limana, politica e

criminale.

VLloleLlna consolidata g i urisprudenz à diI egitti mi tà che l.a

presenza non casl.Ì.l.le .sul Luogo del deli tto integri l a
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compartecipazione cr-iminqsa, quando sia dimostrativa

dell'adesione all'azione.e.. serva a.rafforzareil proposito

cri mi noso dei concorrenti (389).

Per ci ò che atti ene all a posizione del PICCIAFUOCO,

dover.oso essendo vagliare la sussumibilità sotto le

fattispecie contestate di tutti gli antefatti storicamente

ipotizzabili, la Corte si è posta il problema se ciascuno

dei ruoli esecutivi attribui-bili all 'imputato per essere

egli convenuto alla stazione di Bologna in collegamento con

il FIO~AVANTI e la MAMBRO com~orti ne~essariamente una sua

responsabilità per la strage e non soltanto per reati

minori. 'Nulla quaestio' per le ipotesi della collocazione

material~ della valigia nella sala d'aspetto (od altra

sostanzialmente equivalente, quale l'innesco dell 'ordigno) e

del controllo dell'operato dei "ragazzini" (al fi ne di

assicurare la buona riuscita dell'operazione o l'eventuale

recupero dell 'esplosivo in caso di mancata collocazione o

* * * * *(389) - Cfr. Cass., Sez. VI, sento n. 6631 del 2/7/82
-udienza 4/3/82- Preso Marucci, imp. Bertoli; Sez.
I, sento 447 del 21/1/83 -udienza 12/10/82
Presidente Fasani, imp. Manfreda; Sez. V, sento n.
1328 del 15/2/83 -udienza 30/11/82~ Presidente
Crimaldi, imp. De Biasi; Sez. 5, sento n. 4416 del
17/5/83 -udienza 9/4/83- Presidente Moffa, imp.
Malaponti; Sez. 5,selJt. n. 1428 del 16/2/84
-udienza 16/12/83- Presidente Gallo, imp. Modica.

890



o mancato innesco). Per il caso in cui il prevenuto

PICCIAFUOCO sia stato invece il trasportatore dell 'esplosivo

e l'abbia consegnato ai complici, è a chiedersi se ciò sia

potiut.o avvenire indipendentemente dalla finalizzaziOne di

un a tal e condotta alla strage: ignorando, . cioè, che

l'esplosivo sarebbe stato LltilizzatO per l 'attentato che qui

esclLlsa. Militano in tal senso una serie di argomenti di

apparentemente porsi all'attenzione per via della non

segno convEirgente" idonei a fondare un convincimento di

pOtrebbe-che

PICCIAFUOCO- dev'essere

ipotesisiHattaUna

'p'oliticizzazione' . del

gi ud ì c a ,si

marcata

certezza~

A ben vedere, proprio la mancanza di una prOfonda

ideologizzazione, in quanto abbinata ad un'incondizionata

disponibilità a delinquere, eventualmente dietro compenso,

rendeva ilPICCIAFUOCO idoneo a concorrere in un'impresa che

al tri avrebbero, rifi utato appurrt c per >motivi 'politici'. Si

sonviste, sub 2.1.2.7), e non occorre -dun que ripetere, >le

ulteriori ragioni· per ..lequali, agl'i' occhi deL FACHINI' e del

FIORAVANTI" aveva il PICCIAFUOCO'·tut.te'· le carte in regola
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per entrare nel selezionatissimo 'staff' degli esecutori

della strage.

Occorre inoltre tener presente che gli elementi di prova

compiutamente esaminati s~lb 2.1.2.6.2) -quale che fosse il

grado di ideologizzazione del PICCIAFUOCO- attestano la

profondità del livello d~inserimento del prevenuto nel

gruppo MANGIAMELI-VOLO-FIORAVANTI~CAVALLINI.In particolare,

l ' annotaz ione nell'agenda del CAVALLINI -valutata alla

stregua degli altri elementi- costituisce una sorta di

investitura:, comprova, grazie all'autorevolezza della fonte,

che il PICCIAFUOCO non era un semplice 'uomo di servizio',

corrt ì çuo all'organizzazione, ma aveva a tutti gli effetti il

rango di militante, come tale idoneo ad essere associato a

pieno titolo ad imprese terroristiche.

Il sottacere la destinazionedell 'esplosivo al corriere in

tanto avrebbe avuto senso, in quanto, ponendosi una

significativa cesura cronologica fra consegna ed impiego, ed

essendo diversi i luoghi delle due azioni, il corriere non

fosse stato in grado di individuare detta destinazione: nel

caso di specie, l'i denti tà del l uoqo e·
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contiguità temporale fra lo scambio e l'utilizzo, non

~vrebbero lasciato dubbi a ehl 51 fosse occupa~o del

traspCJrta~ In l'lmportanza e la dellcatezza

,jell 'operaz ione, e la consegLlE?f1te 2'.ssol uta. nece";;;"5i tà di

evitare pregiudizi di qualsiasi natura, comportavano, nei

confront1 di ch1unque venisse mobilitato nell ," impresa,

responsabilizzazione tale da non potersi pretendere se

la disinformazione del corriere non soltanto

un'aspettativa ai

ben

di

non

non

A

e dunque un livelloefficienza,

fosse stato associato-al disegno stragi sta.

vedere,

da chi

avrebbe avuto senso, ma avrebbe costituito un gravlsslffiO

rischio per la buona riuscita dell'operazione. Ciò è tanto

più vero in quanto al PICCIAFUOCO, . che, per essere ìnterno

al gruppo, aveva piena consapevolezza della vocazione e

dell'attività terroristica del FIORAVANTI , non avrebbe

comunque potuto non esser chiara la destinazione

dell 'esplosivo. Il trasporto di decine di chilogramm1 di

esplosiVO da un luogo ad un altro per conto di

pericolosissi mi eversori che si sanno impegnati a tempo

pieno in attiv1tà terroristiche che non risparmiano la vita
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umana è operazione c~e glà 01 per sé, con al~o grado 01

probe.::Ji l i tè., pr e l uo e ad un a~tenta~o Olnaml~aroo. G!U2l.noo

poi l'esploSIVO viene trasportato verso il centro di una

città quelle probabilità salgono a dIsmisura. Uno s c arnb i a

di aecine di chllogrammi di esplosivo è infatti operaz i on e

cile -r i Il situazioni ordinarie- le più elementari regole di

prudenza Impongono oi complere in luognl isolati, in tempo

Cil notte o comunque ln c orto i z ì on ì tali da gararrt i re

l 'assolw~a r~lservatezza. LO scamoio in piena giorno, nel

trafficato scalo ferroviario. italiano,

prooablli erano i controlli, si spiegava solo in qu.ant o il

rischio fosse Ilecessitato: e la necessità poteva venire solo

dal proposito di utilizzare l'esplosivo per un attentato da

compiersi in que l luogo. Ciò avrebbe amplificato, per

l organizzazione, i l pericolo dell'insuccesso, rendendolo

inaccettabile: giacché la consapevolezza necessariamente

suben~rante dell enormità di ciò che si andava a complere

avreobe potuto scoraggiare il PICCIAFUOCO e farlo de5Ister2

dal trasporto. Soltanto la previa verlfica della reale

disponibilità del. PICCIAFUOCO, tramite un atto di espressa



a.clesi ori e al dIsegno 5t~agista, o add'lrit~u~a ia stessa

~artecipazione alla fase organizzativa, poterono -se il

p:ccrAF~OCC fu il t~aspor~atore- consentlre l'affidamento

jell 'esploslvo nelie sue manim

Innanzitutta,

ClrCQstanz-a cne il i" I CC I Ai'"UOCO rimase ferito

compenoio probaLorlo gravante in capo alI 'imputatom

met-ita considerazione, ma non scalfisce lo schiacciante

adgenerale,

nella sua obietLività,Clrcos~anza che,

approssimazione ed in lineaprima

nell '2splosiwne~

In

esorcizzare iaclll suggestIonl, va detto che il ferimento o

la morte di attentatori nel corso di op ar az ì on ì.

terrorlstlche, o comunque di individui intenti a manipolare

od a trasportare 'sostanze esplosive è tutt'altro che

eccezionalem Si tratta di conseguenz2 legate -molto

semplicemente- all'elevato coefficiente di pericolosità

dell 'attività dinamitarda: genericamente, in relazione

-al l 'intr-inseca natura di tale attività, e, speci f i c·amente ,

-50 C'ca 'y'ari quall la possibilità di e05plosianl

accidentali, di un §cartaf'ra i l tèmpo previsto e qusLlo



reale dal momento dell . innesco a.l momento della

conflagrazione, di 2ffetti deii 'esplosione pia cevastanti di

qLlell i progl.... ammaT:l, con conseguente interessamento di aree

che, rispetto all'epicentro, appdrivano a priori' situate a

distanza ai sicurezza.

Si è visto, ad esemplo, SLtD 2.1.2.2.2), essere in atti la

-:ientenz a a ca~lCo 01 Nico AZZI ed alt~i relativa

all'a'ttentato 21 treno Torino-~oma dell'aprile 1973: in

quel I 'occasione, l'AZZI, ment~e ultlmava le ope~azioni di

innesco, ~imase fe~ito pe~ via dell'accidentale scoppio

anticipato di uno dei detonato~i.

Attenendosi a ciò di cui v'è traccia in atti, va ricordato

anco~a l'episodio di P~ospe~o CANDURRA, mo~to il 31/12/1977

ment~e t~aspo~tava esplosivo sull 'Etna <390;.

Non deve sfuggi~e che, ad identifica~e il PICCIAFUOCO, si

pe~venne p~Op~lO p~ocedendo ad un 'monito~aggio' delle

vittime, pe~ 1 ipotesl, tutt'altro che infrequente 5ulla

base della comune esperienze,

t~ovarsi degli attentato~l.

che fra le stesse potessero

*' * *' *' *(390) - Della mo~te del CANDURRA
sull'Etna" fa cenno il CALORE,

"per l'esplosione
in vu 9/12/87, p15.



Né deve sfLlggire che l' . appurrt o MUSUMECI' di CLlÌ si è detto

sub 1.2.9) era -come si vedrà in seguito- frutto di

manipolazione: orbene, chi architettò le false notizie, vi

inseri anche quella della morte nell'esplosione del giovane

attentatore francese "F'hilippe", che non appariva affatto

inverosimile.

Va poi fatta chiarezza su un altro punto. L'imputato, nel

corso del procedimento, ha sempre sostenuto di essersi

trovato, al momento dell'esplosione, seduto sul muretto del

marciapiedi del terzo binario. E se ne comprende il senso.

Tal e ci rcostanza tende ad accreditare l'assunto secondo cuì

il prevenuto, per non essersi allontanato o posto al

riparo, e per essersi invece posto in tranquilla attesa del

treno per Milano, sarebbe stato inconsapevole di ciò che

stava per .ccadere.

Va rilevato in proposito che il treno Ancona-Basilea, fermo

al 1° binari~al momento dello scoppio, si poneva come un

massiccio schermo fra l'ordigno e chi sostava ai binari

diversi dal primo~ e che soltanto l~eccézionali violériza

degli effétti dell 'esplosione poté
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pr-odLlcesse consegLlenze dr-ammatiche. per- le per-sone anche al

ter-zo b ì n ar-ì c ,

Ma il fatto è che la pr-esenza del PICCIAFUOCO al ter-zo

binar-io costituisce una mer-a allegazione difensiva, del

tutto sfor-nita di dimostr-azione, e contr-addetta da quanto il

pr-evenuto aveva r-ifer-ito la ser-a stessa del 2 agosto al

teste Gianni MARI, cui aveva detto d'aver- visto "la stazione

saltar-e in ar-ia, mentr-e si tr-ovava casualmente al sesto

bi nar ì o" (391).

Dove e~attamente il PICCIAFUOCO si tr-ovasse al momento

dell'esplosione è cir-costanza che avr-ebbe potuto esser-e

chiar-ita soltanto dall'indicazione di un testimone oc:ular-e.

In assenza di essa,· non r-esta che attener-si ai dati

obiettivi ed alle r-isultanze tecniche. Or-bene, dal refer-to

i n atti (392) r-isulta che l'imputato r-ipor-tb una fer-ita

lacer-o-contusa alla r-egione par-ieto-occipitale sinistr-a, una

ccm t us ì one escor-iata alla faccia ester-na della coscia

destr-a, ed una contusione al 3° medio super-ior-e della coscia

sinistr-a. Giudicato guar-ibile in 10 gior-ni, dopo la

* * * * *(391) Cfr. dichiar-azioni in EA, Vl0/a-6, C299, pp. 3-4,
dibatti mentalmente confer-mate in vu 18/12/87, p29.

(392) - Cfr-. RA, V9 bis, C383 bis, p3.
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medicazicme e l'applicazione dei pLlnti"di sutLlra al capo, fLI

immediatamente dimesso." "Si trattava, dun que , di lesioni

lievi e sLlperficiali.

Dalle indagini peritali (393) emerge altresì che, diminuendo

la capacità lesiva dell 'esplosione, con l'aumentare della

registrarono ad oltre 20 metri di distanza dall'epicentro

stesso. E: -questo un primo dato. Va poi rilevato che, nello

distanza dall'epicentro~

scoppio,

danni lievi alle persone

riportarono lesioni numerose persone" che

si

si

'/
./.

./
,_l~.

~

~
'~

trovavano nel piazzale antistante la ,"stazione. In

particolare'!e il teste Domenico BUSA', attuale Comandante

della Stazione Carabinieri di Cambiano! ha riferito (394)

d'esser stato colpito da un sasso ad una gamba, riportando

un grosso ematoma, quando si trovava ad una di stanza di '" 60-

80 metri "prima di entrare in stazione". Tenuto conto

della necessaria approssimazione di siffatta valutazione, e

ancorandola all 'ulteriore dato fornito dal teste, secondo

cui egli si trovava, al momentodell',esplosione, l'dove

di perizia chimico-

attualmente ci sono i ta:-;i" , la si

* * * * *(393) Cfr. p124 della relazione
espl Clsi visti ca, i oRA, Vi.

(394) Cfr. vu 24/9/87, p ì oé ,
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dimezzare. Se ne dedLlce che il PICCIAFUOCO, per la

natura delle lesioni riportate, ben poteva trovarsi, quando

l'ordigno esplose, ad una distanza di 30-40 metri dalla

facciata della stazione. Se si aggiunge che l'ordigno era

collocato a ridosso della parete. della sala d'aspetto

ubicata dalla parte opposta (cioè la parte che dà verso i

binari) e che quindi tale distanza va aumentata di tutta la

profondità della sala d'aspetto di 2s classe, pari ad una

quindicina di metri, e che, inoltre, fra l'ordigno ed il

piazzale si frapponeva la parete della sala d'aspetto che si

affaccia sul piazzale stesso, non appare valutazione di

inverosimile imprudenza quella di un PICCIAFUOCO che,

trovandosi all 'incirca dove venne a trovarsi il teste BUSA',

si fosse ritenuto al sicuro dagli effetti dello scoppio.

Non deve sfuggire che la posizione della carica esplosiva

-secondo quanto affermato dai periti (395)- può esaltare

gli effetti distruttivi e che, nella fattispecie, il

particolare posizionamento dell'ordigno "nell'angolo, a

ridosso dell 'incrocio di due muri abbastanza robusti, ha

(395) - *Cfr. pl12 delle
esplosivistica, in

* * * *relazione
PA, Vi.

di perizia chimico-
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gioc:ato Uri rLIOlobtlpbrtante poi c:h'é ha c:ertamente i nf l Ltl to,

essendo . ambi ente c:hiLISO, a c:onvogliare la maggiOr
:,

parte

dell 'energia in'una direzione abbastanza c:oncentrata. Appare

i nol tre probabil e c:he al!' internO dell a sal a di aspetto si

siano formate delle Onde riflesse, c:on potere distrLI-etivo

doppio o pi~)~ anc:he tale fattore può aver influito nel

probabile c:he gli effetti della c:onflagrazil,me -per fattori

maggiore di qLlèllodellèOnde semplic:i. (la pressione sale al

senso di un maggiore effetto· distruttivo"; E'dunque

,/

,-.'

./

, .J

~
~

J

~
~

la cut inc:idenza non era ragionevolmente c:alc:olabile 'a

priori'- siano stati anc:ora pi~ ·devastanti di qLlell i

prèventi vati dagli attentatori, sorprendendo in qualc:he

mi sura anc:he questi u I ti mi L'ipotesi trae 'c:onforto da

un' affermazione fatta da Lino dei: 'respc:insabi li del l a strage~

Valerio FIORAVANTI. Così Angelo IZZO (396)~ " ••• In tempi

recenti: Cristiano FIORAVANTI- a Paliano, presente la

FURIOZZq mi ha riferito c:hè<il fratello gli avevadettc:i, '",'

proposi to della stragediBol ogna ,laseguente c:irc:ostarù::ù

. se a Bologna non fosse c:rollato il tetto dellasta:d one il

* * * * *(3961 - EB~ V3,C68, p71; c:fr". anche VLI 25/11/87, p99.
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numero delle vittime sarebbe stato sicuramente • # IlmlnOre •.•.

E Raffaella FURIOZZI (397): " ••• E' vero. lo ero presente ad

una conversazione tra Cristiano FIORAVANTI e Angelo IZZO, a

Paliano, nel corso della quale Cristiano aveva riferito ad

IZZO delle valutazioni di Valerio SLll crollo del te.tto della

stazione quale fatto che aveva aggravato gli

dell 'attentato ••• "

effetti

In ogni caso, l'ubicazione delle lesioni sul corpo

dell' i mputato. è tal e da esser compati b i l e con l'i potesi che

egli, quando rimase ferito, si stesse allontanando dalla

stazione, dando le spalle all.'edificio.

Da ultimo, va segnalato come non si possa escludere che il

PICCIAFUOCO fosse una vittima designata dai complici, nel

senso che, secondo i piani di costoro, egli sarebbe dovuto

perire nell'esplosione. Se cosi fosse, potrebbe esser stato

malinformato sui tempi intercorrenti fra l'innesco e la

deflagrazione, e, per essersi all'ultimo momento

insospettito, aver abbandonato la stazione, raggiungendo il

piazzale antistante in tempo utile persoalvarsi, r.iportando

soltanto lesioni superficiali. L'ipotesi non è peregrina: il

* ** * *(397) - EA, VlO/a-7,C306, p6; cfr. anche VLI 25/11187, p22.
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ri trovainento del cadavere dell' i mpLltato, l ati tante da anni

e apparentemente non legatO all'ambiente politico dei

complici, avrebbe convogliatole indagini in una direzione

non preoccLlpanteper i correi del· F'ICCIAFUOCO.

ConcI usi vamente:· i n tanto l a ci rcostanza del fel'"i mento

previa consape\.oolezza dell'attentato da parte delpre\.oenùto.

sfavorevoli gravante in capo al PICCIAFUOCO, in quanto tale

fosse necessariàmente incompatìbile con la

vanHicherebbe

circòstanza

lo schiai:c:iànte compendio di prove
I

J
....-'.-----'

~
,~

Ma così non è. Come si è visto, nel ricostruire gli

antefatti della strage; l'esser l'imputato rimasto feritò

per effetto dell'esplosione ed il suo

corresponsabile dell'esecuzione materiale dell'attentato

sono conci l i ab i l i non solo in termi:ni di . conc:reta

possibilità, ma di ragionevole verosimiglianza.

V'è poi' l'ultima· questiorieì rientratO a Modena dopo la

strage, il PICCIAFUOCO, lasera'stessà, riferì ad'alc:uni

conoscenti, fra cui testi COPPARONF (398) e MARI (399), di

esser effettivamente rimastò feritO nel1~esplosione. In

* * * * *(398) Cfr. EAi V10/à-6, C297, p5 e vu 18/12/87, p30.
(399) - Cfr. EA, V10/a-6, C297, pp. 3-4 e VLI 18/12/87, p29.
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prima approssimazione, la circostanza potrebbe prestarsi ad

esser interpretata in senso favorevole al prevenuto: nel

senso che il non aver il PICCIAFUOCO fatto mistero della sua

presenza in stazione, potrebbe stare a dimostrare che nulla

aveva da nascondere in proposito. Ma le cose stanno

diversamente. In effetti, l'imputato, la cui ferita al capo

era coperta da un vistoso cerotto, si trovò a dover in

qualche modo dar conto ai conoscenti di come se la fosse

procurata: e riferì in un primo tempo al MARI di esser

accidentalmente~cadutodallabicicletta.Soltantopiò tardi,

qu~nd'egli ed il MARI si misero a tavola al ristorante per

la cena, e la televisione diede la notizia dell 'attentato,

il PICCIAFUOCO -secondo il racconto dello stesso MARI-

confidò "che in realtà lui era stato a Bologna e che aveva

visto la stazione saltare in.aria .... "

In sostanza, l'imputato tentò dapprima di tener celata la

sua presenza alla stazione; dopodiché, resosi conto del

pericolo ·che ·la sua immagine po.tesse .compar ì r-a in filmati

televisivi. Q.;sulle pagine dei giornali ,e di come ciò avrebbe

reso sospetta, la sua reticenza in ordine alla presenza a
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Bologna, preferì rivelare la éircostanza.

A ben vedere, dunque, non soltanto l'averla rivelata non

gioca a favore del PICCIAFUOCO, ma l'iniziale menzogna circa

l'accidentale c adu t a in bicicletta' --che, isolatamente

considerata, potrebbe apparire semplic:e sintomo della

attraverso di essi, essere interpretata nel suo reale

indagini- una volta inserita nel contesto degli elementi a

esigenza di un latitante di rimanere c:omunque estraneo alle

può agevol mente,c:aric:o del1 'imputato sopra esaminati,

signific:ato: la vcl orrt è , da. parte di uno degli autori

materiali dell 'attentato, di sottac:ere la circostanza della

sua presenza sul luogo 'del delitto.

Per qLlanto precede, nella parte in cu ì lo riguarda, va

dic:hi aratti responsabìle!dei deli.tti di c:ui ai c:api 3) ,4)

5), 6) ed 8) dellarubric:a del . proc:edimento n. 12/86

R. e.C.A. La finalità. stragistadi cuì, al c:ap02) , è resa

evidente dalla potenzi ali tà. dell' ordi gno, dal l uogo e

dall'ora dell 'esplosione; gli stessi elementi, e la scelta
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dell'obiettivo ferroviario, se rapportati alla strategia

della banda armata -di cui si dirà in prosieguo- evidenziano

altresì la volontà di attentare alla sicurezza dello Stato:

essi comprovano, invero, la voiontà di recare offesa alla

personalità dello Stato, aggredendone la compagine, mediante

un'azione volta a suscitare enorme allarme e disordine

nell'organizzazione politico-sociale, e ad incidere,

conseguentemente, sull 'ordinàto svolgimento delle attività e

dei ?ervizi, pubblici e della collettività. Sussiste

l'aggravante di cui all' art.
; ..:.... .. ., ..' .. :::.,.... ,

1 D.L n. 625/79, contestata ai

cap i 4), 5) e 6). Invero, il porto e la collocazione

dell'ordigno da un lato, ed i ferimenti e le morti che ne

seguirono dall'altro, rappresentano, rispettivamente, il

mezzo attraverso il quale la strage fu perpetrata e le forme

cruente che essa venne assumendo. Vanno dunque ad essi

riferite -secondo la strategia della banda armata- le

medesime finalità -proprie della strage- di diffusione del

terrore nella collettività nazionale e di condizionamento

degli e.qLlilitJri politici mediante;.laviolenza armata .ed

organizzata: obiettivi che si ponevano con un'intensità
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mi surabi l e attraverso l a gravi tà d.ei ri sultati preventivati l

in termini di vite umane e di danni materiali alla pubbliche

strLlttLlre.

Il delitto di danneggiamento di cut al capo 7) della r-ubr ì ca

è ormai improcedibile, per essersi prescri ttodopo 7 anni

e 6 mesi dal fatto. Tale è infatti il. termine massimo di

prescrizione, avuto riguardo al massimo de~la pena~dittale

di cuì all'art. 635 III comma n. 3), pari ad anni 3 di

reclLlsione, ed all'aLImento di .un terzo ex art. 61 n. 7"

Codice F'enale.

Avuto riguardo a tLltto quanto si è venuto illustrando in

ordine alla sua posizione, ed a quanto si è testé detto .. sub

2.1.2.13.1>, vanno adottate, per il FIORAVAN.TI, in ordine al

delitto di strage ed a quelli contestuali ,. le medesime

statuizioni adottate. per il FACHINI

La sua posizione è in tutto analoga a quella d.el FIORAVANTI.

Anche a costei, dunque, occorre estendere le statuizioni

relative al FACHINI.
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Avuto riguardo a tutto quanto si è venuto illustrando in

ordine alla sua posizione, ed a quanto si è detto sub

2.1.2.13.1), anche a costui vanno estese le statuizioni

adottate in relazione alla posizione del FACHINI.

Era a conoscenza del progetto della strage: al punto che fu

in grado di anticiparne la perpetrazione, nel corso delle

confidenze carcerarie che fece al VETTORE PRESILIO.

Attribui il progetto al gruppo facente capo al FACHINI, del

quale egli faceva parte.

Ne parlò in termini che non soltanto non manifestavano una

disspciazione, ma tradivano.una sostanziale adesione ideale

al progetto: né avrebbe potuto essere diversamente, perché

di un programma di tal fatta potevano essere messi a parte

soltanto coloro che avessero già precedentemente manifestato

un orientamento di massima favorevole ad atti terroristici

di quella natura.

Si tratta di vedere se, sulla base di queste premesse certe,

sia dato evincere, in termini di altrettale certezza, una
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condotta delRINANI che riconduca ad una aua 'responsabilità,

tecnicamente apprezzabi l e, per il concorsòn'el delitto di

strage.

L'i mputatc non ebbe compi ti esecutivi.

Irro I tre, il non essere emersi elementi cheaLltorizz inò ad

attribLlirgli un ruolo di spicco all'interno della' banda

armata non' autorizza, se non sul piano delle ipotesi, ad

a chiedersi tLlttavi ase l'adèsiòne"t;dèl

attribuirgli una

dell/attentato. E'

qualsiasi veste nella' fase ideativa

RINANI al progetto possa integrare gli estremi del concorso

morale, sotto il profilo del rafforzamento del propòsito

criminoso altrui. Che il concorso sia sia verificatò in

questi termini non può essere dimostrato: giacché, datoil

ruolo gregario del prevenuto all'interno

dell'organizzazione, non appare probabile che la sua

adesione al progetto possa aver inciso sulla cOl1cret'ia

determinazione a realizzarlo da parte di coloro, che, con

r uct c di vertice e con lucida coerenza rispetto ad urra

strategia generale, erano i responsabili dell' ideazione.

E' viceversa altamente probabile che il prevenuto abbia

909



concorso nella fase della progettazione o

dell'organizzazione. Militano convergentemente in tal senso

le circostanze sopra indicate: invera, non soltanto

l'eccezionale gravità dell'attentato consigliava cautele

altrettanto eccezionali, ma la stessa strategia della non

trasparenza che ispirerà le azioni della banda armata,

inducono a ritenere che ben difficilmente il FACHINI, vero

teorico della sicurezza, avesse messo a parte del progetto

persone diverse da quelle destinate a svolgere un ruolo

utile nella preparazione della strage. Altrettanto difficile

sarebbe spiegare, in assenza di tale ruolo, come il RINANI

potesse essere al corrente non solo del programma di

massima, ma addirittura, con ottima approssimazione, della

data in cui l'attentato sarebbe stato commesso. Lo stesso

atteggiamento di sostanziale adesione al progetto ben si

concilia con lo svolgimento di compiti preparatori.

Dal piano delle probabilità non è dato tuttavia attingere

quello delle certezze: giacché resta pur sempre ipotizzabile

che la pregressa militanza del RINANI all 'interno della

cellula veneta e la grande affidabilità di cui egli aveva
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data prova negli anniprecedel")ti -affidabilità venuta

cl amorosamente mena sal tan.to pE!r essere egLi 'scoppiato ~ a

segLli to della mancata rapi da concessi one dell a l i bertà

provvisoria, su cui faceva affi damento- gli avessero

acquisita, agli occhi del FACHINI, meriti tali da

progetti terroristici del gruppo.

Il prevenuto va dun que assolta COI") la fo,..mula del dubbi o dai

di accedere comunque aLla conoscenza dei

5), 6. ed 8) della rubrica, Quanta4)

consentirgli

delitti dei capi 3)

al danneggiamento aggravata del capo n, la declaratoria di

improcedibilità per prescrizione prevale, ex art.

Codice di rito, sull'assoluzione per in_ufficienza di~prove.

Ri badendo, qui, ancora una volta, che l'internità aduna

banda armata non co~p~rtaa~tomaticamente, neppurefper chi

abbia posizione di vertice la responsabilità per i deli.tti

riferibili all;organizzazione, accorre per converso

richiamare quanta si è detta sub 2.1.2.8.5~ in ordine

a11 'utilizzabilità in capo al singola, sul piano indizi,ario,

di detta posizione di vertice e della svolgimento di un
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particolare ruolo all'interno dell'organizzazione armata,

nonché alla diretta relazione fra la valenza di tali

elementi e le caratteristiche del delitto da giudicare, con

riferimento alla gravità o ad altri aspetti specifici.

Riaffermato poi -come si è detto sempre sub 2.1.2.8.5)- che

la strage del 2 agosto rappresentava un fatto di gravi tà

tale da comportare necessariamente una decisione a livello

di 'direzione strategica' e che essa -secondo quanto

meglio emergerà ~i n sede materiae'- rappresentava

l'espnassìone p ì ù qualificafadi una stratè~ia che prevedeva

l'impiego, fra gli altri, dello strLlmento tattico

dell'attentato indiscriminato, si tratta di vedere se e

come, in concreto, tali elementi si riverberino sulla

posizione del SIGNORELLI.

Orbene, da quanto si verrà argomentando in sede di

trattazione del delitto di banda armata, emerge -e va qui

anticipato- che: in tale banda, sinché essa ebbe vita, il

SIGNORELLI occupò, con continuità, una posizione di

primissimo piano, in essa "i nvestendo il patrimonio di

esperi enze 'eversi ve matLlrate negli anni precedenti, i n



particolare come' ideologo, ispiratore 'poI itico',

corresponsabile della linea strategica di OostrLli amo

l 'Azi one, ma anche come procacci atore di esplosivò·; v·' è una

linea di assaI uta coerenza e corrc ì nuì tànel ruol o svolto dal

SIGNORELLI fino all'esaurimento dell' esperienza di

OostrLliamo L'Azione e quello da l'LlÌ rivestito all'interno

riferibilità all'imputato della linea

banda armata oggetto in

egli

dove,

dall'aver

giudizio,di

la

emerge·· con ogni evidenza

della

particolare,

strategica

continuato a propugnare la lotta armata e dall'avere

indicato agli 'operativi', quale preciso obiettivo, il

dotto Mario AMATO; -come corresponsabile della

linea strategica ,di OostrLlÌamo l'Azione, il SIGNORELLI -a

prescindere da rilievi. penalistici, che n 01'1 sono qui in'

qLlesti one,.... non è estraneo, quantomenosul piano

dell'astratta progettazione 'politica', alla svolta

stragista impressa alla linea"dinamitarda del M.R.P. con

l'attentato alla sede del Oonsigl i o SLlperiore della

Ma.gistratura: attentato che costituisce Lln preciso

antecedente storico-politico della strage del 2 agosto;
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all'interno della banda armata di cui al capo 2)

dell 'imputazione, il SIGNORELLI è in diretto collegamento

con il FIORAVANTI ed il FACHINI, entrambi raggiunti da prove

tali da imporre la loro condanna per il delitto di strage;

in particolare, il legame di natura eversiva con il FACHINI,

che risale addietro negli anni e attraversa tutta

l'esperienza di Costruiamo l'Azione, si prolunga per la

durata della vit~ della banda armata oggetto di giudizio, al

punto che, all'~sito di un percorso che ben può dirsi

si.mbi oti co, i due prevenuti, nel l.' agosto del 1980, si

ritrovano presso la villa del SIGNORELLI sul Lago di

Bolsena: incontro nel quale, eVidentemente, a livello di

, direzione strategica', si tratta di -fare i l punto della

situazione, dopo che l'organizzazione ha realizzato,

ali 'acme di una spaventosa 'escalation', l'attentato alla

stazione ferroviaria di Bologna.

Per apprezzare fino in fondo il peso del perdurare,

nell'estate del 1.980, dell'annoso stretto collegamento con

iLFACHINI, si debbon··tener·.·presentile·seguenti circostanze,

per leJquali s'impOneLlna valutazione unitaria:
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dei togati" -come si vedrà 'in sede mater-iae'- era già stata

indicata carne obiettiva da colpire sulle pagine di

'Costruiamo l'Azione', giornale che era espressione del

gruppo eversiva facente capa, fra gli altr~, al FACHINI ed

al SIGNORELLI; v'è la prova che quest'ultima, fra la fine di

maggio e l'inizia di giugno del 1980, era ancora impegnata

in un'opera di istigazione all'omicidio del dott. AMATO:

opera che raccoglierà i suoi fr-Lltti la mattina del 23

giugno; propria nel mes.di giugno, nel carcE!r.di Padova

il VETTORE PRESILIO apprende dal RINANI del progetta -messa

a punta dal gruppo facente capa al FACHINI- di esecLlz~one''-,

di un altra esponente della "casta dei togati ", il dotto

STIZ: progetta che, essendo coeva a quella di assassinio del

dotto AMATO, colpisce un obiettiva 'politico' camune al

FACHINI ed al SIGNORELLI fin dall'epoca di costr-u~amo

l'Azione; ,attentata a l . dott... STI Z -come si evi nce dal

racconta del RINANI al VETTORE- si collega intimamente,

nell'ambita di ~na progettazione unitaria, alla stragE! di

Bologna, dalla quale dovrà esser preceduta. A ciò aggiungasi

che l'assassinio del dotto AMATO e l'attentata alla stazione

915



di Bologna, cronologicamente sovrapponentisi nella fase

della progettazione, e posti in esecuzione a breve distanza

di tempo l'uno dall'altro, sono indissolubilmente collegati

per esser stato corresponsabile di entrambi Valerio

FIORAVANTI, legato al SIGNORELLI da una parte ed al FACHINI

dall'altra, in funzione di cerniera operativa; e che il

FIORAVANTI, per bocca del MELIOLI, già da tempo era stato

messo a parte dell'esistenza di quel progetto di attentato

ad un magistrato veneto che poi, prendendo via via corpo, fu

collegato, nell 'ambito di un pi~ va~to disegno, con la

strage che qui si gi LIdi ca.

In questo tessuto indiziario si innesta lo specifico

elemento di prova costituito dalle dichiarazioni di Stefano

NICOLETTI di cui si è dato conto sub 1;2.2), per la cui

valLltazione occorre rinviare a quanto si è argomentato ssub

2.1.2.3.6), 2.1.2.3.7) e da, ultimo, nell~e5aminare la

posizione del FACHINI, sub 2.1.2.8.4), In tale ultimo

paragrafo, in particolare, si è visto quale singolare

consonanza vi sia fra ilcontenl..lto dici ò che il NICOLETTI

apprese dal BONAZZI e di ciò che il VOLO è
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reticentemente dicendo in ordine. alla confidenze avute dal

MANGIAMELI, delle qual ì si è dato conto SLlb 2.1.2.5.5>'

Ne risulta un quadro di assoluta coerenza, idoneo a

sLlpportare vigorosamente l 'assunto accusatorio~ ed a

restringere enormemente gli spazi per un convincimento

diverso da que Ll o di colpevolezza. A comprimerli soltanto,

t.uc t av ì a, e non ad annuì t arli. Occorre consi derare, i n

pròposito, che la banda. armata di cui all'imputazione non

si configura secondo un modello. rigidamente piramidale e non

prevede che le decisioni più impegnative sul fronte

strategico-'militare': siano demandate ad organi a ciò

istituzionalmente preposti, la cu ì composizione personale

sia predeterminata. Talché, se la deliberazione relativa

alI a 'Strage impegnò .nec:essari amente -come si è detto-gli

alti livelli decisionali della b.anda , non altrettanto

necessariamente ~mpegnò il SIGNORELLI, per il sol fatto

d'aver egli avuto posizione di vertice all~interno

dell'organizzazione. Il SLIO personale coinvolgimento nelle

fase deliberativa. dell' attentato resta dunque aH i dato agli

Lllteriori elementi in.diziari che si sono eVidenziati-, il
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cui rilievo, estremamente significativo, non è tuttavia

decisivo. Né basta, a renderlo tale, l'indicazione

proveniente dal NICOLETTI attraverso il BONAZZI, confortata

nel modo che si è visto. Tale indicazione, a differenza di

quanto accade per il FACHINI, non trova specificazione e

conforto in ulteriori e concrete ac quì si zi oni che

riconducano ad un intervento del SIGNORELLI, con ruolo

penalmente rilevante, nella.fase formativa del progetto, od

anche in un momento successivo lungo l "iter' che condusse

alla perpetrazione dell'attentato. In assenza di ciò,

l'indicazione proveniente dal NICOLETTI, pur coerente con il

quadro complessivo ed idonea a corroborarlo, non consente di

approdare a certezze: ben si può, in ipotesi, ritenere che

l'addebito -mosso al FACHINI ed al SIGNORELLI dal BONAZZI

al! 'esito dell'inchiesta- di essersi affidati a dei

"ragazzini" per l'esecuzione della strage, accomunasse,

nella logica di un 'commissario politico', la diretta

responsabilità del FACHINI, oggi accertata, sul piano

organizzati Vo e, specificamente, dell'approntamento dei

mezzi materiali, e la responsabilità 'politica'
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SIGNORELLI, colpevole d.'esser l'elaboratore di un a strategia

in ossequio alla quel e "ragazzini" a lui legati -e del cut

operato doveva appunto 'politicamente' rispondere- avevano

effetti controproducenti per il movimento.

dai delitti di cui ai capi 3), 4), 5), 6) ed 8) delle

posto in essere una strage di gravità tale da sortire

152 del

Il SIGNORELLI va dunque assolto per insufficienza di prove

rubrica. Quanto al capo 7), ai sensi dell 'art.

Codice di rito, la declaratoria di estinzione

prescrizione prevale sulla formula· assolutoria dubitativa.

919



~~~~11 La ~slYis~igO§ Q§ll§ çbisffisi§ io çg~~§ii~ §Q :io
~§iH':'

Si pone per la Corte il problema di valutare, in vista

dell 'utilizzazione a carico degli imputati, le dichiarazioni

provenienti da quei soggetti processuali che, avendo in

passato militato nelle file dell'eversione neofascista e

commesso attività delittuosa, hanno successivamente preso le

distanze da un certo passato ed iniziato a collaborare con

la giustizia, fornendo contributi per la ricostruzione delle

vicende

operato.

delle organizzazioni armate nelle quali hanno

Si tratta di vedere che uso fare delle chiamate in correità

e di quelle che dovrebbero a rigore definirsi chiamate 'in

reità' (intendendo, con queste ultime, le dichiarazioni

accusatorie a carico di un prevenuto, provenienti da un

coimputato o da un imputato di procedimento connesso,

nell'ipotesi in cui il dichiarante non sia confesso sul

fatto specifico che viene attribuendo all'accusato).

Escluso che la qLlestione possa trovare risposte

processualmente adeguate sul terreno dei giudizi di valore,
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occorre andare alla ricerca di criteri scientifici di

valGtazloh~~tiella 'chiamata',

Ponéndo~i per la strada indicata, è dato fissare yn primo

punto fermo. Sotto il profilo classificatorio, l~ chiamata

in correità Va inquadrata fra le~proverappresentative (lI,

e, pifi jpecificamehte,hel s6ttoinsiemedellétésti~ohianze.

Invéro, la0dichiàrazionecon la qu~le X descri~e l'atti~ità

delittùoja di Y cui a~rebbe assistito non è concettùàlmente

diversa, a seconda che X abbia, hel process6, veste di

tejti mone o di prevenuto o di i mpu,tato i n procedi merrto

connesso, e che, non essendo testimone, ammetta o neghi la

propria rejponsabilità~

Non possono pertàntd cdndi~ed~rsi quelle pronunce che

degràdahd la c:hiamata in correità a mero irldizio. E' infatti

l'indizio quel 'segno' che, cadendo sotto i sensi del

* * * * *(1).:.... " •• ;là accuse fdr~ulatedai'coimpùtati , siano esse
disgiunte da ammissione di proprie responsabilità o
siano solo integranti' chiamate di correità,
cdstitLllscorld, dal punto 'di vista ontolCJgi co e
strutturale, dei veri e propri elementi di prova. Le
dichi arazi oniaccusatori e, invero ,rappresentano .esse
stesse di rettamente ed'immedi ata~ente al giudi ce il
fatto cui esse si riferiscono, sicché il giudice non
deve ricavare ,da esse, in base a regole di esperienza
od ad ulteridri valutazioni, le prove del fatto
oggetto del giudizio" ICass., Sez. I, sento n. 7370
del 12/6/87-udienza 4111/86- Presid. Carnevale, imp.
Adamoli; C:fr. ànche Cass., Sez. I,sent. n. 9153 del
20/8/87 -udienza 26/2/87- Presid. Dolce, imp. Ruga).
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giudice, non gli rappresenta il fatto oggetto di giudizio,

né glielo richiama direttamente, ma gli consente di

pervenirvi secondo determinate regole d'inferenza, tra cui,

principalmente, le massime d'esperienza.

E' vero, peraltro, che, se. la chiamata in correità non è

concettualmente separabile dalla testimonianza, il codice di

rito vieta di utilizzarla processualmente come tale. Vengono

in considerazione in proposito le norme poste dagli articoli

348 III comma e 465 II comma.

La 'rati,o' ,del d ì v ì e t o è perspicua: la chi CImata in corr\2i tà

e, 'a fortiori', la chiamata' in reità,', sono, per loro

natura, meno affidabili della testimonianza, in quanto

provenienti da soggetto non terzo, e quindi, virtualmente

portatore di interessi propri nell'atto di rendere

dichiarazioni in ordine ai fatti oggetto di giudizio.

Ma -si badi- l'inutilizzabilità della chiamata . come

testimonianza in senso tecnico ~i traduce non già nella sua

ì rurt ì t ì z z ab ì Lì t a 'tout ceur t ' come mezzo per .La formazione

deL convincimento, manell 'impiego di cr:iter,i, di val.Lltazione

diversi ...,e necessariamente più rigorqsi- per quello che,
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seppure r guardato con cautela dal legislatore, resta

pur sempre un elemento di prova rappresentativa. Che i

divieti legislativi di cui si è fatto cenno riducano la

chiamataalrang6di 'notitia cri~inis' -come pure un certo

orientamento giurisprudenziale vorrebbe- resta escluso dalla

Il fatto che le persone imputate

presenza

dall'art.

nell 'ordinamento

450 bi s C. F'. P.

vigente della norma posta

dello stesso reato per il quale si procede o di un reato

. connesso possano essere esaminate in dibattimento, cioè in

una fase processuale nella quale, esauritesi le indagini,

ogni att6 è teso alla formazione del convincf~ent6 del

giLldice ed eventuali appendici istruttorie ex artt. 457 e

469 C.F'.P. rappresentano situazioni ecceZionali, sta a

significare che la chiamata in correità od 'in reità' non

resta relegata nel·lim60 degli atti di mero

pr.ocessLlal e. (2),
. . . . . . ,

impulso

* .. *** .
(2) - V' è da considerare. anche un dato di or;-di ne testual e.

L'art, 402 C.F'.• P. ,nel prevedere i .casi di r;-iapertLlra
delI'istruziCJne, .annoverafral.1: nuove provl:.inbase
alI e qu.. l i si PLIÒ p.r-0cl:dere a cari co del prCJsdol to,
ancl"1.e.le nuove dichiar.a;doni di persone che hanno
commesso il reato: dun que le chiamate in correi~à sono
nuove "prove", che possono giustificare ta cattLlra eH
art. ',404.,C.P.P., .,e, ccmun que POssono alterare
immediatamente. la,. sitLlaziomnecristalIizzatasi per
effetto del proscioglimento istruttorio.
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Dunque, potrà incidere direttamente sulla formazione della

decisione. Ma -lo si è anticipato- dovrà essere sottoposta

alle opportune verifiche. A ben vedere, l'approccio del

giudice dovrà essere in qualche modo ribaltato rispetto alla

alla valutazione della testimonianza. Stabilisce l'art. 348

II comma C. F'. P. che -con l'esclusione dei soggetti

processuali indicati dal III comma- "ogni persona ha

capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la

credibilità". Come giustamente è stato osservato dalla

miglior dottrina, poiché nulla il legislatore dice circa i

modi con cui il giudice deve compiere la valutazione,

l'intreccio delle due proposizioni sta a significare che

ogni persona è idonea a riferire i fatti per cui si procede

e che il giudice può crederle o non: ma, per non crederle,

deve avere qualche specifica ragione (3).

* * * * *(3) - Cioè qualche particolare motivo per non affidarsi a
quei principi -definiti come una sorta di postulato
della ragion pratica- in base ai quali è
ordinariamente indotto a credere al teste; principi
che sono stati così individuati: di affidabilità, in
forza del quat e si ritiene che una persona, quando
comunica con un ' altra, sia normalmente veritiera; di
responsabilità,-per il fatto che al teste viene
prospettato un male etico e giuridico per il caso del
mendacio; di. normalità (che è un corollario. del
primo), ilqLlale preadica che, . se un sogge~to che
ccmuru c a .ordinariamentedi.c:.e il ... vero, ... per
contravveni rea .aquesta regol a deve. avere un qLlal che
specifico movente, non. emergendo il quale,· esce
rafforzato il principio di affidabilità.



Non cosi per l~ chia~àte in correità od 'in reita'. Il

chiamante non vacreduto~ol per il fatto di avere reso

certe dichiarazioni. Qui l' 'adprobatio' della fonte (4) è

scevra da ogni automatismo: in tanto il chiamante potrà

esser cradutio , in quarrto le sue dichiarazioni abbiano

superato l'esame di attendi bil i tà, che dovranno

necessariamente affrontare, per essere in partenza
,/

v
.~

men6affidabili e, come. tali, dal legislatore declassate a

mezzi di prova non ~tilizzabilI come testimonianze.

E' a chiedersi, dunque, come ,vada condotta dal giLldice la

verifica di attendibilità della chiamata in correità od 'in

rei tà·.

, ... -
Posto che resta l egi sl ati vamente escl usa per i l coi mputat.o e

o~
'---.,./'

,"-----'"
-:::::---'

per l'i~putato di reato connesso quella sorta di

'pres~nzi6ne' -pLlr vincibile- di credibilità che si è vista

valere per la'testimonian'Za, sembra siano insufficienti, per

una positiva verifica, quei criteri che·la prassi

giLldiziaria· ha elaborato, mutùa.ndoli dai canoni di

* * * * *(4)- Che bene è stata definita some la possibilità,
logicamente approvata, di predicare l'esistenza di un
fatto in virHldi quella traccia sensibile che è la
prova in senso materIale (cioè come oggetto o fatto
significante).
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valutazione della testimonianza: si allude alla spontaneità,

alla reiterazione, alla coerenza, all'analiticità, alla

costanza, che si riferiscono all'intrinsecità delle

dichiarazioni (5).

Se la verifica di credibilità della chiamata deve

appoggiarsi necessariamente sull 'estrinseco, si tratta di

individuare quali possano essere gli elementi che, agendo

'ab externo' rispetto al corpo delle dichiarazioni del

chiamante, sono idonei a rafforzarle al punto che il giudice

possa su di esse fondare il convincimento di colpevolezza.

Va escluso che essi debbano essere obiettivi elementi di

prova, diversi ed estranei rispetto alla chiamata, ed idonei

di per sè a provare la responsabilità dell 'imputato: perché,

in quanto tali, costituirebbero essi la dimostrazione della.

colpevolezza, relegando la chiamata alla funzione di mera

* * * * *(5) - Si è osservato dalla miglior dottrina che
l'analiticità, la precisione, la costanza e gli
attributi similari valgono come rafforzamento della
credibilità del testimone, perché piO intensi sono
tali caratteri, meno è probabile l'artificio mentale
che dovrebbe sorreggere il mendacio intenzionale, in
una persona che è presunta indifferente; e che ciò non
vale per la chiamata in correità: una volta esclusa,
per dettato di legge, l'affidabilità intrinseca del
coimput~to, .qLle!s~i 'Sje, ,m"'flzogner-9' PLIÒ "b",n essere
anali ti co, costante.e ~pc;ntan",o, .sLlffi ci ente essendo
che egli .abbia strutturato. mentalmente il suo
racconto, . prefigLlrandosi ob ì ezi on ì e domande, ed
organizzando con coerenza le sue linee interne.
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prenjessa o stimolo per il ccnaaquì.merrt'c della prova

effettiva (6). E si è visto come ciò contrasti con la

spirito delle norme di rito.

Quanto si è venuti sin qui dicendo trova una lapidaria

consacrazione nella seguente massima del Suprema Corte (7):

"La chiamata in correità appartiene concettualmente alla

classe delle prove rappresentative, e fra esse alla specie

delle testimonianze, dalle quali si distingue solamente per

ragioni giuridico-formali; la stessa, se non PLlÒ assumere il

valore probatorio della testimonianza, per espresso divieto

di legge (ex artt. 348, comma terzo e 465, comma secondo,

Cod. Proc. Pen.), non è del tutto priva di significato

* *.* * *
(6) - "QQll§ Q§t: ls !;Disllsis iQ !;Q!:t:§ii~, anche per la

testimonianza 'de relato'il giudice deve accertare
l'attendibilità avendo riguardo ad elementi di
riscontro intrinseci ed estrinseci, che possono essere
positivi o negati vi ai fi n ì dell a credi bi! ità del
te.sti mone. I pri mi (i ntri nseci) concernono l a
genLlinità della fonte, con riferimento alla
personalità, dell'aLltore, nonché ai motivi eid alle
dichiarazioni che hanno. determinato la dichiarazione
accl.lsatori a, ei! contenl.lto stesso·della dichi arClzi one
d",ltestimone, con'riferimento alla coerenza logica,
alI a preci si one, alla costanza. I secondi <èstrinseci)
concernono circostanze risl.lltanti 'aliLlnde', come
accertamenti obiettivi ed altre testimonianze; !;QQ
l~syygt:i§Q~s !;D§ ti§!;QQit:iQQ§itiyi §§it:iQ§§!;i QQQ
g§ggQQQ iQi§QQ§t§i §QlisQiQ g~§lli !;D§ Qi Q§t: a§
ai§aai... Q~t: §§Q~slsi§§t.illQQisQ~s':'Q§ !:§lsiQ~... aQQQ
igQQ§i sQ!;D§ g~ aQli ~ Q!:Qy~t:§ ls !:§aQQQ§sgilii~
g§!.!.~illQ~isiQ Q§t:!;D~iQ i~l !;~§Qs iQr:llst:§ il lig§!:Q
!;QQyiQ!;ill§niQ g§l gi~gi!;§ §QQQ §~iii!;i§Qii g§iii
giy§t:ai §l§ll§nii Qt:QggiQt:i ••• " (Cass. Sez. I ,sento n.
3610 del 21/3/88.-1.1dienza 16/12/87- Preso Carnevale,

ì rnp , TutU.
(7) - Cass., Sez. II, sento n. 1101 del 30/1188 ~Lldienza

7/5/87- Preso Pieri, imp. Barone.
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probatorio poiché le è stata riconosciuta una sia pur

limitata efficacia da norme di legge (art. 450 bis Cod.

Proc. Pen. ) , per cui il suo valore non può essere

circoscritto a mera 'notitia criminis',

supporto di prove per sé sufficienti."

né ridotto a

Discende dagli argomenti svolti che, se le dichiarazioni

dei cosiddetti 'pentiti' non sono utilizzabili in quanto

sorrette unicamente da attributi intrinseci di credibilità e

non pretendono, al tempo stesso, un supporto probatorio di

nat ur-a esclLlsivamente reale, o. documentale, o testimoniale

in senso proprio, allora esse possono essere sorrette 'ab

e:{trinseco' o da altre dichiarazioni di coimputati (8)

ovvero da argomentazioni di ordine logico (9).

* * * * *(8) - "L'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo
(cosi ddetto 'penti to' ) è subordi nata ad un SL\O
controllo 'intrinseco', per accertarne l'attendibilità
e ad un riscontro 'estrinseco', da compiere attraverso
elementi obiettivi o attraverso dichiarazioni di
testimoni Q !ii Elli!:i i!!!QYiElii." (Cass. Sez. I, sento
8944 del 10/8/87 -udienza 7/10/86, Preso Carnevale,
imp. Alunni>.

(9) - "Il giudice di merito, nell'esercizio dei suoi poteri
istituzionali in tema di scelta e di apprezzamento
delle prove, può attribuire, ai fini del giudizio di
colpevolezza, concreto valore probatorio alla chiamata
in correità per le sue caratteristiche-e periI suo
contenuto intrinseco; detta chiamata acquista valore
decisivo in presenza di circostanze obiettive e di
§l§!!!§nii~ Eln~b§ !iiQ!:!iin§ lQgi~Q~ !ii !:ia~Qni!:Q, che
valgano a~confermare la veridicità e llattendibilità
dell'accusa" (Cass., Sez. I, sent.n. 1095 del 30/1/87
-udienza 13/11/86- Preso Piccininni, imp. Levehi). E
ancora: "La chiamata di correo (cosiddetto pentitol è
valido elemento di accusa e prova della" (segue)
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QLlanto alle dichiarazioni dei co ìmpute t ì , è stato

correttamente osservato, con argomenti che la Corte

condivide e fa propri, quan t c si viene qui di segLlÌ to

dicendo. Se un determinato fatto è riferito da due o pi~

persone in termiNi di sòvrapposizione, le spiegazioni

possibili sono solamente duè: o quelle persone hanno

realmente percepito il fatto e lò riferiscono secondo

verità; o quelle persone si sono actordateper enunciare la

stessa menzogna. Un~intuitiva regolad~esperienza ci dic~c-

che le probabilità di una convergenza casuale dei

dichiaranti, in assenza del fatto reale da essi riferito~-

sono praticamente nulle, o cOmunque inversamente

proporzionali al numero dei dichiaranti ed alla specificità

delle c ì ch ì ar-az ì cn ì. Del pari minima è la probabilità che

varie persone accusino falsamente e identicamente un

ì nd ì v ì duo per moventi aut.cncmì e senza conC::ertazione.

Dun qua , le varie' debole:!ze' probatorie, rappresentate dalle

pl Liri me chiamate i n correi tà; possono anche costi tLtire una

* * * * *(segLlel "colpevolezza quando la sLla spontaneità e
reiterazione ed il suo còntenuto intrinseco, io
QC§§§O~s 9i scgQm§oii so~h§ 9i QC9io§ lQgi~Q, ne
confermino la veridicità e l'attendibilità" (Cass.
Sez. II I , sent. n. 9820 del 15/9/87 -ud i enza 5/8187
Preso Battimelli, imp. Mammolitil.
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forza, in virtù della regola che la convergenza del

molteplice sottende o la verità delle dichiarazioni o la

realtà di una congiura. E se si esclude la prima ipotesi, la

seconda esige un movente, Llna caLlsal e, almeno uria

congettura da verificare. In difetto di questa verifica, si

può correttamente affermare che la chiamata in correità si

sorregge sull 'estrinseco, il fatto viene ritenuto provato

non semplicemente perché un individuo lo ha riferito (come è

consentito fare a proposito della testimonianza), ma perché

il coimputato lo riferisce in concordanza con altre fonti,

sia pure di pari livello. e non vi sono apprezzabili

elementi per configurare un mendacio collettivo.

Quanto alle argomentazioni di ordine logico che pure possono

supportare una chiamata in correità od 'in reità', si deve

pensare, a titolo meramente esemplificativo, a quelle

ipotesi in cui il dichiarante, nell'a~cusare, si riveli

anche in possesso della conoscenza di specifiche

circostanze -processualmente accertate per altra via e non

notori e- .che. non PLlÒ. aver .appresosenon. come spettatore del

fatto criminoso oggetto di giudizio o come destinatario
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dell e confi denz.~ dei responsabil i: si i mmagi ni i l caso in

cui il dichiarante sia in grado di indicare l '·esatta

localizzazione delle ferite SLll corpo della vittima di un

accoltellamento, prima del ritrovamento del cadavere da

parte della Polizia G.iLldiziaria. Sièipotizzato, ancora,

che il dichiarante confessi d'aver commesso un delitto in

concorso con gli accusati, e costoro, nel professarsi

innocenti, proprio per rafforzare la. dichiarazione di

estraneità, soggiungano d'essersi trovati, in que.lle. precise

circostanze di tempo, nelle vicinanze,de.lluogo del delitto,

e di essere stati sottoposti, con esito per loro favorevole,

ad un controllo di polizia: LInCI volta accertato che il

/
.;/'

<.J-z:»
.~

O
<:»

~

crimine effettivamente fu perpetrato con le modalità

indicate dal 'pentito', nella parziale sovrapponibilità

dell e due versi ani, ~ a,preferenz a per la ricostnlzione del

segmento di fferenz i al e PLIÒ essece accCJrdata<alchi amante i n

correità, ave gli accusati non offrano una plausibile

spiegazione alternat va della loro presenza nel lLlogo da

essi indicato, in occasione dei fatti. In questo caso il

conforto logico 'ab extrinseco' viene alla chiamata. da
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parziali ammissioni degli accusati, che, lurigi dall'avere

contenuto confessorio, avrebbero, nelle intenzioni, effetto

liberatorio.

Si potrebbe obiettare -con specifico riferimento alla

situazione, sopra individuata, in cui la chiamata in

correità od 'in reità' trae conforto dalle dichiarazioni di

altro o di altri 'pentiti'- che l'impostazione accolta dalla

Corte postula un dovere di collaborazione del chiamato, per

portare in luce il possibile complotto ai suoi danni. A ben

vedere -è stato osservato- non è esatto affermare che si

richieda all'accusato un'indebita collaborazione, né che si

inverta l'onere della prova. Infatti, nel contestare al

chiamato plurime convergenti chiamate, lo si pone di fronte

ad una situazione dotata di intrinseca forza probatoria, non

diversamente da quando gli si contesta un fatto indiziante

di natura reale o documentale (l'esempio proposto è quello

del versamento di un'ingente somma sul cOnto corrente, in un

contesto di impossidenza): se il chiamato è in grado di

sciogliere· la:residuaambigLlitàdell 'indi.zio portandone in

luce l'asetticità (cioè, nell'esempio addotto, spiegando e
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di mos.tralJdo. l.a c ausa l e .1 eci ta del versamento), l'i ndi z io si

svuota; nel caso contrario, esso si consolida nel suo

significato normale.

Ma -si potrebbe ancora obiettare-O la convergenza di chiamate

calunniose non è necessariamente frutto di complotto

generatDdaostilità, da spirito di vendetta, o da intenti

di regolamento di conti. Potrebbero taluni chiamanti essersi

accodati ad altri -da qLlestiLlltimi e non dalla diretta

esperienza dei fatti riferiti traendo le informazioni

travasate nei verbali d'interrogatorio- semplicemente per

lucrare benefici, processLlali o penitenziali. "Reputa la

Corte che il pericolo in questione, pur' sLlssistente, sia

stato spesso enfatizzato e vada in qual che misura

ridimensionato. In primo lLlogo, l'esperienza ç ì uo ì zì ar-La

degli uI t.i mi anni ha i nsegnatoiche la stragrande maggi aranza

dei 'pelJtiti' si è rivelata veritiera, e che il margine di

errore non è superiore a quello delle altre prove

convenzionalmente accettate. L'argomento, se· non può essere

tranquillante con riferimento al singolo caso giLldiziario,

per la sua indole squisitamente statistica, deve servire,
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tuttc\Via,a rimLlovere forme di pregiudiziale prac ì us ì ona per

questo tipo di apporto probatorio.

Ma v'è di più. Il chiamante che si ripromette di lucrare dei

vantaggi dalle proprie rivelazioni ha tutto l'interesse a

riferire fatti veri per un duplice ordine di ragioni: perché

Lln ' aCCLlsa cal unn ì.oaa , se scoperta, porterebbe

inevitabilmente alla perdita dei benefici sperati; e perché

il rischio per l'incolumità personale, già esistente e grave

nel caso di denunce di fatti veri (si pensi ai numerosi

omicidi di delatori D presunti tali nelle carceri), nel caso

del mendacio diventerebbe certamente maggiore, dilatandosi

le probabilità di ritorsioni. Con riferimento alla prima

delle indicate ragioni, osserva la Corte che il rischio del

mendacio è poi inversamente proporzionale al grado di

inserimento del 'pentito' nell'organizzazione criminale

sulle cui attività criminosa egli rende le rivelazioni ed

all'elevatezza del SUD rLlol D personale all'interno

dell 'organizazione stessa: e ciò in ·quanto colui che, per la

sua posizione, è certamente in possesso di Un vasto ed

articolato patrimonio dinotiziè Lltili per l'indagine a l La
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quale si offre di collaborare, saprà di poter su di esse

fondare a sua aspettativa di benefici, senza essere indotto

a fare ricorso a dichiarazioni non veritiere, o ad

esorbi tare comunque i n qua l che modo, per accredi tarsi , dai

limiti delle sue reali conoscenze.

Si dirà che le argomentazioni sopra svolte ridimensionano il

pericolo che le chiamate in correità, e soprattutto certune

di esse, siano frutto di calunniose iniziative volte a

lucrare benefici, ma non lo scongiurano; e che, d'altra

parte, quando il movente è di t.l natura, non può addossarsi

all'accusato -diversamente che nelle ipotesi di~Eui si è

dianzi detto- l'onere di portarlo a galla e di dimostrare la

strumentalità ad esso delle false dichiarazioni. Non v'è

dubbio che qui la funzione 'euristica' resta principalmente

affidata alla verifica del giudice, al paziente lavorio,

all'indagine filologica della camera di consiglio: che dovrà

tendere a stabilire, con ogni possibile strumento, anche di

analisi comparativa, se manchino alle dichiarazioni del

'penti to' i necessari requisiti di genuinità, a ciò

impegnandosi con tutto il rigore raccomandato da tante
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pronunce della Suprema Corte. El vero, peraltro, e non va

sottaciLlto, che, talora, l'aver 'smascherato' un 'pentito'

nell 'atto di contrabbandare come frutta della sua esperienza

diretta circostanze che egli ha appreso per altra via,

accodandosi poi ad altre precedenti chiamate in correità,

non comporta necessariamente la c adut a dell' ipotesi

accLlsatoria. Ben possono le precedenti chiamate essere

genuine e trovare conferme 'ab extrinseco' tal i da

suppartare il convincimento di colpevolezza e da individuare

il successivo apporto di altro soggetto come elemento

separato ed inquinante, che va bens> scorporato, senza

tuttavia indulgere ad operazioni di chirurgia radicale, che

travolgano anche la parte 'sana' del compendio probatorio.

Operazioni totalizzanti di tal fatta sono frutto di

macroscopici paralogismi, in applicazione dei quali si può

essere indotti -come recita l 'adagio- a gettare, con l'acqua

sporca, anche il bambino.

Da ultimo, và qui decisamente riaffermato, a sgomberare il

campo da ogni equivoco, che non sono certamente i motivi del

'pentimento' o della decisione di collaborare a stabilire se
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il fatta rivelata sia verò a falsa. Ben PLIO il ch ì aman t e

essere veri ti era anche se massa escI usi vamente dall' i htE!nto

di attenere benefici, e persino se dietro qLlell 'intenta si

c e l i no anche senti menti asti 1 i nei confronti degl i accLlsati:

motivazioni tutte che debbano interessare il q ì ucì ì c e (10) ,

al sala fine di accertare se ed in che misura passano aver

incisa sulla sincerità della chiamata, ma non certa per

comprenderebbe, fra l'altra, l' ì nt.rodua ì one nell' ardi namento

esc1Lldere aut.omati ì camente ,ovesussi stana, l'attendibilità

della chiamata stessa. Se così non fosse, non si

di norme premiali, volte a promuovere· la dissociazione

dall'attività terroristica-eversiva e la collaborazione con

la giustizia, e qu ì nd ì idonee a suscitare a ad incrementare

il ~enomeno cosiddetta del '~entiti~~ò': giacché, opin~ndo

* * * * *(10) - "La chiamata di correa deve avere riscontri certi ed
attendibi li e deve essere connotata d~ ~erietà ed
inconfutabilità. Non è necessaria che essa sia anche
disinteressata, poiché è pur sempre una, denuncia
""anche se proviene daLln impLltato cohfesso- e non è
da attendersi che la denuncia provenga sempre da chi
non sia interessata a promani dalla spontanea volontà
di calI aboraziòne i nteri or~ente sostenuta da un
sincera anelito di giustiziai Infatti, si può essere
indotti soltanto dalla prospettiva di attenere il
'premia' -nel i a speci e 1a ci rcostanzaatteni..tant:e
prevista dal dal quinta camma dell'.rt. 630 Cod.
Pen.- e, se a monte dell 'intenta di lucrare lo
.' sconta' della pena vi è rancore, invidia,
risentimento, ciò non è argomenta che passa
interessare il giudice se non in quanta valga ai fini
della verità." (Cass., Sez'. II, sent n.2329del
20/2/87 -udienza 7/11/86- Preso Longa, mp. Mula).
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nel modo che qui si contrasta, si finisce per ritenere che

il legislatore si sia adoperato per favorire l'ingresso nel

procedimento penale di apporti probatori intrinsecamente

viziati, al punto da renderli per ciò solo inutilizzabili.

La verità è che se il legislatore -come si è sopra chiarito-

ha inteso cautelativamente escludere che la chiamata in

correità possa assumere il valore di testimonianza, OQO

pur essendovi specifiche situazioni oggettive e soggettive

rispetto alle quali, con riferimento ad una determinata

persona e ad una corrispondente situazione di fatto, può

apparire indispensabile effettuare riscontri di maggior

rigore, va escluso che l'attendibilità di un soggetto e

correlativamente la valutazione che il giudice deve

formulare possano essere influenzate dall'appartenenza della

persona ad una p~rticolare categpria come, ad esempio,

quella dei 'pentiti' o dei
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prccl amaz ioni chepromanano dal SLlpremoCollegio a Sezioni

Unite (11). Ancora una volta si viene ad affermare che, in

termini tecnici, il problema della chiamata in correità è un

problema di corretta verifica in vista di una legittima

utilizzazione processUale, e non altro.

In definitiva, e per meglio chiarire: il teste gode di una

presunzione, naturalmente vincibile, di attendibilità, che

in capo al 'pentito', in quanto tale, una presunzione di

in ossequio ad ovvie ragioni di caLltela; non grava tuttavia

resta viceversa legislativamente esclusa per il 'pentito' ,

inattendibilità; le cautele da adottare, quando sI versi in

tema di utilizzazion., ai fine della decisione, di

quell'elemento di prova rappresentativa che sono le sue

dichiarazioni accuaator ì e , consistono nelle verifiche, che,

per consentire l' 'adprobatio', debbono essere condotte con

con il necessario rigore e ricercando gli elementi di

conforto 'ab extrinseco' di cui si è ampiamente detto.

* * * * *(111 - Cfr. Cass., Sez. Unite, sento n. 3592 del 19/3/88
-Lldienza 18/2/88- Preso ZLlcconigalli, ì mp , Rabito.
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6~6~61 Q§Qli §l§ffi§Qti ~Q§tit~ti~i g§l g§littQ gi ~~Qg~

~t::ffists

Come già ha fatto l'Istruttore (12), occorre soffermarsi

preliminarmente ad indicare quali siano gli elementi

costitutivi del delitto di banda armata, onde poter poi

verificare se le condotte degli imputati -così come

accertate in fatto- siano sussumibili nella fattispecie

astratta di cui all 'art. 306 del Codice Penale.

Correttamente è stato scritto nel provvedimento di rinvio a

giudizio: "Innanzitutto è necessaria una pluralità di

persone, una struttura organizzativa permanente, un a

adeguata dotazione di armi, lo scopo di commettere uno o piu

reati contro la personalità interna o internazionale dello

stato. Importanza centrale assume il requisito della

organizzazione della banda, proprio perché l'organizzazione

trasforma il vincolo associativo in dato di struttura

coessenziale del reato."

Quanto alle caratteristiche dell'organizzazione stessa, la

giurisprudenza recente ha escluso che essa

debba necessariamente essere di tipo militare.

*'* * * *(12) - SO, pp. 480-482.
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armata' non si caratterizza necessarlamente nella struttura

quale organlzzazlone dl tipo milltare con capi e gerarchie

di vertice e con gregari armati e dlsciplinati, ma anche per

il vincolo di semplice collegamento che si stabilisce fr", i

SLlOi componenti, idoneo a realizzare il fine specifico che,

in presenza dei connotati propri del reato associativo,

quali la permanenza e l'autonomia del vincolo dalle concrete

necessariamente al possesso,

operazioni delittuose, e assieme alla disponibilità, ma non

delle armi, qualifica il reato

di cui all'art. 306 del Codice penale." (13) Vanno dun qua

condivise le seguenti affermazioni dell' IstrLlttore: Il ••• i l

delitto di banda armata ~resuppone una struttura articolata

e qualificata secondo modelli certamente non militari, ma

secondo modelli disciplinari funzionali alla dipendenza da

un vertice operativo singolo o collèttivo. E' difficile

invero negare che 'una banda può costituirsi anche per

t mpul s ì spontanei ed autonomi di pHI soggetti che si

* * * * *(13) - Cass., Sez. I, sent. n. 8952 del 10/8/87 -udienza
7/4187- Preso F'iccininni, ì mp , AngelinL In termini
sostanzialmente identici Cass., Sez. I, sento n.
11382 del 5/11/87 -udienza 11/7/87- Preso Molinari,
i rnp , Benacchi O. Cfr. anche Cass., Sez. I, sent. n;
2643 del 3/3/87 -udienza 14110/86- Preso ',Iella, imp.
Baschieri.
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riconoscono, attraverso meccanlsmi a volte neppure ben

identificabili, nello scopo c ornurie che intendono

realizzare'. La struttura organizzativa, che non è possibile

ipotlzzare per la molteplicità delle forme che può

assumere, deve essere finalizzata al raggiungi mento dei

suoi scopi, a quelli cioè, per i quali

l'organizzaZlone è sorta. Il

Si

poi

sogglunge nel provvedimento di rinvio a giudizlO:

rilevato che l'assoclazione della quale si

11Va.

sono

delineati sommariamente i requisiti essenziali deve essere

armata; se pure è lecito prescindere dalla dotazione di armi

ai singoli componenti, è necessario che per tutti i membri

sia possibile un facile accesso all'armamento del qual e

l'organizzazione è in possesso. Il Anche qLlest' ul ti ma

proposizione trova il conforto di recenti pronunce della

Suprema Corte: "In tema di banda armata, ai fini della

sussistenza dell 'elemento specializzante del possesso delle

armi, non è necessarlO che ciascun partecipante sia armato,

ma è sufficiente chele armi in dotazione della banda, come

ente, si ano l n quarrt ì tà adegLlata al persegLli mento dell o
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scopo' comune e iiano nella concreta possibilità di

u t ì f ì z z az ì orie da parte degli associati." (4)

Cosi conclude qUlndl l'ordinanza sull'argomento in esame:

llE' pertanto compi tedi questa G. I. verificare se, in

concreto, l'organizzazione criminosa descritta al capo B)

del mandato di cattLlra" (15) "abbia i seguenti. reqLlisiti che

la possano qLlallficare, secondo un costante orientamento

giLlrisprLldenziale, qua l e banda armata:

a) pluralità di persone;

b) armamento adeguato al raggi ungi mento dello scopo comune;

c) scopo comune, tale cio~ da ùni+icare i pfopositi dei

consoci ati;

d )stabi li tà del vi neol o associativo."

Con riferì mento allo scopo comune, si rende oppor-t.una una

puri'tua I iz z az r orie , Sé al CLine pronLlnce di meri to l' hanno

individLlato come elemento costitLltivo della fattispecie,

........-.
,:.->\
'~
.~

.~
'~

essa devé pur sempre venire 'in considérazione quale

*'** * *(14) - Caes., Sez. I, sento n. 2643 del 3/3/87 -udienza
14110/86- Preso VelIa, imp. Baschieri. Cfr. anche
Cass., Sez. I, sentono 0821 del 13/10/86 '"'udienza
17/6186- Preso Molinari, imp. Ceriani.

(15) - Il mandato di cattura cui si fa riferimento è il n,
119 del 10/12/85, per il quale cff. sLlpra, sub
1.9.1.1.)
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profilo necessario del requisito centrale concordemente

richiesto, cioè dell'esistenza di una struttLlra

organizzativa capace di qualificare un gruppo come "b arid a!",

Invero, nel definire "banda" la figLlra criminosa di c u ì

a l I 'art. 306 del Codice Penale, il legislatore non ha fatto

riferimento ad una qualsiasi fattispecie associativa (come

quando ha formulato la norma dell'art. 270) , ma ha tenLlto

presente la particolare struttura suggerita dall'etimologia

stessa della parola, che è sinonimo di gruppo ristretto

caratteri zzato, pi ù che.da. Un generi co vincolo associ ativo,

da un vero e proprio vincolo organizzativo: il che richiede

un momento unificante più intenso, una maggiore coesione

fra i membri ed una più pregnante unità di propositi e di

azione. Ciò, peraltro -si badi bene- se implica almeno

l'adesione dei consociati ad un programma di violenza non

ancora definito nella scansione dei singoli attentati e l~

loro disponibilità ad approvare od anche a partecipare alla

realizzazione di attentati che vengano di volta in volta

arganizzai:.i ed eseguLt i quele espressLoni di scelte

politico-strategLco-militari

'H4

tendenzialmente comuni, non



comporta vi ceversa l'adesi one di tLltti i consoci ati , 'ab·

i ni ti o' ad un a campagna di attentati già def i ni ta nella. SLla

materlalità.. In linea con questa ì rnp oa t az ì on e si vengono a

porre tutte le recentl pronunce che, traendone le

conseguenze tecnico-giuridiche, escludono l'automaticità

dell'attribuzione agli associati a banda armata, per il solo

fatto dell'essere associati, dei delitti attuati da siri~oli

componenti dell'organizzazione in esecuzione dello scopo

comune C161. E ciò è vero indipendentemente dal ruolo -anche

di primaria importanza nella b.anda- rivestito dal singolo

associato. l171

Ben può accadere -e normalmente accade- che il programma di

attentati si definisca e specifichi 'in itinere', durante la

* * * * *(16) - "La responsabilità dell 'associato a banda armata, in
ordine ai singoli reati attuati da componenti della
stessa, non può essere legittimamente ritenuta
qualora non risulti che egli, ai fini della
commissione di tali reati, non abbia svolto una
Lllteriore specifica attività integrante un
contributo, efficiente e causale, di natura materiale
o morale" (Cass., Sez. I, sento n 7370 del 12/6/87
-udienza 4111/86- .pres. Carnevale, ì mp , Adamoli).

(17) - "Dalla partecipazione ad un'associazione delittuosa
Cnella specie banda armata) gg ~Q~ng Q~ ~Q

~~L~i~Ql~Lg L~QlQ Qglll~§§Q~i~~iQQg QQQ gi§~gQQg

~~~Qm~~i~~mgQ~g lE Lg§~QQ§~Qili~~ per reati Cnella
specie detenzione di armil riferibili
all'associazione medesima: vanno infatti accertati
sempre quegli ele~enti di condotta e di dolo sui
quali si deve fondare la responsabilità personale"
CCass., Sez. I, sento 8944 del 10/8/87 -udienza
7110/86- Preso Carnevale, ì rnp , Alunni).



vita della compagine armata; e che il singolo attentato, per

la pecularità dell'obiettivo, per l'eccezionale gravità

delle conseguenze (che può esorbitare dai limiti messi in

conto da taluno dei partecipi all'atto dell 'adesione alla

banda), o per motivi di carattere tattico, non soltanto non

trovi l'approvazione di tutti i sodali, ma sia visto con

sfavore da alcuni di essi, senza che ciò implichi il

venir meno del vincolo associativo, che resta saldo attorno

al nucleo del 'pactum sceleris'. Il rilievo ha specifica

attinenza con la banda armata che qui si giudica.

Emblematica la figura di Gilberto CAVALLINI: costui,

inseparabile sodale di Valerio FIORAVANTI nella frenetica

attività del primo semestre 1980, a lui associato in crimini

efferati (quale l'omicidio del dotto Mario AMATO), divide

con il FIORAVANTI la latitanza; poi prende le distanze

dal crimine che rappresenta la massima espressione

'militare' della banda armata: la strage del 2 agosto, cui

non partecipa e rispetto alla quale rigetta ogni sospetto di

coinvolgimento; ma, anche nel periodo a cavallo della

strage, non abbandona la comunione di vita con

~46
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FIORAVANTI, con il. quale tornerà a delinquere già il giorno

5 agosto, in occasIone della rapina all'armeria di Piazza

Menenio Agrippa, e con il quale continuèrà a predisporre i

preparati vi per la progettata evasione di F'i erI '-li gi

CONCUTELLI : impresa già concepita in epoca anteriore alla

strage e che viene ad inscriversi, almeno in rapporto di

strumentalità rispetto ad ul teriori sviluppi, nella

complessiva progettualità ·della banda armata oggetto di

giudizio. La quale, con le caratteristiche che si verranno

in prosieguo individuando, verrà a dissolversi soltanto alla

f i ne del!' agosto 1980, a segLli to dell' emi ssi one dei pri mi

ordini di cattura, che si abbatterono con effetti dirompenti

sugli ambienti dell'eversione neofascista romano-veneta.

E' necessari o ripercorrere brevemente -anche qu i aul I a

v'
.,:;.;./
,~
.~

<:r,J
~

falsariga dell'ordinanza di rinvio a giudizio (18)-le

vicende della destra eversiva italiana, e romana in

particolare, dal-la··f·a-l-l-ita-r+Llni+i-caz-ione fra Ordine NLloVO

ed Avanguardia Nazionale, risalente agli anni 1975-76, al

* * * * *(18) -Cfr. SO, pp. 486-512.
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sorgere di alcune esperienze organizzative di carattere

nuovo, quali il gruppo coagulatosi intorno a Costruiamo

l'Azione, ed il movimento Terza Posizione, nonché di

spontanee aggregazioni eversive come i Nuclei Armati

Ri val LlZ i onar ì o N.A.R.: sigla, quest'ultima, designante

un ' area· al centro della quale si venne a trovare -in un

certo periodo- il gruppo eversivo-terroristico del Fronte

Universitario di Azione Nazionale <F.U.A.N.) di Roma.

Tanto, non perché sia qLlesta la sede per una dettagliata

esposizione della vicenda giudiziaria e politica degli anni

'70-'80, che del resto è stata oggetto di numerosi

procedimenti celebratisi a Roma ed in altre sedi giudiziarie

<di cui è amplissima documentazione tra gli atti ac quì si ti

al presente procedimento), ma perché sia possibile cogliere

il substrato politico, storico ed umano dell 'organizzazione

eversiva armata creatasi alla fine del 1979, con

l'esaurirsi, a breve distanza di tempo le une dalle altre,

delle esperienze dei gruppi sorti dopo la crisi delle

tradizionali ·organizzaz.ioni de11a destra eversiva italiana.

E' opportuno prendere qui posizione, una volta per tutte,



rispetto ad un problema che, nella presente dec~sione, si

viene reiteratamente a porre.

Premesso che non è compito di questa Corte valutare

responsabilità penali per fatti diversi da que ì I i

specificamente oggetto delle imputazioni dedotte in

giudizio, va tuttavia affermato che rappresenta un potere-

dovere di questo, come di ogni altro giudice, valutare

l i beramente i fatti stori ci -anche. l addove

penalmente r ì çuardat ì , si sia formato in

giudicato-ogniqualvolta l'apprezzamento

sugli stessi,

altra sede il

di detti fatti

storici venga. ad incidere sull'apprezzamento di que Ll I per i

quali pende l'attUale giudizio. Si intende, in altri

termini, affermare che la preclLlsione di cuì a l I 'art. 90 del

codice di ito attieneesclGsivamente alla possibilità di

sottoporre nuovamente un i ndivi dLIO a giudiz io penaI e per i l

medesimo fatto-'reato per quale sia già stato giLldicato in

via definitiva; e, pia in generale, anche a prescindere

dalla sussistenza di pronunce definitive, che, nel giudizio

penale,non devono trovare ingresso limitazioni di sorta

-oltre a que l I e testLlalmente enuric ì ate da norme processual i-



al potere del giudice di accertare la verità (19).

ilE' nota Il -scrive il GiLldice Istruttore- l'che nel settembre

1975, dopo numerosi contatti fra i , l eaders' dei dLle

movimenti, vi fu in una villa di Albano, in provincia di

Roma, un incontro tra esponenti di Ordine Nuovo e di

Avanguardia Nazionale che avrebbe dovuto sancire

**'***(19) - "Il principio dell'inammissibilità di un secondo
giudizio, sancito dall'art. 90 Cod. Proc. Pen.,
impedisce al giudice di, procedere contro lo stesso
imputato per il medesimo fatto già giudicato con
sentenza irrevocabile, ma non gli impedisce di
prendere in esame lo stesso fatto storico valutandolo
liberamente ai fini dell'indagine relativa a un
distinto reato." (Cass., Sez. VI, sento n. 3253 del
1717/87 -udienza 2112/86- Preso Mastursi, imp.
Piras). L'indirizzo è consolidato (cfr. anche Cass.,
Sez. III, sento n. 11722 del 3/12/85 -iud ì enz e
18/10/85- Preso Gambino, imp. Pennestri). In Cass.,
Sez. I, sento n. 589 del 12/8/68 -udienza 814168
Preso Colli, imp. De Angelis, oltre al principio
sopra riportato, si legge: " .•. Deve pertanto
ritenersi che, per effetto del limitato divieto di
cui all'art. 90 Cod. Proc. Pen., l'autorità del
giudicato penale non si estenda mai al di là del caso
deciso (assoluzione o condanna di un determinato
imputato per un determinato fatto) e che non si
possa, nel giudizio penale, introdurre alcuna
limitazione, oltre quelle esplicitamente e
tassativamente enunciate da norme processuali, al
potere ~el giudice di accertare la verità. Va
riconosciuta per conseguenza al giudice del merito la
facoltà ed il dovere di valutare i fatti sottoposti
al suo esame, anche se l'accertamento storico di essi
sia stato oggetto di altro giudizio e si sia formato
il giudicato in ordine ad altri reati." E in Cass.,
Sez. V, sento n. 7950 del 10/9/85 -udienza 21/5/85
Preso Gallo, ì rnp , Finardi: " ... Il fatto che ha
costituito presupposto di precedente condanna
divenuta irrevocabile non può, infatti, considerarsi
accertato ,in modo irretrattabile: irretrattabile è la
verità legale del fatto reato, non la verità reale
del fatto storico. Pertanto, nella materia penale,
l'aLlt(Jr~tà.del giLldisato -;S~lvo c~siespre:;ssame,nte

previ stianche per parti col àri effetti (efficacia del
giudicato in tema di calunnia, eH art. 368, ultimo
comma, Cod. F'en.), "?npLIÒ. essere invocata al di
fuori delle ipotesi di inammissibilità di un secondo
giudizio, ai sensi dell 'art. 90 Cod. Proc. F'en."



l'unificazione delle due organizzazioni. Su tale riunione

tra gli altri, ha riferito ampia.mente Sergio CALORE negli

interrogatori del 15/12/82 e del 28/12/82 (vol. IX/a-1 bis

interr. A, cart. 13) resi al G.r. di Firenze e acquisiti a

quas t ì atti) • Nella' riunione di Albano," (20) "alla quale,

tra gli altri, parteciparono Stefano DELLE CHIAIE, Adriano

tracciato un programma politico (parlarono, rispettiVamente,

CONCUTELLI, Massimiliano FACHINI e Pa6lo SIGNORELLI, venne

TILGHER, Maurizio GIORGI, Giuseppe PUGLIESE, Pierluigi

per A.N. ed O.N., DELLE CHIAIE e SIGNORELLI), apparentemente

approvato anche d aq l i ordinovi sti ri parati all'estero, e

nominato un vertice unitario che si articolava in una

direzione politica, di CLlÌ facevano parte SIGNORELLI e DELLE

CHIAIE, sotto la qLlale operavano dei 'settori' nazionali:

unrr.vì nformati VOi uno' operativo, l'altro l ogi sti c D , nonché

* * * * *(20) - Pregevoli e documentate argomen~azioniin oç~in~ ~~la

riunificazione di Ordine Nuovo ed Avanguardia
Nazionale ed, in particolare, alla riunione di Albano
Laziale, trovansi nella monumentale requisitori~ del
PUBBLICO t1INISTERO di Roma 22/7/1983, in AA,' Vi,
C1/2, pp. 442 ss., ove si dà anche ampiamente conto
delle fonti di prova raccolte. ,Non èqLlesta la sede
per riprendere nel dettaglio le vicende ivi trattate.
Va ricordato tuttavia, per quanto attiene al presente
giudizio, che Sergio CALORE ha confermato in
dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese a
proposito della riunione di, Albano, (VLI 10/12/87,
p52~. Cfr. anche le dichiarazioni di GiorgioCOZI, in
vu 21/1/88, pp. 65 ss.,e di Aldo Stefano TISEI, in
vu 19/1188, pp. 12 ss.

9!51



dua altri settori, qLlell o propaganda e quell o

'collegamenti'.

Non 501o, ma la struttura venne articolata in zone

geografiche, e destinata ad adattarsi al concreto sviluppo

del movimento, che si sarebbe presentato sotto la facciata,

nel '75 ancora legale, di AvangLlardia Nazionale," (21) "ma

che in effetti era stato costituito al fine di svolgere

attività clandestina ed eversiva per 'disarticolare' il

potere statale, colpendo le cinghie di trasmissione degli

apparati istituzionali. Dif·atti la strutturazione

clandestina degli organismi dirigenti, l'uso di nomi di

copertura, le particolari cautele e misure di sicurezza

programmate ad Albano non lasciano dubbi sul fatto che tutti

i partecipi alla riunione erano assolutamente consapevoli di

aver costituito un organismo illegale ad eversivo che si

proponeva esplicitamente di guidare la lotta armata in

Italia negli anni prossimi a. venire.

Peraltro, -nonostante gli accordi di Albano, che pure avevano

... ... ... ... ...
(21)- L' associ azioQ", AyangLlardia .NazionalefLlsciolta con

decrèto dèl. Minis.tero dell ~IQterno.in data 8/6/1976
(cfr. AA, ,!9.,C58, p20). Iltr!ovimentoPoliticoOrdinè
Nuovo ",ra stato s.c:iol to.con decreto in data 23/11173
(cfr. AA, Vi, Cl/2, p273).
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visto come protagonisti uomini di primo piano dei dLle

. movimenti, carne SIGNORELLI, FACHINI, DELLE CHIAIE,

CONCUTELLI, i~ processo di riunificazioneentrò rapidamente

in crisi (v. interrogàtori di Sergio CALORE, citati supra);

e ciò anche in presenza di 'successi operativi' verificatisi

nel 1976 quali acquisizioni di armi ed esplo~ivi, rapine

al t1inistero del Lavoro)," (22) "l'omicidio del giudice

(tra cui, clamorosa per ent'ità della somma sottratta., quella

romano Vittorio OCCORSIO," (23) "PUBBLICO MINISTERO del

procedimento penale contro Ordine Nuovo. Accadde infatti che

le tematicheideali e politiche del Mbvimento non ebbero la

c apac ì tà di adattarsi ad una si t.uaz ìcria soci al e e poli ti cà

del paese" ch'e, speci e a l ivell o di masse gi ovani l i, andava

rapidamente mutando e spostandosi, anche a destra, su

posizioni radicali e di, ribellismo diffuso molto lontane

dalle concezioni gerarchizzate e tradizionalistè di O.N. e

A.N.

Non solo, ma la progettata unificazione, ben presto

(22)
(23)

naLlfragata, . l asci ò un pesante strascico di risentimenti,

* * * * *Per tale episodio, cfr. AA. Vi, Cl/2, pp. 299-352.
- Assassinato in Roma il 10/7/1976: cfr. AA, V3, C12,

p12.
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reciproche accLlse di delazione a favore di organismi

statuali, divenute sempre più pesanti anche in ragione della

crisi politica intervenuta fra i militanti di O.N. dopo

l'arresto a Roma di Pierluigi CONCUTELLI," (24) IIfigura

carismatica di 'Comandante Militare' della organizzazione.

E' in questo arco di tempo, e precisamente dopo l'aprile

1977, che Sergio CALORE, i l quale in precedenza aveva

tentato di riorganizzare quanto rimaneva di Ordine Nuovo,

dopo un ultimo inutile incontro a Londra con Clemente

GRAZIANI, decide di 'rifondare, l'ambiente di destra, e

porlo in sintonia con i tempi nuovi che matLlrano."

Prende il via quella nuova fase storica della destra

ever-siva, costituita dal sorgere, sLllle ceneri delle

disciolte tradizionali organizzazioni, delle nuove

formazioni che si agiteranno,

soprattutto della Capitale,

nel panorama del neofascismo,

negli ultimi anni '70 e nei

primissimi anni '80. Per quanto riguarda Costruiamo

l'Azione, organizzazione alle cu ì vicende si dovrà

sovente ~ar richiamo, una puntuale e completa ricostruzione

(24) - *Il CONCUTELLI fu
(cfr. AA, V1, C1/2,

* * * *catturato
p441) •

nel febbraio del 1977



è stat~ resa possibile soprattutto attraverso i riferimenti

di Sergio CALORE e Paolo ALEANDRI, che hanno portato il

contributo delle loro dirette, personali esperienze.

Nell 'iniziativa di pubblicare un giornale, , CostrLli amo

l'Az ione' (25), si trovano aggregati vecchi e prestigiosi

ordinovisti come Paolo SIGNORELLI e Fabio DE FELICE, nonché

intellettuali come il criminologo Aldo SE~lERARI ed il

giovane allievo del DE FELICE, Paolo ALEANDRI. Si legge nel

un pri~o tempo fu espressione di mediazione o quanto meno

"Il giornale inprovvedimento terminativodell'istruttoria:

di "ccnvìvenz a ' di tre tendenze:" (26) " quella di Fabio DE"

FELICE, ancora legata alle tradi z i onal i tematiche

ordinoviste; quella di SIGNORELLI e FACHINI che pur fermi

ideologicamente in una posizione tradizionale di destra,

erano attenti, ~pecie il primo, alle nuove realtà giovanili

emergenti; queLl a di Sergio CALORE e Paolo ALEANDRI, subito

entrati tra loro in sintonia, tesa al superamento

* * * * *(25) - Delle vicende di Costruiamo l'Azione si occupa 'ex
professo' il procedimento penale il cui dibattimento
si celebrerà prossimamente in Roma e la cui
reqLlisitoria scritta trovasi in AA, 'v'l, Cl
(procedimento contro ADDIS Mauro + altri). Cfr., in
particolare, AA, '.11, Cl/3, pp. 614-652.

(26) - Definite le "tre anime" di CostrLliamo l'Azione.



dell 'ideologismo 'fascista' e che rivolgeva il proprio

interesse alle masse studentesche e sottoproletarie.

In un secondo tempo la pubblicazione si adeguò quasi

totalmente alla linea politicj e culturale di CALORE e

ALEANDRI, contraria allo scontro con i 'rivoluzionari' di

sinistra, ai quali anzi si proponeva una torbida e ambigua

alleanza", che avrebbe dovuto essere diretta contro le forme

istituzionali dello Stato borghese, ritenute oppressive.

Cosi ulteriormente l'ordinanza di rinvio a

gi ud ì zio: "La pLlbblicazione, sostanzialmente, rivolge un

pressante appello alle masse ..• perché maturate dall'azione e

dalla 'politica dei fatti' si trasformino in Popolo. Sotto

la guida politica di CALORE e ALEANDRI, ma anche con

l'ispirazione di Paolo SIGNORELLI, . Costruiamo l'Azione'

diviene non solo l'organo teorico di un gruppo che

rappresentava bensi continuità con Ordine Nuovo, ma anche un

punto di riferimento, con respiro nazionale (si pensi alla

presenza di personaggi come Gilberto CAVALLINI e

Massimiliano FACHINI, leader del gruppo 'Nord'), per azioni

terroristiche di tipo relativamente nuovo per l'ambiente di
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destra: non pì ù rivolte contro i tradizionali avversari

politici di sinistra, ma c:ontro i simboli e gli uomini degli

apparati istituzionali dello Stato."

Fondamentalmente, IleIA" (Costruiamo l'Azione) viene a

costituire una copertura di comodo di una organizzazione

clandestina armata, arti col ata, cui vanno ricondotti

attentati dinamitardi. E il gruppo che si

numerosi e gravi fatti eversivi, fra cui due

politicamente' le attività, e, segnatamente,

'gestisce

mLlove nell a

campagne di

gl i attentati

definitiva,inrivista,delladirezione

compi Llti dagl i 'operati vi' che gravi tana nell' ambi ente' della ,-

pubb l icazione.

"In particolare Paolo,ALEANDRI" -scrive ancora l 'Istruttore-

"ha descritto con ampiezza di particolari e circostanze di'

fattoi tutti riscontrati dalle indagini effettuate dai

magistrati inquirenti le varie fasi del gruppo armato,

denominatosi 'Movi mento Ri val LIZi onari o Popol are' colI egato e

ispirato dai 'politici' di 'Costruiamo l'Azione' •• ;

Dalla fase degli attentati non rivendicati del 1978, posti

in essere allo scopo di fornire un momento di verifica
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'operativa' alle tesi politiche di 'Costruiamo l'Azione' si

passa a quelli rivendicati del 1979 ••• esauritisi .•• con il

fallito attentato al Consiglio 8uperiore della Magistratura

in Piazza Indipendenza a Roma.

In tale occasione l'ordigno esplosivo, stipato in una

autovettura non deflagrò per un difetto del timer.o.fatto

che fortunatamente impedi una vera e propria strage.

Infatti ..• il congegno a tempo della bomba era stato regolato

in modo da provocare l'esplosione nella affollatissima

piazza,_ non in ora notturna come era stato originariamente

programmato, ma in pieno pomeriggio, quando doveva svolgersi

una manifestazione nazionale degli Alpini ••• "

I 'politici', quali CALORE, 8IGNORELLI, Fabio DE FELICE ed

altri, pur' non partecipando in modo esplicito alla

organizzazione ed esecuzione degli attentati e delle

ulteriori attività illegali, certo non disapprovavano

l'attività eversiva svolta dagli 'operativi' del gruppo:

che appunto -come si è detto- ispiravano e 'gestivano

politicamente'. Non solo: Fabio DE FELICE addirittLlra

lamentava il fatto di non poter gestire personalmente i
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provssrrt ì • delle rapine, mentre il SIGNORELLI partecipava

dirett",.mente all'attività di procacciaffiento dell 'esplosivo.

Dalle parole dell 'ALEANDRI, oltre al ruolo dei personaggi

proprlamente interni all'ambiente di CostrLli amo

l'Azione, emergono altresì i collegamenti operativi tra

esponenti di quell'area ed Egidio GIULIANI ed il suo gruppo:

in proposito, la rapina della Banca delemblematica,

e membri della 'BandaM.R.F'.

nella quale si trovano a ~oncorrere

di attentati

Mattatoio di Roma (27),

esecutori

GIULIANI' .

Ancora l'ordinanza di rinvio a giudizio:

coloro che di O.N. sono rimasti attivi in Italia), § ls

quando, entrata in crisi l'esperienza della rivista e del

* * * * *(27) - L'episodio risale al 21/8/1979. Se ne resero
responsabili, fra gli altri, oltre alI 'ALEANDRI, a
Marcello IANNILLI e Bruno MARIANI, anche Egidio
GIULIANI, Armando COLANTDNI e Marco GUERRA (cfr. AA,
Vi, Cl/4, pp. 802-812). Tale rapina precede di poco
pià di un mese il sequestro di Paolo ALEANDRI ad
opera di Marcello IANNILLI e. di altri: sequestro che
segnò la d~finitiva uscita dell'ALEANDRI da un certo
ambiente (cfr; AA,V1, Cl/4, pp. 813-817).
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del gruppo che vi faceva riferimento, nonché quella del

gruppo N.A.R., si registrerà altresi un grave sbandamento in

Ter-za F'osizione. "Eluartd o ciò accade ll -osserva poi il Giudice

Istruttore- "è già in fase di costruzione una nuova realtà

organizzati va, perché il patrimonio di esperienze, di

capacità militari, di legami intersoggettivi, di appoggi

logistici cresciuto con l'attività del gruppo di 'Costruiamo

l'Azione' non viene certo meno, ma diventa il sostrato

essenziale della banda armata descritta nel mandato di

cattura 11';'185 di qLlesto Giudice Istruttore ..• "

Né, d'altra parte, desistono dalla loro attività 'leaders'

politici del gruppo quali Paolo SIGNORELLI e Aldo SEMERARI,

cioè coloro che, con altri, hanno accortamente tirato le

fila degli 'operativi, suggerendo un programma di azione in

sintonia con il disegno da sempre portato avanti di

condizionare con il terrore la vita politica del paese.

Il provvedimento conclusivo dell 'istruttoria prende poi in

considerazione l'esperienza del F.U.A.N. di Roma (2B),

* * * * *(2B) - Perla quale, cf~. sentehza~ordinanzadi rinvio a
giudizio 27/5/82, emessa nel procedimento contro ALES
Fabrizio + Bl, in AA, V4, C22, passim, e sentenza III
Corte Assise Roma 2/5/83, emessa .nel procedimento
contro ANGELINI Fulvia + 56, in'AA,V13, C74,passim.
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llpresso la cuì sede, in via di Siena, si riuniscono e

progettano gravi deli tticon finali tà terrori sti che

personaggi che dlventeranno ben presto tristemente noti:

Valerio e Cristiano FIORAVANTI, Alessandro ALI BRANDI ,

Francesca t'1At1BRO, Walter SORDI, Dario F'EDRETTI e vari altri

delle cui vicende si è interessata l'A.G. romana•..

Il gruppo che si riunisce in via Siena è sicuramente

eterogeneo e non strllttllrato secondo modu ì ; organizzativi:

la sede del FUAN è solo un centro di raccolta di ·esperienze,

soprattutto delittuose e terroristiche, portate avanti da

giovani uniti dall'impazienza rivoluzionaria, privi di un

progetto politico globale, ma uniti dal desidefio di

pratica~e 'azioni militari' di contenuto edi rilievo ben

superiore al semplice 'pestaggio' degli avversari politici

di sinistra.

Non è un ca,,;o che in qllestoambiente emergano lepersdrial ità

di Alessandro ALIBRANDI i Dari o F'EDRETT I e - Val erTo

FIORAVANTI", coinvolti in molteplici gravissime atti vità

criminali di stampo terroristico-eversivo. Nell'ambiente si

progettano e si pongono poi in esecuzione azioni che



culminano in fatti di sangue, ".ttentati t'e~ror-istici e

rapine (tra le quali alcune molto gravi ad armerie).

Dalla sentenza di 1° grado del procedimento cosiddetto 'NAR

1 . (29) : " .•. La confluenza dei FIORAVANTI e del gruppo da

loro capitanato (specialmente dal FIORAVANTI Valerio) nel

FUAN, in cOlncidenza con quel fermento giovanile del

quale •.• lo stesso Valerio ha più volte parlato, dava vita ad

un nuovo, p ì (l numeroso, più organizzato, pi (l armato ed

ideologicamente più motivato gruppo eversivo, nel quale

hanno militato, con diverso ruolo, la gran parte degli

imputati di questo processo.

Tal un ì di essi, non certo disponibili alla collaborazione,

hanno avuto modo ••• di parlare del FUAN del 1979 come di

un'esperienza di vita 'comunitaria' esaltante e non

ripetibile, nella quale si erano loro aperte prospettive

nuove sotto il profilo umano e politico, in rottura con la

linea del partito, che li aveva sino ad allora 'ghettizzati'

e cotretti in un'ottica i'deale e operatiVa di sernpl i c:e

anticomunismo squadri~tico.

* * * * *(29) - AA, V13, C74, pp. 481-483.



Quale in . realtà fosse questa esperienza di vita

'~bmunita~ia' carica di 'altrLlistici' valori uman ì e di

nuovi 'ideali' politici 1~ hanno detto i fatti criminosi

compiuti .••

Il qr-uppo eversi vo del FUAN esordi va certamente con

l'assalto a radio 'CittàFLltLlra' del 9/1/79 e con l:episodio

di guerriglia urbana di Centocelle," (30) "del giorno

successivo, nel quale peraltro si verificavano anche un

atten-tatCl all a sez. ne del F'CI di vi a del Bos'chetlo" (31)

"delle ore 14,31 e un altr-o attemtato a . Il messaggero' in

in via dei Serviti," (32) "delle 18,lCl, anche qLlesti

r ìvend ì caticon la sigla NAR , designante un 'area eversiva al

centro della quale era indiscutibilmente allora proprio il

grùppoeversi vo~terrohst:i CD del FUAN.

Q.uestffatti dimostrano l'esistenza nel grLlppodidùe linee

diVerse: una rigorosamente . mi l i tah sta' i spirata· da

FIORAVANTI Valerio, seguito da ALIBRANDI, DE FRANCISCI

Gabriele ed altri, e una p ì ù 'politica' portata avanti dal

PEDRETTI,

(30) Cfr.
(31) Cfr.
(32) Cfr.

che non disdegnava azioni

* * * * *AA, V13, C74, pp. 140 ss.
AA, V13, C74, ~lCl.

il passo di cui alla nbta

963 '

di massa come

che precede.

que l ì a



appunto di Centocelle •••

L'azione articolata del FUAN si qualificava, oltre che

nell 'assalto a radio 'Città Futura', negli attentati al

cinema Ambra Iovinelli" (33) "e alla sede del 'circolo

cLllturale femminista autonomo', del 7/3/79" (34) " ••• e

nell'attentato alla sede del PCI/Esquilino di via Cairoli,

del 1616/79.

Trovava il suo indispensabile approvvigionamento di armi

oltre che nelle bombe 8RCM cedute in parte dal FIORAVANTI

Valerio e trasferite al depo,;;ito delq!-lartiere Talenti" (35)

"e poi a via Alessandria," (36) "nel fLIrto di armi e bombe

8RCM consumato nella notte tra il 14/15.12.78 nella

capitaneria di porto di Ravenna" (37) u ••• nella rapina

all'armeria 'Omnia 8port'," (38) "esaltata••• come momento

forte del percorso delinquenziale ed eversivo del gruppo da

più imputati; nella rapina ai danni della soc.

del '8/2/79." (39)

* * * * *

CAB,

(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)
(39 )

cfr.
cfr.
cfr.
cfr.
V10,
cfr.
cfr.
Cfr.

AA, V13, C74, pp. 101 ss.
il passo citato alla nota che precede.
AA. V13, C74, pp. 253 S5.

RA,. Vp, .. C424; AA, \(2/6,C3, pp .62-304;
C60 (rapporto DIGOp Bologna).'
AA, V13, C74, pp. 218 e 238~239.

AA, V13, C74,' pp. 105. 5S.
AA. V13, C74, PP. 90 5S.
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"L' autoi' i nanzi amento era assi cur-et o , sempre con la

collaborazione

frLlttuose •••

preziosa dello SF'ARTI, mediante rapine

Una certa attenzione era dedicata all'istruzione nelle armi

dei possi bi l i nucv ì , g i ovan i aderenti. •• "

Richiama poi la sentenza sin qui citata il progetto politico

rivoluzionario del FUAN, ispirato dalla 'filosofia' dello

'spontanei smo armato', nonché l a strategi a della tregLla con i

'rossi', per portare avanti un' azione eversiva aut onoma , ma

converg§nte, da destra e da sin~stra, con l'obiettivo ut t ì mo

della distruzione dello stato nell'insurrezione e/o nella

morsa della guerra civile.

Il rapporto fra l'esperienza del FUAN e quel p ì ù vasto

e magmatico fenomeno 'spontaneista' che adottò sovente, per

rivendicare lè SLle azioni militari, la sigla 'N.A.R. è

chiarito dal passo della sentenza -che si è trascritto

sottolineandolo- nel qual a 11 gr-LlppO FUAN viene identificato

come centro di una pi Il. vasta area generi camente desi gnabi l e,

appunto, con l'indicata sigla.

Lo stesso Valerio FIORAVANTI definisce i N.A.R.
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sotto cu ì operano diverse persone, spesso tra loro non

collegate." (40) In effetti, con l'espressione 'N.A.R.' non

si identifica un"organizzazione unitaria, stabile e

strLlttLlrata, responsabile di attentati: si identifica

soltanto la matrice fascista degli attentati stessi,

riferibi li, di volta in volta, all'Llno o all'altro dei

grLlppi del variegato arcipelago spontanei sta. E ciò perché

la stessa filosofia dello spontaneismo armato non aveva di

mira la formazione di Lln'organizzazione Llnitaria, con una

centrale direttiva e articolazioni relativamente autonome

sLll piano decisionale e operativo, ma di Lln arcipelago di

qr upp ì sovversivi e terroristici relativamente aLltonomi,

spinti ad organizzarsi e ad operare dall'attività esemplare

dei grLlppi meglio organizzati e più attivi.

NatLlral mente, Lln simile patrimonio di esperienza potrà

cppor-tunamarrt e essere messo a frLltto, qus Lcir a , con

l'evolversi della sitLlazione storico-politica e per effetto

di prese di posizione personali, eventLlalmente sLlggerite

da ragioni tattiche, chi ha militato nelle formazioni

* * * * *(40) - lA, V9/a-2, C29, p15.



spontaneistiche si orienti verso scelte decisamente diverse,

stringendo nuove aLleanze, con uomini certamente non

insospettabili au ì piano della 'pLlrezza rivoluzionaria';

così conclude l'Istruttore a proposito del gruppo FUAN: "E'

un coagulrr di energie e di esperienze miLitari, di

acquisizioni di armi e di esplosivi, che ben presto finirà

per essere messo a disposizione di organizzazioni che

tenderanno a riunire e a centralizzare dietro un progetto

politico unitario una molteplicità di persone che, proprio

attraverso l'esperienza del FUAN romano, hanno affinato la

capacità 'militare' e c ornp ì ut.c , ormai in modo irreversibile,

la scelta terroristica."

""U
'~

~

Occorre far cenno, infine, del Movimento 'Terza

Posizione' (41) • Nata nel 1977 dall' esaLlri rsi

dell'esperienza di 'Lotta Studentesca', Terza Posizione è

un organi smo gerarchi zzato, dotato di struttLlra mi nutamente

organizzata: la cellLlla fondamentale è il CUIB, composto da

* * * * *
(41) - Per il quale, oltre a SO, pp. 498 55., cfr. anche:

AA, Vb, C39; AA, V12, C71, pp. 1-11, l'ordinanza del
'Tribunale della Libertà' di cui sub 1.7.11), pp. 42
55., in AR, V5, C40, pp. 132 55.; e la sentenza di 1°
grado del procedimento cosiddetto 'di Terza
Posizione', in AAD, Vlù, C4 bis, passim.
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un numer-o r-istr-ettissimo di militanti, diffLISO nelle acuo t e

e nei quartieri; il CUIa fa r-ifer-imento al Comandante del

Nucleo Ter-r-itor-iale, che a sua volta fa par-te, assieme ad

elementi par-ticolar-mente r-appr-esentativi del Movimento, del

Nucleo Centr-ale. A fianco di tali str-uttur-e si collocano la

'Legi oria ' , composta dalI 'ar-istocr-azia del Movimento, dalla

qual e sar-ebbe dovuta emer-ger-e l a fLltur-a cl asse di r ì gente, ed

il Nucleo Oper-ativo, che compie le attività illegali

necessar-ie per- finanziar-e il Movimento.

Dal pun~o di vista ideologico, Ter-za Posizione r-ifiuta tanto

il capitalismo, quanto il comunismo, mir-a al r-ovesciamento

dell 'esistente, per- impor-r-e un pr-opr-io modello di stato,

all'inter-no del quale sor-ger-anno gr-adualmente, educati dalle

'élites' r-ivoluzionar-ie, gli 'uomini nuovi '.

"Sul piano inter-no, quindi," -scr-ive l'Istr-uttor-e- "lotta ai

par-titi, ai sindacati, alle multinazionali e alle banche;

sul piano inter-nazionale, lotta tanto alI "imper-ialismo'

americano, quanto a quello sovietico, e appoggio alle for-ze

'ter-zomondi ste' ,

Iraniani ... n

qual i l "IRA' Lr-landese.
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Si è detto che a IL "atti vi tà cl andesti na è preposto un

'NLtcl eo Operati va ': in esso agiscono stabilmente StefanO

SODERINI, Pasquale BELSITO, LuigiCIAVARDINle Giorgio VALE,

sLlbentrato al vertice del Nuc I eo stesso dopo l'arresto,

avvanut.c i l 14/12/1979 (42), del precedente capo, Roberto

NISTRI, catturato assieme ad'Alessandro MONTANI e a Giuseppe

DIMITRI. QLlest'ultimo, capo della 'Legione', eraunanimemente

la rivoluzione, ed il SLlO arresto comportò, per i

vivente di quella avanguardia militahtedeput.ta a

r i tenLlto, dagli aderenti all'Organizzazione, l'esempio

guidare

vertici

politici del Movimento (precipuamente Roberto FIORE,

Gabriele ADINOLFle FrancescO MANGIAMELI> il grave problema

della sLla sostitLlzione: per tale motivo viene contattato

Valeria FIORAVANTI, l "un ìco personaggio in grado, per

carisma e capacità 'militari', di "educare' i giovani

mi litanti.

Pur senza aderire organicamente a Terza F'osizione, della

qual e eg l i, palLldandosi della veste di profeta dello

spontanei smo, non avrebbe condi viso l a strLlttura ri gi damente

* * * * *(42) - Cfr. gli atti citati alla nota (36).
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gerarchica, Valeria FIORAVANTI incomincia propria da

quell'epoca -fine 1979/inizi 1980- a fornire un formidabile

supporto operativa al Movimenta, contribuendo, con Francesca

MAMBRO e Gilberto CAVALLINI, a lui profondamente legati,

a ì l a verticalizzazione dell'organizzazione ed al

coinvolgimento dei militanti in azioni sanguinose e di

contenuta chiaramente armata ed in funzione apertamente

antiistituzionale. Il continuativa contributo offerta da

Valeria FIORAVANTI determina la prima crisi all'interna del

Movimenta e la frizione fra le sue due 'anime'~ quella

spontanei sta e quella 'strutturalista'.

Commenta il Giudice Istruttore: " ••• dopo l'arresta di

Roberta NISTRI e Beppe DIMITRI, i due pi~ capaci leaders

militari del movimenta, il nucleo operativa di Terza

Posizione ••• passa sotto il controlla di Valeria FIORAVANTI e

dei suoi accoliti, nell 'ambita di una strategia sedicente

. spontaneista' che afferma il ruolo rivoluzionaria del

. sal data politica' neLl CII atta controil:si stema ': vengano

campi Llte azi ani terrori sti che di, grande ri sonanza (si pensi

all'omicidio ARNESANO a dell 'Agente di P.S. EVANGELISTA
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davanti al Gì u f ì o Cesare)" (43), che, attraverso

l'aggressione diretta ai simboli del 'sistema', evidenziano

la volontà di radicalizzare la lotta, riuscendo in pari

tempo ad orientare verso tale scelta politica gruppi di

giovani in quegli anni facilmente influenzabili da un

discorso radicale, di 'gL~erra' al sistema. Il

Ciò che qui precip0amente rileva è il descritto progressivo

sganciamento del Nucleo Operativo di Terza Posizione dal

controllo dei massimi dirigenti politici del Movimento,

Roberto FIORE e Gabriele ADINOLFI, ed il conseguente suo

,
;

gravitare nell'orbita del FIORAVANTI. Il che giustifica

ampiamente l'affermazione, contenuta nel provvedimento

concI us ì va dell 'istruttoria, secondo cui i l NLICl eo

Operativo, già dopo l'omicidio ARNESANO, cììv ì ane una

struttura autonoma, che solo formalmente rimane collegata

alla direzione politica del FIORE e dell 'ADINOLFI.

* * * * *(43) - Cfr., per l'omicidio ARNESANO, commesso il 6/2/80,
rapporto DIGOS Bol oqn a 28/4/86, in RA, V13, C437,
p112; e, per l'omicidio EVANGELISTA, perpetrato il
28/5/80, l'ordinanza di rinvio a giudizio 312183 del
GiLldice Istruttore di Roma, in AS, C16.
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Pr i rna della brusc a accelerazione dell 'attività criminosa

ver-ificatasi nel primo semestre del 1980 -e che è

espressione precipua della banda armata oggetto del presente

giudizio- la lotta armata ed il terrorismo neofascista si

erano sviluppati secondo moduli sui quali è necessario

soffermarsi brevemente.

Tanto i N.A.R. (44) quanto il gruppo coagulatosi intorno a

Costruiamo l'Azione fanno ampio uso, a fini di lotta

poli ti ca, di attentati realizzati mediante l'impiego di

ordigni esplosivi. Se anche dopo la fine del 1977, nello

stillicidio degli attentati di matrice neofascista a Roma,

nLtmer-osi di essi si connotano per una contenuta gravità

delle conseguenze sugli obi etti vi colpiti con bombe

incendiarie ed ordigni, tuttavia, negli anni '78 e '79,

progressivamente si alza il tiro: in talLlni casi, gli

episodi si fanno più gravi, e viene conseguentemente e

correlativamente riducendosi, per forza di cose, la

preoccLlpazione di evi tare i danni che' eventLlal mente possano

'* '* '* '* '*(44) - Cfr. RA, V3, C80; cfr. anche sLlpra, sub 2.1.2.5.4).



derivare alle persone, anche estranee alle vicende dellà

lotta politica.

Gli attentati compiuti a Roma nel 1978 e riferibili al

gruppo facente capo a Costruiàmo l'Azione (451 ebbero a

bersaglio simboli, centrali e periferici, del potere

istituzionale. Nessuno. di questi attentati -alcuni dei quali

particolarmente gravi per la quantità dell'esplosivo

utilizzato- venne. rivendicato. Gli autori materiali di tali

giudiziaria romana, rendendo dichiarazioni che troveranno

delitti verranno poi individuati molto tempo dopo, quando

l'autoritàALEANDRI inizierà a collaborare conF'aolo

poi clamorosa e pllntualissima conferma allorché Marcello

IANNILLI, interrogato il 15/12/1985 dal> GiLldice Istruttore

del presente procedimento (46), ammetterà (senza peraltro

coinvolgere i correi) ogni sua personale responsabi~ità.

Sono oggi note anche le. ragioni sottese agli attentati del

* * * * *(45) Cfr. requisitorie del PUBBLICO MINISTERO nel proc.
p en , contro ADDIS .• Mauro + 140, in AA, V1, passi m;
cfr. anche l'ordinanza del 'Tribunale della Libertà'
di cu ì sub 1. 7.111, in AR, V5, C40, pp. 115-116.
Il 22 l11aggio venne colpito il Ministero di grazia e
Giustizia; il 15 giugno l'Autoparco Comunale di via
San Teodoro a Roma; il 20 giugno la Direzione
regionale della S. LP. di Roma; il 20 luglio la
Prefettura di Roma.

(46) - Cfr. lA, V9/a-1, C4 bis, pp. 9 ss. Le assllnzioni di
responsabilità hanno poi trovato conferma avanti a
ques t a Corte.



'78 (inseriti, tra l'altro, in una campagna di rapine e di

acquisizioni illegali di armi ed esplosivi), perché ne parla

diffusamente una delle menti 'politiche' del gruppo: Sergio

CALORE. Si è riportata -sub 1.6.8)- parte delle

dichiarazioni da lui rese il 1° marzo 1984 al PUBBLICO

r-n~HSTERO di Firenze. Così. il CALORE in giudizio (47) :

" ..• Pi ':\ che al t r c si trattava di operare una verifica della

disponibilità dell 'ambiente neofascista romano a rispondere

a delle sollecitazioni in termini di proposizione di

obiettivi e di real ì zz azì oriedi vari attentati. Da qLlesto

punto di vista la cosa ebbe un note~bl. succe§so e in quel

periodo, nel periodo di un paio di mesi, noi come gruppo

realizzammo direttamente una quindicina di attentati al

massimo, ma in realtà ne furono compiuti da~ltri gruppi che

si accodarono alla campagna e colpendo anche obiettivi

abbastanza omogenei ad essa, almeno una sessantina. QLti ndi

sostanzialmente verificammo la disponibilità di Ltn certo

tipo di area di seguire delle direttive che arrivavano anche

in manier-'2\'cosiin:dir-etta ... 1I

'* * '* '* '*(47) - Vu 9/12/87, p59.



Si trattava dunque di verificare -8 positiv~mente si

verifico- nella pratica dell 'azione militare, in un ambiente

particolarmente ricco di potenzialità come quello romano, la

forza aggregante di una strategia non più classicamente

'fascista', ma rivolta esplicitamente contro i

esterni del potere statuale.

'segni'

Per raggiungere tale obiettivo, il FACHINI -come si è visto

Costruiamo l'Azione delle armi e dell'esplosivo necessari

e si vedrà- non lesina mezzi, rifornendo il gruppo romano di

per porre in essere gli at~i delittuosi,

l'opportunità di non rivendicare gli attentati.

e teor-izza

Da un l ato ,

si trattava di diffondere le idee politiche portate avanti

da Costruiamo l'Azione anche in ambienti che le avrebbero

rifiutate, ovegli attentati, con la rivendicazione, fossero

stati, nell a Vasta e vari ega.ta area cu ì si proponevano come

paradigma, individuabili quale. espressione di un certo

gruppo di persone; dall'altro, la mancata rivendicazione non

poteva che tendere ad evitare di agevolare le indagini delle

autorità ì n quì r en t i , e rispondeva qu ì nd ì ad una logica

provocatoria di camuffamento.
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Non v'è dubbio che dietro gli attentati, dietro l'attività

terroristica del gruppo, vi fossero le menti del FACHINI,

del SIGNORELLI, del DE FELICE. Essendo le vicende di

Costruiamo l'Azione, degl i a.ttentati del '78, e dei

successivi attentati siglati 't1.R.f'.' oggetto di

procedimenti di competenza di altra autorità giudiziaria,

non è questa la sede per accertare se le condotte del DE

FELICE, e, per i fini che qui principalmente rilevano, del

FACHINI e del SIGNORELLI, siano state tali da comportare la

loro penale responsabilità per i singoli attentati. Ciò che

ai 'dirigenti' di Costruiamo l'Azione può essere ~ttribuito

in termini di certezza è l'ispirazione 'politica' degli

attentati, la conoscenza della loro provenienza dal gruppo e

l'approvazione -almeno postuma- dei medesimi (48). Con
;(- ;(- ;(- ;(- ;(-

(48) - Cosi significativamente il f'UBBLICO MINISTERO di
Roma, con riferimento alla posizione SIGNORELLI IAA,
Vi, Ci/4, p742): "In sintesi, SIGNORELLI ha gettato
tutte le premesse per la realizzazione degli
attentati M.R.f'., secondando indirettamente
l'iniziativa attraverso ~na malcelata approvazione
fatta di 'sogghigni' ambigui, frutto di un
personaggio che a nostro avviso si commenta da solo.
Ma è proprio attraverso questa ambiguità globale che
sfugge e si nebulizza il ruolo penalmente
apprezzabile che l'imputato ha svolto in merito al
M.R.f'.: enfatizzando questo o quell'aspetto,
tracciando un improponibile collegamento diretto tra
'mandante politico' ..e:d. esecLltori .... m",teriali si
potrebbe senz'altro affermare che SIGNORELLI 'stia
dietro' al M. R. F'. cosi come, in definitiva., è
'dentro' o 'dietro' dieci anni di eversione
neofascista. Ma è proprio la realtà" (segue)



specifico riferimento alle figUre del FACHINI e del

SI6NORELLI, va peraltro detto come da parte di costoro vi

sia stata anche una materiale predisposizione di mezzi.

61 i attentati del 1978 rappresentarono un a sorta di veri f i ca

del~~ capacità della destra eversiVa di intraprendere, in

quel particolare momento storico, un discorso apertamente

antiistitLlzionale attraverso una campagna terroristica che,

tra l'altro, si venne ad inserire in una situazione di grave

tensione, dovuta al terrorismo di sinistra, allora dilagante

nel Paese. La campagna ha quindi, in sostanza, lo scopo di

coagulare intorno ai dirigenti di sempre dell'eversione

neofascista, usciti dalla crisi di logore formazioni, le

forze nuoVe e le capacità militari che il ribellismo diffuso

di quegli anni andava evidenziando.

*.* ** *
(segLle) "parcellizzata di CostrLtiamo l'Azione••• che
ci impedisce di formulare l'ipotesi propria delle
strLlttureor<;j<,\hizzate rigidamente su base·gerarcHica;
secondo la quale i 'quadri' rispondono di tutta
l'attività dell'organizzazione. Cosi come uno iato
separa il generale anelito alla violenza, di cui
l'imputato si è reso pugnace propalatore, rispetto
agli atti che di quell 'anelito hanno costituito la
naturale risultante••. "
8ull a hatLlra di Costrui amo l' Azi ona come real tè
parcellizzata e poliedricocircuito fra momento
operati vo (mi li tare) e momento po l i tico -espressi one
di 'spontaneismo organizzato'- e non come struttLlra
gerarchica, articolata su un doppio livello (palese
ed occulto), si sofferma anche l'ordinanza 8/1/85 del
'TribLtnale della Libertà' (AR, V5, C40, pp. 113 ss.).
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Non può sfuggire che nei Fogli d'Ordini di Ordine Nuovo,

pubblicazione clandestina circolante negli ambienti di

destra proprio nel 1978 e sequestrata nell'abitazione di

Gianluigi NAPOLI (49), sono riconoscibili varie posizioni

teoriche di Costruiamo l'Azione (50), tra cui, segnatamente

e precipuamente, appunto la ricerca di una strategia comune

con aree rivoluzionarie di diversa matrice, di una strategia

dell' 'arcipelago', volta alla creazione di poli di

aggregazione per la lotta rivoluzionaria raccordati solo a

livello _ politico, e non p~Ù limitata dagli steccati

ideologici della destra (51).

Di indubbio ed inequivoco rilievo è il fatto che, nelle

pubblicazioni sequestrate al NAF'OLI , accanto alle

indicazioni riguardanti la strategia 'politica' generale,

compaiono le norme comportamentali relative alle condotte ed

alle cautele che il militante di un organismo clandestino

* * * * *(49) - Per il testo delle pubblicazione, cfr. RA, Yb, C275,
pp. 95:-101;, RA, YII, C428, pp. 4 ss.; e AA, Y2, C5,
pp. 108 ss.

(50) I 5 numer ì della rivista trovansi in VLl 14/4/87, pp.
27-73.

(51) Cfr. il Passo del Foglio d'Ordin1 del marzo 1978
riportato nell 'ordinanza 8/1/85, del 'Tribunale della
Libertà' (AR, Y5, C40, pp.105-10b). Nell'ord1nanza
si citano anche i passi di Costruiamo l'Azione in cui
il tema è ripreso in termini analoghi.
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deve seguire. D'altronde, nel Foglio d'Ordini del marzo>1978

si a++ermaa chiara lettere: " ••• 11 Movimento si è dato una

struttura organizzativa la cui caratteristica principale

deve essere la clandestinità •.• " (52)

Orbene, anche la paternità dei Fogli d'Ordini è stata

definitivamente chiarita. Le precise indicazioni di Sergio

CALORE sul punto: " ... alla redazione di Fogli d'ordine,

oltre me, ha collaborato SIGNORELLI, DE FELICE, ALEANDRI e

FACHINI" (53), trovano il conforto di F'aolo ALEANDR-I, -il

quale, se in dibattimento non conservava più un ricorda

precisa (54), in precedenza aveva t.uti t av ì a dichiarata (55):

"..• F'rendo visione dei 'fagli d'ardine' ••• e circa gli autor ì

degli stessi passa dire che essi vennero redatti in comune

tra il gruppo del Nord, me, CALORE, SIGNORELLI e DE

FELICE. , •• "

Occorre ara richiamare il contenuta del rapporto dell' UIGOS

di Rovigo in data 24/11/80 di cui si è detta sub 1.2.7).

Va sottolineata in prima luogo il +at,to -di per sé già assai

* * * * *(52) Cfr. RA, V6, C275 , pl00.
(53) Cfr. vu 9/12/87, p56.
(54) Cfr. vu 7/1188, <p36.
(55) Cfr. EA, Vl0/a-4,C190/3/1, p120.
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eloquente- che i due attentati del 22 gennaio 1979, essendo

avvenuti in Rovigo, cioè nella 'giurisdizione' del FACHINI,

capo indiscusso della cellula veneta, furono rivendicati

dal 'Movimento Popolare Rivoluzionario'. Si è fatto cenno

poi -sub 1.8.8)- delle dichiarazioni rese da Gianluigi

NAPOLI sulla matrice di tali attentati e di quello compiuto

l'anno successivo in danno della Camera del Lavoro (56):

dichiarazioni che vanno lette alla luce del rapporto di

strettissimo collegamento fra il FACHINI ed il MELIoLI,

* * ** *(56) - Testualmente il NAPOLI IlA, V9/a-1, C7, p18): " ... Per
tali motivi chiesi conto a MELIoLI degli attentati
suddetti, ricevendo inizialmente, com'era costume del
MELIoLI, la risposta consueta: 'IO NON SO NULLA'.
Soltanto in seguito, e quando per motivi
inoppugnabili ••• fu dimostrato che gli attentati erano
da ascriversi alla destra nella logica di una
campagna di provocazione, MELIoLI, sia pure in modo
allusivo e mai esplicitamente, ammise che la cosa ci
riguardava e fece capire che l'organizzazione
risaliva alla destra••• " In dibattimento (cfr. vu
26/11/87, pp. 860-861), il NAPOLI, costantemente
preoccupato di 'alleggerire' la posizione del
MELIoLI, ha tentato una maldestra retromarcia,
sostenendo semplicemente che l'odierno imputato aveva
detto di non sapere niente. Se questa fosse la
versione veritiera, il NAPOLI avrebbe dovuto dar
conto del perché, in istruttoria, aveva riferito del
successivo abbandono, da parte del MELIoLI, della
posizione di totale chiusura, e delle ammissioni
fatte in forma implicita ed allusiva: ma non l'ha
fatto. Peraltro, il quadro delle dichiarazioni
istruttorie del NAPOLI sul punto appare
particolareggiato e di grande coerenza: si veda la
circostanza della messa in stato d'accusa
dell'autonomo RIMBANo, sospettato dai compagni,
perchè amico del NAPOLI, di essere un delatore,
evidentemente in quanto ritenuto responsabile
d'avere, riferendo al NAPOLI i progètti dinamitardi
dell'Autonomia, consentito ai neofascisti d'inserirsi
provocatoriamente nella campagna di attentati.
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costantemente depositario di notizi~ di primissima mano,

nonché del ruolo incondlzionatamenteegemone del FACHINI

rispetto al 'gruppo~del Nord', militarmente organizzato

secondo una struttura rigidamente gerarchica, al punto' da

rendere ben diff i ci l mente ipotizzabili iniziative

dinamitarde di tale gravità da parte dell'area neofascista,

al di fuori del controllo del FACHINI stesso.

Popolare' con lasiglà M.R.P. ed il suo

del 1979 venivano posti in essere in RomaNella primavera

gli attentati

Ri '.,101 LlZ i onar i o

rivendicati a nome del·'·' Movimento

~
,- I

,~>
.~

K5?
.~

simbolo grafico, e.xiferibili, ancora una volta~:.al gruppo

facente capo a. CostrLliamo l'Azione <57).

Per tLttti questi atti di terrorismo, dei quali

particolarmente gravi sono stati quelli contro il carcere di

Regina Coeli per, i danni prodotti e quello, .fallito,contro

il Consiglio Superiore della Magistratura, si conoscono

tanto gli autori materiali~ quanto l'ambiente politico che

* * * * *<57) ~ Per i quali, cfr. RA, Vb, C297J AA, Vl~ Cl, passim;
AR, V5, C40, pp. 117 ss.
Il 20 aprile fu colpita la sala consiliare del
Campidoglio; il 14 maggio la casa Circondariale di
Regina Coeli; il 24 maggio la sede del Ministero
degli Affari Esteri. Il 20 maggio aveva aVLlto!Llogo
il fallito attentato alla sede del Consiglio
Superiore della Magistratura.
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li ha ispirati. A fronte delle risultanze dell 'istruttoria

svolta dall'autoritè giudiziaria romana sulle vicende in

questione e delle dichiarazioni di Sergio CALORE e Paolo

ALEANDRI, nulla rileva il fatto che Marcello IANNILLI,

coaLltore confesso degli attentati, tenda a negare

l'esistenza di significativi rapporti fra sé ed i 'politici'

di Costruiamo l'Azione e abbia persino fatto mostra di

aver ignorato i rapporti politico-eversivi del suo complice

materiale Paolo ALEANDRI con i vari SIGNORELLI, FACHINI, DE

FELICE, RAHO, CALORE i SEMERARI. L'ispirazione 'politica' del

terrore, infatti -lo si ripete- era nelle mani del nuè:leo

dirigente di Costruiamo l'Azione, e lo scopo dei vari

attentati era fondamentalmente rivolto ad ingenerare

meccanismi di scollamento nelle Istituzioni dello Stato, e,

ad aggregare su obiettivi ambiguamente unificanti i l

ribellismo giovanile anche in settori non di destra.

In proposito appare molto significativa ~come rileva

l'Istruttore (58)- la manifestazione organizzata il 07/05/79

dal gruppo di Costruiamo l"Azione" al cinema Hollywood di

Roma sul tema dei carceri speciali e manicomi criminali:

*.* * **(58) - Cfr. SO, p510.
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argomento ç:he avrebbe dovuto attirare la partecipazione di

ambienti dell'Autonomia Dperaia.

D'al tra parte 1 CJ stesso CALORE, che p ur e non concorse, i n

termini penalisticamente rilevanti, ad al CLLnO degli

attentati del 1979 riconducibili al suo gruppo, a.mmette di

averne gestito poli~icamente gli effetti e di aver

partecipato alla redazione del volantino con il quale il

ministero degli Affari Esteri.

Movimento Popolare Rivoluzionario rivendicava l'attentato al

Occorre qui, infine, richiamare le dichiarazioni rese

dall'ALEANDRI al PUBBLICO MINISTERO di Roma il ~8/9/1981,

nella part~ che si è testualmente riportata sub 1.3~91:

dichiarazioni le quali efficacemente illustrano il contenuto

delle riunioni che si svolgevano a casa del SIGNORELLI e la

consapevolezza dei partecipan~i a tali riunioni circa la

paternità degli attentati posti in essere dagli 'operativi'.

L'impianto accLlsatorio è precipuamente costitLlito dalle

dichiarazioni provenienti da persone che hanno appartenuto



ad ~mb~entineofascisti e che se ne sono poi distaccate. Si

pone, in concreta, la valutazione dei contributi accusatori

da costoro forniti, alla stregua dei criter-i astratti di

cui si è detto sub 2.2.1). Per ciascun fatto che si prenderà

in esame, si renderà necessario, di volta in volta, nel

prosieguo della trattazione, indicare la fonte ed i relativi

supporti. Qui, ad evitare ripetizioni, occorre passare in

rassegna i principali 'dichiaranti " per svolgere le

opportune considerazioni in ordine alle singole personalità

ed alle ragioni dell'atteggiamento collaborativo.

Naturalmente, i l contributo fornito da ciascuno è diverso

per quantità e qualità d'informazioni, cosi come diverse

sfumature assumono le motivazioni individuali che hanno

indotto ciascuno a rendere dichiarazioni. Ciò che tuttavia

accomuna le differenti posizioni è il desiderio di chiarire

la propria vicenda politica, rendendo manifesta la propria

prospettiva di inserimento nelle attività i llegal i.

Nell 'ambito di qLlestocomune denomina.tore, è emersa una

diffLlsa presa di casc'lenza del ruolo sost~nzialmente

sLlbal terno svolto dalle formazioni 'a.rmate mediante il



compimento di attività terroristica, rispetto a disegni

politici apparentemente oscuri e di livello superiore,

coltivati da personaggi interni Q contigui r-ispetto ai

gruppi armati: presa dicoscienz~· che ha sovente generato la

determinazione 01 spezzare il. vincolo dell'omertà.

Nel dettaglio:

a) Sergio CALORE: partito da posizione di tota.le rifiuto di

coscienza della necessità di far luce su alcuni episodi

classificabile come irriducibile, ha col

,./

tempo preso

schemati ca.mentequì nd iecollaborazioneogni

non chiariti, tra cui, all'epoca, anche la strage di

Bologna, per la quale era stato formalmente incriminato

ed è stato, all'esito dell 'istruttoria, prosciolto con

formLlla ampia. Va quindi rimarcato che il movente

dell'atteggiamento di collaborazione assunto dal CALORE

dev'esser ricondotto alla ricerca della verità in ordine

alla strage di Bologna. Tale movente potrebbe farlo

apparire, in astratto, interessato. ~la i fatti hanno

provato il contrario: lungi dall'accusare direttamente

altri per scagionare se stesso, il CALORE ha invece

'!es



offerto il SLlO prezioso t:ontributo per la ricostruzione

degl i ambienti e delle esperienze eversive che si

collocano a monte del I 'attentato del 2 agosto, e che ne

costituiscono il necessario retroterra conoscitivo.

F'eral tro, ripercorrendo, attraverso la lettura dei

verbali degli interrogatori resi alle varie autorità

giudiziarie, i tempi ed i modi della collaborazione

processuale del CALORE, e tenuto conto dell 'epoca di

entrata in vigore delle norme premiali, è dato constatare

come da parte del CALORE non vi sia· certo stata ùna corsa

ai benefici (59).

Individuo di notevole spessore intellettuale, era i l

CALORE, significativamente, una delle 'menti politiche'

dell 'organizzazione di cui ha fatto parte. Portatore di

una lunga esperienza all'interno di formazioni eversive,

è stato in grado, in virt~ di un'intelligenza lucida e di

* * * * *(59) Il 24/11/1982, Sergio CALORE, dopo quasi tre anni
dall'ultimo ingresso in carcere, dichiarava ancora al
Giudice Istruttore di Firenze (lA, V9/a-1 bis,
C13/12, p21l: " .•. così. come non ho intenzione di
ottenere vantaggi processuali non ho neppure
intenzione di fare affermazioni che possono essere
usate nei confronti di altre persone. Risponderò
quindi in parte alle domande che mi vengono fatte e
risponderòin'maniera da.evitare il coinvolgementodi
altre persone •.• " Dovrà passare dell'altro tempo,
prima che intervenga il massiccio contributo alla
ricostruzione dei fatti oggetto del presente
procedimento.



notevol e capaci tà espressi ve, di resti t.uì re un' immagine

plastica delle realtà di cui è stato coprotagonista.

Le sue dichiarazioni hanno il pregio delle completezza,

e della puntualItà; ed hanno ricevuto innumerevoli

conferme 'ab externo'. Non è stato dato cogliere elementi

idonei a dar corpo al sospetto che il CALORE sia stato

mosso da volontà di vendetta. Il fatto che egli abbia

riferito sui fatti di cui era a conoscenza,

per via della sua collocazione politica oindiretta,

della sUa esperienza carceraria,

diretta od

e che non abbia offerto

/

./
, <:».
~
~.
'i----'

~
verità precostituite in ordine alla strage è,

garanzia di misura e di assenza di protagonismo.

in sé,

A fronte di questo quadro complessivo, non si vede che

spazio si debba dare alla circostanza che Sergio CALORE

si è reso autore di molteplici delitti, anche gravissimi.

Non si tratta qui di formulare giudizi di valore

sull'uomo. E l'indagine sulla moralità -indagine che può

comunque cbndurre a risultati di.versi se abbia ad oggetto

epoche diverse della vita di una persona- in tanto può

trovare ingresso in questa sede,
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misura significativa o decisiva, sulla genera.l e

attendibilità. t1a -a pr-escinder-e dall 'ovvia

considerazione, certamente tenuta presente dalla

legislazione pr-emiale, che solo individui pr-ofondamente

inter-ni all 'ever-sione possono for-nir-e impor-tanti

contr-ibuti per- combatter-la- le valutazioni cu ì si

per-venga in punto alla mor-alità devono ceder-e il passo,

una volta che la gener-ale attendibilità di un individuo

comunque

complessiva

emer-ga

e

dall 'esame della

dall 'ar-ticolar-si del

sua

SLlO

per-sonalità

contegno

pr-ocessuale.

b) Paolo ALEANDRI: l'importanza del suo contributo è fuori

discussione. Decisivo, in or-dine alla sua gener-ale

cr-edibilità, il r-ilievo che egli inter-r-uppe la sua

esperienza eversiva, di fatto dissociandosi da essa in

modo del tutto autonomo, fin dal 1979, dunque molto tempo

pr-ima della cattur-a e della decisione di collabor-ar-e con

la giustizia. L'ALEANDRI, per- aver- pr-eso le distanze

rispetto adeter-minati sviluppi dell'attività ever-siva

del gr-uppo, aub I addirittura, ad oper-a dei sLloi eH



sodali; un sequestro, il cui fausto esito appariva, 'a

priori' , tutt'altro che scontata. La genuinità e

spontaneità del ravvedimento sono pertanto prive di

ombre. SLtll 'onestè, intellettuale dell 'ALEANDRI è inutile

spendere altre parole, dopo quanto si è detto sub

Il fatto che, per molti aspetti, i verbali più ricchi ed

non ha inteso indulgere a logiche collaborative intese in

eloquenti siano i primi in ordine cronologico sta a

anche in progresso di tempo, l'ALEANDRIdimostrare che,

senso deteriore: ha "c ì o è • cont.inuato a riferire quanto

ricordava all'atto del singolo interrogatorio, senza

forzatLlre od amplificazioni gratLlite.

Tutto _ i l quadro delle dichiarazioni è improntato a

precisione e rigore ,estremi, consentendo di distinguere

la ne t ur a diretta o mediata di quella parte del proprio

patrimonio di conoscenze che l'ALEANDRI trasfonde di

volta in volta nei verbali.

La misura e la prudenza c6n cui i vari episodi vengono

riferiti, e la lucidità.nel cogliere le. sfumature di una
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~ealtà variegata e dinamica sonQ~al tempo stesso, indice

di fedeltà ai fatti e di assenza di quella velleità di

fornire comunque contributi 'decisivi', i l cui

f~equente e manifesto sintomo sta nel fa~e di ogni e~ba

un fascio e nell 'att~ibuzione gene~ica ed indisc~iminata

di g~avi ~esponsabilità a tutte le pe~sone con le quali

si è venuti a contatto nell 'ambito di un'esperienza

eversiva.

La g~ande coe~enza del quad~o complessivo offe~to dalle

dichLa~azioni dell 'ALEANDRl è essa stessa ga~anzia di

genuinità, se r ap p ort.a't e all'ampiezza e molteplicità dei

~ife~imenti, ed all 'ingente nume~o dei ve~bali ~esi nel

corso di sette anni davanti a svariate autcr ì tà

giudiziar-ie. Per-alt~o, le confer-me este~ne sono state

numer-osissime ed hanno spaziato in tutta l'ar-ea dei

~ife~imenti offe~ti dall'ALEANDRl.

c) Vanno ~ipo~tate qui, pe~ché comuni arle posizioni CALORE

ed ALEANDRl, le seguenti dichia~azioni di i1ar-cello

lANNlLLI (60) la cui eloquenza non necessita di

commenti,

(60) - Cfr-.
p14.

pe~ il fatto di p~oveni~e da un chiamato in

* * * * *
inte~~ogato~io 15/12/85, in lA, V9/a-1, C4 bis,



correità: " ... F'oiché CALORE e ALEANDRI, benché mi abbiano

F"ovinato~ parlo pi~ esattamentetii ALEANDRI, hanno però

detto sempre la verItà, almeno per quanto riguarda me,

credo che possano essi stessi dire qual è stato il mio

ruolo nella. banda armata dal '79 i n poi •.. "

d) Wal ter SORDI: imputato in altri procedimenti, ha ammesso

le proprie responsabilità per numerosi e talora

Il suo passato lo dipinge come persona idonea a ricevere

collaborazione piena,

gr-a.vissimi reati. Ha assunto un atteggiamento

aperta ed incondizionata.

di

le confidenze che egli ha trasfuso neì' verbali

d'interrogatorio con notarile meticolosità.

prescindere infatti da una considerazione di

Anche a

carattere

generale, e cioè dalla diffusività delle informazioni

rigLLardanti i fatti criminosi ed i loro autori tipica del

terrorismo di destra, notoriamente meno 'compartimentato'

del suo omologo di sinistra, considerazione che da sola

varrebbe già a. giLLstificare l'apprendimento da parte del

SORDI delle informazioni di cui egli è in possesso, va

detto che lo specifico ruolo da lui rivestito nell'ambito



dell'eversione di destra fornisce il supporto

plausibile al ricco patrimonio di conoscenze di cui si è

rivelato pr-ovvisto. Viene in considerazione, in

proposito, la sua posizione di centralità e preminenza,

in un certo periodo, ali 'interno dell 'area terroristica.

Dal settembre 1981 (vale a dire dall'epoca del suo

rientro in Italia dopo il lungo soggiorno in Libano nei

campi di addestramento della Falange) , il SORDI è stato

forse i l

sangLle,

principale protagonista di un lungo anno di

che l'ha visto partecipare ad una serie di

innumerevoli delitti, tra cui taluni omicidi. E' dun qua

perfettamente congruente con il ruolo da lui svolto nella

campagna terroristica posta in essere fra il settembre

1981 ed il settembre 1982 (epoca della catturaI, e con i

suoi stretti collegamenti di sodalità e di azione, in

particolare con il CAVALLINI, che il SORDI abbia ricevuto

confidenze, anche dettagliate e diffuse, in merito ad una

serie di vicende terroristico-eversive.

Peraltro, le notizie da lui provenienti si vengono

convincentemente ad amalgamare con lo sfondo cui



i nefriscorlo', tr3Emdo e resti tuendo forZ3 probatori3 ",gl i

elementi acquisiti peraltra';;,ri21.'.

L3 generale credibilità del SORDI, oltre che sull'interna

coerenza e sulle varie conferme esterne (6i) , riposa

anche -8 non secondariamente- sul fatto che il giovane ex

militante di Terza Posizione non aveva interessi

processuali da'coltivare nella presente sede, essendosi

egli assicurato i benefici in cui

in maniera diretta, e anche assumendosi la

poteva sperare mediante
=--/

r c....--:
'~

,~
~

al triin

accennato- haè

tenuto

siquali -come

collaborativo

neiprocedimenti,

l'atteggiamento

contribuito,

parte di responsabilità che gli competeva, alla

ricostruzione di numerosissimi, e talora gravissimi fatti

del i ttLlosi.

Non è dato cogliere, in atti, elementi idonei ad

ali ment",re il sospetto che il SORDI fosse mosso da

sentimenti ostili, e, comunque) dalla volontà di nuoce~e

alle persone coinvolte dalla slle dichiarazioni.

* * * * *(61) - Segnala il Gilldice Istruttore (SO,
per i riscontri delle dichiarazioni del
esemplarmente, i rapporti di cui in RA, Vii,
Cfr. supra, in narratiya, sub 1.8.7.4).

p567) ,
SORDI,

C429.
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e) Mauro ANSALDI e Paolo STROPPIANA: tali posizioni possono

essere considerate unitariamente, essendo i due e:-:

militanti torinesi di Terza Posi zone a conoscenza

sostanzialmente delle medesime circostanze ed avendo

c i a s c urio di fatto riferimento all'altro per la

conferma delle rispettive dichiarazioni. Debbono

ripetersi per costoro considerazioni identiche o analoghe

a quelle già svolte a proposito del SORDI: in ordine alla

pienezza della collaborazione con la giustizia, una volta

imboccata la strada del~acollaborazione; ai contri but i

già positivamente prestati in altre sedi giudiziarie; al

ruolo svolto nell 'ambito dell 'eversione, che -seppure non

paragonabile a quello centrale del SORDI- fu comunque

tale, soprattutto per quanto attiene ai rapporti con lo

ZANI e la COGOLLI, da giustificare lo scambio di notizie

anche di estrema delicatezza; alla sostanziale 'terzi età'

rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento;

all'assenza di motivazioni di ordine psicologico

riconducibili a posizioni di ostilità nei confronti degli

accusati.



per ITI15urare a~tendl=llmen~e 1 i

- "'e ~ _ ".:. '.::01'""': Iii

2 enormemen~e ln~erlQre a cuello eel SORDI e

qUI SI g1uolcano; e cne, qUIno1, avreone COS~l~UI~O un

~~~egglamen~a Euiclda 11 pescare nel torbIDO nel oresente

3ed1 -tenu~o conto della relat1va 'modestia" degll

3ddeoltl- consen~1va al due Di dare un

....-'
'--"
.~", -, \

~
V..:<'
'---"

~

collabqrativo In

accusa calunniosal rischI che un'

uncorre~to contegno

prGCed1men~o -con

comporta- quanao

al-::.re

soadlsfacente alle loro VIcende processuali.

f) Angelo IZZO: non è • tecnicamente, un i rnntrt a c c di

procedimento connesso. Aveva inlzialmente assuni:O~

davanti a qUEsta Corte, la veste Di testlmone (62) e

1n corso al oepOS1Z10ne, avenoo eg11 incomlncla~o a

rIferire fattl cne lo esponevano a responsaoi"iltà cenall,

~1 è reso necessar10 orovvedere dlYerSamente~ al :senSI

del I "art. 304 dai Codi~e di rito (63).

* '* * *' *62) Cfr. vu 25/i1/87, p75.
63) Cfr. V u 25/11/87, p91.
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Condannato alI ·erg~stolo e a lunga pena detentiva, non

aveva l'IZZO benefici Drocessuali da conseguire in questa

sec:!'2.

E" stato ragglunto da molteollci strali per Vla del 5uoi

t.r~SCO!"'Sl : 51 n=se autore~ con al t r r , del I 'orrendo

eoi":;od10 noto attraverso le cronache come "a I mè.sS2.cro

oel Clrceo". Si è V1StO peraltro (Sl rich1amino qui le

argomentaz1on1 svolce trattando la posizione CALORE) come

le considerazl0nl che ne discendono non siano idoneee a

tradursi, d1 per sé, in un giudizio di generale

1nattendibilità.

Oggi l'I ZZO appare circondato, negli ambienti

dell'eversione neofascista, da un generale discredito.

Ma non è sempre stato cosi. A ben vedere, in t.aìun ì

soecificicontesti, la sua cattiva reputazione -come Der

molti 'pentitl '- nasce a seguito della sua decisione di

collaDorare. Nel numero di 'QUEX' del maggio 1979 si

legge un'eloquentlss1ma premessa (64) ad un articolo

'* * * * *(64) - Cfr. vu 27/11/87, p28: "La firma di questo ar t i c o ì o ,
sconvolgerà le vestali di quart'ordine della morale e
dell 'etica 'fascista' di quelli che identificano
l'uomo 'esistenz1almente qualificato', di cui Darla
Evola, con buon padre di famiglia. Per questi
imbecilli non abbiamo giustificazioni da" <segue)



firmato dallo stes30 IZIO: w~-emeS5a rielI a Clua,1 e si

tributa al camerata.un attesta~c ci stima. E nel nurnero

I:::ei marzo i'781" a segultc della pronuncià cella sen~enza

a'appello per l fa~~l del Circeo, 1n un erano dal tltdlo

"Giustizia èf-:3tt.a •• ', Il si attesta solidarietà all'iZZO,

r ì c onoac ìut c lf c o me c21.mer-ata in virtù del SLlO

comportamento quc t i c ì ario.s " (65) Ciò rileva non perché i

giudizi di 'QUEX' costituiscano patenti di attendibilità,

*' * * * '*(segl_le) Boara. Ai r ì vo l uz ì onar ì ,facciamo pr::esente che
non è 11 sistema democratico che può accusare o
conoannare l camerati. Le affermazion1 della
giustizl2 borghese non ci riguardano e che dunque aer
nOl cameratl sono da considerare per C1Ò che sono e
ciò cne valgono, non per- ciò cna Il na por~aLl

o ì nn anz i ai tr1DLtnal1 di regime, qua l uri quss s i ario le
accuse elle vengono mosse loro.
Ad Angelo IZZO va tutta la nostra stima, nessuno di
noi ha intenzione, di giudicarlo e di ritenerlo, am1co
o m~no se non per il suo comportamento
r ì voluzionario. QUEX"

(65) - Vu 27/11/87, p30: "Quest'autunno, è stata emessa. la
sentenza di appello nei confronti di Angelo IZIO.
Come tutti sanno, l'ergastolo gli è stato confe~mato.

Il dibattimento ha dimostrato che non c'è stata
violenza ca~nale, e non ha chiarito minlmamente il
perché dell'1mprovviso momento d1 violenza cne è
costato la vita alla ragazza.
Del resto, CAPIRE non interessava a nessuno.
Il NAZISTA Angelo IZZO, il mostro del Circeo, non
aveva dirittqche ad un giudizio sommario, con orde
di fe~~irils~e scatenate, che in aula e nei cortei
scandivano 'fasclsti del Ci~ce6, venite fuori adesso,
ve lo facciamo noi un bel processo· •••
Gli avvocatioi Da~te civile, che 'in sede poli"tica
affermano la necessità di abolire l'ergastolo, 8er
Angelo l 'hanno o e ì I u ì n arnen t e invocato.
Noi Drendla~o atto· dl tutto questo, rlDadiamo che
Angelo na la nos~ra pi~ completa solidarietà, perché
lo r ì c cnoac ì amc come camerata in v i r t.ù del ';5UQ
comportamento quotidiano~

I cameratl che si accodano al giudizIO dei suoi e dei
nostri carnefic~, senza conoscere né Angelo né l
fatti, S1 abbiano tutto il nostro disprezzo. QUEX"



ma perché di mostra. ln maniera inequlvoca come l 'I no

B.vesse tuc te cal.l.... te In regola per

'.3I=Q(JS1~,-arl>::> ctell'imoonente rrh?3sa di

CQn~10enze cne eglI la raccolto ln annI di C3rceraZlone~

tr~sfQnoendole 001, a partlre Od una certa data, Ilei

rese a aut.or i tà

Inqulrenti. prima della carcerazione oramai

ultradecennale, l'ILZO, giovanissima, era stato attivo

negli ambienti neofascisti della capitale,

fu collaboratore di 'QUEX'.

ed i n segLIi to

IndIviduo dalla tentacolare memoria, l'IZZO è una sorta

di enciclopedia vivente dell'eversione neofascista.

Nonostante la mole e la complessità, il suo panorama di

conoscenze mostra un'organica coerenza.

Il vero limite delle sue dichiarazioni sta nel fatto che

esse, nella quaSI totalità, riportano conoscenze 'de

audItu' offrono -come si è detto- il racconto dl

confidenze carcerarie. Ma ciò non si traduce nella loro

inutilizzabllltà: bensì, piuttosto, nell 'esigenza di

individuare, attraverso una rigorosa verifica, da quali



u.l teri ori ac qu ì si z i ani processLlal i esse traggano

eventuale conforto.

g) Gianluigi NAF'OLI: coinvolto -come si è visto in

narrativa- nella prima tornata di ordini di cattura, era

uscito di scena dal.l'istruttoria sin dal 30/4/1981, cioè

dalI a data dell a sentenza d'incompetenza per terri torio

di cui si è detto sub 1.2.211. Vi rientrò soltanto, con

del 1985, a segui to dell a cattura i n al tra procedi mento,

diversa veste, cioè iniziando a collaborare, dall'ottobre

stLlpefacenti. aua

sostanze

della

ditraffico

dell' inizio

di

All'atto

rispondevaqualenel

collab,:,razione, non aveva dunque più interessi da

difendere nel presente procedimento. Peraltro, anche la

sua posizione nel 'istruttoria .romana aperta a seguito

del l a sentenza d'i nt:ompetenza si stava favorevol mente

definendo: sin dal 28/11/1981 il NAPOLI era stato

scarcerato per mancanza di indizi, ed il 25/2/1986 sarà

poi prbsciolto con. formula ampia. e661

Sulla decisione di collabore., cLLÌ la c atrt.ura in altro

* * * * *(66 1 ~ Cf r. AA, V20, C96.
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procedimento forni L'occasione, incise in misura

determinante l'aver il NAPOLI, nel corso del tempo, preso

progressivamente le distanze dagli ambienti della

"vecchia destra". (67)

L'internità agli ambienti del neofascismo veneto gli

consenti, in particolare grazie al periodo di comune

carcerazione con il FACHINI ed in virtù di un annoso

stretto collegamento con il MELIDLI, di entrare in

possesso di una serie di notizie riservatissime.

La semplice lettura del complesso delle SLle dichiarazioni,

che certamente peccano per difetto e non per eccesso, e

sono rese in forma oltremodo prudente, rivela l'assenza di

protagonismo e di ostilità nei confronti degli accusati.

* * * * *(67) - Dal verbale 28/10/85, in lA, V9/a-1, C7, p14: " •.. da
diverso tempo io ero in posizione critica nei
confronti dell 'ambiente che definisco 'la vecchia
destra'. Con tale termine definisco persone
appartenenti all'area dell 'estrema destra per età e
condizione, distanti da me, tra i quali indico
FACHINI, SIGNDRELLI, FREDA, DE FELICE, SEMERARI,
ecc.
Infatti, dopo la strage di Piazza Fontana, si diffuse
nel nostro ambiente il convincimento che in qualche
modo a tale strage avessero partecipato proprio
quegli elementi dell~ vecchia destra suddetta,
facenti parte del gruppo padovano-veneto•••
•.• a più riprese, parlando con MELIDLI, tanto io che
FRIGATD, mio intimo .afTlico .,sprimemfTlo rIserve sulla
persona di FACHINI e sul ruolo dallo stesso svolto
negli ambienti di destra, posto che era ormai
opinione diffusa e certezza soggettiva di tutti noi
che FACHINI fosse anche legato ad ambienti dei
Servizi Segreti ••• "
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L'Istruttore ha ~egndlato (68) gli atti processuali nel

qUa.ll è alle

del NAF'OL: , l a c'u ì co l I a.boraz i orie ~.

-peraltro -come slè ampiamente avuto modo di vedere- è

Cl, i l r ì qv-eni mento dell'arsenale

subacqueo del .J=ACHIr',iI e del SLtogrùppo. Siamo 'di fronte,

l.;)enLllnl"cà e c r eo i n i l a t a non è oato-dubitare.

h) Cr l S't,i ano F I ORAVANT I:

in cOnClU:::ilOne,

orofondamente

ad urt 'pentito' della cLli

fratello dell'odierno

e lungamente inserito negli

complessiva

i mput ato ,

ambienti

terroristico-everSlVi in merito ai quali ha poi reso

c i cru ar-ez ì on ì a varie aLltorità giudiziarie, ha in altra

sede; nel confessare una quantità impressionante di

delitti, fornito altresi contributi ecc:ezionali per

l'accertamerito delle altrui responsabilità inardine ad

e gravissimi episodi delittuosi, rendendo

dichia.razionl che hanno trovato amPl,e con+erme e

riscontrl (69), anche di natura oggettiva.

Il suo con-crlDuto, ne~ presente procedimento, pecca per

*' * * * *
(68) Cfr. gli attl citati in SO, pp. 558, 616 ~ 621,5s.
(69) Cfr., per tutte,lasentenza in AAjV13. C74, passim .

.., nl'lA



difetto nella parte che attiene alle responsabilità del

fratello nella strage. Cristiano non ha fatto mistero di

non saper 3cce~tare in cuor suo l'idea dl ta.le

responsabilità. Solo stentatamente, e con grande ritardo,

in varie Eedl L3truttorle~ na incominciato a rivelare

quanto a sua conoscenza in ordine ad altri episodi

delittuosi che alla strage sono suscettibili di essere

logicamente rlcollegati.

i) Stefano SoDERINI: bene ha scri tto l'Istruttore· (70): "Le

dichiarazioni di Stefano SoDERINI sono particolarmente

attendibili in quanto provengono da uno dei protagonisti

della latta armata in Italia, da una persona legata da

vincoli di solidarietà a CAVALLINI e FIORAVANTI ••.

Inoltre hanno il pregia di esser-e 'dirette' ,

immediatamente legate al ricorda, SCevre di mediazioni di

carattere politico o di successive meditazioni.

SoDERINI è un semplice, coinvolta perché trascinata da

0'.1 tr i intellettualmente superiori a lui in vicende di

terrorismo sangLllnarlo ...... Il

* * * * *(70) - Cfr. SO, pp. 544-545.
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Nell'ambito di Lln incipiente e ancora confLlso

atteggiamento c aut amerrt e collaborativo, il SODERINI ha

reso dichlarazionlche hanno l'accento complessivo della

sincerità: le reti.cenze e le mezze verità ancora

rilevabili rlvelano semp li cemetlte le difficoltà

psi cologi che nell' affrontare l' ardLlascel ta processuale.

Indice assai significativo della personalità del SODERINI

ssoric I. contribLI.tiprocessu.ali con i qLlaliegli, assolto

in Prim9 ed insecondogr.ado nel procedimento per

l'omicidio del dotto Mari o AMATO, e prima della

definitività dell.asentenza, ha finito per evidenziare

elementi di responsabilità a proprio carico in ordine a

tale delitto (71).

1) Al do Stefano TISEI: in aula, è stato, assieme alI 'IZZO,

i l. 'penti to' p ì I~ bers.agl iato. Ha SLlbito Llnarecenti ssi ma

condanna per calunnia in altro procedimento (72) •

Trattasi di condanna non ·definitiva, in ordine a fatti

che la Corte non hagl i strLlmenti per valutare

* * * * *(71)- Cfr., s.ul punto, )a memoria dell'Avvocatura dello
Stato, in VLI 14/6/8S, pp.105 ss., e gli atti ì v ì

citati.
(72) - Cfr. memoria Avv. BEZIq-iERI22/6(SS, in .vu 22/6/SS,

p40S.
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autonomamente. Nondimeno, l~· circostanza d~ve destare

serio allarme. Peraltro, estrema cautela è consigliata

dalla semplice lettura degli atti legittimamente

formati nel presente procedimento Dd acquisiti allo

stesso, che non evidenzia certamente spunti calunniosi,

ma individua tuttavia il TI8EI come persona diversa da

altri 'pentiti', ed inidonea a fornire le medesime

garanzie di affidabilità. Culturalmente meno attrezzato

ed intellettualmente meno dotato del CALORE e

del! 'ALEANDRI, il TI8EI, se può riferì re fedel mente ed

attendibilmente fatti materiali, mostra un approccio

rozzo e tendenzialmente appiattente rispetto a

astratte e più complesse.

realtà

Tutto ciò comporta -evidentemente- l'utilizzo costante

dei necessari 'filtri' interpretativi e la rigorosa

ricerca di conferme 'ab extrinseco'.

All'esito della rassegna di cui sopra, va segnalato, infine,

che le dichiarazioni dei 'penti ti , rese in istruttoria o

ac qu ì a ì t a alI 'istrLlttoria, hanno, con rare eccezioni non di

sostanza, globalmente retto alla verifica dibattimentale.
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Per quanto attiene al delitto in esame, condivide in larga

parte là Corte le argomentazioni svolte nel provvedimento

.
coricLua ìvo dell 'istruttoria, le cu ì linee essenz ali saranno

ampiamente riprese nel prosiegLlo della trattazione, anche

peri! fatto che la verifica dibattimentale, con specifico

riferimento alla banda armata, se ha ampiamente confermato

-e talora corroborato- l'impianto accusatorio, non lo ha

peraltro sostanzialmente mbdificato.

L'anno 1979 segna il raggiungimento di un livello assai

elevatd della lotta armata condotta da formazioni che, con

differenze di carattere tattico, sono impegnate in una

comune strategia di rifiuto dell'ordinamento democratico

dello Stato. Si registra il passaggio netto da una

precedente situazione di illegalità diffusa al succedersi

incessante, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, di

episodi criminosi di volta in volta più gravi e mirati, che

dimostrano non soltanto il crescere delle capacità militari,

l'arri cchi rsi delle dotazioni di armi e strLlttLlre

logistiche, l'aLunento anche in termini' numerici delle

. ,-..,-,1:;"



pe~sone disposte a passa~e alla clandestinità piena, ma

anche l 'avanza~e di un'ipotesi gene~ale di lotta al sistema

che r ì sul ta ave~e. un a t.r aac ì nante capaci tà di agg~egaziorie .

In tale contesto complessivo, il meccanismo di avvicinamento

'politico' di pe~sone che già in passato avevano avuto t~a

Lor o contatti pe~sonali non saltua~i subisce

un'accele~azione pe~ effetto dellac~isi delle va~ie

D~ganizzazioni della dest~a eve~siva e dell'a~~esto di

pe~sonaggi dotati di notevol i ssimo p~estigi o 'mil i ta~e' e

'politico'. Il 5/12/1979 ve~~à a~~estato Da~io PEDRETTI (73),

mente 'politica', di~igente ed o~ganizzato~e della banda del

FUAN; il 14/12/1979 analoga so~te tocche~à a Giuseppe DI

'MITRI e Robe~to NI8TRI (74), capi, ~ispettivamente, della

'Legione' e del Nucleo Ope~ativo di Te~za Posizione; il

17/12/1979 fini~à nuovamente in ca~ce~e 8e~gio CALORE, il

quale, in quell 'anno, e~a già stato detenuto dal 22 maggio

al 13 novemb~e; f~a il giugno e l 'ottob~e e~a stato detenuto

Vale~io FIORAVANTI.

La c~isi alI 'inte~no dell 'ambiente facente capo a Cost~uiamo

* * * * *(73) Cf~. RA, V1, C7, p15.
(74) Cf~. AA, V2/6,fascicolo 3, pp. 62 ss.
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l'Azione era stata generata, oltre che dall'arresto del

CALORE, dalla posizione assunta dalI 'ALEANDRI, che aveva

incominciato. a prendere le distan;e rispetto al gruppo e

che tale distacco accentuerà dopo l'attentato alla sede

del Consiglio Superiore dE!lla Magi'5tratLlra Q5), NCJn PCCPrre

qui r ì prendere l e argCJmE!ntaz ioni svol te dall' Istrllttore -che

la Corte condivide e fa proprie- in ordine alla natura

stragi sta dell 'attentato in questione, potendosi a tali

a.lle richieste di spieg",zior;li di, F'aolo ALEANDRI, il que l e ,

'~rgomentazioni fare rinvio (76), Va invece rimarcato che

per parte slla, non condi vi d.eva il proposi to -fortunosamente

e fortunatamente .non coronato da sllccesso- di far def l agrare

la vettura stipata di esplosivo in ora diurna, il MARIANI e

lo IANNILLI, autori materiali dell'attentato, rifiutarono di

dare risposta (77)

Tale rifiuto è estremamente significativo, perché dimostra

l'esi stenza, 2111' i nterno del grllppodi Costrui amo l'Az i o.ne,

* * * * *(75) - ALEANDRI, in q ì ud ì z ì o (vu 7/1188, 1527): " .•• In realtà
già da tempo era iniziata una scissione molto
profonda tra me e tutti gli altri; era già iniziato
il percorso che mi avrebbe portato al distacco con
questi gruppi e con qlleste attività ... "

(76) i:fr. SO, pp. 7+4-.55,
(77) - Cfr. supra, sub 1;3.9), ~vu 7/1/88, p27.



di un settore legato non alla strategia ufficiosa -che

predicava l'impiego dell'attentato come fatto simbolico,

organizzato in modo da non provocare vittime, con lo scopo

di aggregare i consensi su obiettivi determinati- ma invece

dedito ad una strategia di provocazione e condizionamento

della vita politica del Paese, attraverso l 'uso del terrore

indiscriminato.

Non si dica che la scelta stragista dell'attentato va

ricondotta ad un'iniziativa esclusiva di Marcello IANNILLI.

Se cosi fosse -e se non vi fossero state superiori

direttive la cui paternità andava celata all'ALEANDRI,

elemento 'politicamente' oramai inaffidabile- non si

spiegherebbe il riserbo dello IANNILLI e del MARIANI, che

certamente non erano mossi dalla necèssità di nascondere

loro personali responsabilità proprio alI 'ALEANDRI, con il

quale avevano condiviso le precedenti imprese criminose, e

che dunque appariva loro ancora legato, a quell'epoca, da un

vincolo di solidarietà criminale ai loro occhi del tutto

tranquillante,

Marcello IANNILLI è figura diversa da quella, che egli ha in



qualche modo teso ad accredi t-are, del terrm-ista

'rofJlantico', il qual e agirebbe per motivazioni personali, in

forza di un.a sorta di individuale ribellismo e avversione

per le i s t ìt.uz ì on ì, prescindendo da realtà politiche ed

cr q an ì z z ati ì ve p ìù COmplesse e pi~ profondamente ed

articolatamente ideologizzate. Basterebbe ricordare che

quando Paolo ALEANDRI, all'inizio dell'autunno '79, fu

IANNILLI-FACHINI risultano anche dalle dichiarazioni di

seques~rato da suoi eH.sodali (781, Marcello IANNILLI e

Bruno MARIANI gli riferirono d'aver interp~llato il FACHINI

contattiMal'opportunità di eliminarlo (791.circa

Sergio CALORE (801. Peraltro, lo stesso IANNILLI, in

giudizio, ha timidamente riconosciuto.una suo pur marginale

(781 -

(791
(80)

* * * * *Il sequestro, riferito dall'ALEANDRI, è stato ammesso
dallo IANNILLI. Per una compiuta ricostruzione dei
fatti, cfr •. AA, •Vi ,C1/4, pp. 813ss.
Cfr. vu 7/1/88, p30.
Cfr. vu 10/12/87 p41 e lA, V9/a-1 bis, C13/6, p3. La
natura dei contatti è inequivoca e assai
significativa: "Il FACHINI, come è stato p ì ù volte
detto, partecipò a tutte le attività che facevano
riferimento a questa sigla" (Costruiamo l'Azione) "e
tra queste anche agli attentati M.R.P. Il FACHINI
conobbe pertanto IANNILLI Marcello. Posso dirlo con
sicurezza pershj hOsassi.st~topersonalmente ad un
incontro cui parteciparono entrambi nel giugno '78.
Infatti era avvenuto che un attentato non riuscì per
il mancato funzi.ooamento dei~detonatori e IANNILLI
venne a casa di ALEANDRI, dove presente anche FACHINI
~piegò chel~ordigno,non eras~§ploso, Fu poi~DANTINI

a chiarire la ragione tecnica di ciò (uso di
detonatori ad alta tensionel ••• "



inserimento nell'C'.tti'lità editoriale di Costruiarno l'Azione,

così. come ha ammesso di essere stato a casa del SIGNOF:ELLI

e, sia pure non in termini di certezza, d'aver incontrato un

paio di volte il FACHINI a casa dell 'ALEANDRI. Quest'ultimo,

con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, ebbe a

dichiarare in istruttoria (81), a proposito dell'attentato

al Consiglio Superiore della Magistratura: n ••• Che poi

l'attentato sia stato indirizzato verso una strage per

iniziativa dello stesso IANNILLI .•• ovvero per ordine

r ì c avut c: da altri ì nòn possò saperlo. Infatti"ta.nto l'Una

che l'altra ipotesi sono possibili. Inveroseda' un lato

IANNILLI lo ritengo capace di qualunque gesto, anche il pifi

pazzesco d'altro lato ho già spiegato che la nostra

organizzazione non era ripartita in modo chiaro e

rigidamente compartimentato, ma per scelta organizzativa si

articolava su livelli molteplici e spesso sovrapposti fino

ad essere contraddittori ••• "

Si è visto, sub 1.6.2), nel riportare parte delle

dichiarazioni istruttorie del SORDI, come il CAVALLINI fosse

in possesso degli elementi per risolvere

* * * * *(81) - EA, Vl0/a-4, C190/3/2,p62.

il dubbio



manifestato dalI 'ALEANDRI. Occorre ricordare che, deponendo

di fronte al PUBBLICO MINISTERO, nel procedimento 'della

calunnia " il SORDI ebbe ancora a riferire (82) : ti .' •• I n

maniera p ì ù dettagliata CAVALLINI mi spiegò che la bomba al

CSM l 'aveva voluta. il SIGNORELLIper intenti stragisti. .• "

In giudizio (83): "II Presidente: 'l ui ; Il (il CAVALLI NI)

Il'fece una identificazione personale delle presenze

che erano sulla bocca di tutti in relazione

DE FELICE, di questa gente, che srano poi

stragiste?'

SI GNORELLI,

personaggi

SORDI: 'sicuramente mi pare che mi parlò di

i

a

questi fatti' .•. Il Presidente: .;.. ,·Cosa disse' Il (i l

CAVALLINI) "'a proposito di una responsabilità di DE FELICE

nell 'organizzazione dell'attentato al Consiglio Superi or-e

della Magistratura?'SORDI: '-lLli disse che giacché loro non

erano si curarnerrte intenzionati a fare una strage ,gi acch é in

realtà si trattava difar~ una strage, la direttiva ~on era

sicuramente partita da quelli operativi in senso stretto, ma

da quelli che tenevano le fila dell'organizzazione, e l u ì

** * * *

(82) Cfr. Cal., V5, C52, p5.
(83) Cfr. vu 20/1/88, pp. 207-208.



sicu~amente ~ece ~i~e~imento a DE FELICE'" (84).

All 'inizio dell 'autunno del 1979, Paolo ALEANDRI paghe~à il

fio del cont~asto 'politico', divenuto o~amai insanabile

p~incipalmente p~op~io a seguito dell'attentato al

Consiglio Supe~io~e della Magist~atu~a: e lo pagherà,

subendo il sequest~o di cui si è fatto cenno. Con accuse

pe~ un ve~so pretestuose e pe~ l'altro generiche, i

suoi came~ati lo tennero prigioniero e lo liberarono dopo

una dozzina di gio~ni, avendo rinunciato, per ragioni non

chiare, ma certamente non per spirito umanitario,

all'originario p~ogetto di far seguire al sequest~o

* * * * *1841 - Indiretto confo~to agli elementi di giudizio sin qui
indicati, di pe~ sé più che sufficienti ai fini del
convincimento, viene anche dalle dichiarazioni di
Aldo Stefano TISEI in data 7/5/82, di cui si è dato
conto sub 1.5.2); cfr. anche Cal., V5, C56, p7, e,
per il dibattimento, vu 19/1/88, pp. 17 e 25. Rileva
il 'Tribunale della Libertà' (AR, V5, C40, p131) che
il TISEI, fonte sul punto tra le meno di~ette, tende
ad interpretare il fenomeno M.R.P. alla luce delle
sue passate esperienze in movimenti non
pa~cellizzati, ma strutturati secondo il criterio del
'doppio livello', palese ed occulto. Depurate da
elementi t~avisanti, le dichiarazioni del TISEI -a
giudizio della Corte- vengono tuttavia a loro volta
a supportare la tesi secondo cui l'ispi~azione

politica degli attentati siglati M.R.P. veniva dai
ve~tici di Costruiamo l'Azione; ve~tici che -almeno
sul piano della generica progettualità 'politica', e
dunque senza la necessaria implicazione di ciascuno
in termini penalisticamente rilevanti- non possono
quindi esse~e rimasti estranei ad una svolta
st~ategica qualitativamente impegnativa e
qualificante come quella che trovò poi mate~iale

espressione nell'attentato al Consiglio Superio~e

della Magistratura.
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llesecuzione rituale di un camerata che ~ra divenuto oramai,

all' interno del gruppo, un corpo estraneo.

A proposito della crisi di Terza Posizione, va osservato

che, con la scoperta del covo di via Alessandria a

Roma -come si è già vi sto- vengono arrestati e ovvi amente

scompaiono dalla lotta politica attiva Roberto

essenziale tra Terza Posizione e ciò 'che rimane attivo di

grande prestigio e capacità, nonché elemento di raccordo

NISTRI e Beppe DI MITRI, 'leader' militare, quest'ultimo, di

e che, inoltre, da Terza PosizioneAvanguardia Nazionale;

progressivamente tendono ad allontanarsi, rifiutando le

mediazioni politiche di Roberto FIORE e Gabriele ADINOLFI,

altri validi esponenti del vecchio nucleo operativo

quali Giorgio VALE, PasqLlale BELSITO e Stefano SODERINI, che

si avvicineranno ai fratelli FIORAVANTI e alla galassia

N.A.R., cos; come farà, provenendo da esperienze politiche

diverse, Gilberto CAVALLINI.

V'è di segnalare0ancora come, durante la comune carcerazione

del 1979, si fossero c orioac i u t ì. Sergio CALORE e Valerio

FIORAVANTI, intessendo Un rap~orto personale e politico che



li porterà, dopo la scarcerazione, nel dicembre, a preparare

insieme, in concorso con altri, l'azione punitiva nei

confronti dell 'Avv. ARCANGELI, sfociata poi nell 'uccisione

dell'incolpevole LEANDRI 1851. Anche l'esperienza carceraria

-fenomeno non inusuale- propizia nuovi legami di sodalità.

"E· ... sufficientemente chiaro" -si legge nell'ordinanza di

rinvio a q ì ucì ì z ì o 1861- "che, a caLlsa di una serie di

rapporti personali preesistenti, . e •.• di progetti comuni già

preparati anche da tempo, QElll':EI!:\i!:\D.D.Q Q§l 11'Z1'" :ti§D.§ El

':'g!:\§!:!:EI': Q§!:§D.D.§ I;;QD. 1.12 §iEliQ ••• " (871 "pronto a compiere

scelte tattiche differenziate, ma comunque funzionalmente

rivolte ad una strategia comune che può essere rilevata

limpidamente se si vanno ad esaminare con attenzione alcune

tappe fondamentali di questa strategia di 'aggregazione' e

di riunificazione in chiave 'rivoluzionaria' della vecchia

* * * * *(85) Cfr. AA, V13, C72.
(86) SO, pp. 517-518.
(87) Qui l'Istruttore fa rinvio agli interrogatori di

Valerio FIORAVANTI.
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destra e dei nuovi fermenti giovanili. Si vedrà allora che

certe radicali affermazioni di distacco, anzi di vera e

propri a osti l i tà nei confronti dei capi stori ci dell a

destra, ... l1 (88) "la pretesa di aver condotto un a 'gLlerra'

personale di'puri', contro le Istituzioni oppressive dello

Stato borghese,è contraddetta dai fatti ••• "

di giudizio è disvelata dal filo condLlttore che Llnisce una

La strategia comune che l ega Te varie ~e apparentemente

assai di versificate-componentidell a banda armata oggetto

portate ad esecuzione Ddi azinni delittuose,serie

solamente progettate, riferibiliall'area politica ed LImana

da cui la banda> armata si è venuta formando.

Emblematico il fatto che a tale area siano ascrivibili i

piani ~l'Llno r ìuec ì t o e l'altro non portato a compimento-

per la liberazione .d ì. due 'leaders' storici della destra

eversiva: quss l I D che portòall afug.a di Franco FREDA dal

soggiorno obbligato di Catanzaro, e quello -lungamente

coltivato da talLlnidegl i odierni i mpLitati , all'interno

della progettLlal i tà specifica della banda armata i n esame

* * * * *
(88,)- L'istrLlttore fa ancora rinvio'agli interrogatori di

Valerio FIORAVANTI, . ed anche a quel li di Francesca
.MAMBRO.
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che mirava Cl pr-oc urar e l'evasione di F'ierluigi CoNCUTELLI,

già 'comandante militare' di Ordine Nuovo, e assassino del

dotto Vittorio oCCORSIo.

Inequivoca la valenza politica di un'azione volta alla

liberazione di FREDA: si tratta, da parte di camerati, di un

esplicito riconoscimento di 'leadership' al 'priore' della

vecchia destra, il quale si trovava, all'epoca, in una

situazione ancora non giudiziariamente definita in relazione

alla 'strage di F'iazza Fontana' (89).

Le responsabilità perla fuga di FREDAj90) sono emerse con

chiarezza in altra sede giLldiziaria(91), ove ebbero a

rendere dichiarazioni ampiamente confessorie non solo Paolo

ALEANDRI (92), ma anche Ulderico SICA e Pancrazio SCORZA (93):

'* '* '* '* '*(89) - La posi~ione del FREDA si è cristallizata, in ordine
alla strage, nella formula dell'insufficienza di
prove, a seguito della sentenza della Suprema Corte
n. 182 del 27/1/1987 (AAD, V5, C14). Nell'ambito del
procedimento definitivamente conclusosi con tale
pronuncia, erano precedentemente passate in giudicato
a carico del FREDA statuizioni di condanna per altri
reati, tra cui diciassette attentati con ordigni
esplosivi: delitti per i quali la pena era stata
fissata complessivamente in 15 anni di reclusione
(cfr. AAD, V5, C14, p7).

(90) Episodio risalEnte al 5 ottobre 1978.
(91) - Cioè, nell'istruttoria del procedimento romano a

carico di ADDIS Mauro + 140, il cui dibattimento avrà
inizio nel prossimo settembre.

(92) - Il quale ha riferito della vicenda in questione anche
nel presente procedimento: cfr., in Particolare, vu
7/1/88, pp. 29-30.

(93) - Costui, interrogato il 12/10/81 dal GiLldice
Istruttore di. Roma (APlD,. V13, cartella atti pervenuti
tra il 30/11 ed il 7/12/87, f3), aveva tra (segue)
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alla luce delle stesse, complessivamente risultò (94) che

l 'alluntanamento del FREDA dal soggiorno obbligato era stato

deliberato ed organizzato da Massimiliano FACHINI, Roberto

RAHO, Sergio CALORE e PaoloALEANDRI, mentre, per la fase di

attuazione, si era fatto ricorso all'opera di Benito

(94)
(95)

ALLATTA, Fausto LATINO, Ulderico SICA e Pancrazio ~CORZA.

Sono poi sopravvenute anche le dichiarazioni di Sergio

CALORE (95) " .. .InqLlestoperiodo, verso .t a fine del mese di

§§:ti§mt<J:§ Z§, a casa di ALEANDRI a Roma, mi incontrai con

FACHINI,- che mi informò che era in fase esecutiva il

progetto di permettere l'allontanamento di FREDA dal

soggiorno obbligato di Catanzaro. ALEANDRI e FACHINI mi

* * * * *(segue) l'altro dichiarato: " ... Ritornando alla fuga
di FREDA posso dire che venni chiamato, forse da
CALORE, e a seguito della chiamata mi recai a casa di
Paolo ALEANDRI, detto Triangolo. Giunti da ALEANDRI,
qLlesti mi portò in un altro appartamento sito nella
via parallela ave si trovava una persona che credo
sia M~ssimiliano FACHINI. Duivi si cominciò aparlare
di ai Lltare un certo Gi orgi o" (trattasi di uno
pseudonimo del FREDA) "e ricordo che la persona che
identifico in Massimiliano FACHINI consegnò una carta
d'identità del sLlddetto Giorgio, credo falsa ••. "
Aggiungeva poi i particolari dell'esecuzione del
piano, chiamando in causa anche Ulderico SICA. In
giudizio, avanti a qLlesta Corte (cfr. VLI 17/2/87, pp.
2155.), nel confermare l'episodio, ha tentato una
maldestra retromarcia in relazione alla posizione del
FACHUH: secondo un trito copi one, ha sostenuto
d'aver fatto il nome del FACHINI per assecondare i
giudici. Senonché, le sue dichiarazioni rese al
GiLldice IstrLlttore di Roma trovano conf.orto in quelle
-ad esse sovrapponibili- provenienti da vari altri
responsabili dell 'episodio.
Cfr. AA, V1, C1/4, p900.
AA, V4, C24, p176.
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dissero che già da diversi giorni stavano cercando di

mettere a punto l'operazione ma che le persone che

i nt.anrf av an o utilizzare per portarla a. ter-mine, si trattava

di persone dell 'ambiente di Vi~na Clara, da quanto mi

disser-o, si erano dichiarate all'ultimo momento

indisponibili ..• " In giudizio, riprendendo il filo di tali

dichiarazioni, di cui gli era stata data lettura, e

rispondendo alla domanda volta a conoscere cosa fosse poi

ac c adut o., riferiva ancora il CALORE (96): limi di~sero che

nel. giro di 48 ore al massimo bisognava reperire delle

persone e delle automobili e allora io contatt~i Benito

ALLATTA, Pancrazio SCORZA e Ulderico SICA, che erano tre

persone più in contatto con me del gruppo e si resero

disponibili. Andarono giù con la macchina di Fausto LATINO,

che aveva una 127 di colore azzurro e con una 124 che mi

feci prestare da una persona vicino a Tivoli a titolo

personale. Andarono giù con questi mezzi e praticamente poi

la cosa fLI portata a termine."

Tra la 'liberazione' di FREDA ed il progetto di far evadere

* * * * *(96) - Cfr. vu 9/12/87, p60.



F'ierluigi CONCUTELLI si colloca un altro episodio criminoso

del qLtale è necessario far menzione. Il 17/12/1979 veniva

ucc ì ao in Roma Antonio LEANDRI (97) • E' stato

q ì uo ì z ì ar ì arnen t e accertato che lo sventLtrato incolpevole

giovane fLl colpito, per un errore di' persona, in l uoqo della

vittima designata, l'Avv. Giorgio ARCANGELI, al quale -in

determinati ambienti della.destra- si attribuiva la veste di

si addebitava, tra l'altro, la cattura di

essere, in concorso con altri, Sergio CALORE e

delatore

F'ierluigi

ri sul tati

e

.CONCUTELLI • Responsabili dell 'omicidio sono

Val eri o FIORAVANTI. L'intento di vendicare il 'comandante

militare' di Ordine Nuovo, punendo il suo presLlnto

traditore, seppurenon determinò in via esclusiva l'azione

delittuosa, rientrava tuttavia nel movente (98) dei

responsabili: al di là delle p r.ccl amaa ì on ì ufficiali degli

* * * * *
(97) Cfr. AA, V13, C72.
(98) Cosi la sentenza di 10 grado per l'omicidio LEANDRI

<AA, V13, C72, p240): " ••• Traspare chiaramente dagli
atti del processo che la scelta dell'obiettivo
ARCANGELI non fLldetermi nata~o meglio non lo fLl
soltanto'-dall 'episodio CONCUTELLI, ma ebbe radici
più vaste: da un lato si volle colpire ARCANGELI in
base ad Lln'attribLlzionegenerica della qLlalità di
spia, dal'l 'àltrol'azione contro di lLli servi come
elemento aggregante, au l. qLlale tLltti coloro che
gravitavano nell'ambito della 'destra eversiva
potevano trovarsi~'accordo••• "
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imputati di .quel procedimento (99), occorre ricordare che di

lì a qualche mese FIORAVANTI e sodali si troveranno

attivamente impegnati in un rischiosissimo progetto di

procurare l'evasione del CONCUTELLI.

Di tale ultima vicenda -pacifica nella sostanza dei fatti-

si dirà in prosieguo di trattazione. Qui occorre rilevare

-tirando l e f i l a di quanto precede- che persone comun que

legate all 'area politica della banda armata oggetto di

giudizio hanno concorso, sia pur.e in tempi e con modalità

diverse, . in reati D progetti delittuosi che avevano una

comune finalità strategica: 'liberare' e 'portare in

clandestinità' (100) un 'leader' storico della destra

eversiva dalla personalità carismatica quale è Franco FREDA;

* * * * *(99) - In particolare, con riferimento al CALORE ed al
FIORAVANTI, cfr. la sentenza citata alla nota che
precede, pp. 63, 85, 154.

(100) - Sergio CALORE al PUBBLICO MINISTERO di Firenze (AA,
V4, C24, pp. 176-177: " ••• L'operazione r ì uac ì e
FREDA fu consegnato nei pressi di Villa San Giovanni
a un certo ROMEO, se ben ricordo il nome e fu
ospitato da questi o da suoi amici fino a che non
andò in Costarica, non so precisare in qual periodo.
FREDA, a quanto mi disse FACHINI, avrebbe preferito
restare in Italia essendo però assistito per tutte
le sue necessità da 4 o 5 persone che avrebbero
dovuto essere a sua disposizione. Noi facemmo sapere
che tale soluzione non era praticabile e che se
FREDA fosse restato in Italia avrebbe dovuto
sottoporsi alle norme che disciplinavano la vita dei
latitanti secondo quanto era stato esposto nello
OpLlscolo NORME DI SICUREZZA e PER IL RECLUTAMENTO
che era stato diffuso a primavera con il secondo dei
FOGLI d'ORDINE••• "
Cfr. anche vu 9/12/87, pp. 60-61.
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vendicare l'arresto del 'Comandante Militare' di Ordine

Nuovo, sopprimendo colui che nell'ambiente era indicato come

il responsabile della sua 'prigionia'; infine, procurar~

l 'evasi'one del

enormi rischi.

'Comandante Militare', anche a costo di

Va osservato -riprendendo le parole dell'ordinanza di rinvio

a giudizio (101)- essere "innegabile che tutte le azioni qui

descritte non possono trovare inquadramento che in una

§~§c2i~2' galvanizzandone le energie attraverso atti che in

qualche modo rappresentano un esplicito riconoscimento della

'leadership' dei capi storici e delle tesi politiche delle

quali questi sono portatori. Al di là, quindi, degli articoli

pubblicati su 'Costruiamo l'Azione', dei vari volantini di

rivendicazione dei N.A.R .... , delle stesse dichiarazioni,

piCl volte ribadite da Valerio FIORAVANTI, Gilberto CAVALLINI,

-'.--"'-..J

~

~
':::3

Francesca MAMBRO e da altri esponenti del sedi c errt e .

'spontaneismo armato', i fatti dimostrano l'esistenza di

di un legame profondo tra l'ambiente della vecchia destra

* * * * *( 101> - SO, pp. 525-527.



ordinovista l·a.rea 'giovanile' in qualche modo

~appresentata da Valerio FIORAVANTI e dal suo gruppo; di

piÙ~ una subo~dinazione 'nel concreto' di costoro alle tesi

politiche e agli indirizzi di azione dettati da personaggi

come Paolo SIGNORELLI e Massimiliano FACHINI, organicamente

collegati con l'ambiente della eversione di destra che era

stato proprio di Ordine Nuovo.

Vi è, sostanzialmente, una insanabile contraddizione fra le

idee e le proposizioni esternate pubblicamente dagl i

aderenti a 'Costruiamo l'Azione' e alla galassia dello

'spontaneismo armato' con la realtà di un'azione politica e

militare che è invece di segno affatto diverso, e che si

muove sulle concrete linee del terrore indiscriminato e

della provocazione politica in funzione di pesa.nte

condizionamento degli equilibri politici del Paese.

In questo contesto, il ruolo di personaggi come Valerio

FIORAVANTI (il quale pure si è assunto la paternità del

volantino 'N.A.R.-chiarimento'" (102) "con i l quaI e era

* * * * *
11(2) - Copia del documento trovasi in AA, V2, C5, p157. Per

l'assunzione di paternità del medesimo, cfr. AA, V4,
C17, pp. 17, 18 e 23.
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rivendicato l'omicidio del giudice Mario AMATO e che

costituisce il condensato dei principi-guida dello

'spontaneismo armato'), Sergio CALORE, Gilberto CAVALLINI,

Egidio GIULIANI, Marcello IANNILLI, diviene effettivamente

comprensibile solo se si tiène un conto relativo delle

proclamazioni verbali o puramente teoriche, e si guarda alla

prassi, al concreto effetto della azioni progettate o

portate a termine.

E il ruolo di queste persone diviene finalmente chiaro non

soltanto se si fa riferimento alla storia politica di

ci ascuno degl i aderenti 'alla banda armata quì consi derata,

ma anche e soprattutto se si vanno a considerare i legami

esistenti fra gli imputati e la loro comune partecipazione

ad un'articolata strategia del terrore, conclusasi con il

tragico attentato del 2 agosto 1980."

Significativa traccia del ricompattamento dell 'ambiente

eversivo neofascista intorno ad una medesima progettualità

che doveva essere i donea ad aggregare, l e vari e formaz ioni

armate si trova nelle dichiarazioni dello SPIAZZI e in quel

documento scritto (la nota SISDE 28/7/1980) i n cui l e



informazioni dallo BPIAZZI raccolte si cristallizzarono in

data anteriore alla strage. Dopo quanto si è argomentato sub

2.1.2.3.2) , non occar-re spendere altre parole

semplicemente richiamare, per ulteriore conforto, i l

rapporto del Direttore del BIBDE in data 21/11/1983 di cui

si è detto in narrativa (103)- per dimostrare che il viaggio

effettivamente ebbe luogo e si svolse nella data indicata

dallo SPIAZZI, e che il colonnello raccolse le notizie poi

trasfuse nell'informativa. Quanto poi al fatto che il

'Ciccio' sul conto del quale le informazioni furono attinte

fosse Francesco MANGIAMELI, esso discende, oltre che dalle

molteplici circostanze di cui si è dato conto sub

2.1.2.3.2), lettera bI, da quella ulteriore che, nella nota

BIBDE 28/7/1980, il 'Ciccio' viene indicato come subordinato

a Stefano DELLE CHIAIE, 'leader' storico ed indiscusso di

Avanguardia Nazionale. Orbene, si vedrà qui di seguito come

tale connotazione identifichi con certezza il MANGIAMELI.

Che il coordinatore delle attività eversive neofasciste

della Capitale, in quel periodo, fosse Francesco MANGIAMELI,

* * * * *(103) - Cfr. supra, sub 1.6.121.
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è dato la cui importanza non deve assolutamente essere

sottovalLltata. Il MANGIAMELI, in effetti, rappresentava

l'espressione vivente della convergenza politico-

mi li tare-operati va~realizzatasi'asegui to della cri si delle

varie formazioni. deLLa quale si è ampiamente detto~ fra

ambienti della-vecchia destra, politicament. sopravvissuti

allo sfaldamento clelle tradizionali organizzazioni, enLlove

spontaneisti eminenti come ValerioFIORAVANTle Francesca

Posizione, legato a doppio filo, anche operativamente, a

leve dell'eversione neofascista. 'Leader' di Terza

.t1At1BRO, il MANGIAMELIè, a l: tempo stesso, espressione di

Avanguardia Nazionale ed Ordine Nuovo CI04).

* * * * *11(4) - SLli rapporti del MANGIAMELI con le due storiche
formazioni del neofascismo, vengono in
considerazione una molteplicità di dichiarazioni.
GiLllia RACANIELLO CEB, V2, C42, p8): " ••• Confermo di
avere s apu t o da LEDA F'AGLIUCA MINETTI "C l a,consorte
di Stefano. DELLE CHIAIE) "che CICCIO MANGIAt1ELI era
alle dipendenze di DELLE CHIAIE, anche· se non
ricordo in quale periodo esattamente ella mi fece
quest~ confidenz~". In giudiz~o~cfri vu 6/11/87,
p51 La donna, avuta lettura di tali dichiarazioni e
invitata a riferire se ricordasse la circostanza,
affermava: "se qLlesto l' ho detto PLIÒ darsi che
allora me lo abbia detto. lo purtroppo, ripetto non
ho purtroppo la stessa memoria di allora". Cfr.
supra sub 2.1.2.3~2), nota (71).
Sergio CALORE CIA, V9/a-l bi,;;, C13/16, pp. 4-5):
" ... posso dire. che si curaman t e MANGIAMELI è di
estrazione ordinovista legato ai vari INCARDONA e
TOMASELLI. ~a,che successivamente,alla ri~nione del
settembre '75 ad Albano il MANGIAMELI divenne
r.eferentedi A.N.,per la Sicilia, tanto è vero che
prese contattLaRo~a con la strLlttLlI,..a ,di A.N. e
credo che adgiri.ttura abbiaaperto,Llna,;;ede d i, A. N.
a Palermo. GlLleste.cose me le ha riferite" CsegLle)
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Al tr-a emb l ematica tracci a del ricompattamento deg l i arnb i enti

della destra eversiva attorno ad obiettivi politicamente

aggreganti è il progetto di attentato ad un magistrato

-diverso ed ulteriore rispetto all'attentato al dotto AMATO-

che fu a lungo coltivato e fortUnatamente non portato ad

esecuzione per via delle rivelazioni del VETTORE PRESILIO e

dell'ondata di arresti che colpì l'eversione neofascista a

seguito della strage del 2 agosto.

sui i c specifico argomento si dovrà necessariamente

* * *' iIo·*
(segue) "CONCUTELLI il quale mi disse che A.N. in
Sicilia non era mai entrata fino a quando Francesco
MANGIAMELI non era diventato un punto di riferimento
nell'isola per detta organizzazione". In giudizio,
per quanto riguarda lo specifico aspetto
dell 'adesione del MANGIAMELI ad Avanguardia
Nazionale, il CALORE non è stato soccorso dalla
memoria. Ha comunque confermato le precedenti
dichiarazioni (vu 9/12/87, p65): " ••• le confermo,
se l'ho dichiarato lo confermo, ma ora non
ricordo ... 11

Angelo IZZo (AA, V4, C24, p86 l: " ••• il SIGNoRELLI
mi ha detta che Francesco MANGIAMELI era un suo
uomo: di quest'ultimo, da CoNCUTELLI, so che era il
capo di AVANGUARDIA NAZIONALE in Sicilia."
Marco AFFATIGATo (EA, V10/a-6, C215, p241: " ••• 11
MANGIAMELI mi risulta fosse subordinato al
SIGNoRELLI. •• " Ancora (Cal., V5, C2, pp. 16-17):
" ••• Mi risulta che MANGIAMELI, al quale andai a far
visita nel 77 nella sua casa alla periferia di
Palermo, era il referente di SIGNoRELLI in Sicilia.
Non posso dire che MANGIAMELI fosse di O.N. o di
A.N., posso però dire che egli rappresentava
l'insieme di questi due movimenti e di Lotta di
F'opolo poiché egli si è posto da sempre come momento
dicoll egamento poI i ti co ed operativo di A. N. -O. N. e
Lotta di popoI6 ••• " (verosimilmente I~AFFATIGATo

equivoca fra Lotta di Popolo e "Lotta POlJolare:
movi menti" atti vi in epoche diverse, e non
sovrappoMibili per. i . contenUti ,ideolo~ici e
l'estrazione politica dei rispettivi aderenti).
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~ito~na~e. Qui occo~~e ~ileva~e -~ichiamando a~gomenti già

svolti (105)- come i poli ~omano e veneto dell'eve~sione

neofa?cista, che 51 assumono essere stati le campQn~nti

della banda a~mata oggetto di giudizio, avessero,

nell 'estate del 1980, t~ovato una p~op~ia unità st~ategica

atto~no ad un programma di azione che comp~endeva tanto

attentati contro obiettivi selezionati, quarrto una campagna

r

di te~~ore indiscriminato che sfocerà nell' impennata

dalla fine del 19~9, a seguito della crisi di

d.al I attentato del 2 agosto 1980.-costi tuita

In sostqnza:

Costruiamo c-J. 'Az ione e di Terza F'osizì one, nonché

dell 'incipiente, ma progressivo sottrarsi del 'NLICl eo

Operativo' di Te~za Posizione alla 'leadership' di Roberto

FIORE e Gabriele ADINOLFI, nel panorama della destra

eversiva.,SLllquale 'prima facie' si apprezza il d ì aso i ver-s ì

in mille rivoli del sovversivismo, impegnato in forme

spontanei sti che in Llna' gLler~a senza strategi a' contro lo

St"to, è dato cogliere. "d una p ì ù attenta analisi, il

di panar s ì di Lln.f i lo- LlI1itario che colI ega tutti coloro i

",.", ".".".

11051 - Cf~. sUpra, sub 2.1.2.3.2), lettera cl.
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qua ì ì dalla crisi delle varie organizzazioni di origine non

fanno discendere una scelta di disperazione o di resa, ma,

invece, l'impegno a costituire un nuovo agguerritissimo

organismo eversivo.

Naturalmente, un'aggregazione del tipo di quella delineata

dal capo d'imputazione, una convergenza politico-operativa

fra 'vecchi' eversori e nuove leve del terrorismo,

presuppone una strategia di controllo dei fermenti giovanili

da parte delle tradizionali cariatidi del neofascismo,

ispirata dalI 'obie.ttivo di convogliare le forze disperse

verso un unico organismo armato. Non è qui in discussione se

tale obiettivo non sia stato mai completamente raggiunto e

se determinati ambienti giovanili si siano costantemente

mantenuti diffidenti verso il FACHINI, il SIGNORELLI e gli

altri 'vecchi tramoni'. Ciò che rileva è che la strategia di

controllo del mondo giovanile, a fini di eventLlale

arruolamento ed indottrinamento, ma anche, più subdolamente,

di strumentalizzazione 'politica' della sua azione militare

-strategia che deve necessariamente costi t u.ì re una

componente prdgrammatica di una banda armata strutturata
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come quella in esame-emerge con chiarezza da una serie di

.=:tequisizioni processuali sosta.nzialmente consonanti.

Stefano SODERINI ( 1(6) : " .•. In particolare ebbi modo di

conoscere Luca SIGNORELLI, Manlio DENARO e Pierluigi

SCARANO, ragazzi tutti pià grandi di me, i quali ... mi

chiesero di rinunciare all'attivismo di tipo tradizionale al

fine di evitare di evidenziarmi con la polizia e

nell'ambiente. Mi proposero in sostanza di tenere una vita

privata la pià riservata possibile, inserendomi in un

normale posto di lavoro, in attesa di futuri sviluppi

r ì vo ì uz i onar ì • Al contempo veniva promosso nei miei

confronti un vero e proprio indottrinamento: da una parte mi

si diceva di evitare contatti di qualsiasi tipo con gli

attivisti missini .•. ; d'altra parte mi si impartivano da

parte dei tre nominati lezioni di carattere teorico sui

principi immanenti del fascismo.

Comunque dietro ai ragazzi che avevano contatto con me

emergeva sicuramente la figura di Paolo SIGNORELLI, il qLlale

girava spesso per il quartiere perché insegnava in una

(106) - EA, VI0/a-6,
confermate in

* * * * *C264 bis/3, pp. 27 ss. Dichiarazioni
giudizio: cfr. vu 2/11/87, p61.
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scuola vicina. Dopo un po di tempo, circa un paio di mesi

capa i miei r~pporti con Luca SIGNORELLI e i suoi amici, mi

fu detto che in realtà facevo pa~t2 della struttu~a di

Ordine Nuovo e c~e per tale ragione mi erano state indicate

no~me di comportamento particolari, proprie di Una

organizz~zione segreta.

Mi esembra di ricordare che sia stato proprio il professore

P~olo SIGNORELLI a rivelarmi che io appartenevo alla

formazione clandestina Ordine Nuovo.

Sempre in quel periodo, nel dicembre '77, partecipai alla

festa del solstizio che ebbe luogo sui monti di Tivoli e

alla quale presero parte piO di trenta persone, fra le quali

il gruppetto di Vigna Clara,

professore Paolo SIGNORELLI.

l'intero gruppo di Tivoli e il

Nel corso del soslstizio oltre ai sacrifici rituali vennero

cantati inni di Ordine Nuovo. Non ricordo il nome delle

altre persone adulte presenti, ma ricordo che c'erano Sergio

CALORE e Italo IANNILLI.

Già al momento del solstizio si era realizzata una selezione

gruppo di persone che come me gravitavano
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l'ambiente " Isic) "di SIGNORELLI e, mentre altri ragazzi si

erano man mano defilati, o pur presenti alla festa vennero

poi esclLlsi da incontri successivi come da altre attività

di genere politico, io rimasi invece nel gruppo ristretto e,

a dimostrazione dell'avere ormai piena fiducia e~ quindi di

essere inserito a livello di militante effettivo, fui

invitato ad una festa che si tenne a capodanno del 1978 in

casa di Fabio DE FELICE a Poggio~ Catino. La festa del

Capodanno ebbe natura conviViale, ma rappresento ai' miei

occhi una sorta di definitiva immissione, posto che ero

stato portato a contatto con persone di età e condizione

molto diversa dalla mia, cosa che in effetti mi colpi. Era

infatti presente, oltra a DE FELICE ed al SIGNORELLI, anche

il criminologo- SEMERARI. Vi era inoltre Paolo ALEANDRI con

l a H danzata ed il gi ornali sta del 'Tempo' SALOMONE••• in

in occasione della festa a- casa di DE FELICE mi fu

consentito di sparare alcuni colpi con una pistola 357 di

propri età di SEMERARI. ; • mi pare d0lÌl0 - i fatti di - Acca

Larentia, ricevetti una copia dei cosiddetti fogli·d'l!!rdine

di Ordine NUOVo;.;CClme ho già detto è in quel periodI!! di
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Paolo SIGNDRELLI o da persone del suo grLlppo•.. "

Di nuovo il SDDERINI (107), a proposito di riunioni avvenute

in Tivoli:" ••• si parlava dell'uso degli esplosivi in termini

tali che io seguivo con difficoltà perché chi ne parlava si

dimostrava effettivamente esperto. Chi parlava era

soprattutto Sergio CALDRE il quale dimostrava una

particolare competenza in materia. Veniva suggerito a chi

non avesse ancora fatto il militare di cercare di militare

in reparti specializ·zati nell 'uso di materiale esplodente •••

lo partecipavo alle riunioni col solito gruppo di Vigna

Clara composto fondamentalmente da me e da Paolo

SIGNDRELLI ••• " (108)

(107)
( 108)

* * * * *EA, Vl0/a-6, C264 bis/3, p34.
In giudizio (cfr. vu 2/11/87, pp. 63-64),
sono poi intervenute le seguenti precisazioni:
" ••• Il Presidente: 'in queste riunioni quando si
parlava di addestrarsi all'uso di esplosivi si
diceva anche con quale finalità?' SDDERINI: 'no,
perlomeno a me non lo dicevano. Era sottinteso che,
nell'ambito del loro discorso rivoluzionario, si
dovesse fare uso delle armi o dell'esplosivo.' Il
Presidente: 'si è mai detto che questo esplosivo
potesse essere usato contro le persone?' SDDERINI:
'non si è mai parlato di una finalità specifica, si
parlava dell'opportunità di fare una cosa del
genere, perché il resto era sottinteso.' Il
Presi dente: 'ma si sarà pure detto dove si doveva
collocare questo esplosivo.' SDDERINI: 'non mi hanno
mai portato a conoscenza di quelli che erano i
programmi di questa organizzazione. Mi hanno sempre
dEjtto di starell. .e· aspettare çhe la rivoluzione si
sarebbe fatta e intanto di darmi da fare per non
farmi conoscere dalla polizia, ma non conoscevo i
loro programmi, anche probab.ilmente per l'età che
avevo••• Il
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Sempre il SODERINI (109): " ...Non par t ec ì pa i agl i scontri

che avvennero subito dopo la morte dei due giovani di destra

avvenuta 11 7 genna10 del '78 proprio perché il mio r uo Lo

era di rimanere aderente alle indicazioni ~i clandestinità

che mi erano state impartite ••• in quel periodo SIGNORELLI e

tutto il gruppo che gravitava intorno al gruppo di

'Costruiamo l'Azione' portava avanti la linea di

incoraggiare il più possibile iniziative atteapolarizzare

. l'interesse nell'ambiente giovanile, non piÙ limitato ai

soli giovani di destra ma con ambizioni maggiori. Si cercava

-cioè anche con il proliferare delle sigle ~vedi ad esempio

le Comunità Organiche di F'opolo- che facevano capo allo

stesso gruppo che gravitava intorno a Costruiamo l'Azione,

di attirare anche giovani che erano su posizioni di

sinistra. D'altra parte qllesto era ricercato anche con l'uso

di sigle che potessero non apparire come dell'area

ideologica della destra ••• "

Infine

11(9)

(110)

(110):. ".~.Avevo cominciato a maturare l'idea a

* * * * *Cfr. EA, Vl0/a-6, C264 bis/3, pp. 29-30, e, per la
conférma dibattimentale, vu 2/11/87, p64.
EA, Vl0/a-6, C264 bis/3, p35. Cfr. vu 2/11/87, pp.
61-63.
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seguito del rapporto col NISTRI di entrare in Terza

F'osi,zione dellaqLlale NISTRI era aderente. Anzi della cosa

avevo parlato anche a Paolo SIGNDRELLI, al figlio Luca e a

SCARAND i quali non si erano opposti a questa mia idea ma

anzi mi avevano detto che era una buona cosa perché cos,

sarebbe stato possibile per loro in un certo modo

controllare dall'interno attraverso me le attività di quel

movimento. Comunque io non mi resi conto subito della

valenza del discorso di SIGNDRELLI Paolo che però mi fu

chiara in seguito ••• "

Altro momento esemplare della strategia -precipuamente

perseguita dal FACHINI e dal SIGNDRELLI- di cooptare giovani

della destra da utilizzare per fini propri, sfruttandone le

capacità militari, è rappresentato dall'inserimento di

Gilberto CAVALLINI nel gruppo di Costruiamo l'Azione (111i.

Tale inserimento fu richiesto ed ottenuto dal FACHINI, cui

il CAVALLINI era stato 'passato' da Marco BALLAN, al quale

ultimo il CAVALLINI si era 'appoggiato' dopo essere evaso,

nel '77, mentre si trovava detenLlto sotto l' aCCLlsa di

* * * * *(111) - Per la quale vicenda, cfr. Calo, V5, C12, 0.30; lA,
V9/a-1 bis, C13/6, 0.0..2-3; vu 9/12/87, pp. 22-23; vu
8/1/88, pp. 42-43.



omicidio.

V'è poi in atti una testimonianza estremamente eloquente in

ordine ~ll'opera di proselitismoed ai contenuti del

messaggio 'politico' 'del professor SIGNORELLI. Il teste

Luigi FRATINI, davaMti all~Corte, h~confermato (112) le

seguenti 'dichiarazioni rese sin dal 18/8/1980 (113): " ....10

sono venuto a contatto con detti gruppi" (114) "trami te i l

professor Paolo SIGNOREL~I che è stato mio professore di

storia e Filosofia al Liceo Classico 'DE SANCTIS', sito in

via dell 'Acqua Traversa, quando frequentavo il 2°e il 3°

,'C Liceo. In particolare, durante l'ultimo anno di scuola,

iniziai a frequentare la casa delprof. SIGNORELLI, 'sita in

via G. Mussi, ed egli a più riprese affrontava con me

( 112)
(113)
( 114)

problemi di politica. Inizialmente il professore faceva

discorsi ,teorici sul fascismo, . sul nazismo, sulla purezza

della razza e sulle prospettive di un nuovo, fascismo in

Italia. Successivamente, quando egli capì che io condividevo

* * * * *Cfr.,vu23/1188, pp. 13-15.
Cfr.'EA, VIOla-l, C42, pp., 9-10.
Il FRATINI aveva.'fmmediatamenteprima fatto menzione
di ~Lotta di Popolo' e delle ·C.O.P.' (Comunità
Organiche di Popolo). L'indic::azioMe 'Lotta di
P?pC)lo', '. c~esiri pr:oporrà nel seguito delverbal e,
èf.rutto '. ditonfus;i on.eterminologica:, chi ar-o,e.ssendo
-dal 'contesto-che i l teste i ntendeva'riferi rsi al
movi mento "Lotta· Popol are



tali teorie passò a parlarmi di 'Lotta di popolo' e quando

qLlesta organizzazione si sciolse (mi sembra che avvenne a

segui to del SLlO arresto). del l e Comuni tà Organi che di Popolo.

In più occasioni il professore richiese un mio impegno

attivo in detta organizzazione, ma io mi limitai

all'affissione di alcuni manifesti. Nei suoi discorsi si

parlava sovente della necessità della lotta armata e in più

occasioni mi riferì che 'Lotta di Popolo' e ·C.O.P.' altro

non erano se non organizzazioni clandestine che si

prefiggevano scopi rivoluzionari da attuarsi con la

guerriglia urbana.

Anche con il professore sono riuscito a non impegnarmi in

prima persona, per cui nulla so degli attentati che in

concreto sono stati posti in essere dalle due

organizzazioni. Ricordo che il prof. SIGNoRELLI propugnava

essenzialmente nell 'attuale fase della lotta l'eliminazione

di magistrati ed in primo luogo del dotto AMATO," (115) " da

* * * * *(115) - Circa i propositi del SIGNoRELLI sul conto del dotto
AMATO, il FRATINI, specificamente interpellato in
merito, ha precisato (cfr. vu 23/1/88, p16),
confermando quanto già dichiarato all'Istruttore
(cfr. EA, V10/a-l, C42, p15l" che l'opportunità di
sopprimere il magistratoyeniya dal professore
rappresentata in forma generica e non come
espressione di un preciso propositodeli.ttuoso. In
parti col are, i l SIGNoRELLI.di.sse che il dott. AMATO
avrebbe "fatto la stessa fine del,. giudice OCCORSIo".
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lui ritenuto il nemico n. 1 della destra. Non so se poi, in

concreto, egli abbiaàttuatci tali propositi. Tra la fine di

maggio e i primi di giugno andai a casa dal prof. SIGNORELLI

ed in quella circcistanza mi chiisese io perscinalmente o

qualthe amico potivamo cciniervarglidii documenti e dille

armi. Risposi nigativamenteper le armi e gli chiesi di

farmi vedere i documenti. Egli mi rispose che non li aveva

in casa i il ·discorici finiTi. Dopo circa una settimana

rividi il professoree>gli chiesi dei documenti. Egli mi

rispose - theàveva già provveduto. sia' per le armi che per i

documenti. Quella sera, a cena, eravamo io, lui, la moglie e

la figlia. So che faceva. parte di 'Lotta diPol!lolo' il

figlio del professore a nome Luca, il ••• SODERINI,

ultimamente passato a 'Terza Posizione', ed un giovane sui

25 anni, proba.bilmente nobile, chiamato' Il Principe' . Non

so invece chi aderisce attualmente alle Comunità Organiche

di Popolo, di recente costituzione. La propaganda ufficiale

di tali movimenti era attuata attraverso il giornale

, Costrui amo l'Az ione' , che il . prof.· SIGNORELLI faceva

distribuire innanzi al DE SANCTIS. Alcuni articoli di tale
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gionale erano scritti dallo stesso prof. SIGNORELLI. Su tale

giornale, ad ogni modo, scrivevano anche alcune personalità

quel ì il prof. Aldo SEMERARI."

Alla stregua di quanto precece, appaiono pienamente

credibili anche le seguenti dichiarazioni rese da Sergio

LATINI (116) : " ... PISO mi disse esplicitamente che sia

FACHINI che SIGNORELLI avevano minacciato lui come gli altri

di Terza Posizione che se non fossero entrati nelle C.O.P.

l i Il (si c) "avrebbero tagliato le gambe. PISO disse che

avevano resistito alla minaccia, tranne i cd. 'cani sciolti'

e i gruppi operativi che agivano al di fuori della facciata

legale di Terza Posizione••• " Vincenzo PISO, davanti a

Corte (117), ha escluso d'aver ricevuto le minacce, così

come ha escluso d'aver fatto le confidenze al LATINI, con il

quaI e ha peraltro dovuto ammettere di esser stato

codetenuto. Senonché, le affermazioni attribuitegli dal

LATINI si armonizzano perfettamente con il quadro d'insieme

-emergente dalle acquisizioni sopra passate in rassegna

* * * * *(116) - EA, VI0/a-5, C241, p6. Cfr. anche AA, V2, C4, p8. In
giudizio, il LATINI si è avvalso dell.a facoltà di
non rispondere all'interrogatorio (cfr. vu 17/2/88,
pp. 19-20). Circa la scaturigine della scelta
collaborativa del LATINI, cfr. AA, V2, C4, p é ,

(117) - Cfr. vu 18/2/88, p112.

1038



dell a strategi a di 'controllo' e 'arrLlol amento' dei gi ovani

della destra, perseguita dai vertici di 'Costruiamo

l'Azione'. Inoltre, se la collocazione 'politica'del LATINI

era tale da renderlo idoneo a ricevere "determi nate

confidenze (118), e se la comune detenzione ne forni

occasione adeguata, è altresi vero che la posizione PISO,

per la sua militanza politica e per il particolare ruolo

assunto 03.11 'interno del movimento di appartenenza (119), era

tale da giustificare la scelta della sua persona, da parte

del FACHINI e del SIGNORELLI, per l'intervento di cui si è

detto.

D'altronde, della volontà del SIGNORELLI e del FACHINI di

"controllare egemonicamente i vari gruppi di destra" ebbe

* * * * *

(118) - Entrato in carcere per delitti comuni, il LATINI vi
stabili relazioni con esponenti della destra
eversiva, come risulta ampiamente dagli atti del
procedimento 'Q.UEX' (cfr. EA, Vl0/a-5, C241, p9 e
AA, V7, C41, passim).

(119) - Nel procedimento romano cosiddetto 'di Terza
Posizione', il PISO, impLltato di vari reati, è stato
da essi assolto, in primo grado, con formule varie.
In particolare, è stato assolto con formula
dubitativa dal delitto di banda armata. Ad ogni
modo, quantunque non si ano state i ndi vi duate penaI i
responsabil i tè: a suo cari co, resta fermo che egli
militò in Terza Posizione ed assunse, dopo
l •arresto del DIMITRI, il>ruolo -di eccez i onal e
rilievo ,eprestigio-di dirigente deHa Legione. Per
la sua posizione, cfr. AA, ViO, C4bis,<passim, e,
in particolare, p761.

1n"":!:o
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notizia anche Paolo STROPF'IANAperbocca dei vari ZANI,

ADINOLFI, SPEDICATO, COGOLLI (120). E MaLlro ANSALDI -per

averlo appreso dall'ADINOLFI- ha fatto cenno-del sottrarsi

di Terza Posizione, che stava rapidamente ampliandosi, "al

controllo politico di A.N. ed O.N." (121).

(120)
1121>.

* * * * *Cfr.EA, Vl0/a-5, C226 bis,p14 evu 19/11/87, p59.
- Cfr. Cal., V5, C3, p5 verso e vu .18/11/87, p62.

In particolare, apprese L'ANSALDI dall 'ADINOLFI che
Terza. Posizione non aveva accettato l'invito a
partecipare alla nota riunione presso il cinema
Hollywood.
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La dimostrazione dell 'esistenza della banda armata oggetto

di giudizio passa necessariamente attraverso la verifica

dell a SLlssi stenza dei col) egamenti tra i soggetti accLlsClti

di averne fatto parte. E la rel.tiva indagine conduce -come

di seguito si vedrà- all'individuazi~ne di profondi legami

-ancorCl i n atto nel peri odo cui si r ì feri sce l' impLltClzione-

-tra var ì prevenLlti, che appai ono accomun a t ì d a l I e ·fi nal ità

indiscriminato perseguite: finalitàdi terrore

dall' Clnali si dei fatti criminosi

em'ergenti

r ì feri bi li

all'orgClnizzClzi~neodi quelli soltanto progettati e poi non

portati ad esecuzione.

Di centrale importanza -per il ruolo di vero e proprio

comandante militare che il FIORAVANTI verrà assumendo nella

banda armata in esame- è la cooptazione di Valerio

FIORAVANTI nel gruppo, facente capo a Sergio CALORE,

costituito dagli operativi dell'ambiente di Costruiamo

l'Azione sopravvissuti alla crisi dell 'organizzazione:

çrupp c che, da. un lato, si er-a venuto ampi amente sfal dando

sotto il profilo organizzativo, e, dall'altro, era venuto
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mutando fisionomia, per effetto dei legami assai intensi

stretti con altro .qruppo , facente capo ad Egidio GIULIANI.

Così Sergio CALORE al PUBBLICO MINISTERO di Bologna (122),

il 14/2/1985: "Venni arrestatri nel maggio del 1979 su ordine

di cattura della Procura della Repubblica di Rieti che mi

accusava di ricostitLlzionE! del disciolto partito fascista.

Nel luglio di quell 'anno, nel carc:ere di Rebibbia, conobbi

Valerio FIORAVANTI,> arrestato per porto di pistola al valico

di PontE!> Chiasso. Stringemmo sUbito amt c ìz ìa, In . que Ll o

stesso periodo erano detenuti con me a Rebibbia Paolo

SIGNORELLI, Cl aud ìo MUTTI e Renato ALLODI. Venni prosci 01 to

in istruttoria e scarcerato il 13 novembre 1979. Ripresi

immediatamente i contatti con esponenti del gruppo di

'Costruiamo l'Azione', che si era praticamente dissolto come

struttura durante la mia detenzione. In particolare rivedo

Bruno MARIANI e con lui mi reco in un cascinale sulla via

Prenestina dove erano custodite le armi del nostro gruppo;

mescolate con esse vi erano le armi del gruppo GIULIANI-

CDLANTDNI ••• Vi erano non meno di cento pistole, un a

* * * * *(122) ~ Cal'i V5; C12, pp. 34 ss; Per ildib~ttimehto, cfr.
vu 9/12/87, pp. 38-41.



qu ì n d ì c i n a di mitr-a, bombe a mano SRCM ed ananas,

lanciar-azzi amer-icani M72 ed esplosivo var-io. Vi er-a questa

conviviale r-isulta
dibattimento (vu

comunione di ar-mi tr-a il nostr-o gr-uppo e quello di Egidio

GIULIANI poiché tr-a i due gr-uppi si er-ano str-etti r-appor-ti

dur-ante la mia.detenzlone; in par-ticolar-e, tr-a Br-uno MARIANI

ed Egidio GIULIANI.

Cir-ca sette gior-ni dopo la mia scar-cer-azione, venne a casa

mia F'aolo SIGNORELLI con tutta la famiglia ••• " (123) "Alcuni

gior-ni dopo r-ividi Valer-io FIORAVANTI, scar-cer-ato alla fine

* * ** *

(123)- Il .ccrrtenuto di tale incontr-o
dalle pr-ecisazioni for-nite in
9/12/87, pp. 38-39):
"Il Pr-esidente: 'r-icor-da di cosa si par-lò?' CALORE:
'nel cor-so della cena pr-aticamente di niente, solo
del f atto che er-avamo stati ambedue scar-cer-ati, l u ì

nel mese di agosto, io nel mese di novembr-e, che
er-avamo fuor-i e queste cose. Poi con SIGNORELLI,
appar-tatamente, par-lai del fatto che ••• lui mi disse
se avevo intenzione di r-ipr-ender-e i contatti con
lui, se avevo intenzione di iniziar-e di nuovo la
nostr-a collabor-azione. Gli spiegai che or-mai le
nostr-e posizioni er-ano distinte pr-opr-io sul piano
politico, quindi ••• ' Il Pr-esidente: "vuo ì e spiegar-e
per-ché c'er-a stata questa ••• · CALORE: 'i motivi
della spaccatur-atr-a mee le per-sone che mi er-ano
più vicine, il gr-uppo di SIGNORELLI, er-ano
sostanzialmente di natur-a politica, ossia er-ano
dovute al fatto, come ho già detto, che sia io che
ALEANDRI puntavamo a una conver-genza di tipo teor-ico
anche con i gr-uppi della sinistr-a e conseguentemente
i contatti con SIGNORELLI, oltr-e che
contr-opr-oducenti sul piano della nostr-a immagine,
nel contatto con gli·ambientidella siriistr-a, er-ano
~anche insostenibili, dato che SIGNORELLI continuava

a svolger-eun tipo di attività eaveva~un tipo di
collocazione ideologica che er-a quella sua
tr-adizionale, cioè<nel1 'ar-ea dell'estr-emadestr-a, di
tipo eHtr-apar-lamentar-e •. "
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di ottobre ••• " (124) "Gli feci presente che', volendo, poteva

entrare a far parte del nostro gruppo, che aveva in

programma iniziative politico-militari. Valerio mi rispose

che preferiva per il momento restare nel suo ambiente,

gravitante attorno al FUAN di Roma ••• " Nel giro di poco

tempo il FIORAVANTI maturò una diversa decisione; riferisce

ancora infatti il CALORE, nel medesimo verbale: " ••• Tornando

al periodo compreso tra la mia scarcerazione ed il

successivo arresto (13 novembre- 17 dicembre 1979), appresi,

da Valerio, che intendeva passare nel nostro g~uppo, anche

in considerazione della sottrazione di armi che aveva subito

ad opera di DIMITRI." (125) "Dun que , a far tempo dal 6-7

dicembre, Valerio entra a far parte del gruppo che faceva

capo a me. Il giorno 10 ed 11 dicembre, Valerio partecipò ad

una rapina ai danni di un orefice di Tivoli insieme a Bruno

MARIANI, Mario ROSSI, Gilberto CAVALLINI ed un 'comune'

amico di MARIANI del quale non so il nome ••• Fu in questa

* * * * *
(124) - Il CALORE, in giudizio, ,ha precisato il numero ed il

contenuto degli incontri col FIORAVANTI precedenti
l'ingresso di quest'ultimo nel gruppo (vu 9/12/87,
p39) •

(125) - Per tale episodio, cfr. l'atto citato àlla nota che
precede.



occasione che presentai FIORAVANTI a CAVALLINI •.• "

Per quanto attiene all'ingresso operativo del FIORAVANTI nel

gruppo, decisivo conforto alle dichiarazioni del CALORE

viene dalle risLlltanze di altri procedimenti, nei quali è

è emersa la prova della partecipazione del l 'odierno imputato

alla rapina in danno dell'orefice di Tivoli e, sei giorni

piÙ tardi solamente, all'attentato contro l'Avv. ARCANGELI,

dichiarazioni che concerne i legami fra gli 'operativi' di

sfociato nell'uccisione del giovane LEANDRI (126).

Costruiamo l'Azione ed il 'gruppo GIULIANI' sotto

./.

-<
e-/

'q-
.;J
~
~lo

dellepartemancate le conferme a quellasonoNé

speci~ico profilo della ~ommistion. dei rispettivi armamenti,

che Sergio CALORE ebbe modo di constatare 'de visu'(127).
* * ,'il- * *

(126) - Di quest "u ì t ì mo episodio, di c u ì si resero
responsabili, tra gli altri, Sergio CALORE, Valerio
FIORAVANTI e BrLlnO MARIANI, si è già detto al trove.
Per' quanto riguarda l 'altro crimine, si tratta della
rapina consUmata in Tivoli, 1'11/12/79~ in danno
dell'oreficeria di Amelia D'AMORE (cfr. AA, V1,
C1/4, pp. 865-876). Ai fini che qui interessano,
va rimarcata la responsabilità nella vicenda di
Sergio CALORE, Brùno MARIANI, Valeria FIORAVANTI e
Gilberto CAVALLINI.

(127) - Cfr., per l'arsenale di via F'renestina nella
disponibilità del GIULIANI, la sentenza in AAD, V10,
C5 bis, pp. 37ss. elO1 ss.; ", per un episodio di
affidamento di armi - che fLlrono poi 'depositate in
via Prenestina- da Bruno MARIANI ad Armando
COLANTONI, e da qLlest "ulti i rno 'girate ,ad Egidio
GIULIANI', cfr. la medesima sentenza, pp. 49 ss. e
109 SS, Perle dichiarazioni citate in t'ali ultimi
passi , limitatamente a CjLlell e rese nell . i struttori a
del relativoprocèdirnento, cfr. 'AA, V8, C46. Gli
aLltorì di dette dichiarazioni sonocornparsi (segLle)
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Il momento certamente pi~ significativo dell'avvenuta

Unificazione operativa fra i resti di Costruiamo l'Azione e

la centrale flgura di Egidio GIULIANI è dato dal rapporto

strettissimo fra quest'ultimo e Gilberto CAVALLINI. Tale

rapporto perdurerà e si rinsalderà nel tempo. Ai fini che

qui rilevano, giova però osservare come esso fosse già in

atto nell 'autunno del 1979. Dall 'interrogatorio

dibattimentale di Sergio CALORE (12B): "Il F'residente: 'lei

ha parlato anche di un certo oro che doveva essere piazzato

a Roma proveniente da una rapina compiuta ad un libico.

Vuol dire?' CALORE: 'la rapina è avvenuta nel periodo della

mia detenzione per ricostituzione del F'artito fascista,

* * '* '* '*(segue) anche avanti a questa Corte: cfr., per la
LAURICELLA, il COLANTONI, la CENTI ed il GUERRA, vu
6/10/B7; per l'HASSEMER, vu 2/11/B7. F'er la vicenda
di un bazooka rinvenuto nel covo di via F'renestina,
rimesso in funzione da Franco SCORZA e fatto
pervenire da F'ancrazio SCORZA al 'gruppo di via
F'renestina', cfr. AA, Vl, Cl/4, pBB3.

(12B) - Cfr. vu 9/12/B7, p24. La rapina in questione è
quella commessa in Roma, in danno del gioielliere
Fadlun MARDOCHAI, nella notte fra l 'B ed il 9/10/79:
cfr. AAD, VI0, C5 bis, pp. 16 ss. e 79 ss., e ,in
particolare, per l'aspetto del riciclaggio in F'adova
per mezzo del CAVALLINI, pB5. F'er quest'ultimo
aspetto, conforto alle parole del CALORE è venuto,
direttamente nel presente giudizio, da parte di
LaLlra LAURICELLA (cfr. VLl 6/10/B7, pB4) , attraverso
la conferma delle dichiarazioni rese al Giudice
Istruttore il 2/6/B2 (EA, VI0/a-4, C163/1, p56), e
da Marco GUERRA (cfr. vu 6/10/B7, p30), attraverso
la conferma di dichiarazioni rese il 7/5/Bl(AA, VB,
C46, p46): per l 'individuazione della parte di tali
ultime dichiarazioni letta e confermata in udienza,
cfr. brm n. 2 del 6/10/B7, giri 40-56.
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comunque quando io fui scarcerato c'era CAVALLINI che faceva

la spola fra Roma e FACHINI perché GIULIANI, che era

l'autore materiale della rapina, doveva riciclare questa

grossa quantità di oro e FACHINI provvedeva al riciclaggio

presso persone su nel Veneto. Quindi CAVALLINI faceva l~

spola fra Roma e il Veneto trasportando quantitativi che

equivalevano a Un valore approssimativo di un centinaio di

milioni per volta. 8i trattava di una rapina di circa un 3

La presentazione del CAVALLINI al GIULIANI,

direttamente. '"

mi l iardi. ' A. D. F'. R.: 'l'ho saputo da

ad

CAVALLINI

opera di

Bruno MARIANI (129l, se fLI di .fondamentale importanza in

relazione agli sviluppi futuri della banda armata oggetto

del presente giudizio, rappresentò comunque il momento

concI LiSi va della fusione 'operativa' fra i resti di

Costruiamo l'Azione e la 'banda GIULIANI'. 8i è già fatto

cenno della rapina della Banca del Mattatoio di Roma,

avvenUta il 21/8/1979, Occorre ancora ri cordare l a rapi na ai

danni della filiale di Vitinia della Cassa di Risparmio di

* * * * *(129) - Cfr, d ìch ì ar-az ì cm ì Marco GUERRA, in AA, V8, C46, p52
e VLI 6/10/87, pp,·29-30.
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Roma -consumata il 6/1.111979- .che vide la partecipazione di

Egidio GIULIANI, Armando COLANTONI, Marco GUERRA, Bruno

MARIANI e Marcello IANNILLI (130).

Il rilievo di tutte le dichiarazioni del CALORE sopra

riportate -'aliunde' suffragate nel modo che si è visto- non

può sfuggire ad alcuno. Resta dimostrato che, sulle ceneri

di Costruiamo l'Azione, si era venuto formando, verso la

fine del 1979, un nLlOVO qr upp o lalla cuì attività Sergio

CALORE e Bruno MARI ANI verranno sottratti. solo per via

dell 'arresto in relazione all 'omicidio LEANDRI); che in tale

gruppo, il cui retroteéra politico va ricercato nella

precedente esperienza terroristico-eversiva Idella quale si

è fatto ampio cenno), si trovavano a collaborare -come si è

sopra rilevato- gli 'operativi' superstiti di Costruiamo

l'Azione, ed Egidio GIULIANI, personaggio -collocantesi al

vertice di una sua 'banda'- in grado di assicurare un

formidabile supporto logistico; che al gruppo aderi, a far

tempo dal dicembre 1979, lo 'spontaneista' Valerio

FIORAVANTI, il quale entrò immediatamente in contatto

* * * * *(130) - Cfr. AA, V1, C1/4, pp. 858-860, e vu 6/10/87, p26.
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operativo con Gilberto CAVALLINI: circostanza questa il cui

peso è di tutta evidenza, per il fatto che il binomio

FIORAVANTI-CAVALLINI diverrà, sotto il profilo militare,

l'asse portante della banda armata oggetto di giudizio, e

quindi, essindo il CAVALLINI -come in parte si è visto e

comel11eglio si vedrà- Una 'creatura' del FACHINI, ed essendo

i l FIORAVANTI-come pur e si vedrà- i n i stretto collegamento

romano e veneto della banda armata, che, sul piano della

a qu ì si tamente operati vo , quella convergenza fra i p o I i

con il SIGNORELLI, attraverso i l rapporto di collaborazi one

pianosulcementando,si verràFIORAVANTI-CAVALLINI

strategia, trova espressione nelle figure del SIGNORELLI e

del FACHINI, legati da molto tempo in un simbiotico percorso

'politico' e reduci dalla recentissima esperienza di

Costruiamo l'Azione.

I rapporti fra Gilberto CAVALLINI e Massimiliano FACHINI,

nati in ambiente Veneto dopo l'evasione del CAVALLINI e

proseguiti conl'inserimeritodel primo ad opera del secondo

nel gruppo di CostrLli amo l' Azi one, sono sempre stati sol i di

e profondi, e non sono certamente venuti meno con la crisi

~ ,-, Il M



di Essi anz i"

stabilitosi fra il CAVALLINI ed il FIdRAVANTI,propiziarono

contatti diretti fra quest'ultimo ed il FACHINI. Tutto ciò

dall'esame sinottico di molteplici acquisizioni

probatorie. Si sono viste le dichiarazioni di Sergio CALORE

che attribuiscono un ruolo attivo al FACHINI nella vicenda

del 'riciclaggio'dell'oro rapinato al cittadino libico. Non

FACHINI per tale episodio; ma tali dichiarazioni sono

in cui,

rapporti in epoca significativa ai fini

GUERRA l'attività di

riciclaggio dell'oro si protrasse almeno f~no al febbraio

1980, ma che il CAVALLINI era inserito nel 'gruppo di

Padova', di cui il GIULIANI aveva sempre parlato in termini

elogiativi.

* * * * *(131) - Cfr. i riferimenti di cui alla nota (127).
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Ancora Sergio CALORE (132), in un diverso contesto, e con

riferimento ad altre circostanze: " ... In segLlito ebbi modo

di parlare con CAVALLINI della cosa ed il CAVALLINI mi disse

che avrebbe meditato sulla posizione di FACHINI e che

avrebbe preso le distanze da lui se avesse accertato

che ... Ricordo che con CAVALLINI ne parlai 1'11/12/1979 in

occasione della rapina a Tivoli alla gioielleria D'AMORE.

seguire le vicende dei rapporti tra FIORAVANTI, CAVALLINI e

_ continuato a mantenere stretti legami con FACHINI anche

Il 17 dicembre io fui arrestato e quindi non ho più potuto

FACHINI che però so essere continuati ••• CAVALLINI ha

..-
./

c..--
.~

\ ,":":
.'1::;;
'-...:
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durante la detenzione. So che quando FACHINI fu aggredito a

Rebibbia nell '81 CAVALLINI si pose a sua disposizione.

CAVALLINI ribadi anche questa sua disponibilità nella

primavera dell 'anno sLlccessivo ••• "

Dall' i nterrogatorio di batti mentale di Wal ter SORDI (133) :

" SORDI: · ••• CAVALLINI era in strettissimi rapporti con

* * * * *(132) - lA, V9/a-1 bis C13/7, p39. F'er il dibattimenmto,
cfr. VLI 9/12/87, p41 e VLt10/12/87,· pp. 55-56. In
quest'ultimo.passo il CALORE ha chiarito che SLla
fonte, circa la disponibilità del CAVALLINI verso il
FACHINI durante l.a detenzi one di qLlest'l.ll ti mo, fu
Paolo .SIGNORELLI. Il CAVALLINI spedi anche denaro in
carcere al FACHINI, tramite vaglia.

(133) - Cfr. vu 20/1/88, p208.
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FACHINI, da moltisslmo tempo, e per la precisione dal

periodo della sua evaSlone nel corso di una traduzione,

praticamente dalI 'inlzlo della sua latitanza. t.u ì mi disse

che nei SLlOi confronti FACHINI si era sempre comportato

molto bene e che era una persona degna di fiducia ..• ' Il

Presidente: 'le parlò mai di un possesso di armi o esplosivo

da parte di FACHINI? Cosa sapeva CAVALLINI di questo?'

SORDI: 'io so che lui aveva un amico nel Veneto che era

detenuto e che aveva un sacco di armi, tanto che una volta

andò a Padova e tornò gi~ con una marea di ar- mi ,

prevalentemente armi belliche, 0211 a seconda guerra

mondiale, cioè Mauser, Sten, Mab, ma c'erano anche delle

SRCM. r1i disse che queste armi erano di un sua amico,

veneto, padovano, detenLlto ••• '" (134)

* * * * *(134) - Che si trattasse del FACHINI è di tutta evidenza,
alla stregua delle altre emergenze processuali.
Tuttavia il CAVALLINI non lo indicò nominativamente;
e il SORDI ne ha spiegato la ragione: " ... bisogna
tenere presente che rispetto a queste circostanze
tra me e CAVALLINI c'era una differenza sia
generazionale, perché lui ha otto anni pi~ di me, e
territoriale perché io ero nato e cresciuto a Roma,
avevo seguito tutto il corso tipico di un militante
dei N.A.R. rispetto allo spontaneismo, mentre lui
era entrato in contatto con i N.A.R. molto tempo
dopo e prima aveva avuto tutti questi rapporti che
ai nostri occhi erano abbastanza ambigui; perché per
noi FACHINI voleva dire FREDA, FREDA voleva dire
imputazione per strage e qu ì nd ì non era un
personaggio che poteva apparirci pulito. Anche
perché noi non avevamo bisogno di fare approfondite
indagini, tutto si basava SLI un discorso di
amicizia. Il
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Anche GianlLligi NAPOLI , personaggio da lunga data

profondamente inserito negli ambienti veneti della destra

extraistituzionale, la cui fonte principale, certamente ben

informata, era Giovanni MELIOLI, ha riferito dello stretto

legame fra il FACHINI ed il CAVALLINI: ed ebbe a definire il

secondo "figlio putativo" del primo, dal qu a l e era stato sia

politicamente che militarmente costruito (1351.

Si è anticipato come sul rapporto CAVALLINI-FACHINI si sia

innestato un collegamento diretto FIORAVANTI-FACHINI. Ha

riferito Sergio CALORE d'aver appreso da Mario ROSSI di due

appuntamenti fra il FIORAVANTI ed il FACHINI, nella zona del

quartiere africano di Roma, intorno alla metà del 1980 (136).

La notizia, doppiamente 'de relato', sarebbe in sé

* * * * *(135) - Cfr. lA, V9/a-1, V7, p22 e vu 26/11/87, pp. 853-859.
Ha riferito ancora il NAPOLI che fra il FACHINI ed
il CAVALLINI sarebbe intervenuta una rottura, a
seguito dell'accasamento del secondo con la
SBROIAVACCA. Che, tuttavia, il contrasto abbia avuto
conseguenze meno radicali di quelle descritte al
NAPOLI dal MELIDLI • dimostrato dal fatto che i
rapporti FACHINI-CAVALLINI -come risulta dalle altre
acquisizioni di cui si è dato conto- proseguirono
anche durante la gravidanza della donna e dopo la
nascita del bambino.

(1361 - Cfr. VLI 10/12/87, p42. Mario ROSSI, che il SODERINI
(cfr. vu 2/11/87,p581 colloca nél "grLlppo dei 7"
in cui militava il FIORAVANTI, ha avuto cura di
i nvi are al Presi dente di ques t a Corte un a mi ssi va
(cfr.AAD, V13, C15,punto 2) ,nella quaLe riferisce
essergli stato mostrato dal FIORAVANTI il verbale
contenente le dichiarazioni del CALORE e sostiene
esser faI so, qr at.u ì to 'e senza fondamento quanto dal
CALORE stesso affermato sul punto.
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inidonea a suffragare qualsiasi convincimento: -ma essa,

supportata dalle parziali ammissioni del FIORAVANTI in

ordine a personali contatti con il FACHINI in epoca

processualmente significativa, vale, a aua vo l ta, a

riempirle di apprezzabili contenuti. Valerio FIORAVANTI al

Giudice IstrLlttore, il 14/12/1985(137): tI ••• Quanto ai

rapporti con FACHINI, non ho avuto con lui direttamente

alcun rapporto, e l 'ho visto soltanto un paio di volte di

sfuggita senza che egli neppure sapesse esattamente chi ero.

Ciò non corrisponde ad un'ottica di compartimentazione

all'interno di una medesima banda armata, ma esprime una

totale estraneità della mia persona all'attività di FACHINI.

I fugaci contatti di cui sopra si sono verificati perché io

ero legato a CAVALLINI e in un paio di occasioni nella casa

di Padova dove il CAVALLINI si appoggiava saltuariamente,

passò il FACHINI ••• Che io sappia questi incontri non

servivano a mettere a punto nessuna azione; ma rientravano

nei tentativi del FACHINI di mantenere buoni rapporti con il

CAVALLINI in vista della divaricazione che nel frattempo si

* * * * *(137) - lA, V9/a-2, C29, pp. 39-41.
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stava delinendo tra 10ro•.. A precisazione della data degli

incontri CAVALLINI-FACHINI ai quali ha assistito, anche se

non sono stato presente alle loro discussioni, mi sembra di

ricordare che si siano verificati verso la fine del '79,

inizi dell'80 •.. " (138)

E' semplicemente impensabile che, in occasione di tali

incontri -se pure essi furono i primi tra il FIORAVANTI ed

il FACHINI- il FIORAVANTI, senza farsi riconoscere, se ne

~, si a stato i n di sparte, non prendendo neppure parte ai

colloqui fra i suoi odierni coimputati. Basti pensare che

"'i 1 FIORAVANTI aveva pi ena consapevolezza del fatta che

determinate armi di cui egli stesso si serviva provenivano

dal FACHINI. Cosi il FIORAVANTI, il 16/1/86, al Giudice

.,/

J
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Istruttore (139) : " ••• In proposito debbo di re che solo in

seguito capii che i mitra che giravano nel nostro ambiente

* * * **(138) - Massi mil i ano FACHINI, suo mal grado, non ha potuto
ignorare le dichiarazioni del coimputato. Dal
verbale dell'interrogatorio dibattimentale del
FACHINI (VLI 6/4/87, p20):" ••• ' Il FIORAVANTI non lo
avevo mai c orioacì u't o] lLli dice che una o due volte
l'ho visto; me l'hanno presentato con nome diverso;
io non 1 'ho conosciuto col riorne di FIORAVANTI. '
L'Avv. MONTORZlfapresenteche il FIORAVANTI è in
aul a e c'è oggi la' conoscenza fisica.
A.D.P.C.R.: 'non ricordo di averlo visto. Se sette
anni fa un tizio, una O due volte, si è fatto
vedere, non sono fisionomista, non ricordo, 'non so,
non l'ho mai' visto; se .un ,tiziosL presenta sotto
altro nome, puo darsi, non so. '"

(139) - IA, V9/a-2, C29, p56.



.provenivano dal Veneto; e ciò perché venimmo a sapere dei

contatti di CAVALLINI con FACHINI e l'ambiente veneto.

Poiché i mitra ce li aveva pr-ocur a t ì FACHINI" (140) "fLl

ovvio dedurre che tali armi provenivano da FACHINI e dal suo

gruppo."

Si vedrà in seguito come il FIORAVANTI si sia spinto ad

ammettere anche che il FACHINI, agli inizi del 1980, cercò

di contattarlo per il tramite del SIGNORELLI.

Peral t.r o -e eone l udendo sLll punto- osserva l a Corte che i l

FACHINI ed i l FIORAVANTI erano i ndi rettamente coll egati

anche per altra via. Se, da un lato, pacifico e il legame

operativo fra il FIORAVANTI e Franco GIOMO, provati,

dall'altro, sono i contatti fra il GIOMO ed i 'fedelissimi'

del FACHINI Giovanni MELIOLI e Roberto RINANI (141).

* * * * *(140) - Si tratta, all'evidenza, di un refuso: logica vuole
che qui sia stato erroneamente verbalizzato
"FACHINI" in I ucçc di "CAVALLINI". Cfr. anche le
precisazioni dibattimentali del FIORAVANTI, in vu
6/4/87, p22.

(141) - Cfr. AA, V13, C74, pp. 13, 16, 49-50, 564-565; vu
7/4/87, p15; VLl 15/4/87, p14; lA, V9/a-1, C3, pp. 1
e 15 ss. Il RINANI, dal canto suo, ha sostenuto che
v'era antipatia fra lui ed il GIOMO e che, se si
incontravano per la strada, nemmeno si salutavano.
Senonché, il teste Antonio BENELLE ebbe a rendere
le seguenti dichiarazioni (EA, ViO/a-6, C269, p2),
poi confermate in dibattimento (vu 23/1/88, p21):
" ... Egli" (il RINANI) "aveva invece rapporti
abbastanza .stretti e.freqLlenti conGIOMO Franco, il
qLlale essendo segretario giovanile a Rovigo veniva
spesso a Padova dove si incontrava con RINANI
segretario giovanile del M.S.I. dell'Arcella••. "
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Circa i rapporti FIORAVANTI-SIGNORELLI, va subito rilevato

che i due imputati non negano di essersi conosciuti e

freqllentati. Essi~ peraltro, hanno presentato i loro

rapporti come privi di contenuto politico e semplicemente

ispirati a simpatia ed amicizia, nate a seguito della

conoscenza, in occasione della comune carcerazione

dell'estate 1979 (142).

Walter SORDI, per parte sua, venne ad apprendere che già

nella seconda metà del '79 il FIORAVANTI aveva allacciato

"stretti ssi mi rapporti" col SISNORELLI; e l e intensi 55i me

* * * * *(142) - FIORAVANTI, il 14/12/85 (lA, V9/a-2, C29, p39):
" ••• Per quanto concerne i miei rapporti con
SIGNORELLI è falso definirmi il braccio armato di
SIGNORELLI, poi ch é , pllr" avendo avu t o con l u ì dei
rapporti di amicizia, non ho mai agito politicamente
in collegamento con lui, anzi da diverso tempo prima
della strage di Bologna avevo rotto definitivamente
con lui. Sarebbe p ìù esatto dire che non avevo
neppure iniziato perché aver fatto con lui qualche
c,ena ri entrava ,solo i n rapporti tra persone
conosciutesi in carcere~ .. ll '

SIGNORELLI, il 30/12/80 (lA, V9/a-1, C4/1, p3):
" ••• Ho visto un paio di volte SODERINI assieme al
FIORAVANTI Valeria nella zona di Vigna Clara.
Preciso peraltro che gli stessi erano assieme ad
altri giovani che frequentavano la ,zona. Ciò è
avvenuto nel periodo successivo a quello in cui il
FIORAVANTI Valeria frequentò la mia casa, dopo la
sua 5carcerazione. Come ho ~ià detto in precedenza,
il FIORAVANTI venne varie volte a mangiare a casa
mia, spesso autoinvitandosi, in un periodo di tempo
di circa un , mese ",o poco pi 0:1 dopo, l a sua
scarcerazione •.• " Ancora; il 15/12/85 <lA, V9/a-1,
C4, p26): " ••• in merito ai miei rapporti con Valeria
FIORAVANTI, mi riporto a quanto innllmereyolLvolte ho
spiegato alle varie AA.GG., pllntual'izzando che
l'ultima volta che l'ho visto, anzi che l'ho
sentito" è, stato}r"J occ,asionedelnotissimo, pranzo
organizzato allo scopo di riconciliare, il 'MASSIMI
con la moglie ai primi di febbraio del 1980 ••• "
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frequentazioni tra i due ft-a il gennaio ed il marzo del 1980

-delle quali già aveva avuto notizia- gli furono poi

confermate da Gilberto CAVALLINI e Francesca MAMBRO ,143).

Rileva il Collegio che le di chi ar az ioni del SORDI,

mentre da un lato, quanto alla materialità del rapporto di

frequentazione, trovano conferma insospettabile proprio

nell e ammisssi on ì deg l i i mputat i , per al tro verso, quant o

alla natura di quel rapporto, si riempiono automaticamente

di contenuti in via logica, dal momento che non avrebbe

avuto senso alcuno, nell'ambito dei contatti 'p61itici'~ra

il SORDI da una parte, ed il CAVALLINI e la MAMBRO

dall'altra, riferire di amene esperienze conviviali in

comune fra il FIORAVANTI ed il SIGNORELLI.

Peraltro, indiretto conforto a tali conclusioni viene dalle

dichiarazioni del SODERINI e del FRATINI, delle quali si è

detto: da esse emerge con tutta evidenza il tipo d'approccio

del SIGNORELLI verso le nuove leve del neofascismo.

Indiretto conforto viene altresì dalla circostanza (144)

che, presentandosi a cena a casa del CALORE dopo la

* * * * *(143) - Cfr. Cal., V5, C52, pp. 3-4 e vu 20/1/88, p216.
(144) Cfr. supra, nota (123).
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scarcerazione di quest'ultimo, 11 S!GNORELLI gli abbia

immediatamente proposto di riprendere la collaborazione.

La verità è che la carcerazione dell'estate 1979 non aveva

certo tarpato le al i alI el,lell ei tà del SIGNORELLI, ai SLIOi

propositi di lotta armata, come appunto emerge dalle

dichiarazioni del FRATINI: e il FIORAVANTI rappresentava, ai

suoi occhi, un formidabile combattente da u t ì l i zzare

nell'agone terroristico.

V'è in proposito, da porre l'accento su un aspetto specifico

sul qua l e ci si dovrà nuovamente soffermare. Si tratta

dell 'omicidio deldott. AMATO. A prescindere dalle penali

responsabilità del SIGNORELLI, che sono ancora 'sub iudice'

in altra sede, va rimarcato che l'episodio -ai limitati fini

che qui interessano- accomuna, con inscindibilenesso, il

FIORAVANTI, condannato in via definitiva, ed il SIGNORELLI,

profeta, ispiratore 'politico', assertore sino all'ultimo

dell'opportunità di eliminare il dotto AMATO. Basterebbe

questo a definire la natura dei collegamenti fra i due

imputati nel periodo abbracciato dal capo d'imputazione. Ma
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denominatore comune tra due per~onaggi che, all'apparenza,

si presentavano cosi abissalmente diversi dal punto di vista

umano? Tra il professore in età non pi~ verde,

ideologizzato, latore di messaggi culturali ad ampio

respiro, incline alle tendenze bucoliche, ed il ventunenne

'spontaneista', essenzialmente ed incondizionatamente dedito

-prima e dopo la conoscenza con il SIGNORELLI- alla violenza

armata, quale strumento di una guerra a tempo pieno contro

lo Stato? Il legame non poteva che nascere sul piano

'politico': laddove, essendo il SIGNORELLI -come s'è visto-

tutt'altro che un semplice ideologo disponibile solamente

alla lotta condotta con meri strumenti culturali, ed essendo

il FIORAVANTI uno . spontanei sta , assai meno 'puro' di come

pretenderebbe d'accreditarsi, le distanze -per grandi che

fossero sul piano umano- tendevano a ridursi, sino a

consentire la praticabilità di un progetto comune: che è poi

il generico programnma eversivo sulle cui linee si muove la

banda armata oggetto di giudizio.

Non occorre spendere molte parole a proposito dei rapporti

FACHINI-SIGNORELLI, che costituiscono un asse portante



dell'organizzazione in esame. Si tratta di un legame che

affonda le radici in tempi non recenti e che, attraverso

varie esperienze, si è protratto sino alla cattura dei due

imputati, nel corso dell' istruttoria del presente

procedimento.

Provenienti dalla comune esperienza ordinovista (1451, il

dar corso alla fusione di Ordine Nuovo ed Avanguardia

FACHINI ed il SIGNORELLI partecipano alla riunione di Albano

(1461 del settembre '75, con la quale si intese

lidell 'unificazione,il fallimentoDopoNazionale.

Laziale

ritroviamo al centro della vicenda eversiva di Costruiamo

* * * * *(1451 - Gli imputati hanno negato d'aver fatto parte del
Movimento Politico Ordine Nuovo, ma la loro
internità a tale organizzazione -e certo non
con veste di gregari- discende in maniera
inequivocabile dalla partecipazione alla riunione di
Albano Laziale, ove si trattava di adottare
decisioni di fondamentale importanza sull'avvenire
del movimento, ormai clandestino sin dal 1973. Per
la posizione del FACHINI, cfr. anche il documento
citato sub 1.11.4.11, testo e nota (211.

(1461 - La partecipazione del SIGNORELLI alla riunione è
ammessa dal prevenuto. Ma anche quella del FACHINI è
provata. Ne ha parlato Sergio CALORE (éfr., per
tutti, vu 9/12/87, p151, facendo anche cenno dei
éontrasti -peraltro non drammatici, atteso che
l'obiettivo era la riunificazione- sorti per via
della doppia delega del FACHINI: come rappresentante
per il Veneto tanto di Ordine Nuovo che di
Avanguardia Nazionale. Della partecipazione del
FACHINI aveva appreso, dal CALORE, anche il TISEI,
éhe ne riferi, nel presente procedimento, fin dal
verbale 7/5/82, in EA, V10/a....5, C217 bis, p4 (cfr.
anche VLl 19/1/88, p121. Il SIGNORELLI, dal canto
suo, in giudizio; n~ldar fuanfo~te al FACHINI, non
solo ha esclùso lapartecipaZione!di qu~st'ùltimo,

ma si è spinto ad escludere anche quella del <seguel
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l'Azione, che -pur nell'immutazione delle forme e delle

tematiche, peraltro parziale, e, per una certa componente

del composito gruppo, P1Q apparente che reale- rappresenta

un momento di sostanzi al e conti nu ì tà r ì spetto ad esperi enze

veteroordinoviste e diviene centro propulsore delle due

campagne di attentati del 1978 e del 1979.

Che il simbiotico percorso 'politico' dei due imputati si

prolunghi anche dopo la crisi di Costruiamo l'Azione e anche

nel periodo cui si riferisce l'imputazione di banda armata

resta provato non solo dai contatti che essi mantengono con

elementi fra loro indissolubilmente collegati della

componente 'spontaneistica' dell'organizzazione (i l

SIGNORELLI col FIORAVANTI, ed il FACHINI col CAVALLINI e lo

stesso FIORAVANTI), ma anche dal fatto che v'è la prova di

un contatto diretto in epoca addirittLlra successiva alla

* * * * *(segLle) CALORE (VLI 6/5/87, pp. 22-23). Senonché, l a
presenza del CALORE ad Albano è attestata da Giorgio
COZI, il qua ì e non ha mancato di evidenziare che vi
fu un interessamento proprio da parte del SIGNORELLI
per consentire la partecipazione di Sergio CALORE
(vu 21/1/88, pp. 80-81).
D'altronde, va notato che il SIGNORELLI, in
istr\-lttoria (cfr. lA, V9/a-l, C4, p27) , aveva reso,
a proposito della partecipazione del FACHINI al
progetto di riunificazione del '75, dichiarazioni
diverse da quelle poi fornite in dibattimento. In
quest,'ultima sede, posto di fronte alla discrepanza,
ha vistosamente annaspato (cfr. vu 14/5/87, p21).



strage: di ritorno in 'roulotte' dal campeggio della Puglia

ove aveva soggiornato nei giorni a cavallo dell'~tt.ntato,

ilFACHINI, con la famiglia, nella secon~a decade di agosto,

è per alcunigiornl ospite del SIGNORELLI, presso la vi Ila

di costui, a Marta, sul Lago di Bolsena. Lacircostan~aè

pacifica (147).

Se si pone mente a tutto quanto prece~e, nonché ad una serie

dichiarazioni di Sergio LATINI, di Alberto VOLO, di Stefano

impressionante di ulteriori acquisizioni processuali -fra le

.qua.l ì si possono ricordare, a titolo esemplificativo, le

NICOLETTI- è

situazione di

dato apprezzare appieno quella

circolarità ~sottolineata dal

singolare

F'UBBLICO

/
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J
~
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MINISTERO- in virtù della quale è ben difficile rinvenire,

nelle carte processuali, un dato significativo che,

riguardando la posizione di uno dei due imputati in parola,

non richiami anche la posizione dell'altro.

L'ingresso di EgidiO GIULIANI nell'area della banda armata

oggetto di giudizio è propiziato -lo si è visto- dal

*" *" *" *" *"(147)- Oltre alle dichiarazioni del NAPOLI (cfr. lA, V9/a-
1, C7, p22) , cfr. gli interrogatori dibattimentali
dei due i mputati rispetti vamente vu 26/3/87, pp.
23-24 e vu 14/5/87, p19).
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rapporto di collaborazione stabilitosi, durante la prima

carceraziane del CALORE, fra il gruppo facente capo allo

stesso GIULIANI e gll 'operativi' superstiti di Costruiamo

l'Azione. In tale contesto nasce e si sviluppa il legame

fra il GIULIANI ed il CAVALLINI, che rimarrà sempre

il canale privilegiato attraverso il quale il GIULIANI

metterà il formidabile apparato logistico di cui è titolare

anche a disposizione della banda che qui si giudica,

entrando a farne parte a pieno titolo.

Collegamenti operativi GIULIANI-CAVALLINI sono emersi nel
"----~-~~

procedimento romano celebrato a carico della cosiddetta

'banda GIULIANI' (148). Dall'esame complessivo degli atti

acquisiti da tale procedimento e di quelli autonomamente

raccolti nel presente (149) emerge con tutta evidenza quel

particolare profilo, quello specifico contenuto dei rapporti

GIULIANI-CAVALLINI che rileva ai fini del giudizio demandato

a questa Corte. Per evitare ripetizioni e per meglio

rapporti,cogliere in che modo,

C163/1, pp. 3
pp. 4-5; EA,

9/12/87, p47;

C5 bis,

alla stregua di tali

* * *passim, e AAD, VI0,

anche

* *C46,Cfr. AA, V8,
passim.
Cfr., in particolare, EA, V10/a-4,
retro e 4, e p55; EA~, VI01 a-5, C246,
VI0/a-6, C285, pp. 2~3, e C286, p8; vu
vu 20/1/88, p226.

(148)

(149)
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sia dato apprezzare l'internità del GIULIANI alla banda

armata di cui al capo 2) del!' i mputazì one, appare opportuno

trattare l'argomento pin avanti, in chiusura, in sede di

esame delle responsabilità del GIULIANI stesso.

Quanto alla posizione dell' imputata MAMBRO, v'è

semplicemente da rilevare come sia del tutto pacifico che la

solidarietà criminale e la sintonia operativa che l'hanno

legata al FIORAVANTI, suo compagno, ed al CAVALLINI, si

sono tradotte, proprio nell'arco di tempo che copre la fase

pin tumultuosa della vita della banda armata le anche

successivame~tel, in un regime di vera e propria comunione

di vita e nel concorso, assieme ai due sodali, nella

progettazione ed esecuzione di molteplici e gravissime

attività delittuose.

I collegamenti FACHINI-RINANI -che vanno interpretati, nel

contesto militarizzato e fortemente verticistico del 'gruppo

/

J

~

o..:.~
~

del Nord', in termini di subalternità del secondo rispetto

al primo- sono stati analizzati sub 2.1.2.8.11, in tema di

responsabilità del FACHINI per il delitto di strage. Va

altresi rammentato il comune collegamento del RINANI e del



FIORAVANTI con Franco GIOMO.

Per quanto attiene, infine, alla posizione di Sergio

PICCIAFUOCO, sono stati compiutamente passati rassegna, sub

2.1.2.6.2) tutti gli elementi di prova che, unitariamente

considerati, dimostrano in maniera inequivoca il suo

strettissimo collegamento con i l qrupp o FIORAVANTI-

MANGIAMELI-VOLO-CAVALLINI.
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~~~~~~~l 1 f~tti çcimiQg§~ cif§ciQili ~ll~ Q~Qg~ ~cm~t~ §Q
il lQCQ çQmQl§§§i~Q §igQifiç~tQ

strumento principe per cogliere i lineamenti strutturali

della banda armata contestata agli i rnpu't a t ì è

~accanto all 'analisi dei rapporti intersoggettivi, delle

vicende politiche ed eversive che accomunano gli imputati·

stessi~ l 'individuazione del progetto terroristico~eversivo

che è possibile ricostruire attraverso l'esame complessivo

dei fatti criminosi rlferibili all 'organizzazione.

Va qui riaffermato che se ~con la sola eccezione della

strage del 2 agosto~ esula dalla cognizione di questa Corte

l'accertamento delle penali responsabilità dei singoli in

ordine ai vari delitti riconducibili all 'area della banda

armata oggetto di giudizio, nondimeno l'indagine di questo

,/

e.--'
~

<,

~
'~

Collegio deve cadere su tali episodi, 'incidenter tantum',

ai limitati fini di evidenziarne la programmazione unitaria

complessiva. L'unitarietà del progetto riflette lo 'scopo

comune' dell 'organizzazione, da intendersi come requisito

essenziale dell 'art. 306 del Codice Penale.

Nella progettualità complessiva, si coglierà l'affollarsi,

in un impressionante crescendo, di azioni selettive contro

i ti.~.7



obiettivi simbolici delle Istituzioni e di atti o p~ogetti

di natu~a indisc~iminata, ~ivolti, att~ave~so la p~atica del

te~~o~e, cont~o l 'inte~o co~po sociale, con l'obiettivo di

mina~ne alla base l'assetto civile e gli equilib~i politici.

Vanno citate qui le dichla~azioni di Stefano SODERINI, ~ese

al PUBBLICO MINISTERO di Roma (150), e confe~mate nel

dibattimento (1511 del p~esente giudizio: "L'intento (di

Vale~io e del SUD g~uppo) di ~esta~e 'occulti' anche a

colo~o che facevano pa~te dell 'ambiente di dest~a e~a

motivato dalla volontà di compie~e un g~an nUme~o di fatti

criminosi di notevole g~avità ma di assai difficile

'~ife~ibilità pe~sonale'.

Ciò av~ebbe c~eato g~osse difficoltà di indagine ed av~ebbe

p~eoccupato semp~e di piÙ, pe~ché, come e~a nei p~og~ammi di

Vale~io, l'escalation milita~e sa~ebbe stata ·micidiale· .•. "

Si t~atta di pa~ole la cui attendibilità ~iposa sul fatto

di p~oveni~e da pe~sona vicinissima al FIORAVANTI e, a fa~

tempo da una ce~ta data, inse~ita nel SUD g~uppo di fuoco,

e di ~app~esenta~e quindi, la confe~ma, dall'inte~no del

( 150)
(151 )

*.* ** *
EA, Vl0/a-6, C264 bis/2, p5.
Cf~. vu 2/11/87, p59.
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qr upp o stesso, dell e concl usi oni cui l'osservatore esterno

deve necessariamente pervenire, sulla scorta dell 'esame

sinottico dei fatti, letti in prospettiva ~iacronica.

Il FIORAVANTI ed il VALE non partec:iparono materialmente

all 'assassinio del dotto AMATO, per evitare che la

riferibilità dello stesso ai NAR coinvolgesse non solo una

sigla, ma delle persone e, in specie, proprio quelle

accaduto per l'omicidio ARNESANO e per quello EVANGELISTA in

'trainanti 'o

"Diversamente" -ebbe a riferire il SODERINI (152) -" e r a

quanto la mancata rivendicazione (o addirittura la

rivendicazione depistante) rendeva impossibile od

improbabile la riferibilità dell 'episodio alla destra.

Infatti ove fossero stati predisposti degli identikit i

giovani di destra e tutto l'ambiente non avrebbero avuto

difficoltà a riconoscere il VALE dal colorito olivastro e il

Valerio dalla statura e dalla particolarità dei caratteri

somatici. Proprio per questo ed anche per l'assenza di

'materiale umano' militarmentecapace, si fece ricorso" (153)

* * * * *(152) Nello stesso atto di cui alla nota (150)0
(153) Qui il SODERINI fa riferimento aU'Llcc:isiohe del

dotto AMATO.



"al CAVALLINI il cui volto non era noto nell·ambiente. Fu

infatti il solo CAVALLINI a mostrare il volto in occasione

del fatto. IlCIAVARDINI, invece, aveva il casco••. "

E ancora: Il ••• Lu ì " (Valerio FIORAVANTI) lIdiceva che

occorreva muoversi . ag i l i e sne 11 i ' • Il suo intento era

quello di commettere fatti sempre pia rilevanti che, per un

lato evidenziassero la presenza della destra e dall'altro

facessero 'venir fuori' gli elementi pia preparati e

disponibili alla lotta armata mimetizzandolG fra i

'farfall.oni· assai nLlmerosi nel.l·ambiente. In tal modo il

discorso spontanei sta si sarebbe diffuso a macchia d'olio

rendendo difficile la repressione e sempre pia complessa la

comprensione di ciò che stava effettivamente accadendo

all 'interno dell·ambiente. Era il discorso del c.d.

·spontaneismodiffuso· ••• "

Si progetta dunque -e a far tempo dai primi mesi dell 'SO si

comincia a porre in essere- una micidiale 'escalation'

militare, che deve evidenziare la presenza della destra, al

massimo livello possibile, nella lotta armata contro le

Istituzioni dello Stato -nelle sue articolazioni centrali e
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periferiche-: con l'evidente ulteriore finalità di seminare

nella collettività il terrore e l'insicurezza.

I fatti -come di seguito si vedrà- parlano da sé, e in essi

appunto trovano piena rispondenza le affermazioni del

SODERINI.

Il 6 febbraio 1980 viene assassinato a Roma l'Agente della

Polizia di Stato ARNESANO, in servizio p~esso l'ambasciata

l'Istruttore (1551 che l'omicidio, ingiustificato da ogni

altro~~Unto di vista, si comprende soltanto ove lo si

libanese C1541. Di tale delitto risultano imputati Valerio

osservaGi LlstamenteCIAVARDINI.LuigieFIORAVANTI

collochi all'interno di quella strategia di provocazione e

terrore diffuso che si assume teorizzata dal FIORAVANTI.

Il 28 maggio, meno di tre mesi dopo, davanti al Liceo romano

Giulio Cesare, viene ucciso un altro poliziotto, l'Appuntato

EVANGELISTA (1561. Dell'episodio -nel corso del quale

riportano lesioni gravissime anche l'Appuntato MANFREDA e

l'Agente LOREFICE- si rendono responsibili, tra gli altri,

nota (431, nonché EB, V3,* * * * *sub 2.2.3),( 154)

(1551
( 1561

- Cfr. sLlpr-a,
C68, p72.

- Cfr. SO, ~605.

- Per l rifèrimenti, cfr. la nota citata alla
(1541, nonché EA, V10/a-3, Cl13,pp,19-20.

nota



Valerio FIORAVANTI, Francesca MAMBRO, Gilberto CAVALLINI,

Luigi CIAVARDINI e Giorgio VALE.

Cosi come per l'omicidio ARNESANO, non è ragionevolmente

pensabile che l'aggressione fosse esclusivamente finalizzata·

al procacciamento delle armi che i poliziotti avevano in

dotazione. In virtù di rapine compiute in precedenza in

armerie di Roma (157), e grazie ai rifornimenti dal Veneto

che il CAVALLINI era in grado di assicurare, il gruppo aveva

ampia disponibilità di armi: e comun que , per ac quda ì r e armi,

non era necessario sacrificare la vita di poliziotti e

correre gravi rischi operativi (158). Rileva correttamente

il Giudice Istruttore (159): "La verità, come già si è in

precedenza rilevato, è che si tratta di azioni terroristiche

aventi finalità politiche di carattere generale, tese a

creare insicurezza e grave preoccupazione tra la gente, e a

condizionare le scelte politiche••• " Si vedono, "per la

prima volta, Q~§C9C§ iOai§ffi§, al di là delle sigle e dei

. fumi

(157>

(158)

(159)

ideologici' esponenti dei N.A.R. come Valerio

* * * * *Cfr., fra l'altro, la sentenza di 10 grado del
procedimento cosiddetto 'N.A.R. l', in AA, V13, C74,
passim.
Nel corso del drammatico episodio svoltosi davanti
al "Giulio Cesare' il CIAVARDINI rimase ferito.
SO, pp. 606-607.
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FIORAVANTI, del F.U.A.N. di Roma come Francesca MAMBRO, e

'operativi' di Terza Posizione ~uali Giorgio VALE e Lui~i

CIAVARDINI. Con costoro compare Gilberto CAVALLINI, il

latitante milanese, che come in precedenza si è riferito,

era stato 'appoggiato' da FACHINI a Roma presso i dirigenti

di CIA,entrandocosi in sintonia operativa con Valerio

FIORAVANTI e i suoi sodali.

D'altro canto, la 'micidiale' progressione di attentati

della qLlale Valerio FIORAVANTI parlava a Stefano SODERINI,

continua in una spirale di violenza sempre maggiore: dopo

gli omicidi dei due poliziotti, all'interno della banda

armata vengono programmati almeno due attentati ad esponenti

della magistratura, uno purtroppo attuato e l'altro rimasto

fOrtunatamente allo stato di progetto."

Il 23 giugno viene ucc ì sc a Roma, in viale Jonio, Mario

AMATO (i60), SostitLlto f'rocLlratore della Repubblica di

quella città, ed un ì co magistrato, all 'epoca, ad occuparsi

stabi l mente di procedi menti penaI i concernenti l' eversi one

di destra. f'er tale omicidio s.ono già stati condannati in

* * *.**
(160) - Cfr. AA, Vii, C68.
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via definitiVa ilFIORAVANTI'j la t1AMBROed 11 CAVALLINI,

mentre attendono di essere giudiziariamente definite altre

posizioni, tra cui, in particolare quella di Luigi

CIAVARDINI, Stefano SODERINI e di Paolo SIGNORELLI (161).

Il dotto AMATO ha il torto' di rappresentare un eccezionale

pericolo per l'eversione neofascista della capitale;

gli vengono delegatl tutti i procedimenti aventi una qualche

attinenza con il terrorismo 'nero' e si trova ed essere

l'unico in grado di opporvisi; ciò che fa con acume, con non

comuni preparazione E! capacità tecniche, e, all'esito di un

certosino lavoro, con un oramai insostituibile patrimonio di

conoscenze. Tanto basta a renderlo bersaglio privilegiato

degli estremisti: ed a lui, come ad un obiettivo da colpire,

si pensa già da tempo. Perdipiù, nella tarda primavera

dell'BO, il dotto AMATO si accinge a tirare le fila della

paziente opera di indagine sino ad allora svolta: dalla

'* '* '* '* '*(161) - La posizione del CIAVARDINI, infradiciottenne
all'epoca dei fatti, pende avanti al Tribunale dei
Minori di Bologna. Il SODERINI è stato assolto per
insufficienza di prove in primo grado, con sentenza
confermata in sede di gravame, mentre il SIGNORELLI,
condannato in primo grado, è stato assolto per
insufficienza di prove in appello; ma, a seguito di
annullamento da parte della Cassazione della
sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati
vengono in questi ~iorni di nuovo giudicati dalla
Corte d'Assise d'Appello di Bologna.



quale -tra l 'altro- dovrà emergere, immancabilmente, il

tessLlto eversi vo che lega F'aolo SIGNORELLI all'

nera', agl i 'spontanei sti .' •

'autonomia

"L'omicidio di AMATO ... " (162) " ... intende raggiLlngere un

dup Lì c e scopo: da vun lato eliminare dalla scena giudiziaria

di Roma l'unico magistrato allora in grado di condurre con

efficacia i procedimenti penali riguardanti l'eversione di

clamore e gravido di conseguenze,

destra, dall'altro proseguire,

di provocazione. Non solo,

con un attentato di grande

la strategia di terrore e

ma con l'omicidio di un

-magistrato inviso a tutta la destra si intendeva compiere un

ulteriore e decisivo passo per riuscire ad 'aggregare'

l'ambiente di destra disponibile alla lotta armata, intorno

ai progetti e ai temi dell'organizzazione guidata da

SIGNORELLI e FACHINI. "

Raffaella FURIOZZI (163): " ••'.con l'uccisione del giudice

romano ci si riprometteva di sconvolgere l'ambiente di

destra attraverso la esaltazione che quel gesto avrebbe

* * * * *(162)
( 163)

SO, pp. 608-609.
EA, V10/a-7, C306,p4 (cfr. anche p é ) , In giudizio,
la donna ha confermato d'aver appreso tali
notizie da Diego MACCIO' (cfr. vLl25/11/87, p22).
Fonte del MACCIO' era stato, a SLla voltO\, Gilberto
CAVALLINI.



prodotto e la repressione che avrebbe innescato spingendo

molti incerti alla latitanza e ad un programma preciso di

l atta armati3.... Il

Angelo IZZO (164ì: u ... Raffaella seppe anche dal ~lACCIO'

-che aveva come fonte CAVALLINI- che l'omicidio del dotto

AMATO venne realizzato dai NAR per scuotere l'ambiente e

provocare repressione su un ambiente disgregato, che,

costretto alla latitanza, si sarebbe aggregato attorno ad un

preciso progetto di lotta armata ••. "

Tipica espressione della strategia della banda armata

oggetto di giudizio è poi il progetto di attentato ad un

magistrato veneto: progetto la cui incubazione copre un arco

di tempo di mal ti mesi, a cavallo fra il '79 e l '80, e che,

all'epoca delle rivelazioni del RINANI al VETTORE, era stato

ormai messo a punto, e avrebbe dovuto essere realizzato dopo

la strage di Bologna. Della programmazione dell'attentato

riferiscono, in forma complessivamente concorde, un a

molteplicità di fonti processuali.

* * * * *(164) - EB, V3, C68, p64 (cfr. anche p71ì. In giudizio,
l'IZZO ha confermato tutto quanto aveva dichiarato
in istruttoria a proposito ~elle dichiarazioni
fattegli dalla FURIOZZI (cfr. vu 25/.t1/87, p95).
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Si è avuto modo di soffermarsi, in altra parte della

trattazione, sulle rivelazioni del VETTORE PRESILIO.Occorre

qui riprendere un passo delle dichiarazioni 13/11/1980 che

si segn~lano per essere, fra le tante, le pi~ lucide e le

meno divaganti ( 165) : "•• . Ripeto a l La S.V. quello che

appresi dal RINANI. Egli mi disse che era rimasto sempre in

contatto con l'ambiente dell 'estrema dx padovana ed in

particolare con la cellula veneta già facente capo a FREDA e

VENTURA e di cui è attualmente principale esponente a Padova

FACHINI Massimiliano.

Commentando poi il fatto che era stato fissato il processo

d'appello per la strage di Catanzaro mi disse che tuttavia

STIZ non avrebbe avuto il piacere di conoscere l'esito del

processo, ed alla mia domanda di spiegarmi perché, disse che

stavano preparando un attentato nei confronti del suddeetto

Magistrato.

Alle mie obiezioni in ordine alla difficoltà di realizzare

una azione del genere, posto che ritenevo che anche STIZ

aveVa una scorta armata, RINANI mi precisò che in realtà

* ** * *(165) - EA, VI0/a-l, C30, p65 recto e verso.

c/

=--<
rr-o
.~
:'-..;)

B



l'attentato sarebbe stato fatto da persone travisate da

'Carabinieri' a bordo di una macchina camuffata che era già

in carso di prepa.r-azione presso una carrozzeria... Il

L'azione -secondo quanto il VETTORE aveva riferito al

Magistrato di Sorveglianza di Padova già nel luglio- avrebbe

dovuto esser compiuta nell 'immediato futuro: dopo l'altro

attentato di eccezionale gravità, ma entro settembre.

Davanti a questa Corte, Paolo ALEANDRI ha ribadito (166)

d'aver a suo tempo ricev~to dal FACHINI e dal RAHO una

richiesta di divise da Carab~niere, che egli, di fatto,

tramite Pancrazio SCORZA, si procurò con l'intento di farle

pervenire ai destinatari (167).

Dell'iniziativa veneto

( 166)
( 167>

di attentato ad un magistrato

* * * * *Cfr. vu 7/1/88, p32.
Le divise furono affidate in custodia a tale
Giancarlo ROCCHI, ma non furono poi consegnate ai
destinatari: circostanza, quest'ultima della mancata
consegna, di cui l'ALEANDRI non aveva più memoria in
giudizio, ma che aveva riferito in precedenza. Per
la vicenda, cfr. EA, V10/a-4, C190/3/1, pp. 76-77 e
122, nonché C190/3/2, p63. Non fu detto all'ALEANDRI
che le uniformi dovevano essere utilizzate per
l'attentato: " .•• Le divise da carabiniere mi furono
richieste da FACHINI ••• mi pare per compiere una
rapina, se ben ricordo quello che loro mi
dissero •.. " (EA, V10/a-4, C190/3/2, p63); " ... Per
quanto mi è dato ricordare pLlr non avendo notizie
precise penso che le divise servissero per un
autofinanziamento. Il gruppo veneto era molto spesso
ermetico nelle richieste e quindi non so offrire
magg.iori raggLlagli .•. " (AA, V10/a-4, C190/3/1, p77).
Cfr. anche l'interrogatorio di Pancrazio SCORZA
all 'autorità giudiziaria romana in data 20/10/81, in
AAD, V13, C7, punto 3).
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l'ALEANDRI aveva appreso direttamente dal FACHINI ( 168) :

n ••• intorno agli inizi del 79 mi sono ricordato che,

all'interno dei miei rapporti politici e operativi con

Massimiliano FACHINI, questi mi riferiche era suo radièato

proposi to que I l o di real i zzare un attentato contro un

giudice veneto che si era occupato o si stava occupando di

processi contro la destra e la sinistra. Mi fece il nome di

qLlesto giudice ma in quaat.o momento non lo ricordo. In altra

occasione vidi RAHO, stretto collaboratore di FACHINI e

seppi da lui che era in possesso di informazioni pi~

dettagliate con" (si c) "·qLlesto Magi strato che aveva

certamente pedinato o comunque controllato .•. "

Si è dato conto sub1.8.7.21 delle dichiarazioni con le

quali Sergio CALORE ebbe a riferire in che modo era entrato

a conoscenza del prc:ìgl3tto di attentato ad un magistrato

veneto. L'argomento è stato ripreso in giudizio (1691.

L'attentato avrebbe dovuto essere rivendicato a nome delle

Brigate Rosse. " ••. si parl.va di persone che dovevano

praticamente fare una specie di posto di blocco con divise

* * * * *(1681 Cfr. Cal., V5, C3, p95. Per il qì ud ì z ì o , cfr. vu
7/1/88, pp. 48-49.

(1691 Cfr. vu 9/12/87, pp. 39-40.



da .carabinieri, poi si parlava del! 'uso di ur: fucile Garant

o di armi di questo genere•.. "

Per quanto attiene alla notizie raccolte da Amos SPIAZZI,

non occorre qui spendere parole, dopo quanto si è riferito

sub 1.6.41 ed argomentato sub 2.1.2.3.21. Basterà ricordare

che il Colonnello, nel luglio '80, apprese essere in

preparazione, dopo l'omicidio del dotto AMATO, che risaliva

al mese precedente, un al tro attentato nei confronti di un

magistrato, e che il progetto stava maturando nell'ambiente

dei N.A.R.

Marco GUERRA (170): " ••• Non rammento i n qual e peri odo,

MARIANI mi disse che Massimo FACHINI. e Gigi CAVALLINI

avevano progettato di commettere un attentato ai danni del

Giudice FAIS di Padova. Mi spiegò che detto Magistrato stava

indagando sul conto della autonomia operaia, sostenendo che

la stessa costituiva la naturale riserva delle Brigate

Rosse. L'attentato doveva poi essere rivendicato proprio con

un volantino siglato 'Brigate Rosse', al fine di avallare la

tesi seguita dal Giudice FAIS. Era loro intendimento,

* * * *(1701 - AA, V8, C46, P98. F'er
cfr. vu 6/10/87, p25.
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infatti, fare in modo che· l'autonomia operaia fosse

. criminalizzata e costretta alla latitanza, ciò al fine di

ingenerare una reaZIone rivoluzionaria a catena e

determinare il sorgere di uno stato forte e poliziesco;

quest' uI ti ma conseguenza avrebbe consentito il faci l e

inserimento

statuale ... "

di vari camerati all'interno dell'apparato

Del progetto di attentato ha poi riferito anche Stefano

* * * * *(171) - Dal verbale d'interrogatorio dibattimentale del
SODERINI eH art. 450 bis C.F'.P.: "SODERINI: 'io so
che era stata programmata un'eliminazione di un
giudice nel Veneto però non so se esattamente da
FIORAVANTI o da CAVALLINI o dal suo gruppo.' Il
Giudice a latere: 'da chi lo seppe?' SODERINI: 'me
lo disse FIORAVANTI'. Il F'residente: 'le disse anche
le modalità con cui doveva essere svolto questo
attentato?' SODERINI: 'no, me ne par l ò come un
programma generico che poi non poté andare in
porto.' Il Presidente: non le disse se già c'erano
idee precise su come si doveva operare?' SODERINI:
'no, non credo da come diceva che fosse già entrato
nella fase operativa.' Il Presid~nte: 'fece il home
del magistrato?' SODERINI: 'lui in realtà mi sembra
che lo fece con riferimento a un discorso di CALORE
perché nel frattempo CALORE aveva fatto alcune
dichiarazioni e lui sosteneva che CALORE si era
sbagliato nell'indicare l'effettivo nome di questo
magistrato. lo però attualmente non me lo ricordo,
adesso ricordo'un nome .traniero ma potrebbe essere
anche quello con cui si sono sbagliati.' Il
Presidente: 'poteva essere STIZ?' SODERINI: 'sl,
poteva essere, però non so se è quello ... · Il P. t-l.:
però l'unica correzione al racconto di CALORE era
sul nome. Dice che si può essere sbagliato sul
nome.' SODERINI: •sl.· FACHINI: 'i n che peri odo
sarebbe avvenuto questo attentato?' SODERINI: 'non
ricordo con esattezza, credo nell·SO· ••• "

SODERINI (171).

Il numero delle indicazioni, eIa loro sostanziale
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convergenza, non lasciano adito a dubbi. Il progetto nasce,

-in un momento in cui l'ALEANDRI non si è ancora allontanato

definitivamente dall 'ambiente di Costruiamo l 'Azione-

nell'ambito del "Gruppo del Nord'; diviene, in progresso di

tempo, uno dei cardini della comune progettualità

terroristica dei poli veneto e romano dell 'eversione

neofascista, dalla cui aggregazione sorge la banda armata

oggetto di giudizio; come tale, entra nel programma di detta

banda armata, e, coerentemente con uno dei principi

ispiratori dello stesso, dovrà avere natura provocatoria;

nell'estate dell'SO, il progetto è stato ormai messo a punto

e la scelta del magistrato da colpire sembra ormai

definitiva (172).

L'unità di intenti fra la componente romana e quella veneta,

unità sopravvissuta alla crisi di Costruiamo l'Azione, si

manifesta -una volta eliminata dall'organizzazione

* * * * *(172) - Sembra che la scelta si fosse ormai consolidata
nella persona del dotto STIZ. Non è peraltro da
escludere che egli fosse stato la vittima designata
sin dal momento in cui il progetto era sorto. In
effetti, in istruttoria, Sergio CALORE ebbe ad
indicare pi~ di un nome, non perché il FIORAVANTI
gliene avesse fatto pi~ d'uno, ma perché non
ricordava con precisione se il FIORAVANTI gli avesse
indicato l'uno o l'altro. Quest'ultimo, poi, chiari
al,SODERINI -che non ne serba memoria precisa~ quale
nominativo avesse effettivamente riferito al CALORE.
Quanto al GUERRA, ben può aver egli fatto confusione
fra 'STIZ' e 'FAIS', cognomi entrambi monosillabici
e terminanti con una sibilante.

i082



l'opposizione interna- attraverso una decisa strategia, che

prevede anche -quale strumento privilegiato di lotta- l'uso

di attacchi mirati a delicati centri dell'apparato

istituzionale, quali Polizia e Magistratura. Si è detto, sub

2.1.2.5.4), di come il NAPOLI abbia appreso dal MELIOLI del

progetto, coltivato da Valerio FIORAVANTI, di collocare una

bomba in un 'bar' di Roma frequentato da personale della

rispostac+ornita dal FIORAVANTI, allorché gli fu chiesto se

Questura (173). E si è riportata altresi la sorprendente

tale progetto avesse effettivamente coltivato. QLli va

)
=--'
e.-->o
~

.~
segnalato che, nel corso dello' stesso interrogatorio (174),

* * * * *(173) - Indagini di polizia hanno consentito di individuare
il 'bar' in questione. Cosi il rapporto 16/12/85, in
RA, V12, C431, p37: " ... Il bar indicato da NAF'OLI è
il bar Aureli, sito in via IV Fontane n. 37,
distante qualche ventina di metri dall'adiacente via
S. Vitale, dove ha sede la Questura di Roma. E' un
pubblico esercizio frequentato da personale della
au ì nd ì c e.t.a QLlestura ••• "

(174) - lA, V9/a-2, C29, p42. Per afferrare il discorso del
FIORAVANTI, occorre precisare che esso si cala in un
contesto in cui l'imputato, negando di aver mai
progettato, con quelli del suo gruppo o con persone
del Veneto, l'assassinio di un magistrato (si
riferiva, evidentemente al progetto di assassinio di
un magistrato veneto di cui si è ampiamente detto),
dichiarava di essersi effettivamente recato a Rovigo
in compagnia di alcuni elementi del suo gruppo, "per
incontrare delle persone che ••• avevano messo in
allarme GIOMO rimproverandogli un comportamento
processuale da 'infame' ••. ". Non vi sarebbe stato il
dissidio che l'imputato si aspettava ed i suoi
t rrt er ì ccut.crì si sarebbero convinti a· lasciare in
pace il GIOMO. Il FIORAVANTI avrebbe utilizzato la
sua partecipazione all'episodio di Radio Città
FLltura come biglietto di presentazione, per
significare che era persona decisa.
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FIDRA'.,IAi-lTI ebbe altresì a dichiarare: " .•. In effetti l oro

criticavano l'episodio di Radio Città Futura in quanto

ritenevano deviante la lotta anticomunista, anzi come un po

tutti quelli di Costruiamo l'Azione, ritenevano l'assalto

una vera e propria provocazione. In effetti spiegammo che

con quell'azione si era chiuso un capitolo e che anche noi

eravamo interessati ad un discorso diverso e alla ricerca di

nuove tematiche. Queste persone ci parlarono del fatto che

aveVano buon ì rapporti con l'Autonomia veneta e

probabilmente ce l'avevano con noi proprio perché la nostra

azione rischiava di compromettere quei rapporti. D'altra

parte era anche evidente che una volta interrotta la guerra

ai compagni non restava che l'attacco alla Polizia e alla

Magistratura e su tale linea eraVamo tutti d'accordo anche

se nessuno di noi lo disse specificamente. lo peraltro

manifestai la mia disponibilità a portare avanti un discorso

senza preclusioni

obiettivo scelto ••• "

morali e senza preclusioni sul tipo di

8i tratta di dichiarazioni che, pur rese in un'ottica

difensiva, eloquentemente -e certo assai al di
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intenzioni del FIORAVANTI- esprimono i l progressivo

assottigliarsi -fino alI 'annuliamento- delle distanze

'politiche' fra la componente tradizionale e la nuova

generazione 'spontaneistica' che vengono ad incontrarsi

all'i nterno dell' organi z z az ione. "In buona sostanza" -scri ve

l'Istruttore (175)- "sono gli 'spontaneisti' ad aderire alle

tesi dei Fogli d'Ordine di o.N.": tesi elaborate, tra gli

altri -lo si è visto- dai soliti FACHINI, SIGNoRELLI, DE

FELICE.

Si è fatto cenno, sLlb .2.2.4), . degli attentati avvenuti in

Rovigo il 22/1/79 e di quello alla Camera del Lavoro della

'-

stessa città, compiuto l'anno successivo (e r ì entrante

qu ì rtd ì nell 'arco temporale cui si riferisce l'imputazione di

banda armata). La decisione di inserirsi in una campagna di

attentati progettati dalI 'ALltonomi a presupponeva conoscenza

dei programmi degli Autonomi, nonché ambigue finalità di

provocazione: e non perché l'abbia affermato il NAPOLI in

istrLlttoria, ma perché ciò è 'in re ipsar, discende con

tutta evidenza dai fatti, una volta appurata la matrice

* * * * *(175) - SO, p617. Cfr. supra, sub 2.2.4), testo e note (49)
e (51).



degli attentati.

Il NAPOLI ha riferito altresi di un attentato con valenza

'istituzionale', che viene ad inscriversi a pieno titolo

nella progettualità della banda armata che qui si giudica.

Interrogatorio 13/11/1985, eH art. 348 bis C.P.P. (176): "So

che nell 'anno 1980, prima della strage è avvenuto a

Catelfranco Veneto un attentato contro l'abitazione dell' Ono

Tina ANSELMI, L'attentato falli per puro caso poiché la

tapparella tranciò la miccia. So anche che la bomba era

sufficientamente potente per uccidere la parlamentare ave

non fosse avvenuto un incidente tecnico che i mpedi

l'esplosione. Ricordo che fu la sorella della parlamentare

manovrando la tapparella a provocare la rottura delle micce

dell'ordigno collocato sulla finestra. L'attentato fu

sicuramente di destra. Fu infatti MELIOLI a dirmelo prima

del suo arresto avvenuto nell'80, usando il suo solito modo

di fare allusivo, dicendo: . qua l. cuno ha val uta festeggi are

la festa della donna'~ L'attentato ricordo che avvenne in

prossimità della festa della donna e cioè il giorno 8 marzo

* **'* *(176) - lA, V9/a-1, C7, pp. 27-28.
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di notte. So che la bomba non esplose e quindi si può

esaminare come fu confezionato l·ordigno. Infatti dovrebbe

trattarsi di esplosivo di recupero militare, cosi come per

altri attentati tra cui quello alla Democrazia Cristiana di

Rovigo del gennaio 1979.

Preciso anche che in entrambi i casi la bomba fu collocata

in una scatola di scarpe. Ricordo che mi colpi questa

circostanza. L'esplosivo di recupero militare era quello di

cui disponeva in grande quantità ilFACHINI, una parte del

quale fu da lui inviato a Roma.

L'attentato non ricordo come venne rivendicato, ma si

inseriva in un contesto ambiguo, perché FACHINI aveva

detto che gli attentati non vanno rivendicati o vanno

rivendicati con sigle fuorvianti. Per essere precisi, non è

vero che FACHINI abbia mai detto ciò esplicitamente, ma

questa era la teoria esposta nei 'fogli d·ordine· .•. "

Si è visto, sub 1.11.4.4), che il MELIOLI , prudentemente,

nell'interrogatorio dibattimental., non ha. escluso d'aver

descritto l 'ordigno al. NAPOLI e di aver fors'anchefatto un

commento circa la volontà di qua lcuno di celebrare la festa



della donna: ma ha asserito che l'una e l'altra cosa

potevano essere avv~nute soltanto a seguito della lettura

dei gi ornal i . Il NAPOLI, in giudizio, coerente con la

strategia di 'alleggerire' la posizione dell 'amico, si è

prontamente accodato; peraltro, pur sfumando quanto pi~

possibile la circostanza -e rappresentandola come

espressione non di una certezza, ma di un'ipotesi- ha tenuto

fermo il particolare dell'indicazione del MELIOLI circa la

matrice di destra dell' attentato. Dall'interrogatorio

dibattimentale eH art. 450 bis· (177): H ••• Il F'residente: 'a

proposito dell 'attentato presso l'abitazione dell'ono Tina

ANSELMI cosa può dire? Risulta che lei ha avuto dei colloqui

anche con MELIOLI su questo punto. Cosa può dire?' NAPOLI:

'ma io parto dal presupposto che escludo categoricamente che

MELIOLI possa aver partecipato a qualche attentato; lo

escludo perché lo conosco abbastanza bene. Lui comunque, il

discorso della Tina ANSELMI lo fece il giorno dopo, cioè lo

disse così •.• aveva il giornale in mano, quindi dicendo che

poteva trattarsi di un attentatod~destra. Però lo disse

* * * * *(177) - Cfr. vu 26/11/87, pp. 854-855.



così, con il giornale in mano, sempre con il suo solito

modo ••. in questo contesto.' Il Presidente: 'lei però ha

precisato che in questo caso la bomba fLI collocata in un a

scatol a da. scarpe e che. 1 'innesco er.a fatto con una mi cci a

che fu troncata dalla serranda•. Da chi ha appreso questi

particolari?' NAPOLI : , l i disse· MELIOLI, però ho

l'impressione che questi par.ticolari lui li lesse sul

giornale. Gluesto è, un elemento nuovo che non ho mai detto,

ma a onore della ....erità bisogna che lo dica. E si può

comun que verificare, dal Gazzettino di allora o Il Resto del

carlino' ••• " ,(178)

* * * * *(178) - E' agli atti (RA, V12, C431 ter, p3) una copia del
Gazzettino del. 9/3/80. Alle pagine 1 e2 vi compare
l'articolo relativo al fallito attentato, ove, tra
l'altroi si legge: " ••• Incastrato ~ra il muro e la
serranda, proprio davanti ad una grande veranda,
c'eraun pacco piuttosto voluminoso. Pensando che
lo avesse lasclato l.ì qualcuno di casa," (il cognato
dell'Ono ANSE~MI) "lo ha svolto: si. è trovato
davanti a una specie di orologio al quale erano
attaccati due fi li elettrici. Si è .subito reso . conto
di avere ,fra le mani un.ordigno esplosivo••• Sembra
che" (l'ordigno) "fosse confezionato con circa 3
chili di tritolocompresso, già .innescati con un
timer che segnava. le 12,30.,." NeSSUna, indicazione
ci rca l a causa del fallimento dell' attentato. Sul
Gazzettino del. giorno 10 marzo (RA, V12,C431 ter,
p4/2) , si 1egge ancora~ ". ,." Il blocco. di 'tri tol o è
stato portatoyi a dagli artificieri • Probabilmente
s;i!fosse scoppiato i danni sarebbero stCiti.>inferiori
alle .preyisioni pi!rché non era stato posto, in un
cOntenitore,ci è stato detto. Nell'.esaminare
l'apPC\l';i!ccl1iatura elettricC\ci si è resi conto che
lo scoppio nClI1,èavyenutoper un.,caso >fortuito. Il
congegno, .anche se .moltCl si!mplice, era,stato
c,;mf.i!zipnato cgn CLlr:-Ci. Era cOmposto da una
svegl ietta da tavolo quadratad i. 7-:-8 centimetri di
lato, collegata col nastro i~olantead" (segue)



Va qui r ì cor-dato esser-e r-i sul tato (179) che: l'attentato di

cuì par-l a i l NAPOLI ebbe effetti va'mente luogo l' 8 mar-zo

1980, pr-esso l'abitazione del cognato dell'DI'l. ANSELMI, ove

la par-lamentar-e alloggiava; l'or-digno, munito di congegno a

tempo, er-a stato pr-edisposto per- lo scoppio; "il contatto

* * * * *(segue) "una pila quadrata da 4,5 volts. Dal
congegno par-tivan~ due fili che er-ano collegati al
detonator-e che doveva innescar-e il tr-itolo. Pr-opr-io
uno di questi fili er-a staccato. Se il filo si sia
staccato quando l'or-digno è stato messo sul posto
dove doveva esploder-e o se si sia staccato quando il
cognato della par-lamentar-e, r-ag. Mar-io GUIZZoN, lo
ha maneggiato, non è stato possibile stabilir-lo••• "
Non sono dunque r-ipr-ese dagli ar-ticoli in questione
le cir-costanze dell'uso della scatola da scar-pe come
contenitore, né quella del tr-anciamento della miccia
(che miccia, in ver-ità, non er-a) ad oper-a della
tappar-ella. E poiché tali cir-costanze non hanno
tr-ovato r-iscontr-o in atti (cfr-, RA, V12, C431
bis/l), dalla lor-o enunciazione si è pr-eteso di
i nfer-ir-e l'inattendibilità del NAPOLI. Ma, a ben
veder-e, le cose stanno diver-samente." Infatti,
essendo pr-ovato che il MELIoLI par-lb al NAPOLI
dell'attentato (non soltanto il secondo lo ha
affer-mato in istr-uttoria e r-ibadito in giudizio, ed
il pr-imo. non l'ha escluso,ma la cir-costanza è
per-fettamente ver-osimile, data la collocazione
'politica·' dei due e tenuto conto del fatto che
molteplici fur-ono· le occasioni in cui le lor-o
conver-sazioni ebbel"o, ad . oggEi!tto . ar-gomenti
scottanti), non si vede perché,seil MELIoLI avesse
comunicato all'amico le notizie ripr-ese dalla
stampa -che riflettevano. il contenuto delle
pr-i mi ssi me i l'ldagini- i l, NAPOLI avrebbe .p~i dovuto
tr-avisar-le nel r-iferir-Ie all'autorità giudiziar-ia,
esponendosi ad una smentita, attraver-so il controllo
degli atti r-accolti nel corso di quelle prime
indagini. La spiegazione è, molto semplicemente,
un'altra: il NAPOLI r-icevette dal MELIoLI
informazioni da costui r-accQlte non sulla stampa, ma
attraverso i canali di cui· disponeva grazie al suo
profondo inser-imento nell'area dell'ultradestra
veneta, ed al suo rapporto pri vi legi ato con
esponenti di spicco del terrorismo neofascista. In
effetti, le discrepanze sono. spiegabili con
l'approssimazione dei riferimenti c::he spesso
accompagna i passaggi delle notizie di bckca in
bocca: èi n questo modo, che, ad'esempi o, i fili
el ettrici possono diventare "mi cce".

(179) - Cfr. RA, V12, C431 e 8431 bis/i.
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era avvenuto ma la corrente elettrica non era pervenuta al

detonatore a causa del non completo inserimento degli

elementi della presa l l
; "l'esplosivo effettivamente è di

recupero .da granata e ••• sia la capsula sia il cilindretto di

tritolo sono del tipo in uso all'esercito"; l'attentato era

stato rivendicato, il giorno 9, a nome dell'Autonomia

Operaia Organizzata, con una telefonata al Gazzettino di

"Avanguardia Neofascista".

pervenuta una lettera contenente minacce di morte a firma

In istruttoçia,

'78 all'Ono ANSELMI era

al NAPOLI furono rammostrate immagini

già nell'aprile delVicenza;

fotografiche dell'esplosivo utilizzato per l'attentato

all 'Ono ANSELMI, ed egli ebbe a dichiarare (180): " ••. Prendo

visione delle fotografie allegate al rapporto~ giudiziario

dei CC. di Catelfranco Veneto del 6/5/80 e dichiaro che

l'esplosivo ivi raffigurato è sicuramente quello che mi è

stato descritto proprio dal FACHINÌ; corrispondono alle

descrizioni del FACHINI anche le modalità di confezionamento

cosi come appaiono nelle fotografie.••• " (181)

(180)
( 181)

* *** *
lA, V91 a..., 1 , ,C7, pp. 60-61.
Cfr. RA, V12, C431 bis/1, pp. 14-19.
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Si tratta di dichiarazioni che hanno trovato conferma in

dibattimento (182).

Occorre qui, infine, richiamare -senza ripetersi- quanto si

è detto sub 2.1.2.8.2), a proposito delle conclusioni della

perizia esplosivistica disposta dal Giudice Istruttore di

Treviso sul materiale impiegato nell'attentato in questione.

E' necessario soffermarsi soltanto brevemente SLI un

particolare aspetto evidenziato in tali conclusioni: ci si

riferisce all'impiego di un detonatore elettrico. Orbene,~

* * * * *(182) - Cfr. vu 26/11/87, p872. Va in proposito sgomberato
il terreno da un possibile equivoco. Per quanto
riguarda specificamente l'aspetto dell'esplosivo, si
legge nel verbale: u ••• Il F'residente: 'le sono state
fatte vedere delle fotografie di un rapporto
giudiziario dei CC. di Castelfranco Veneto, che
riguardava esplosivo ivi raffigurato. Si ricorda di
averlo visto?' NAPOLI: 'le foto dell 'esplosivo non
corrispondevano a quello che si andava dicendo, cioè
il discorso che assomigliavano •••••. tipo formaggio,
tipo ••.. pezzo di roccia, quindi aveva tutte le
caratteristiche di quell 'esplosivo lì..' ... " La
r i sposta, i n tal i termi n i testLlal i , appare
contraddittoria: giacché all'affermazione di non
corrispondenza delle caratteristiche dell 'esplosivo
raffigurato con quello che al NAPOLI era stato
descri tto segLle l' LII teriore affermazi one secondo cuì
l'esplosivo raffigurato "aveva tutte le
caratteristiche di quell 'esplosivo li". Il riascolto
della registrazione magnetofonica (cfr. brm n. 4
del 26/11/87, giri 195-199) restituisce coerenza
a l I a ri sposta del NAPOLI. In real tè egl i ebbe ad
affermare: "le foto dell 'esplosivo -no?
corl""ispondevano ... ll

, dove il lI no?ll è l'interrogativa
retorica usata come intercalare nel linguaggio
confidenziale. Ma che il "non" della verbalizzazione
figuri per mero errore in luogo di "rio'?" emerge
dalla semplice lettura del passo trascritto: la
parte finale di esso è introdotta da un "quindi",
che preannuncia una conclusione sulla base di quanto
appena affermato. Pacifica essendo la conclusione,"
non residuano dubbi -a rigor di logica- sul senso di
quarrt o precede.



sin dal 5/12/1985 (183), il NAPOLI aveva riferito

della disponibilità, da parte del FACHINI, di detonatori

elettrici: disponibilità ingente, continua e, nell 'ambiente,

esclusiva. In giudizio (184): "Il Presidente: 'l ei ha

dichiarato di essere al corrente che FACHINI era in possesso

di detonatori elettrici. Chi glielo ha detto questo?'

SLlO tempo .r ì c evut.o dei detonatori elettrici proprio dal

Sergio CALORE, per parte sua,

NAF'OLI:

FACHINI.

'di questo ne parlò l u ì , '"

ha riferito (185) d'aver a

L'attentato ,.contro l'Ono ANSELMI, che è compiuto con

l'intento di farne ricadere la responsabilità sLlgl i

Autonomi,

Giudice

è -cosi come quello progettato nei confronti del

STIZ- una forma di attacco diretta contro un

rappresentante delle Istituzioni: e, quali che siano le

responsabilità tno ì vì cuar ì degli attentatori -SLl cui, lo si

ripete ancora, la Corte non è chiamata a pronunciarsi- esso

promana fuor di ~ubbio ~aquel polo veneto deLl'eversione

neofasci sta che costi t.u i sce una componente essenz iaLe dell a

* * * * *(183) lA, V9/a-1, C7, p60.
(184) Cfr. vu 26/11/87, p858.
(185) Cfr. VLl 9/12/87, p19.

1.093



banda armata di cui all'imputazione.

Accanto alla strage del 2 agosto per la quale si procede,

all'interno della banda armata viene concepito e realizzato

un altro grave attentato di marca certamente stragi sta. Si è

detto, sub 1.3.5), dell 'attentato a Palazzo Marino di Milano

e delle dichiarazioni di Laura LAURICELLA, rese sin dal

20/5/1981. Il 14/6/1983, la donna aveva ulteriormente

dichiarato (186) , al Giudice Istruttore del presente

procedimento: n ••• Confermo che Egidio dopo la strage del 2

agosto effettivamente si preoccupò per la circostanza

dell'esplosivo dato ad ALLATTA e a POMPEI; so che chiese a

costoro quale uso avessero fatto del materiale e so che

questi gli dissero di averlo utilizzato per un attentato al

Comune di Milano. Meglio: il F'OMF'EI e l'ALLATTA non avevano

utilizzato direttamente l'esplosivo, ma lo avevano dato a

gente di Milano che poi lo aveVa LIti l i zzato per

l'attentato.

Egidio GIULIANI si preoccupò perché il quantitativo dato ad

ALLATTA e F'OMPEI era rilevante •••• n

* * * * *(186) - EA, V10/a-5, C231 bis, p4.
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Sulla base delle dichiarazioni della LAURICELLA, i l

GIULIANI, l'ALLATTA ed i l F'OMPEI erano stati originariamente

i rnptrt e t ì di devastazlone, di illegale fabbricazione

detenzione e porto ~i ordigni esplosivi, di aver fatto

esplodere i medesimi, nonché di ricettazione di esplosivo e

della vettura su cui era stato collocato un ordigno;

all'esito dell'istruttoria, i tre prevenuti erano stati

rinviati a giudizio per la ricettazione dell 'esplosivo e per

fabbricazione, detenzione e .porto ~i ordigni (SLlll 'assLlnto

che il GIULIANI era stato concordemente indicato da più

fonti. come ,persona particolarmente esperta nella confezione

di ordigni esplosivi e di 'timers', che preparava con grande

facilità e dimestichezza), ma prosciolti dalle imputazioni

strettamente pertinenti all'attentato di Palazzo Marino

(SLlll 'assuntodell 'insLlfficienza degli elementi raccolti, e

puntualizzando che l'indicazione fornita dall'ALLATTA circa

la sua presenza, il 30/7/1980, presso il carcere di

Poggioreale, per far visita al padre detenuto, aveva trovato

riscontro in atti). (187)

** *.**
(187) - Cfr. AA, V8, C46,pp. 470~471.



In dibatttmento (188), i tre sono stati definitivamente

assolti anche dalle imputazioni per la quali erano stati

rinviati a giudlZio, poiché "la dichiarazione della

LAURICELLA -informata 'de relato' dal GIULIANI- essendo

priva di specifici riscontri sul fatto particolare riferito,

pur avendo un apprezzabile rilievo indiziario (anche per i

piQ volte citati rapporti dell 'ALLATTA con il GIULIANI), non

ha t.u't t av ì a rilievo di prova".

Ma oggi que ì La della LAURICELLA (189) non è pHI una voce

isolata. Raffaella FURIOZZI ( 190) : Il ••• Vi fLl allora

l'episodio della carica esplosiva collocata in un fLlrgone

davanti al Palazzo Marino a Milano. L'azione fu ideata da

CAVALLINI e da persona soprannominta il 'Capro'" ( 191)

"certamente di Roma, che non so meglio precisare••• "

(191) -

(190) -

(segue)

( 188)
(189)

* * * * *- Cfr. AAD, ViO, C5 bis, p116.
Circa la credibilità intrinseca della LAURICELLA non
è lecito nutrire dubbi. Non v'è traccia di malanimo
nelle sue dichiarazioni. E proprio nel procedimento
romano cosiddetto 'della Banda GIULIANI' (cfr. AAD,
V10, C5 bis) -ove ben piQ cospicuo è stato il suo
contributo- la donna ha mostrato la trasparenza del
processo psicologico che l' ha condotta ad
un'irreversibile rottura con il passato, ed ha reso,
oltre a quelle confessorie, una serie di
dichiarazioni accusatorie non solo coerenti,
circostanziate e scevre di intenti gravatori, ma
anche in larga misura riscontrate.
EA, V10/a-7, C306, p4. Cfr. anche pp. 8-9. Per il
dibattimento, cfr. vu, 25/11/87, p22. La donna
apprese le notizie da Diego MACCIO', la cuì fonte
era stata Gilberto CAVALLINI.
Trattasi dello pseudonimo di Egidio



Angelo IZZO (192): "Devo dire che Raffaella mi ha detto che

l'attentato a Palazzo Marino era stato realizzato da

CAVALLINI e da persona soprannomi nata 'CAPRO', che ella non

sa essere il soprannome di Egidio GIULIANI. •• "

Ma v'è di pi~: a circa 20 metri dal luo~o dell'esplosione

venne rinvenuta e sequestrata un tuba di piomba, di circa 60

centimetri di lunghezza,

distante, una tanica

chilogrammi della stessa

contenente polvere bianca, e, poca

in metallo contenente circa 8

sostanza (193). Orbene, Marca

GUERRA ebbe a rendere al Giudice Istruttore (194) le

seguenti di~hiarazioni poi confermate in giudizio davanti a

questa Carte (195): "Egidio GIULIANI che era malto abile sul

piana tecnico aveva confezionata artigianalmente già nel

1978

(192)

(193)
(194)
( 195)

dei rudimentali ordigni costituiti da tubi di piombo

* * * * *(segue) GIULIANI. Walter SORDI (EA, Vl0/a-5, C225
bis, p20) , ebbe a chiarire che la dicitura "CAF'RO"
rinvenuta sull'agenda sequestrata al CAVALLINI
corrispondeva appunta al GIULIANI. Cristiana
FIORAVANTI (EA, Vl0/a-4, C163/1, p33) riferi che il
GIULIANI si faceva chiamare Osvaldo CAPRI. Casi poi
testualmente Sergio CALORE (lA, V9/a-l bis, C13/15.
p2): "Nella destra Egidio GIULIANI era conosciuta
carne Egidio CAPRI al punta che Cristiana quando lo
accusò nelle sue confessioni lo indicò con quel
cognome, fu sala perché Cristiana indicò con
precisione l'abitazione che il GIULIANI venne
cattLlrato••• "
EB, V3, e68, p66. F'er. il dibattimento, cfr. vu
25/11/87, p95.
AA, V8, C46, p8.
EA, Vl0/a.,-5, C246 , p4.
Cfr. vu6/10/87, p24.
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r ì emp ìt ì rcon polvere.'da' mina. lo vi di contenitori vuotLe

l u ì mi spiegò a che cosa servivano anzi a che cosa avrebbero

dovuto servire. Sb~nche che Egidio aveva f~tto dei timers

ma non so dove siano stati ut.ì t ì z z a tì v "

Non è privo di rilievo neppure il fatto che, essendo

stato l'attentato c ornp ì ut.o in Milano, l'aLltovettura su cu ì

fu collocato l'ordigno fosse stata rubata nella notte fra il

23 ed il 24 luglio ad Anzio (196): dunque, in provincia di

Roma, ad un a quindicina di chilometri di distanza" da

April i a. ove aveva l a resi denza Beni to ALLATTA (197). Cosi

come non deve sfuggire l'ulteriore circostanza ,che

(196)
<197>
( 198)

l'attentato fu rivendicato a nome dei Gruppi Armati per il

Contropotere Territoriale, sigla del tutto simile a quella

di "Gruppi Cornun ì s t ì per il Contropotere Territoriale",

utilizzata per rivendicare un attentato simulato, che si

voleva far apparire compiuto in danno del SIGNORELLI (198).

* * * * *Cfr. AA, V8, C46, p9.
- Cfr. AA, V8, C46, p435.

Cfr. AA, V1, C1/4, p820. Cfr. anche AA, V11, C67,
passim e Cal., V5, C12, pp. 25-26. L'episodio risale
al 5/3/79 e fu posto in essere al fine di farne
ricadere la responsabilità su gruppi dell'estrema
sinistra, onde scoraggiare la realizzazione di un
attentato ad opera degli autonomi, circa il quale
erano state raccolte voci nell'ambiente. Della
si rnu l az i one di reato fLlrono i mputati i l SIGNORELLI,
il figllO di costui, Luca, nonché il CALORE e
l'ALEANDRI. Secondo l'accordo simLllatorio, (segLle)



Alla stregua di tutto quanto precede, si possono trarre

tranquillanti conclusioni circa la paternità dell'attentato,

nulla rilevando, ai fini della presente decisione,

l'identità, rimasta ignota, dei terroristi cui Benito

ALLATTA, LIno degl i organi zzatori dell a fLlga di FREDA,

diede, per la materiale esecuzione del crimine, l'esplOsivo

ricevuto dal GIULIANI. Non deve sorprendere che

quest'ultimo, per comprensibili. motivi di prudenza, avesse

riferito alla LAURICELLA di non aver sapLlto, se' non 'a

posteriori', la destinazione dell 'esplosivo. Estremamente

significativo, invece, e il timore, manifestato ~al

GIULIANI, che l'esplosivo potesse essere stato utilizzato

per la strage di Bologna, di tre giorni soltanto posteriore

all'attentato di Palazzo Marino. La circostanza la dice

lunga sulle responsabilità del CAVALLINI per tale ultimo

episodio: perché soltanto la partecipazione del CAVALLINI

al l a vicenda -alla stregua del suo indissolubile

collegamento col FIDRAVANTI- poteva far temere al GIULIANI

* * ** *(segue) il SIGNORELLI scese dalla sua vettLlra,
.fi ngendo di gettarsi a terra per evi tare :i col pi:
dopodiché tal uni col pi"'che sai-ebberostatiespl osi
proprio 'dalfi glio~ell'odi'ernoimputato, l,' uni co
dei complici di cui i l professoreisi; f i dava... furono
effe,ttivamente sparati i ndirezi'one dell~autictncb ì l e.



che l'esplosivo fosse st,ato dirottato ver.so Bologna, per

essere impiegato nella perpetrazione di quel crimine che lo

stesso GIULIANI riteneva potesse esser stato commesso "solo

da quel folle di Valerio FIORAVANTI".

Benché abbia avuto scarsissima.risoDanza sulla stampa,

l'attentato -realizzato con .101 medesima tecnica del fallito

attentato alla sede del Consiglio Superiore della

Magistratura- fu. di estrema gr.avità, ed .avrebbe potuto

costare la vita di molte persone. Rappresentò un tragico

annunc ì o della strage del 2 agosto, perfettamente

inquadrandosi nella logica strategica della banda armata

oggetto di. giudizio: aggrediva un ceotro del potere

democratico, i partiti chiamati a far parte del. Coosiglio

Comunale, le persone dei Consiglieri,e, al tempo stesso,

tendeva a vulnerare pesantemente la sicurezza e l'ordinato

assetto della vita sociale.

Il capo d'imputazione annovera ancora l'attentato alla

Libreria Feltrinelli di Padova. del 25/7/1980 (199). La

* * ** *(199) - Per il quale, cfr. RA,V12, C431,pp. 10-22, ed, in
particolare, p14, ove trovasi la relazione di
servizio del M/llo MENEGHETTI, in data 25/7/80,
nella .quale si legge: "Alle ore 2,30 circa lo
scri vente urrì tamente alla VoI ante ArceLla si portava
in questavi.a S.Biagion. 8, da dove era" (segLle)
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sLla riferibilità alla componente veneta della banda armata

oggetto di giudizio discende, oltre che dall 'obiettivo

prescelto, dalla rivendicazione a nome dei NAR, dalla

perpetrazi one nel cuore dell a 'giùrisdi z ì one' del capo

indiscusso dell a cell uta veneta, dalla prossi mi tà temporal e

r ì SPE!tto all'attentato di Palazzo Mari no ed 0111 a strage·

parte di· persona qualificatissima,.' perché. interna· alla banda·

della stazione dLBologna, anche dalla consapevolezza, da

ancora ., un", volta, Massi milt ano

a personearm",ta, della riconducibili.tà dell'attentato

il cui referenteerai

FACHINI. Roberto RINANI, infatti, sin dal 30 agosto 1980

ebbe a dichiarare (ZOO) ~ " ••• Dopola mia scarcerazione nel

luglio. dell '80 vi fUi un attentato 'alla libreria Feltrinelli

rivendicato dai NAR. BERTOCCO Massimo mi riferì

* ** *,*(segLle) listato segnalato un assordante botto. In
luogo si accertava che ignoti avevano deposto un
ordi'gno esplosivo, probabi l men.te tr-itoloi/,a ri dosso
della serranda, ovvero dalla parte dell'angolo
sinistra della libreria FELTRINELLl. L'esplosione
danneggiava la suddetta serranda provocando un buco
nonché un ' aLltovettura ••• che era parcheggiata di
fr.onte a detta . libreria. Lo· spostamento d'aria
inoltre provocava la rottUra di :alcuni vetri delle
finestre dei l pcali sopra alla Fel trinelli nonché
alcuni del palazzo dell'Intendenza di Finanza.
All'uopo si.preci.sa altresì che.una scheggia della
saracinesca perforava un basculante dell'anzidetto
palazzo che si trova di fronte a detta
libreria ••• Nonvi sono/stati danni a per-sone."

(200) - lA, V9/a-2, C2/2, pp. 1 verso e Z recto.

1101



dell 'accaduto e mi fece osservare che nella .rivendicazione

era compresa la frase: 'Occhio per.occhio, dente per dente",

tipica del CONTIN. lo insieme a BERTOCCO, una sera, il 20 o

il 21 agosto 80 o uno dei giorni prossimi a quella data

affrontai il CONTIN in p.zza Cavour, lo portai insieme al

BERTOCCO vicino al cinema 'Eden' e feci le mie rimostranze

nel timore che egli avesse commesso l'attentato ed io ne

venissi coinvolto, Intendo precisare che il mio richiamo al

CONTIN era determinato solo da un antico rapporto di

conoscenza. Andai deci so affermando categori camente: 'lo so

che sei stato tu' e lui, dopo aver i n i z i almente negato, al l e

mie insistenze mi disse 'io faccio quello che voglio', lo

gli raccomandai di non frequentare più il nostro ambiente

per non comprometterci ••• " (201)

V'è poi da prendere in esame il progetto di liberare

Pierluigi CONCUTELLI, coltivato, in seno .alla banda armata,

* * * * *(201) - Sorprendente conferma alle parole del RINANI venne
proprio dal CONTIN (EA, V10/a-2, C66, p4), il quale,
pur non assumendosi ovviamente la responsabilità
dell'attentato, ammise tuttavia, di esser stato
"affrontato" dal RINANI e dal~BERTOCCO(i quali gli
avevano mosso la stessa contestazione già. mossagli
giorni prima dai Carabinieri), nonché l'ulteriore
circostanza che gli è ~olita l'espressione "occhio
per occhio dente per dente".
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per un lungo arc o Di tempo che va dall'aprile del 1'7'80 agli

inizi den '81. L'idea di far evadere l "eH 'comandante

-milltare' di Ordine Nuovo (202) si fa seriamente strada,

negli ambienti dell'eversione ne6fascista, verso la fine del

'79, come, del resto, l'idea dell'attentato all'avvocato

romano ARCANGELI (sfociato per errore di persona -come si è
"

considerato il responsabile della cattura del CONCUTELLI.

Del progetto di fuga, patrimonio di una pia vasta area, S1

detto e ripetLlto- nellomicidio del giovane LEANDRI) ,

impadronì operativamente, a far tempo da un certa data, il

gruppo di Valerio FIORAVANTI (203). Il teatro dell 'azione,

che prima avrebbe dovuto essere in Milano, poi in Palermo

si trasferisce in Taranto, città presso la cui Casa

Circondariale il CONCUTELLI, detenuto prima in Trani e poi

* * * * *

(202) - Per la genesi del progetto, cfr. IZZO, in Cal., V5,
C32, pp. 1-2' e 9~11, EB, V3, C68, pp. 54-'-55 j e VLl

25/11/87, p19.
(203) - Sulle vicende legate al progetto di procurare

l'evasione del CONCUTELLI hanno reso ampie
dichiarazioni gli stessi protagonisti. Cfr., fra le
altre, quelle di Valerio FIORAVANTI al PUBBLICO
f1H-nSTERO di Roma in data 25/10/85, in lA, V9/a-2.
C29/C, pp. 2-13 e 19-24; di Francesca MAMBRO al
Giudice Istruttore il 25/8/84, in lA, V9/a-2, C38,
p28, ed il 26/10/84, in lA, V9/a-2, C38, p39; di
Cristiano FIORAVANTI, delle quali si è dato tonto
sub 1.3.4). Cfr. anche Stefano SODERINI, in vu
2/11/87, p72.



in Novara, doveva essere tradotto per presenziare alla

celeorazione di un giudlzio penale a suo carica (204).

F1n oal marzo. ~~amlce Francesco MANGIAMELI, suo amico

fraterno, e Mauro ADDIS, il CONCUTELLI aveva posto le basi

di un piano cne prevedeva la sua liberazione. l ug l i o ,

in vis-ca del trasferlmento del 'comandante militare' a

Taranto, 51 proVV1oe a prendere 1n locazione (205)

l'appartamento di Gandoli di Leporano -il cosiddetto 'covo

di Taranto'- destinato a fungere da base operativa per

l'audace progetto di assaltare il carcere tarantino.

L'appartamento fu preso in locazione oall 'ADDIS a nome di

Angelo PAGI, e per tutta l'estate e l'autunno del 1980, e

sino alla prima decade del gennaio 1981, rimase nella

disponibilità dei vari FIORAVANTI, Valerio e Cristiano,

~1AMBRO , CAVALLINI, VALE, SODERINI, BELSITO. Attorno alla

metà di gennaio dell'81, il covo fu sgomberato ed il

progetto di eVaS10ne definitivamente accantonato, essendo

stata disposta dal t1inist.ero la tradLlzione del CONCUTELLI,

*' *' *' *' *'(204) -c Per gli spostamenti carcerari del CONCUTELLI fra
l'inizio ciel 1980 ed il 25/2/81, cfr. AAD, V6, C7,
p5.

(205) - Cfr. AAD, V6, C7, pp. 36-44.



per ragioni di sicurezza, anz ì chépfessòi 1 carcere di

Tar-anto, pr-esso que l Lo di Br-indisi (206ì.

L'esame della vicenda -che è possibile r-iCostr-Llir-e nei

dettagli anche e sopr-attLltto attr-aver-so le c ì crt ì ar az Lon ì , in

defini ti va sostanz ial mente non di ssonanti, di mDIti d t

color-o che vi pr-eser-o par-te- impone di r-ipr-ender-e e di

cor-so del 1980 e fitloal gennaio del 1981, coltivano un

pr-ecedentement'l: svolte. Val er-i D FIORAVANTI esodal i , nel

pr-dgetto, altamente rischioso ~ di esito incer-tol207l, per-

./

~

'/

~
~
,'J
;~

giàconsider-azionitalLlnefLloCoamegliometter-e

liber-ar-e un per-sonaggio di pr-estigio della 'vecchia destr-a',

ancor-a pienamente collegato all'ambiente di Or-dineNLlovo,

che, a par-ol e, l a "nuova gener-azione' -pr-eci pl.lamente nell a

* ** **(206) E' in atti (cfr-. RA, V13, C443, p3ì· copia del
fonogr-amma trasmesso la mattina dell'8/1/81 alla
Dir-ezidne della Casa Cir-condar-iale di Novara dalla
Dir-ezione 13el1er-ale degli IstitLlti di F'r-éVer;JZ1one e
Pena, con il qLlall: sicomLlnicava la destinazione
pr-ov\lisoria deICONCUTEi..i..I, in "ìista del celebr-ando
dibattImento, fi ssatb,' avanti, al Tr-i bl.lnale di
Tar-anto, per- l "ud ì enza del 15/1/81'. 8i disponeva che
i l' detenLlto fosse tr-adotto da Br-i ndi si a Tar-anto
sol tanto il gi or-no 15, e qu ì hdi , ad incombente
u I ti mato, pr-6vvi sor-i amente tr-asfér-ito al car-cer-e
r-omano di Rebibbia Nuovo Complesso, per- poi esser-e
definitivamente ritr-adOtto all'istitLlto di
pr-ovenienza, cioè alla Casa Cir-condar-iale di Novar-a.

(207) - Cr-istiatlo. FIORAVANTI, 15/3/85, in EA, VI0/a-4,
C163/1,' pp ; 120-121: " ••• Il piano dell'assalto al
carcer-edi Tar-anto er-a pr-epar-ato nelle gr-andi linee:
pr-évede\la infatti che dai giar-dini pubb Lì c ì

antistanti l'edificio uno di noi con Lln fUcile di
pr-ecisione a silenziator-eabbattesse la GLlar-dia che
er-a in ser-vizio sLll mur c di cinta; poi" (segLlel



sua componente spontanelstica- intende ~lnnegare

* "* * * *

(208) . A

(segLte) '!a ....Temmo a.t"t.eSD il c amo ì c della Guar d i e , una
volta salitl sul muro dl cinta. Quindl avremmo
costretto questa gua~dla a portarci nell 'interno del
ca~ce~e. Sapevamo anche che CONCUTELLI sa~ebbe stato
ospitato in una cella v1cino alla Di~ezione. Mi
semb~a 1nfatt1 che già un'alt~a volta il CONCUTELLI
a Ta~anto e~a stato messo 1'1 quella cella.
Natu~almente l'azione sa~ebbe dovuta avveni~e di
notte e contavamo sul fattore so~p~esa e sul fatto
che sapevamo esse~e le guardie del carcere disarmate
-parlo natu~almente delle gua~die all'interno del
ca~ce~e-. Natu~almente l'ope~azione si p~esentava

~ischiosa pe~ché le nost~e info~mazioni e~ano

somma~ie, ma e~a nel nost~o stile di non studia~e in
modo dettagliato le nost~e ope~azioni, ma di vede~e

sul momento quello che c'e~a da fa~e. Il piano non
era anco~a p~onto in tutti i pa~ticola~i tanto è
vero che anco~a non c'e~avamo p~ocu~ati l'esplosivo
che avevamo 1ntenzione di po~ta~e con noi ove fosse
stato necessa~io fa~ salta~e qualche porta del
carcere. In p~ecedenza avevamo pensato ad un piano
d1verso d1 più semplice esecuzione: attaccare al
casello dell 'autost~ada di Ta~anto il pulmino
blindato con il quale si sarebbe dovuta effettua~e

la traduzione d1 CONCUTELLI ••• "
(208) - Emblematiche le dichiarazioni (cf~. lA, V9/a-2,

C38i1, pp. 20-21> con le qua l L, i l 12/4/84,
F~ancesca MAMBRO ancora si affannava maldestramente
nel tentativo di giustifica~e la sua pa~tecipazione

al progetto di p~ocu~a~e l'evasione del CONCUTELLI:
" ... col marzo del 1980 decisi di passa~e in
clandestinità con Vale~io e CAVALLINI. La prima
azione cui partecipai dopo il mio inse~imento nel
g~uppo fu l'assalto al Distretto Milita~e di Padova.
L'azione doveva servire al ~eperimento di a~mi

pesanti da utilizzare per l'attacco al fu~gone

blindato che doveva po~ta~e CONCUTELLI
dall'Uccia~done all'aula del T~ibunale di Palermo.
La azione al dist~etto non ~iusci in quanto
l'autista del furgone a bordo del quale eran state
caricate le a~mi non si incont~ò con quello che
aveva la macchina pulita sulla quale le a~mi stesse
dovevano esser t~asbo~date, ragion pe~ cui il
fu~gone e le a~mi fu~ono abbandonate. L'azione venne
~ivendicata come BRIGATE ROSSE in quanto non
volevamo che l'attenzione si accentrasse su di noi
anche pe~ché il Veneto non lo avevamo toccato in
precedenza. All'epoca non sapevo quale e~a stato il
perco~so politico di CONCUTELLI, pe~co~so che poi mi
è stato noto a seguito di notizie gio~nalistiche:

oggi mi •.sembra chiaro, a diffe~enza di al Lor;-", , che
CONCUTELLI è per;-sona che ha avut c un perco~so

politico diamet~almente opposto ~l mio. Mi indussi a
partecipa~e all'azione. ed al sLlccessivo" (segue)



questo progetto è interessato, e vi, partecipa a pieno

ti t.olc , il CAVALLINI>.(209), vera e propri a creatura del

FACHINL

L'azione che si programma è espressione di una strategia

unificante, che tende ad , aggregare' le componenti di spefse

* * * * *(segue) "progetto di evasione di CONCUTELLI
principalmente perché ritenevo che la galera dovesse
essere evitata a ch ì un que e perché aLlora mi eran
noti solo alcuni fatti commessi da CONCUTELLI .•. "
Non deve sfuggire che dell'episodio dell'assalto al
Distretto Militare di Padova si rese responsabile,
fra gli altri, anche Francesco MANGIA~ELI: cfr.
Cristiano FIORAVANTI, in VLl 1/12/87, p37./c
Il 27/4/82 (cfr. lA, V9/a~2, C38, p8l i la MAMBRO
aveva add ì r-ì t t ur-e dichiarato: " ... 1 'evasione di
CONCUTELLI era un sogno di Valerio. Prendo atto che
certo SANFILIPPO Salvatore, ha dichiarato, di aver
saputo da CONCUTELLI che era stata progettata la sua
evasione nel corso di un trasferimento dql carcere
di Palermo a quel ì o di Trani nell'aprile~ dell'80,
ma dichiaro che la permanenza mia e di Valerio a
Palermo nell'aprile dell '80 fu solo determinata da
motivi di· piacere•••.In quel periodo non vedemmo
MANGIAMELI. Neanche a Taranto seppi del progetto di
evasione di CONCUTELLI. Escludo che nella casa che
ci ospi t,ava ci fossero armi.od,. espI osi vi. Posso dire
che dell'evasione di CONCUTELLI se ne è parlato a
gennaio del 1981 a titolo di discussione, ma credo
che nessuno fosse pi':l:,intenzionato, a realizzare
questo progetto ••. "

(209) - Il CAVALLINI fu certamente presente a Taranto nel
gennaio dell'81: vale,adire nel momento ,in cui si.
sarebbe dovuti passare alla fase 'esecutiva e si finì
invece per desistere dal progetto, per esser stato
i L CONCUTELLL destinato. al cafcere di Brindi si. Nei
mesi precedenti il CAVALLINI si era comunque
attivamente interessato al progetto, come risulta
dalle seguenti dichiarazioni di Cristiano FIORAVANTI
(cfr. EA, VI0/a-4, C163/1, p35): " ... Il fratello di
CONCUTELLI che lavora in un ospedale, al quale il
CAVALLINI .tel efonava spesso i n ,qLlel peri odo, ci
teneva informati sulle date previste per il
trasferimento di Gigi CONCUTELLI al carcere di
Taranto. Ricordo che in un primo momento si parlò di
settembre, poi rinviavano sempre. CAVALLINI poi ci
informò che CONCUTELLI aveva avuto un processo per
minacce, ma non era transitato per il carcere di
Taranta ... "
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della destra eversiva, assicurando la ripresa della

'leadership' da parte di una persona dotata di esperienza

militare e di indiscutibile carisma. Costituisce l'ideale

seguito dell 'operazione promossa dai vari FACHINI, CALORE,

ALEANDRI, SICA, SCORZA, ALLATTA, allorché si prestarono a

'liberare' Franco FREDA dal soggiorno obbligato di

Catanzaro: operazione i cui esiti si erano rivelati solo

parzialmente soddisfacenti, per il rifiuto del FREDA di

darsi alla clandestinità in Italia.

"Il prcrgetto si .inserisce a' pieno titolo" -scrive il

Giudice Istruttore (210)- "nella progressione di attentati

terroristici culminati nella strage del 2 agosto 1980, ed è

concepito come un momento di accelerazione della

progettualità e della strategia eversiva, è un momento di

centrale importanza all'interno di una scelta di lotta

armata che prevede un'utilizzazione di più strumenti

tattici: l'attentato al singolo esponente delle Istituzioni,

l'attentato a carattere indiscriminato con diffusione di

terrore, l'operazione militare che dà prestiÌJjio e 'morale'

* * * * *1210) - SO, p634.
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all'ambiente eve~sivo, convincendolo della p~esenza di

possibi li tà

emul ati vamente,

di

di

. successo

ammi r az ione

e ~iempendolo,

pe~ colo~o che

anche

p ì ù

d ì r e t t amerrt.e di alt~i agiscono sLll piano milita~e."

A ben vede~e, si t~atta di st~umenti tattici assai

d ì var s ì e ì c at ì , la cuì complessiva finalizzazione ad una

st~ategia unita~ia -intesa come p~og~amma 'politico' di

un'unica banda a~mata- è dato che, se può esse~e comp~eso

oggi, a l I a l Llce dei corrt r ì bLlti fo~niti da eH ade~enti all e

fCJ~mazioni a~mate della dest~a eve~siva e di una visione

d'insieme delle ì nnurner-evc I ì acqLlisizioni p~ocess,;lali, era

assai meno pe~spicuo, all'epoca dei fatti, pe~ i militanti

di base del f~astagliato a~cipelago neofascista.
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L"argomento merlta soltanto un cenno, per-cné varl spuntl,

ln mODo frammen~ario, sono stai:l necessar-Iament:e

an~lCIDa~l 1n altre oarti cella tra~tazlone,

argomen~l DIverSl ma~ ovviamen~e, collegatI.

l-a prova emerge o a una quan ti tà a rnpon en t e di

i;jrOCeSsuall c

a !JroDoslto di

acquIslzlonl

Va rlcoroat:o qUl, 111 partIcolare, quanto si è detto:

a.) SLtb 2c 1.2.8.2), a proposito oella oisponlbilità di

esplosivo di recLlpero mi li tareda pqrte pel FACHINI e

dell' individLlazione dell 'arsenale della c e I Lul a veneta

nel Lago oi Garda;

b) SUO 2. 2. 5. 2) , nel riportare le dichiarazioni del teste

FRATINI, dalle qLlali emerge che, tra la fine di maggio eo

i primi di giLlgno del 1980, i l SIGNORELLI era alla

ricerca di persone disponibili a conservargli armi;

Ci suo a proposito dell'arsenale di VIa

j='renestl na, ove venivano custodite, 1n comune, le armi

del grLlppo GIuLIANI' e del grLlppo già gravitante attorno

a Costruiamo l'Azione: arsenale veramente imponente~

11:1.0
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cu ì Sergio CALOFi:E poté contare non meno di" cento pistole

El una 6uindlclna dl mitra. oltre a varie bombe :a mano

SRCM e ad ananas~ e In CUI non mancava l'esplosIvo;

o) ancora SUD 2.2.5.3), nel rlportare le dichiarazionl di

Valeria FIORAVANTI a proposito dei mitra orovenlen~i aal

Va sottolineato altresi che:

Veneto:

a oroposito dell'attentato a Palazzo

per 11 quale fu utilizzato esplosivo provenienteMarIno,

Da EgldlO GIULIANI.

f) il FACHIN I, 01 'tre cile di e;sp l osi va, disp~nevaallche dI

armi, ed in particolare d1 mitra '.I1AB', che provvedeva a

modificare o a far modlficare, per renderli P i ù

fllnzionalì, in un'officina o laboratorio veneto Dure

nella sua disponibilitA (2111;

gl Valerio FIORAVANTI, durante il .ervizio militare, nel

1978', aveva rUbat9, in provincia dI Pordenone" 72 bombe a

(21.1. ) * '* * * *
Cfr.,~ ,In particol21._r-~,_ çAL0f=(E,i,n, Cal. vs., C12, piO
e vu 9/12/87, pp. 21"';"22;ALç::AI\IDRI, in Ca ì , 1,)5, C3,
pp. 68-69, VLl 7/lI88, p4(l e vu 811!88,pp.30....31;
NAPOLI, in lA, V9/a-l, C7, p23-24 e vu 26/11/87,
0853; ma cfr. anche Valerìo,FIORAVANTI, in IA,V9/a
2, C29, p56, ",ssai, el o querrte pur: t!"nendoconto del
rèfuso seonalato alla nota 11401. Cfr. ancora il
rapoorto DIGOS Bologna 2/2/85, in Calo V4, Cl.



mano 8. H. C. M.. (212);

h) nel covo di Taranto -cioè nella PIena ed esclusiva

dlsoonibllita del gruppo del FIDRAVANTI- erano custodite

armi in grande quantità (213).

L'elencazione D01:rebbe continuare, ma C1Ò sareboe

p l e ort aac i c o .. cne qu i rilevano,

verifIcare -secondo quan~o si è argomentato a proposito

degli elementi costitutivi del delltto in esame- che la

banda. , in quanto ente, fosse complessivamente dotata

dell'armamento necessario e sufficiente al raggiungimento

dello scopo sociale', e che le armi e gli esplosivi

costltuenti la dotazione comune fossero concretamente e

facilmente accessibili ai singoli consociati. Orbene, è

risultato provato che la banda Dossedeva in abbondanza armi

qualitativamente ottime e tali da ricavarne armamenti

individuali eccellenti, nonché esplosivo di vario tipo:

materiali custOdlti in larga parte, ma non esclusivamente,

in arsenali nella disponibilità del FACHINI e del GIULIANI;

* * * '* *(212) Cfr. RA, V15, passim.
(213) Cfr., in particolare, .. EA, V10/a-3, C140 bis, p12,

ove Cristiano FIORAVANTI, tra l'altro, riferisce:
n ••• Le armi che vi erano a Taranto erano dlle r112,
delle pistole 92 in numero di quattro, ed altro
(erano molte armi) ..• "
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che armiédesplosivi furono' rei teratamente utilizzati in

una serle ai imprese criminos&q sovente coronaLe da

-3Ll,CCeSSO q l e c!ua.L l costItuIscono -nella loro traglca

eVldenza- la mll;!llDI'" rIprova della sufficienza o e <;I l i

arma.menti rispetto allo scopo soci al'e ," . f"eraltro,

nell'amoiente della banda armata oggetto di gi ud ì zì o, già

escalation' militare- ad un'incessante attività

si assiste-coerentemente con il programma dioperal:ività,

sempre p i ù

suo arco 'die lungo tutto il

procacciarsi armamenti

suo formarsiprima del

volta allo scopo di

'micidiale

cospicui.

Con riferimento alle ultime proposizioni del paragrafo che

precede, si deve rilevare -usando le parole del Giudice

Istruttore (214)-che tali "elementi, in sé considerati, non

costituiscono soltanto i lreqLli si to dell' armamentoadégLlato

che è uno degli elementi costitutivi del delitto di banda

armata previsto dall'art. 306 del Codice Penale, ma anche un

segno della pericolosltà del gruppo, e dei suoi disegni

* * * * *(214) - SO, p642,
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espanSlone qualitat1va e quancitativa all interno di un

progetto dl lncremento costante cell'attlvità terrorlstica~

e Cl aggrecazl0ne CL eutte :e ~orze cne a oestra erano

u iapon i o ì ì r per 1.:3, i ere t a armata. Il

Che tale gruppo fosse costltuito ln banda armata, come tale

oualificabile ai senSl Della norma lncriminatrice di cui

alI·" i mputaz l Dna ~ e oifnostrato Da quanto si è venuti sin qui

argomentanoo. In partlcolare~ è provato che una pluralità di

persone (otto di quelle raggiunte dall imputazione -come si

vedrà meglio nel paragrafo sulle responsabilità ind1viduali-

alle quali se ne devono peraltro verosimilmente aggiunger-e

altre. tuttora non lambite dalle indagini) aveva

un"organizzazione ed un armamento adeguati al conseguimento

dello scopo comune.

L'organizzazione si strLlt tLlra come una sorta di

. superbanda' , nella qLlal e confluiscono personaggi

provenienti da esper1enze eterogenee, i l cui comune

denominatore va indiv1duato nella volontà di riempire gll

spazi lasciati vuoti dalla crisi delle formaz1oni armate

neofasciste Veri fi c;atasi nel

1.H4
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r-icomoatta.men1:o wl un ambiente iji,sql'-ega.'ta e sbe.nd-ata fì'onCon

un messaggIo ideologlco Dalese -che sareboe Immedi2t~mente

'politIcamente' lmproponibile dI sedicentl spontanels~i e di

, veccl1 i t r arncn i l a cui alleanza, anzi, deve r ì m21.ner-e

occulta agli occhi degli ignari camerati dell'arcipelago- ma

L'asse portante mllltare della banda armata è costituito dal

progressivamente lngravescente operatività.

eincalzantenon dichiarata distrategiaunacon

gruppo di fuoco FIORAVANTI-MAMBRO-CAVALLINI: personaggi

emblematicamente provenienti da esperienze diverse,

quantunque tutti collocabili nella componenté 'giovanile'

dell'organlzzazione.

Alle spalle di .costoro ~e, al momento opportuno, anche al

fianco di costoro- si pongono il FACHINI ed il SI GNORELLL,

recl utatori ed ispiratori 'politici ' di elementi

militarmente valldi, ·trascelti negli ambienti giovanili in

fermento. Ben si può interpretare la storia della banda

armata in esame come il naturale sviluppo della . scoperta'

e del 'lancio' nell 'agone 'oolitico-militare' del FIORAVANTI



e del CAVALLINI da oarte del SIGNORELLI e del FACHINI.

I due giovani non erano certo digiunl di esperlenze

terrorlstico-everslve (fra CUl, per il CAVALLINI, quella dl

Costruiamo l'AZIone, vissuta grazie all'inserlmento nel

gruppo proprio ad ooera del FACHINI); ma essi espressero al

massimo grado le loro potenzialità 'militari'

della cooptazione a fungere da 'nucleo operativo' e quindi

da braccio esecutivo della 'superbanda' e della SLla

strategia: strategia nella qual e , con i necessari

adattamenti al tempi nuovi ed alla mutate esigenze tattiche,

si veniva manifestando una linea di tendenza da lungo tempo

riconducibile ai

SIGNORELLI .

programmi 'politici' del FACHINI e del

Formidabile supporto logistico all'attività del gruppo era

assicurata da Egidio GIULIANI.

Fra i gregari si collocavano il RINANI ed il PICCIAFUOCO,

presenze entrambe assai significative: l'una perché è la

prova vivente del permanere -anche dopo la crisi di

Costruiamo l'Azione ed il formarsi della banda armata in

esame- di qrupp o satellite dell 'organizzazione



-territorialmente circoscritto e fortemente gerarchizzato-

alle strette dioendenze Cl Massimiliano FACHINI; I 'altra,

oercné riflette l l1neamentI toroidi di un gruppb in cui S1

muove e collabora un personaggio non profondamente

ideologizzato, ma disposto a tutto, dotato di discrezione

altamente 'professionale', e pressoché sconosciuto negli

Dal punto di vlsta organizzativo in senso stretto, l a banda

ambienti della destra eversiva.

violenza

~

e--'

'~

u.t
<:>

~~
dele compartimentati

Essendo il generico programma di

non ripete i moduli gerarchizzati

.gru.apo veneto.

antIistituzionale riconducibile ad un vertice strategico

collettiVo, in cui ~~sclusi i gregari,~ si collocano sia i

'politici' che gli 'operativi', in rapporto sostanzialmente

paritetico, le singole operazioni nascono poi, di volta in

volta, dallo spontaneo aggregarsi di tal uni consociati -in

vi r t;ù dei profondi vi rico l ì. •di colI egamento~attorno ad un

progetto che ~ espressione concreta della comune strategia

e al cuì realizzarsi ciascLlnofornisce il proprio personale

contributo: così si vedono il SIGNORELLI, il FIORAVANTI, la

MAMBRO e il CAVALLINI convergere e raccogliersi, con rUoli

iH?



diversificati, attorno all obiettivo di ellminare il dotto

i l duo GIULIANI-CAVALLINI muoversi dietro le quinte

ce:i·atten~a~o a ?alazz3 MarIno; li ~ACrlINI, li FIORAVANTI e

1 a. i1Ar'!BRO, con 11 contrlbuto operatlvo del j=' I CCI AF'iJOCO ,

concorrere nell"attentato che rappresenta la massima e pi~

qualificata espreSSIone del programma terroristico della

banda armata.

Il vincolo associativo si stabilizza alla fine del '79, si

mantiene e si consolida nei primi otto mesi dell'BO, e

nel tempo, al p un t o che i collegamenti

interpersonali si conserveranno anche dopo la cessazione

dell'attlvltà della banda, dando soèsso luogo ad ulteriori

sviluppi operativl. Anche dopo l'agosto del 19BO

continueranno a collaborare il FIORAVANTI, la MAMBRO ed il

CAVALLINI: ed il vincolo si scioglierà soltanto per effetto

della cattura del primo, nel febbraio dell'Bl, e della

seconda, oltre un anno più tardi. Allo stesso modo si

ma.nterranno e, per un certo aspetto, si intensificheranno i

rapporti col GIULIANI , al purrt o che--come si vedrà- Armando

COLArnm~I , con rlferlmento al primi mesi dell '81,

HH!
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il gruopo CAVALLIr',I!-FIOF\:AVANTI come llil cliente esclusT-.;iQ o

comunque Di Ù l moartante ai Il FACHINI ed il

S1 lncon~re~anno~ si 9111 f l c ac i vamente ~ qua s a 2'1.

fare il bilancio oell 'attività dell 'organizzazione, dopo la

strage del 2 agosto. Il CAI,'ALLINI, dal canto suo, prèstèrà

assistenza al FACHINI anche dopo l'incarcerazione di costui.

numero e la gravità dei delitti commessi (2151:

una solida ed efficienteLa riprova dell 'esistenza di

organizzazione riposa,

sul

fra l'altro, e non secondariamente,

i l cui

./

V'"

~

$l
''d
'~

'SL\CC~SSO• è il miglior termometro per la verifica

dell 'adeguatezza dell'organizzazione medesima al

raggiungimento dello scopo sociale'.

Su t 2'1.1 e scopo soci al e' si è avuta occasione' 'disofferrnarsi

altrove. Qui va dunque semplicemente richiamato il fine di

** * * *
(2151 - Fra i quali, tenendosi presente che l'elencazione di

cui al capo d'imputazione è soltanto
esemplificativa, vanno annoverati gli ulteriori
delitti di cui si è detto in precedenza. Occorre
altresì consider.are che i l, progetto di attentato al
dotto STIZ, pazientemente e 'professionalmente'
coltivato, non si concretizzò non per ineffieienz"a
Qr-ganizz~tiva, ma salo oer caLlse esterne ed
lncontrollabill: cioè per il fatto che la banda fu

",,_j~La~"-oJt,a_;:tagl).,or::dinidi cattura di fi ne a.gosto. Lo
stesso progetto di far evadere il CONCUTELLI
prevedeva fin dall'origine una clamorosa azione
'militare'; e tale progetto, attorno a cui il gruppo
facente capo al FIORAVANTI si mosse per lungo tempo
anche dopo la cessazione della banda armata in
esame, fu poi accantonato principalmente per via
del trasferimento del CONCUTELLlaJBrindisi anziché
a Taranto.
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;l.ggr-egazl0ne, in funzione rivoluzionaria, i o t or no ad

obiettIvI unlflcantl e mooilitanti, oel1e for-z·e disgr-egate

C'Jel ~-:;l. a8':5l:.'-.;\, ln nonché

queLlo ulterlor-e di s c o ì I amento delle istituzioni

democr-atìche, attraverso il dlsorientamento della

collettlvità nazionale e la conseguente progressiva erosione

degli equilibri soclall. In che misura e in che termini il

persegui mento di quel fine sia stato funzionale alla

strategia di oersonaggi collocantisi ad un livello

suoerior-e, miranti a condizionare le scelte politiche delle

for-ze istituzionali, sottoposte al ricatto del terrore, è

che dovrà essere esaminata nella pa.rte della

trattazIone riservata al delitto -di associazione eversiva.

Ai fini che qui rilevano, va invece osservato che lo ·scopo

sociale' di cui si è detto è, nella sua articolata ampiezza,

specifico della banda armata oggetto di gi LIdi z i o e

costituisce un elemento di sicura differenziazione di tal e

banda da altre, per l. quali pendono o sono stati celebrati,

1n sedi diverse, procedimenti penali anche a carico di vari

degli odierni i mnut a t i . Va peraltro osservato come



l'autonoma configLlrabi l r t a (216) del l a banda armata in esame

discenda da un~molteplicità di elementi: d a l L "assoluta

specificit::à del 'Pl'""oqra.mma c r Lrm n o a o , nelle tre componenti

dell"attentato selettivo. dell 'attentato indiscrlminato, e

dell 'azione militare eclatante, volta a galvanizzare

l'ambiente; dalla torbida pratica della non r ì verid ì c az ì cme a

fuorvianti di sinistra, riferibili ad organizzazioni reali o

occulta, o, in talLlni casi, della rivendicazione con sigle

nome della 'superbanda', c:he, come tale, deve rimanere

fittizie; dalla composizione soggettiva dell 'organizzazione,

in cui confluiscono elementi provenienti da eterogenee

esperienze ed appartenenti a generazioni diveh;e della

eversione neofascista, e tuttavia capaci di trovare un comune

denominatore strategico; dalla segretezza del sodalizio,

nella sua complessiva fisionomia, rispetto alle vari'e

organizzazioni di base dell' arcipE!lago:

* * * * *

ai cui esponenti

(216) - L'ovvio rilievo di tale autonoma configurabilità
discende dal fatto che un individuo può e deve
essere chiamato a rispondere della sua
partecipazione a p i ':1 formazioni armate, anche
cronologicamente accavallantisi, ogniqualvolta.
appunto, le formazioni in cui egli, a titolo
personale, ha militato, si siano costituite ed
abbiano operato l'una indipendentemente dall'altra,
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determinate alleanze sa.rebbero risultate sospette

ed improponibili, e di fat~a apparvero censuraci1l, allorché

di esse ln oetermlnatl amoien~i -ma sola in segulto- si ebbe

sentore; dall'ulter~ore circostanza, infine, che -come si è

visto- è storicamente ricostruibile un momento di cesura fra

l'esperienza delle varie organizzazioni entrate in crisi nel

1979~ ed il formarsi, a segui~o oel1e scarcerazioni e della

ripresa aei contatti,

fine dello stesso anno.

ael nuovo gruppo, costituitoSl alla

Prima di trattare partitamente le singole posizioni, occorre

spendere soltanto POChissime parole di ordine generale in

merito alla questione dell 'elemento soggettivo. Posto che il

dolo del delitto di cui 6111 'art. 306 Codice Penale deve

consistere nella consapevolezza del vincolo inerente alla

banda e del suo carattere armato, e nell'ulteriore e

specifica volontà di commettere o far commettere uno o pi~

delitti tra quelli di cui all'art. 302, va subito dettacne

l a prova deq: E!l emer1to~oggetti\(o discende sp)'e[lt.e in modo

lineare ed irrefLltabile dal tipo di apporto -di cui si verrà

H22.



dicendo in app~esso~ fornito dai va~i imputati

all'o~gan122a2ione ed alla sua attività. Si -pensi alle

posizioni Del FACHINI e del SIGNORELLI, cioè delle vere e

p~op~ie menti politiche della fo~ma2ione armata, l e cu ì

espressioni operative ~app~esentano la conc~eta

~ealizzazione di una st~ategia te~~oristico~eversivache dai

alla j"1Ai1BRO ed al CAVALLINI, costituenti un nuc ì ao operativo

esecutive, con lucida coe~enza e gelida 'p~ofessionalità',

Si pensi anco~a al FIORAVAi-lTI,

organizzative e direttamente

due imputati p~omana.

con funzioni ideative,

que ì

che,

ha dato p~atica attuazione al prog~amma 'politico-milita~e'

della banda. F'e~ quanto attiene al GIULIANI, le necessarie

a~gomentazioni sa~anno svolte in sede di trattazione della

~elativa posizione.

E t nec.sssari·o sottoLineare come spesso la prova della

volontà di commette~e delitti di cui all ·a~t. 302 riposi,

semplicemente edinconflltab il mente, sulla p~ova del

coinvolgimento in taluno di essi. Si pensi, i n parti colare,

al F'ICCIAFUOCO. co~~esponsabile del pi~ at~oce degli

attentati pe~petrati da membri dell'organizzazione. Si è



visto inoltre quale compendio probatorio gravi in capo al

per l'a'Ctentato ai Fa.l az Z o i4arino. F'aolo

SIGNO~EL.LI~ dal canto suo~ propugnatore e ispiratore

'politico' dell 'omicidio del dotto At1ATO. ebbe, rispetto a

quel delitto, la veste penalmente rilevante di istigatore.

RODe~to n~NANI non è raggiunto da prove sufficienti di

colpevolezza in ord1ne al del1tto di strage. nel senso che

-come Sl è visto- non è pacificamente dimostrato, rispetto

al suddetto crimine, lo svolgimento, da parte sua, di un

ruolo idoneo a farlo ricadere sotto i rigori della legge

penale. E' vero peraltro, ai fini che qui rilevano, che il

RINANI. lungi dal prender le di,stanze rispetto alla strage e

al progetto di attentato ad un magistrato veneto, ne riferì

al VETTORE in termini che tradivano la sua almeno ideale

adesione: d'altronde. non sareobe mai. stato messo al

corrente dell'imminente attuazione della strage se, da

fedel1ss1mo del FACHINI, non si fosse precedentemente

r1conosciuto nel programma terroristico della banda armata.

Ciascuno degli imputati che vengono qui .r ì conosci uti

colpevoli ha poi unpassato'politico' che qualifica la sua



par t ec ì pez ì òne alla oanda.armata, e offre la misura della.

~-ispettiva consapevolezza in ordine alla. natura, alla

struttura ed ai fini dell'organizzazione: a tacer degli

al tri , va puntualizzato che Egldio GIULIANI aveva gravitato

nella vasta e composlta orbitadell 'ambientericon6scentesi

in Costruiamo l'Azione; che Roberto RINANI apparteneva da

anni alla cellula veneta capeggiata dal

Costruiamo l'Azione

FACHHH e già

pre'venLlti, non era

PICCIAFUOCO, i l meno'

era un esponente del

che lo stesso

politicizzato tra i

Nord' ;

a l I 'epoca di

'grLlppo del

propriamente un , p arvenu . , essendo transitato nel gruppo

del FIORAVANTI attraverso l'ambiente di Terza Posizione.

E' c o s t u.ì una sorta di terrorista a ~e~po pieno the, in

v ì r t ù dell 'aLldacia e dell 'efferatezza, assurge al ruolo di

un vero e proprio 'comandante mi l i tare ", Entràto

nel gruppo già facente capo al CALORE in occasione della

rapina alla gioielleria di Tivoli da taluno indicata come

momento iniziale della vita della banda, vivrà in prima

persona tutti gli episodi più significativi -ad eccezione
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dell 'attentato di Palazzo MarIno e dei delitti

r-iferibili in via esclusiva alla componente veneta

segul"C.O degli arcinl Cl cattura dell 'agosto 1980. Sulla

corre~tezza oella con"C.estazione dello svolgimento, nella

o arto a ar-ma.ta, di un ruolo rilevante ai sensi del 1° comma

dell .. art. 306 del Codlce Penale, non occorre soendere

parole, se solo 5i pone mente al fatto che il FIORAVANTI è,

al tempo stesso, fautore della 'micidiale escalation',

propugnatore di obiettivi 'militari',

oropulsore e animatore del gruppo di

vertice

fL!OCO,

operativo,

i nsta.ncab i l e

procacciatore di armi e documenti per l'organizzazione, E,

nella sua doppiezza, elemento essenziale di raccordo fra la

componente tradizionale della banda e quella

che dovrebbe essere spontaneistlca.

'giovanile' ,

Complice del FIORAVANTI già il 15/3/1979 in occasione della

rapina all'Armeria Omnia Sport, si lega a lui anche

sentimentalmente dopo l'arresto di Dario PEDRETTI. Nel

novembre...dicembre del 1979, cioè nel periodo in cLtila banda



si forma, l a si troVa diriLloVo i mpegnata in atti vità

delittLlosa per conto del FIORAVANTI, del qual e cond ìv ì de

praticamente ogni esperienza dal marzo '80 (217) sino al

febbrai o '81, cioè si no 0111 a cattura del FIORAVANTI stesso.

Anche nel suo caso non si pongono dubbi in ordine alla

contestaz i one di un ruolo sLlssumi bi l e sotto la norma d i cui

al 1° comma dell'art. 306. In posizione tutt'altro che

gregaria, .101 donna partecipa alle determinazioni del gruppo

di fuoco (218), collabora nelle operazioni destinate allo

approvvigionamento di armi (219), prende parte all'attività

rivendicativa (220).

* * * * *(217)- Così l'i mpLltata al PUBBbICO MINISTERO di Roma, il
12/4/84 (lA, V9/a-2, C38/1, pp. 19-20): " ••• La prima
azione cui partecipai fu la rapina all'armeria OMNIA
SPORT (15/3/1979): io fbh:ai ·la mano a Valerio 'per
poter partecipare alla rapina ••. Dopo l'arresto di
Dario PEDRETTI inizia il mio percorso comune con
Val eri o anche se per gradi. Chi LISi i mi ei rappbti
con il FUAN nel periodo in cui venni operata di
tonsille (febbraio 1980) ••• Già nel novembre/dicembre
1979 io avevo svoltb'Llna'certaattiVitàperValerio
tenendogli delle armi e della refurtiva in quanto
ero 'pulita', però col marzo del 1980 decisi di
passare i ncl andesti ni cà' con Val erio e con
CAVALLINI••• "

(218) - Dall'interrogatorio dibattimentale di Valerio
FIORAVANTI nel giudiziol::li 10 grado per l 'bmitidio
del dotto AMATO (AA, V4, C17, p19): " •.• Debbo dire
che nel. periodo inizi~le della nostra aggregazipne
ognuno del gruppo lavorava su obiettivi particolari,
poi si proponeva l'obiettivo, per poi decidere tutti
insieme, cioè con CAVALLINI e la MAMBRO. La MAMBRO
era d'accordo sull' obi etti ve AMATO. , ."

(219) - La prima azione cui la MAMBRO prende parte, dopo il
suo definitivo inserimento nel gruppo del
FIORAVANTI, è l'assalto al Di stretto Mi litare di
Padova, che doveva servire a procurare armi pesanti
da utilizzare nell 'attacco al furgone blindato con
cui il ·CONCUTELLI avrebbe dovuto essere tradbttb dal
carcere dell'Ucciardone al Palazzo di Giustizia di
Palermo ( cfr. lA, V9/a-2, C38/1, pp. 20~21).

(220) - Per la rivendicazione dell'assassinio del dotto
AMATO, cfr. la stessa MAMBRO, in AA, V4, C17, p40.
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Concorre, con ruolo di coprotagonista, oltre che in una

mol tepl i ci tà di ulteriori attività del i ttLlose, anche

nell 'attentato in cui si esprime, nella sua massima e piQ

atroce espansione, la progettualità terroristica della banda

armata.

Proveniente da un'esperienza omicida, dopo l'evasione viene

'appoggiato' dal BALLAN al FACHINI, e da quest'ultimo

inserito nel gruppo e nelle attività di Costruiamo l'Azione.

Si segnala, per la fr,edda determinazione criminale, come un

elemento in grado di esprimere enormi potenzialità sul piano

'operati vo' • E i risultati non si fanno .attendere.

Nell'ambiente romano viene in contatto, fra gli altri, con

Egidio GIULIANI, con il quale inizia un rapporto di proficua

collaborazione. L '11/12/1979 è al fianco di Valerio

FIORAVANTI , in occasione della rapina alla gioelleria

D'AMORE di Ti vol i. Si vi ene cosi a sal dare un rapporto

destinato a sciogliersi soltanto il 5/2/1981 (221). La sua

parteci,pa;;:ione alI a progettazi one od ',aU 'esecuz i one di

* ** * *
(221) - Cfr. supra, sub 1. 2.17), nota (60).
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molteplici crimini riferibili alla banda armata emerge da

quanto si è dettosLlb,2. 2. 5. 4). Di sicuro aff i damento sul

piano militare (è il . killer' del dotto AMATo> , il

CAVALLINI, oltre ad operare sovente in prima persona, con

ruolo di comprimario, nella fase esecutiva, partecipa alle

determinazioni del gruppo di fuoco (222). E' anch'egli un

solerte procacciatore di armi (223) ; e partecipa

all'attività di rivendicazione (224). Per

preparato e' lanci ato', ad opera delFACHINI,

rapporti che -dopo la presentazi one ai

esser stato

e grazie ai

camerati di

/'

C/'

re--<
~

~
Costruiamo l'Azione- viene intrecciando nell'ambiente della

capi,tale, rappresenta la cerniera operativa fra la

componenti veneta e romana della. banda armata oggetto di

giLldizio.

Va . dunque. i.l CAVALLINI dichiaratoresponsabiledeldeli.tto

di cui al cap02)dell 'imputazione, cosi come contest·atogli.

Per valutare la posizione di costUi, non è necessario

* * * * *(222) - Cfr. l'atto citato alla nota (218).
(223) B.asterà ricordare,. a titolo di esempio, la r.apina in

danno dell'armeria FAB.RINI, di cui si è detto sub
1.2.17), testo e nota (64).

(224) - Per la rivendicazione dell 'omicidio del dotto AMATO,
cfr. lo stesso CAVALLINI, in AA, V4, C17, p17.
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ripercorrerne nel dettaglio le pregresse vicende

'politiche', ma è sufficiente richiamarne alcune tappe.

Intervenuto, nel settembre del 1975, alla riunione di Albano

Laziale, dei cui contenuti si è fatto cenno sub 2.2.3), il

SIGNORELLI, nel novembre successivo, dà vita, con altri, al

Movimento Lotta Popolare: iniziativa che gli costò

l'espulsione dal Movimento Sociale Italiano (225). La

strategia di Lotta Popolare si muove lungo tre direttrici

fondamentali: la canalizzazione e l'aggregazione dei settori

gi ovan ì lipi '101 tranz i stidelmondo mi ssino, connotati dàll a

rabbia per l'atteggiamento morbido e non rivoluzionario del

parti to; la proposizione di temi populisti in funzione

antiborghese e con l'intento di sollecitare le spinte

ribellistiche, specie degli strati sociali territorialmente

ghettizzati; il superamento dei particolarismi ideologici

con conseguente rifiuto di strutture rigidamente organizzate

e la creazione di poli di dibattito intesi a ricongiungere

elementi rivoluzionari di diversa estrazione (226). Le

temati che di Lotta Popolare, pur' non rappresental"1done una

(225)
(226)

* * * * *Cfr. vu 6/5/87, p18.
Cfr. AA, Vi, Cl/3, pp. 478-479.
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pedisseqLla dedizione, si pongono l unqo una l i nea di

sostanziale continuità rispetto a quelle del discioltti

Movimento Politico Ordine Nuovo (227).

Intorno all'8/12/1975, il SIGNORELLI incontra a Nizza

stefano DELLECHIAIE, Clemente GRAZIANI, Elio MASSAGRANDE ,

Pierluigi CONCUTELLI e Giuseppe PUGLIESE (228Y: la riUnitine

struttura nata dalla fusione deliberata tre mesi prima ad

Albano Laziale, dal mo~entb che ad essa partecipanti tutti i ~

ha evidentemente ad oggetto questioni relative alla

dirigenti di massimo livello di tale strùt1:ura, nonché i

quadri operativi. Accompagnano il SIGNORELLI e la moglie da --

Genovii a Nizza Mauro MELI e la constirteMir-ella ROBBIO, la

qual e apprende che il SIGNORELLI e gli al tri si riLlni scono

per cgncordàre un' azitine et:latante di Ordine Nuovo che possa

* ****(227) - Cfr. AA, V1,< .C113,pp;.494 S5. e,.inpar-ticolare,
pp. 499-501.• Assai significativa, per. quanto attiene
,alla progettLlalHà. del .• SIGNORELLI . a11 'epoca
dell'iniziOl,tiva di Lotta Popolare, ..1a tematica del
'soldato politico', proiettatoversti-la figUra del
'latitante operativo '. Cfr .ancheAA, V1, Cl/3, 476
478, dove sulla base di dichiarazioni provenienti
dall' imputato in ordine ai contenuti del messaggi o
politico di. Lotta Popolare, si evidenzia l'~ssonanza

del .. concetto. __ in- tali dichiariizioni espresso- di
steccati ideo'rogici che hanno evirato iniziative di
lott.a<al'sistema,con altri,provenienti ·anche dalla
maschia penna del SIGNORELLI, e r-invenibili in
documen t ì di impostazione brdinovista.

(228) - Cfr·, AA, V1,'C1/4, pp. 454 55.; ·nonché COZI, in VLI
2111188, pp. 69 55. e ROBBIO,in AA,V5, C26, passim
e VLI 16/2/88, pp , 76 55.
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controbilanciare la risonanza delle azioni delle Brigate

Rosse (229).

Il 10 luglio 1976 Pierluigi CONCUTELLI assassina il dotto

Vittorio OCCORSIO (230). Per la sua corresponsabilità

nell 'omicidio, il SIGNORELLI è raggiunto da prove tali che

hanno giustificato la sua condann~ all'ergastolo in primo

grado, in sede di gravame e, dopo l'annullamento della

* * * **

(229)- Cfr. AA, V5, C26, p43 e vu 16/2/88., p77. Cfr. anche
AA, V5, C26, pp. 4-5 e 13-14. La donna captò
conversazioni tra il SIGNORELLI ed il MELI;

(2301 - La motivazione ufficiale è esp~essain alcune copie
-abbandonate sul corpo del magistrato- del volantino
il cui testo è riprodotto in AA, Vl, Cl/2, pp. 436
437:
"La giustizia borghese si ferma all'ergastolo, la
giustizia rivoluzionaria va oltre. Il Tribunale
speciale del M.P.O.N. ha giudicato Vittorio OCCORSIO
e lo ha ritenuto colpevole di avere, per
opportunismo carrieristico, servito la dittatura
democratica perseguitando i militanti di Ordine
Nuovo e le idee di cui essi sono portatori.
Vittorio OCCORSIO ha, infatti, istruito due processi
contro il.M.P.O.N. Al termine del primo, grazie alla
complicità dei giudici marxisti BATTAGLINI e COIRO
e del barone D.C. TAVIANI, il movimento politico è
stato sciolto e decine di anni di carcere sono stati
inflitti ai suoi dirigenti.
Nel corso della seconda istruttoria numerosi
militanti del M.P.O.N. sono stati inquisiti e
incarcerati e condotti in catene dinanzi ai
Tribunali del sistema borghese. Molti di essi sono
ancora illegalmente' trattenuti nelle democratiche
galere, molti altri sono .da anni costretti ad una
dura .. latitanza.
L'atteggiamento inquisitorio t.emLlto diù servo del
sistema OCCORSIO non è meritevole di alcuna
attenuante. L'accanimento da lui usato per colpire
gl .ordinovisti.loha degradato allivello di un
boia. Ma anche i,boia muoiono!
La sentenza emessadal.Tribunale delM.P.O.N. è di
morte e sarà eseguita da uno speciale nuc ì ec
operativo. Avanti per l'Ordine ,Nuovo!"

1132



sentenza d'appello, di nuovo in sede di ~invio (231).

Dal1~ fine del 1977, il SIBNDRELLI- si trova al centro

del l 'espe~ienza terroristica-eversiva di Costrui -9.mo

l'Azione. L'essere soprattutto una 'mente politica' non

impedisce alSIGNOS:ELLI di attivarsi anche sul piano

logistico. Emblematico in proposito l'episodio di

procacciamento di esplosivo presso tale Rino da Foggia:

il SIGNORELLI mise in contatto l'ALEANDRI e Severino CIAMPI,

amico pugliese del SIGNORELLI stesso, che avrebbe potuto

Paol o ALEA~<DRI, r1arcelloavere disponibilità di esplosivo.

IANNILLI e tale Arnaldo PASCUZZO si recarono in Puglia, ove

effettivamente prel eva.rono una vali g i a di esplosivo

gelatinoso, cedendo in cambio una o due pistole (232).

* * * * *(231) - Per il compendio probatorio a carico del SIGNORELLI,
cfr. , oltre ad AA, Vi, C112, pp. 437 ss.,
l'ordinanza di rinvio a giudizio del Giudice
Istruttore di Firenze, in AA, V3, C12. In AAD, V3,
rispettivamente C21 e C20, trovansi la sentenza
d'appello e la sentenza della Suprema corte.

(2321 - Cfr. iul punto, ALEANDRI, in,EA, V1pla-5, C190!3/1,
pp. 85~e 102, e yu 811/88,. p46. Il fatto è preso in
esame in AA, ~1-,-CTT~, pp. 688c689, OVe fra l'altro
si legge: " ... CIAMPI, in sede di. interrog.atorio e di
confronto, ha ammesso di aver ricevuto la visita
dell'ALEANDRI ad Apricena, visita nel corso della
quale (chissà perché) lo stesso' ALEANDRI gli chiese
dell'esplosivo, ricevendo però risposta negativa.
PASCUZZO, a sua volta, ha confermato di aver fatto
con l'ALEANDRI il viaggio in Puglia ove venne
prelevata una valigia della quale ignorava il
contenuto che, poi, a dire dello stesso PASCUZZO,
venne da lui con'5egnata ad' urto '5conosci uto pre'5so un
appartamento che per le indicazioni fornite coincide
con que Ll o occupato all'epoca d e l I 'ALEANDRI" (segue)



La vicenda si colloca nel 1978 (233) e,

*' *' *' * '*'

dunque, nel c uor e

(segu.e) '", ~ ~SIGNOF\:ELLI, buon ultimo, ha
ovviamente ogni resoonsabilità ammettendo

negato
o er ò

C:?J1dlC:?iTlente l -suo::. l"':aOQl::Jr",:-;, c:Jn u.n=ert'::J 'Ri~o' 3ul
conto ~el =ua:e ~a Duerll~ente ~ornlte inaicazioni
tar~o cet~aglia~e che ,anno permes5D
l 'lden~lTlc3::1one del C:IAr'1F'I~. ~Spenc::ere al'tre p ar o l e
su.l p iano :jell a p rov a sembra fra.ncamente superf l uo ?,

~~ giudlZio del PUBBLICO ~I~ISTERO di Roma non ~uò

che essere condiv15o, dovendosi semplicementa
ricordare come in giudizio, davanti a questa Corte
(cfr~ vu :29/4/87? p13) ~ anche lo IANr-,!:::LLI 3bbia
ammesso il viaggio ln Puglia, in compagnia di
ALEANDRI, a fini ai approvviglonamento di esplosivo.
Il SI8NORELLI, nell 'interrogatorio dibattimentale
t vu l.<:1/5 :38, ':JO~ 15-16)? ha. afferma.to, dolendosene,
d'aver fatto lnvolontariamente arrestare il suo
amico Rino CIAMPI, a causa delle indicazioni fornite
ai maglst~ati romani che gli chiedevano notizie su
costui. Ed è arrivato a sostenere: '", .. io non
desidero che le persone che mi sono amiche vengano
coinvolte in questioni che non le riguardano e cosi
fornii io l'lndicazione che condusse poi all'arresto
di Rino. Era capitato che Paolo ALEANDRI, il furbo,
aveva conosciuto Rino da Foggia a casa mia, lo aveva
adescato chledendogli delle cose di cui io non ho
sacuto' nulla, chépoi ho saputo solo quando lo feci
arrestare. Dopo seppi che ALEANDRI con IANN:LLI
erano s~ati in quel del foggiano a prelevare
dell 'esplosivo che fu utilizzato. Questa è la storia
del I 'esolosivo che avrei fornito io, Questo è
costato la detenzione di circa un anno di Rino
CIAt·1PI. •. " Dunque, atteso che la consegna
dell'esplosivo da parte del CIAMPI -per quanto si è
detto sopra- è ampiamente provata, la linea
difensiva del SIGNORELLI si dovrebbe reggere sui
seguehti passaggi: che, essendo l'imoutato un
galantuomo, la sUa casa fosse frequentata da g~nte

che aveva dimestichezza con gli esplosivi; cne
"ALEANDRI, i l furbo", trattasse affari di un certo
tipo con gli amici del SIGNORELLI a casa sua ed a
SLla i nsaputa; che, non avendo con loro conf i danza,
affacciasse 'ex abrupto' richieste di esplosivo; che
fosse tanto fortunato da imbattersi in un possessore
di materia esplodente, disposto a cederlo in cambio
di pistole. 'SLlnt certi deniqLle fines'.

(233) - L'ALEANDRI, che, nei primi interrogatori, aveva
fatto rlferimento, sia pure dubitativamente~

0'.11 'estate del '78, in giudizio ha poi retrodatato i
fatti al '76-'77. Evidentemente, a distanza di tanti
anni, il rlcordo lo ha tradito. Infatti, Marcello
IANNILLI, che peraltro conosce ALEANDRI solo nel
primi mesi del '78, ha o ì ch ì ara t e (vu29/4/87, p13):
" ••. Per gli ul timi a·ttentati del '78 andai con
ALEANDRla procacciare l'esplosivo in un paese delle
Puglie portandolo a Roma e poi lo utilizzammo
insieme ... Il



delle attività di Costruiamol'Azionj.

Ma v'è Un alt~o epiiodio, di po20prj2jdente, in cui il

SIGNDRELLI ebbe un ruolo più strettamente operativo.

Cosi ALEANDRI al Giudice Istruttore di Roma, il 24/2/1983, a

proposito dell'attentato al Ministe~o di Grazia e Giùstizia

del 22/5/1978 (234): "••• preciso che la richiesta di
,
.L

esplosivo venne fatta da DANTINI a SIGNORELLI il quale

ultimo si rivolse a me~facendo il nome del DANTINI. lo

portai l'esplosi vo ed al CLIni detonatori i n una borsa a casa

di SI6NDRELLI il qùale ùltimo poi mi disse di aver

consegnato detto materiale allo IANNILLI che all'epoca io

non conoscevo nel corso di un incontro avvenutò tra il

SIGNDRELLI e lo IANNILLI in una traversa nei pressi di

Piazzale delle Musei Fu 10stesio SIGNDRELLI a dirmi le

modalità di cessione dell'esploiivo'aIANNILLI e ne ebbi

sLl22jssivàmente conferma dallo stessoDANTINI. L'esplosivo

che io diedi a SIGNDRELLI era quello procuratomi da FACHINI

e RAHD ..• "

Marcell o IANNILLI" pur' negando -come s'è vi sto-d 'aver

* * * * *(234) - EA, Vl0/a-4, C190/3/1,
confermate in giudizio: cfr.
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ricevLlto esplosivo dal SIGNORELLI , ha tL\ttavi a

significativamente ammesso d'aver ricevLlto, nel '78, una

prima fornitLlra non direttamente dall'ALEANDRI, ma da altra

persona, che non ha inteso nominare (235): " io ut ì i ì z z at

nel '78 e '79 dLle partite di esplosivo. La prima del '78 che

servì per qLlattro attentati mi. fLI data da ALEANDRI. Voglio

dire che la prima fornitLlra in tempo cronologico non mi fLl

data personalmente da ALEANDRI, ma da altra persona che non

voglio nominare. Le altre fornitLlre le presi io a casa sLla,

di ALEAND(U, avando .. instaLlrato un rapporto di amicizia. La

seconda parte di attentati che fLlrono qLlelli del '79 e

fLlrono qLlattro attentati, fLlrono Lltilizzati materiali per

doppia provenienza••• "

Il SIGNORELLI fa parte del vertice strategico al qLlale

-almeno sLll piano della generica progettLlalità 'politica', e

a prescindere dalle responsabilità penali, che qLli non sono

in gioco- deve esser fatta risalire la svolta stragi sta

impressa alla campagna di attentati del M.R.P., in

occasione dell 'attentato~alla0sededelConsigliQ SLlperiore

* * * * *(235) - Cfr. VLl 29/4/87, p13.
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della Magistratura.

E' il SIGNORELLI sol~rte arruolatore ci giov~ni~ con i qUali

viene facilmen~e ln contatto anche in virtò della sua

professione dI insegnante; all'indottrinamento nel nome

della violenza e della sovversione, all'incitamento alla

lotta armata, si accompagna l'obiettivo di p ì az z ar-e

opportLlnamente le nUove reclute, onde controllare,

l'attività delle formazioniattraverso di loro,

emblematica,

giova.nili

proposito,

ambientigli

in

E quandoStefano SODERINI.

arcipelago:

dil'esperienza

del composito

giovanili sembrano in qualche modo sottrarsi al controllo,

il professore non esita ad assumere atteggiamenti che

sarebbe eufemistico definire intransigenti: si pensi alla

minacce che il PISO ebbe ~ subire, perché entrasse a far

parte delle Comunità Orgahich~di Popolo 12361.

Costantemente al centro di una fittissi~à trama di rapporti

sulla cui natura non è necessario §pendere altre parole, il

SI Gi'WRELL I pone in collegamento tra loro persone

* * * * *(236) - Sulle Comunità Organiche di Popolo (C.O.P.), cfr.,
oltre alla dichiarazioni del SODERINI e del FRATINI
riportate sub 2.2.5.2), anche AA, Vl, Cl/3, pp. 644
646.
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dell 'ambiente (237) GSpi~3 nel!a sua aOltazlone riunioni

del gruppo Cl CostruIamo ~ 'Azione~ frequente

J81'- ':t2.11a~ cnd2 s t ao r ì Lr e o mantenere c on ta t c i <2.38).

breve parentesl carceraria dell 'estate '79 non è

i l professar SIGNORELLI, cc c aa ì ane di

ripensamenta sul sua passato eversivo e non produce alcun

ef ~tto di 'noF"malizzazione'. Al contrario, gli incontri

carcerari propizieranno pericolosi rapporti, che saranno

oroficuamente coltivatl un a volta. che il SIGNORELLI ed i

SLtDIColDpagnidlde.tenzione sar~nno tornati in libertà: ci

si riferisce non tanto al i1ASSIi1I , quanto a Valeria

c- I ORA'ifAt··,T I . Si è visto ancora come, dopo la scarcerazione

del CALORE nel novembre del '79, il SIGNORELLI gli avesse

* * * * *12371 - Grazie al SIGNORELLI, Paolo ALEANDRI -per citare un
esempio- entra in contatto con Enzo Marla DANTINI
(vu 8/1/88, p42) , con Marcello IANNILLI e Lele
MACCHI (EA, VI0/a-4, C190/3/1, pi18).

(238) - ALEANDRI, in EA, Vl0/-a-4, C190/3/2, pl ..... erso: II ••• Il
SIGNORELLI, quasi una volta al mese o ogni due mesi,
si recava in giro per l'Italia per mantenere 1

ra.pporti. ll Vale la pena di ricor-dar-e il viaggio
dell'estate '78 ln Sicilia, ove il SIGNORELLI e
l 'ALEAr-IDR I f ur- ori o osp i t i d i I r'>1CAF.~DOr\IA (c f r- • vu
7/1/88, p 4 3 ) : viaggio non solo ricreativo, ma
destinato a II r i ·:;t a b i l i r e o c ornuri que approfondire
contatti con gruppi locali che facevano riferime~to

a INCARDONA"; ancora, la visita 'pastorale' a radio
Mantakas di CUl si è detto sub 2.1.2.6.2.1); infine,
l'incontro ad Arqu~ Petrarga colFACHINI~ nell.
primavera ,de}} .80, ne}perLodo iO cui il SIGNORELLI
era nel Ferrarese, ospite di Gianni ANDREOTTI (cfr.
vu 26/3/87, p23 e vu 14/5/87, p19).



proposto di riprendere i contatti. E, dalle - dichiarazioni

del FRATINI, è dato sapere come, in èpocache si colloca nel

periodo di piena attività della banda armata oggetto di

giLldizi o, l'odierno imputato proseguisse indefèssamente

l'attività eversiva: sul piano del proselitismo; della

propaganda della lotta armata, con l-'indicazione di

specifici obiettivi, quali la persona del dotto AMATO; della
,

attesa l a ri chi esta, ri vol taconcreta operatività,

FRATINI, di conservare armi e documenti.

La centralità della figura del SIGNORELLI rispetto

al

alla

trama dei rapporti che si intrecciano nella banda armata in

esame si evince, sorprendentemente, dalle parole di Valerio

FIORAVANTI. Cosi quest'ultimo al PUBBLICO MINISTERO di Roma,

il 25/10/1985 (239): " .•• FACHINI non mi conosceva anche se

ai pri mi del 1981), per i L trami te delSIGNORELLI cercò di

contattarmi .•. " Poco.-importa<cheil FIORAVANTI, mentendo,

neghi d'aver avuto rapporti operativi col FACHINI. Ciò che

qui ri1 eva è l'ammissione della circostanza che

quest'ultimo, per ragioni sulle quali sarebbe superfluo

* * * * *(239) - IA, V9/a-2, C29/c, pp. 11 e 22.
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indugiare -vista l'abissale diversità dei due personaggi dal

punto di vista umano e culturale, e la loro capacità di

convergere invece sul piano operativo in azioni come la

strage del 2 agosto- cercasse il contatto con il giovane

'spontaneista' e che tramite del contatto avrebbe dovuto

essere Paolo SIGNORELLI.

Ma che il SIGNORELLI fosse in grado di porsi come punto di

sicuro riferimento rispetto ad una complessa ed articolata

realtà eversiva, e che sia improponibile ogni

interpretazione ,riduttiva del ruolo del personaggio, volta a

privilegiarne la teatralità e l'ambiguità, a dispetto della

reale capacità di incidere sulle scelte concrete, è

dimostrato dalla vicenda dell'omicidio del dotto AMATO.

Occorre qui ricordare che già nel 1978, su Costruiamo

l'Azione, comparivano le seguenti proposizioni (240) :

" ... Basta quindi di considerare la casta dei togati come

formata da vittime: essa è popolata della peggior specie di

* * * * *(240) - Cfr. RA, V6, C275, p85. Il brano è inserito in un
articolo intitolato "MAGISTRATURA" e sottotitolato
"La legge non è apolitica ma espressione della
classe domi nante". Vi si legge ancora:
" ••• attraverso i l processo borghese, l a
magistratura, attua la repressione contro gli
oppositori del regime, e con il consenso di tutti i
cosiddetti benpensanti ••• "
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servi e lacché, che più collaborano alla repressione dei

serVl di t.?',le risma, l r : o ì uz ì onar a , sanno cosa c'è da

fare! Ed, in molti, si sono accorti cMe, questa, non è

sola un'oscura mlraccia.~.ll

,vlo n è chi non colga in queste parole l'esplicita

affermazione ed esaltazione dell'attività ter~oristic~ e

riconducibilità al

dell'omicidio, ed il riferimento all'assassinio del

cu ì

che

dotto

senso

dellapasso in qUestione,

SIGNORELLI -quantomeno nel

Il(241) .OCCORSIO

egli, che comunque lo lasciò pubblicare sul~a rivista,

condivideva il contenuto- non è lecito dubitare (242) ,

costituisce, al tempo stesso, un fo~mid~bile riscontro

documentale alla testimonianza del FRATINI, ed un punto

fermo per datare -con un 'terminLts post quem-'--ùn 'certotipo

di predicazione, anche se, dato il Veicolo ~idiffusione,

*" *" *" *" *"(241) ~ Della posizione processuale del SIGNORELLI in
relazione a tale vicenda si è già detto.
Non possono sfuggire le analogie di contenuto fra il
brano· di Costruiamo l'Azione sopra riportato ed il
volantino con cui fu rivendicato l'omicidio del
dotto OCCOf':SIO~

(242) - Cfr. le argomentate motivazioni -che questa Corte fa
proprie~di cui in AA, Vii, C68, pp. 281-285, a
dimostrazione dell'àssunto che il SIGNORELLI
condividesse appieno il contenuto del brano di
s t amp a ,
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non in forma mIrata contro il singolo magistrato.

Si è d~tto altrove ~elle raglorl per cui un certo amoiente,

DppGrtun~mente sen~l~ili~zato, venne focalizzando le sue

attenzioni sul dotto Qui va rilevato che l "omicidio

fu consumato dal grucoo del FIORAVANTI.

seguito provvide anche ai pedinamenti,

Ora, costui, che in

si era personalmente

adoperato per l identificazione del I 'autovettura del

magistrato SIn dal feboraio 1980 (243): e che nel febb~aio

del 1980 egl. fosse anco~a in contatto con il SIGNORELLI è

3mmes·:;o -10 si è visto- da ~uest'ultimo imputata (244) .

Ma v'è un altro gruppo che conduce un"inchiesta' sul dott~

Af1ATO, e cioè, fuo~ di metafo~a, effettua pedinamenti in

vista dell 'assassinio. Ed è un gruppo che -in questo caso

senza miste~i- fa ~ife~imento al SIGNORELLI •

Dall 'inte~~ogato~io ~eso in aula da Stefano SODERINI (245) :

" .•. lo ho ·5a.puto info~malmente da CIA'v'r'\RDINI che mi confidò

che anche il gruppo di SIGNORELLI, SCARANO e il suo g~uppo

stavano un inchiesta pe~ acquisire delle

(243)

(244ì
(245)

**,-* * *
Cfr. lA, V9/a-2, C29/a, pp. 6, 23 verso e 24.recto e
ve~so, 115 e 116, 134.
Cfr. supra, sub 2.2.5.3), nota (142).
Cf~. vu 2/11/87, pp. 66/67.



informazioni sul giudice Mario AMATO .. ~Nel nostro ambiénte

il termine inchiesta voI eva. . '.J; •51 gn1 , l care l . aSSLtmere

informazioni su 01 una oarsona Der Dortare a compimento

l' atten'tCi.to ... l ui II (il CIAVAFUlINI> 11facev_a p ar t ì co ì :::1re

riferimento .3. F'leriuil;,Ji SCARAi'~O che lui sopr·3nnominava

Zeffirino e fece la oa t tu t a come per dire: 'arriveremo prima

" .•. SCARANO lo considero come un figlio .•• "; Pierluigi

o quaLc o a a del genere ... Il (246)

collegamenti SIGNORELLI-SCARANO nulla di pièl esplicito

(247) :parole degli interessati. Paolo SIGNORELLI

noi

delle

Sui

SCARANO (248) : " ... Sonci dieci anni che frequento Pao16

SIGNORELLI e la sua famiglia, a.nC:he attLlalmente ho rapporti

con la. famiglia ... "

E' lo SCARANO -personaggio al centro del l ~esperien2a

delle Comuni tà Organiche di F'opolo (249) - una creatura del

SI Gt,ORELLI (250). Era dunque un d~stinatafio ideale delle

direttive 'strategiche' dell 'odierno imputato.

* * * * *
(246)

(2'17)
(248)
(249)
(250)

Dicendo "noi" il CIAVARDINI alludeva eVidentemente
al gruppo FIORAVANTI, del quale già faceva parte.

- Cfr. vu 12/5/87, p35.
Cfr. vu 26/11/87, p840.
Cfr. AA, V1, C1/3, p644.
Cfr. anche NAPOLI,in lA, V9/a-l, C7, p20.
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~e dichi3r~2iani del quelle .je! la

F~ORAVA~TI rel~ ·~ssassinio del dott.

F:ORAVANTI-

S IJ:3NCF:ELi.... I , nonché 11 arano di Costruiamo l'Azione sopra

ci ta.to si fondono ln un mosaico probatorio (251 ) i cui

elementi sono idonei a corroborarsi a vicenda: si coglie in

esso non solo la diffusività del messaggio di morte lanciato

dal SIGNORELLI nell 'ambiente che a lui fa capo, ma anche

tutta la sua deCIsiva incidenza. L'istigazione oroduce i

suoi frutti per-versi: sotto la nefasta influenza del

;Jr-ofessore, alla fine due gruppi sono in corsa verso il

traguaroo dell 'assassinio del dotto AMATO. Solo la superiore

efficienza 'militare' e la maggior determinazione del gruppo

FIORAVANTI farà si che il magistrato cada sotto il piombo di

Gilberto CAVALLINI.

Non v'è so~~zione di continuità nel percorso eversivo di

Paolo SIGNORELLI, prima e dopo il formarsi della banda

'* * *' *' :,;.
(251ì A tale compendio non resta estraneo neppure il

c orrt r r but o di F'201o ALEANDRI (cfr. vu 8/1/88, o29j ~

le cui residue incertezze circa l'identità del
magistrato sul conto del quale il SIGNORELLI aveva
.:lffidato l' 'inchiesta.' allo SCARANO sono sL\perO'.bili
attraverso le altre acquisizioni, e, segnatamente,
attraverso le dichiarazioni del SODERINI e 1:1
tragica eloquenza dell'obiettivo effettivamente
attinto dal gruppo che seppe colpire prima.
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armata oggetto di giudizio. Politicamente sop,avvissLlttJ alle

varie vicende di cui si è detto. costui investe nella nuova

organizzazione èhe nasce alla fine del '79 tLltto il SLIO

patrimonio di esperienze, l'ascendente di cui -a dispetto di

mal te procl amazi on ì-« è ancora dotato, là èa:pac±tà d·i medi are . "

fra generazioni diverse, di vestire di nuove tattiche le

vecchie strategie, nonché la. 'felice' intuizione circa le

formidabili attitudini militari di Valeria FIORAVANTI.

L'i potesi accusatori a' formulata el< art. 306 I comma del

Codice ~enale resta pienamente verificata •

.... ., .' ,
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Si è avuta occasione di vedere, sub 2.1.2.8.1), come la

vocazione eversiva e dinamitarda del FACHINI affondi le

radici in epoca lontana.

A far tempo da una certa data, poi, la parabola 'politica'

del prevenuto si snoda con andamento tendenzialmente

para.lle19.:,a. quer,la del coimpLltato .~IGNoFi:E.L.LI. ,fr!i!?snte a.lla ',~

riunione di Albano Laziale, il FACHINI si viene in seguito

a trovare al centro dell'esperienza di Costruiamo l'Azione,

la cui natLtra -anche a prescindere dall"attività 'operativa'

del gruppo che in essa si riconosce- già emerge dalla

semplice lettura della rivista (252).

Ma il FACHINI ha un ruolo di tutt'altro spessore: fornisce

esplosivo (253) ed armi (254). Con l'esplosivo di sua

diretta provenienza viene realizzato

* * * * *

l'attentato al

(252) -

(253)
(254)

Cfr. vu, 14/4/87, pp. 27-73. Un florilegio di
citazioni trascelte dai vari numeri della rivista
trovasi in RE, pp. 76-79.
Cfr. le fonti citate in proposito sub 2.1.2.8.2).
Occorre richiamare qui quanto detto sub 2.2.5.5),
lettera f) e le fonti citate alla nota (211). In
quella sede si sottolineava la disponibilità di armi
da parte del FACHINI. Qui va evidenziato,
l'ulteriore aspetto, desumibile dalle medesime
fonti, della fornitura di armi da parte del 'imputato
ai suoi accoliti romani.
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Campidoglio siglato M.R.P. (255). Dispone di LICl'officiCl,aO

laboratorio pe~ lau~odifica delle armi.

In seno a Costruia~o l'Azione, partecipa all'attività

didattica in materia esplosivistica (256).

E' tra i redattori dei 'Fogli d'ordini' di Ordine Nuovo.

Promuove (257) l a c arnpaqn a di attentati non ri vendicati del

1978.

IntFoduce il latitahte Gilberto CAVALLINI nell'ambiente di

Costruiamo l'Azione,pFesentandolo ai camerati romani.

* * * * *Cosi Paolo ALEANDRI, in VLI 7/1/88, p24: n ••• posso
dire sicuramente che per quello al Campidoglio,
l'esplosi vo Lls.a~o e.ra di proyeni enza FACHINI, che
era un esplosivo particolare che ho già descritto,
che aveva bisogno di preinnesco ••. n L'esplosivo in
gLlesticme .. fu ritirato dall 'ALEANDRI, in Padova,
direttamente dalle mani del FACHINI (cfr., per
questa ed ulteriori precisazioni, vu 8/1/88, pp.
141-142). La fornitura costò al FACHINI le
imputazioni di CLlÌ ai capi da 345) a 349) hel proc.
peno n. 1364/81/A R.G.G.I. Roma (AA, Vl, Cl/l, pp.
200...2(2), . imPutazioni. relative all'attentato alla
SalaéConsiliare del Campidoglio.
Cfr. ALEANDRI, in vu 8/1/88, pp. 159-160 e CALORE,
in ",u 9/12/8Y, p5(~~

Le indicazioni circal,a sollec:itazi6ne, da parte del
FACHINI, a mettere in atto una campagna di attentati
da non rivendicare, a fini di campionatura
dell' ambi E!nte, provengono da SE!rgi o CALORE, ma
trovano conforto 10gicCl inLln~ serie di c:ircostanze
che vanno unitariamente valutate: le veste di
stratega 'polii:ico' delFACHINt; laf6rnii::ura di
espI osi\lo .. da parte del. FACHINI,... attraverso l a
persona del RAHO, . anche nel 1978; la partecipazione
del FACHINI all'attività didattica in materia
esplosivistìca nell 'ambito di Costruia~o l'Azione;
l'esser . stata effettivamente. posta in essere, da
parte di membri del gruppo, la campagna di attentati
non rivendicati nell 'estate del 1978.

egemonizzarecon il SIGNORELLI l'obiettivo diDivide

(255) '-

(256)

(257)
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l'ambiente giovanile di Terza Posizione.

E' al centro del progetto di attentato ad un magistrato

veneto, da rivendicare falsamente a nome delle Brigate

Rosse: progetto che, coltivato già nel 1979, viene

ulteriormente perseguito e messo a punto nell'ambito della

strategia della banda armata oggetto di giudizio e nell'arco

di tempo di attività della medesima. Esso rappresenta il

versante 'selettivo' della medesima progettLlal i tà

terroristica la cui \facies' indiscriminata trova

espressione nella strage del 2 ~gosto 198Q. Roberto RINANI,

infatti, parla a Luigi VETTORE PRESILIO dell'attentato al

dotto STIZ e di quello di eccezionale gravità che l'avrebbe

preceduto come di due attentati contestualmente progettati

dal medesimo gruppo.

Conserva la sua veste di capo indiscusso del 'gruppo del

Nord'

(258)

(258) sino al momento della cattura, e, nel periodo

..., .,

* * * * *Assai eloqLlente, circa il r uo l o egemone del FACHINI
rispetto all 'ambiente veneto dell 'eversione di
destra è la sLla. p:artecipazione, .<:ome rappresentante
del Veneto, alla riunione di Albano Laziale, attesa
l'il1lPo.rt.anza della posta in gioco in que l l a sede.
Che .taleruolo .,?onfosse!mai venut.c l1leno neppure in
seguit~lc!tscendedaLlnamolteplìcità di. ac quì s ì z ì cn ì

processLlali: cfr. VETTOREPRESILIO, in EA, V1Q/a-l,
C30, p65; ALEANDRI, in vu 8/1/88, p2B; NAPOLI, in
lA, V9/a-ì, C7, pp. 18, 19 e 22.
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cuì si riferisce l'imputazione, mantiene i legami conF'aolo

SIGNORELLI (che ilicontr'a nella primaver'ae dopo la str'age,

ed al quale si era rivolto già agli inizi del 1990, per

esser messo -iM contatto con VIIériO FIORA~A~TIJ e con

Gilberto CAVALLINI, entrando in collegamento con lo stesso

Valerio FIORAVANTI (che incontra nel covo padovano del

CAVALLINI e con il qLlale fissa un paio di appuntamenti in

Roma attorno alla metà. del 1990).

Sul conto del l • impLltato, accanto ad altr'e innumerevoli

acquisizioni, si segnalano le segLtenti dichiarazioni di

Valerio FIOR~VANTI (259), che· certamente non è sospetto d

essere-·un 'pentito'l " ••• Il CAVALLINg •• lo conosceva assai

bene anche perché se non vado errato aVeva fatto -con -l uì un

paio di rapine in Veneto ••• il FACHINI gestiva anche la casa

editrice di FREDA e quindi potéva contare aliche su

un 'attività palese- noni Il ecita •• ; In carcere ho appreso .dal

CALORE di timer consegnati dal FACHINI e di esplosivo. Miè

sembrato chiaro che il FACHINltendeva ad implicare anche il

CALORE e gli altri ili una riediz-ione della strategia della

** *- jf"".jf""

(259) - Cfr. lA, V9/a-2, C29/c, pp. 11-13 e 22-23.
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tensione.

Ne parlai con il CALORE ma questi mi disse che si trattava a

sua avviso di una pura coincidenza•.• il CALORE dovrebbe

ammettere di essersi lasciato fuorviare lui stesso da 'un

certo tipo di rivoluzionari· ••• "

Simili affermazioni possono indurre sconcerto, per il fatto

di provenire da colui che proprio con il FACHINI concorre

nella più sanguinosa strage posta in essere in Europa in

tempo di pace. Ma il FIORAVANTI deve rivendicare sino

all'ultimo il suo ruolo di spontaneista, impegnato in una

guerra di 'puri' contro lo Stato e le dichiarazioni sopra

trascritte vanno lette, depurandole idealmente

dalla presa di distanze del FIORAVANTI rispetto al FACHINI,

presentato come uno pseudorivoluzionario. Ciò che rileva,

tuttavia, al di là dell'atteggiamento di condanna, che suona

strumentale, è il contenuto intrinsecamente accusatorio

delle parole di Valerio FIORAVANTI.

A far tempo dall'esperienza di Costruiamo l 'Azione e fino

alla cattura, non v'è soluzione di continuità nell"iter'

eversivo del FACHINI. All'epoca del sequestro di Paolo
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ALEANDRI, l a . l eadershi p' dell' i mput ato è ancora indi scussa,

se a lui si rivolge Marcello IANNILLI, per sapere se il

sequestrato debba sopravvivere o essere giustiziato.

In epoca collocabile attorno agli inizi dell'SO si pongono

sia la ricerca del FIORAVANTI tramite il SIGNORELLI, sia

gli incontri in Padova con il CAVALLINI e lo stesso

FIORAVANTI: fatti assai significativi, nella .misura in cui

relazioni, proprio nell 'epoca in cui la banda

intrecciareevidenziano

determinate

armata si

l'adoperarsi

viene formando.

del FACHINI per

Tale attività, in quanto

rientrante in un ampio concetto di arruolamento e di

creazione dei quadri, va sussunta, sotto il profilo della

promozione ~ della costituzione, nella fattispecie di cui al

l° comma dell'art. 306

Il progetto di attentare alla vita.del dotto STIZ -progetto

di cui il FACHINI è fautore- proprio in quanto coltivato

già nel 1979 e soltanto nel giugno del 19S0 or.mai messo a

punto per essere eseguito entro il settembre, attraversa

tutta la vita della banda armata.

Ritroviamo il FACHINI, all 'acme dell'attività terroristica
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della banda armata, coinvolto nell'attentato che della

strategia della banda rappresenta la massima espressione;

attentato per la cui realizzazione si rivela indispensabile

la figura del prevenuto, ~he interviene nella fase

dell'ideazione e della preparazione, che procaccia

esplosivo e gestisce l'arsenale: che svolge dunque

molteplici ruoli tecnicamente inquadrabili nell'attività

dell ·organizzatore.

Il FACHINI va dichiarato responsabile del delitto di cui al

capo 2) della rubrica, così come contestatogli.

Ebbe a suo tempo a riferire Paolo ALEANDRI (260) , a

proposito dell 'atteggiamento di Costruiamo l'Azione verso

gli altri gruppi: " ••• si tentava di costituire un'area di

consensi il più estesa possibile al fine di evitare inutili

doppioni e coordinare l'attività dei singoli gruppi da un

punto di vista esclusivamente politico lasciando mano libera

per le singole azioni. Prova della riuscita di tale

proget tL\al i tà, che era comune a tutti ••• è costituita

* * * * *(260) - EA, V10/a-4, C190/3/i, pli0.
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dall'attentato alla Honeiwell realizzato, come mi riferl

Bruno MARIANI, dal gruppo di Egidio GIULIANI, il quale

ultimo malgraGo avesse in quel momento totale autonomia

operativa, utilizzò per rivendicare il gestD~ un simbolo

grafico apparso sU Costruiamo l'Azione, e cibè una mano che

impugnava un mitra ... 'l

Va detto che l'attentato (261), per il quale il GIULIANI,

una rnano " (263).

di carta recanti in calce il disegno di "un mitra stretto da

effettivamente rivend~cato con un volantino~edatto su fogli

(262), funel relativb dibattimento, si rese confesso

* * * *.*
(26D - Per il quale, cfr. la sentenza in AAD, V10, C5 bis,

capi d'imputazione1D, 12) e 13), pp. 2 ss. e 69
ss. della parte motiva. Il fatto risale al 3/12/1978
e fu rivendicatbcon la sigla M.A.A.: t10vimento
Armato Antiimperialista; Se ne resero responsabili,
01 tre al GIULIANI, ArmandoCDLANTDNI, Paol a CENTI,
Bruno. HASSEMER, t1arco GUERRA ed al tri • La matti na
di domenica 3/12/78,. verso le sei, dLle.•. persone
amate di pistole, vestite di camici in tutto simili
a quelli indossati dai tecnici •. dell'Honeywell, con
il volto coperto da passamontagna, facevano
irruzione nei locali del centro dove
immòbilizzavano., sotto ICI. minaccia delle armi, idLle
tecnici dipendenti della Honeywell pre~enti in quel
momento, GIULIANI Egidio (che poi risulterà esser
partecipe del piano delittuoso) e LDBBERTD
Salvator~, legandoli con manette e nastro adesivo.
Coadiuvati da un terzo, sopraggiunto qualche minuto
dopo, disarmato ma indossante anch ' agI i carni ce e
passamontagna, gli aggressori sottraevano 8.504
moduli di patènti per autoveicoli e 13.830 moduli
per carte di circolazioné. Quindi, allontanati dagli
imPlanti i due tecnici:~ cospargevano di benzi-na
mac ctr ì nar I e arredi, d an do fuoco a tutto.
Il testo del volantino di rivendicazione è
trascritto in AAD, V10, C5 bis, p4.

(262ì Cfr. AAD, V1C1, e5· b-is, p14'
(263) Cfr. AAD, V10,C5 bis, p4.



All'epoca, il GIULIANI era dipendente della Honeywell, ed il

movente dell'azione fu certamente anche quello di coprire il

fu~to di moduli pe~ patenti e carte di ci~cDlazione commesso

precedentemente dal GIULIANI all'interno dell'azienda (2641,

nonché quello di acquisire altra documentazione di questo

tipo. Ma che il movente primario fosse quello politico,

secondo un'ispirazione assonante con quella di Costruiamo

l'Az ione, è emerso con tutta chiarezza nel procedimento

cosiddetto 'della banda GIULIANI' (2651.

* * * * *(2641
(265)

Cfr. AAD, ',110, C5 bis, capo d'imputazione n. 141.
Cfr. la sentenza della Corte .d'Assise di Roma in
AAD, ',Il!), C5 bis, pp. 69-78 e, in particolare,
nella parte che qui di seguito si trascrive, tratta
dalle pp. 75-77: " ••. Sta di fatto che il GIULIANI 
venuto allo scoperto nel dibattimento- non solo ha
rivendicato a sé l'organizzazione e la promozione
dell'attentato, ma ha affermato, senza mezzi
termini, il suo senso politico, dichiarando di avere
condiviso allora e di condividere ancora oggi in
pieno le proposizioni politiche della rivendicazione
allora divulgata .•• Quanto all'attentato alla
Honeywell, esso si era collocato in questa strategia
di lotta allo Stato, alle sue istituzioni e alla sua
organizzazione di controllo della gente •.. certo è
che la sua linea politica." (del GIULIANII "e quella
della rivendicazione dell'attentato alla Honeywell
trovavano puntuale corrispondenza e richiamo in
quella che veniva espressa nel n. 5 di quel foglio"
(si allude a Costruiamo l'Azione) " ••. con l'articolo
intitolato 'Chiarezza'." In tale articolo (cfr. vu
14/4/87, p351 testual mente si aff ermava.: " •.. Non
sono deficienti, sono luridi servi di questo
sistema. Su questi episodi di provocazione se ne
inseriscono altri che con criminale determinazione
perseguono Lo scopo di faI': .riesI31oder-:e· la. violenza·,2\.
doppio segno~ E mentre lo stato si vede colpire
direttamente, mentre le scorte vengono attaccate ed
i calcolatori bruciati, ecco che muore ZINI che fa
ri cardare .. ROSSI, CIAVATTA e. tutti gli al tri
macell a.ti da questa logica che ancora ostinata.mente
si tenta di contrabbandare per rivoluzione. E non
muoiono p ì ù poliziotti ed ibeLca.lcolatori lt (segue)



Ebbe ancora a dichiarare l'ALEANDRI (266):" ... GIULIANI si

riconosceva nel 1979·all 'interno di 'Costruiarno l'Azione' ed

aveva rapporti anchecorr me, anche se manteneva una sua

autonomia ••. " Si tratta di affermazioni riscontrate dal

fatto della comune partecipazione dell 'ALEANDRI, di Marcello

IANNILLI e BrLlno MARIANI da una parte, e di Egidio GIULIANI,

Armando CDLANTDNI e Marco GUERRA dall'al~ra, alla rapina

'operativi' di CostrLliamo l'Azione si sia rinsaldato e

della Banca del Mattatoio di Roma, perpetrata il 21/8/1979.

episodio

glima che il legam~ tra il GIULIANI e

tale rapina non abbia rappresentato unChe

sporadico,

protratto nel tempo, anche dopo l'estromissione dal gruppo

dell'ALEANDRI, e che, attraverso il collegamento

privilegiato -creatosi in tal ee:ontesto- f rail CAVALLINI ed

*** *.*
(segLle) "lucidi marciano a tutto vapore schedando e
preparando . il Cile •••." Argomenta .la Corte. rom,:,na:
"••• Il bran·o riportato non ha necessi tàdi commento,
ma la perfetta coincidenza della linea politica
della rivendicazione dell'attentato, di quella
rivendicata a sé dal GIULIANI e riportata anche a
quella data, e di quella del movimento 'Costruiamo
l'Azione', non può essere casuale. Essa mostra qual~

linea politica il GIULIANI persegLliva e nella quat a
egli intendeva inserire quel gruppo armato,
poli~icamente non ancora ben definito e non
omogeneo, ma nel qUale la sua personalità si
imponeva riuscendo -anche in grazia dei vincoli
amicali- a farlo coagulare attorno a un'impresa di
rilevante senso politi~o-eversivo••• "

(266) - Cfr. Cal., V5, C3, p13.
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GIULIANI, si siano venute ponendo le premesse di

dell'ingresso del GIULIANI nella banda armata oggetto di

giudizio, è dimostrato da una serie di circostanze il cui

rilievo probatorio nel senso testé indicato discende dalla

loro valutazione globale e dall'apprezzamento della

loro interazione. Il 6/11/1979 Egidio GIULIANI ed altri

componenti del gruppo a lui facente capo commettono la

rapina in danno della filiale di Vitinia della Cassa di

Risparmio di Roma in concorso con Bruno MARIANI e Marcello

IANNILLI. Il 13 novembre viene scarcerato Sergio CALORE, che

di li a poco viene condotto a visionare il covo di via

Prenestina, ove la fusione del 'gruppo GIULIANI' e dei resti

degli 'operativi' di Costruiamo l'Azione ha trovato la sua

materiale espressione nella messa in comune dei rispettivi

armamenti. Sempre nell'autunno Bruno MARIANI pone in

contatto, presentandolJ l'uno all'altro, Egidio GIULIANI e

Gilberto CAVALLINI. Ne nasce un proficuo rapporto di

collaborazione, al purit.o che, nel breve periodo di libertà

del CALOR!::.. fr-.a 'Ù.novembre. ~ci'ildicemb're;'d"èAVALLINI,

per riciclare l'oro rapinato dal GIULIANI all'orefice
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MARDOCHAI, faceva 'la spola tra Roma e F'adova, ove il

CAVALLINI era in contatto con il grLlppo di cu ì il GIULIANI

aveva sempre parlato ai suoi sodali in termini elogiativi.

L'attività di riciclaggio si protrasse almeno sino al

febbraio del 1980.

In questo quadro si innestano una seri~ di dichiarazioni

proveni enti' da Llnamol tepl i ci tà di soggetti processLlal i.

cìccumerrt ì sol tanto io avevo fatto' ricorso a 8F'ARTI, dato che

Valerio, non fidandosi di affidarsi a delinquenti cornun ì ,

concerne" .•• per quanto(267) :FIORAVANTICristiano

usava rivolgersi a Egidio GIULIANI tramite il CAVALLINI;

forse, soltanto in caso di estrema necessità poteva andare

dallo 8F'ARTI ••• "

LaLlra LAURICELLA (268): "Mi risUlta>cheil GIULIANI abbia

conosci uto i l CAVALLINI come GIGI, persona facente parte

degli ambi enti di destra~ Io lo conobbi due o tre anni fa e

non so se Egidio lo conoscesse da maggior tempo. Egidio

forniva a CAVALLINI documenti falsi e le targhe false

necessarie per la carrozzeria di Milano e per altri scopi.

* * * * *(267) EA, V10/a4; C163/1, p4 recto. Cfr. anche vu 1/12/87,
p20.

(268) - Cfr. EA, V10/a-4, C163/1, p55, e VLl 6/10/87, p84.

1157



Non mi risulta che Egidio sia andato a Milano per tale

scopo, mentre, quando CAVALLINI aveVa bisogno, o veniva

personalmente o mandava Mario ROSSI. Vi fu un periodo

durante il quale il CAVALLINI si rivolse ad altro falsario

di CENTOCELLE per le targhe, dato che la macchina

stampatrice di Egidio non funzionò per alcuni mesi, in un

periodo che si colloca tra la seconda metà del 1980 e gli

inizi del 1981 ••• "

Marco GUERRA (269): "Ho conosciuto Egidio GIULIANI e t.uc a

ONESTI.nel 1.974-75 pressola -,Eìezione del l'1.S.1. di via

Noto ••• Intorno al 1976 mi allontanai dagli ambienti del

M.S.I. per dissidi di carattere ideol~gico e per ragioni

personali. Nel luglio-agosto 1978 venni avvicinato dal

GIULIANI, da Armando COLANTONI e da Luca ONESTI ••• ad un

certo punto GIULIANI mi prese in disparte facendomi presente

che era sua intenzione dar vita a più gruppi tra loro

autonomi ma pur sempre collegati sul piano operativo al fine

di rendere pi4 incisiva la lotta politica••• Mifece.presente

* * * * *(269) - AA, V8, C46, pp. 43-46. Il GUERRA, già componente
della 'Banda GIULIANI', dopo il fermo "ha reso
confessione dei reati commessi e ha prestato agli
inquirenti la SLla collaborazione", meritandosi
l'attenuante di cui all'art. 3 I comma L. 304/82
(cfr. AAD, VI0, C5 bis, p132).
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che era sua intenzione ~Qlloca~si ~~ un'area di

~i

anche con ~zionl 'del1ttuose e a procacciare cocumenti falsi;

l'a:tra Qi~ Ecuisitamente aolitica,

circa quest'ultima fase c~e doveva chiaramente

commef't Ò ~";

Af'~CANGEL I

ri'~oluzionario •.. EgidioCiiesser-e

f3vorev~lmente 1 azione che doveva coloire l'Avv.

in quanto quest'ultimo era un infame perché aveva consentito ~

!'arresto di CONCUTELLI" 12701

Ancor-a il GUERRA: '", .. 8econdo quanto fattomi c ap i r e d~ll':J

estesso Egidio, la raoina ai danni dell'arabo era stata

studiata da un altro gruppo e lui era stato i nvìt s t o 3.

~arteciDare all'azione proprlo perché doveva fornire armi e

sile~ziatori.~~Malgrado l'ingente quantitati'/o di denarQ ~

di ed e'2?plqsi'ofQ che Egidio alI epoca già 3VeV21.,

':ste'3S0 ci disse che non era.varno an ccir a pr-onti alI=. :secc..;-, i:a

(270) * '* * * *Di tale ultima circostanza il GUERRA non serbava
memoria in giudizio: cfr. vu 6/10/87, pp. 26~27.



fase di lotta. di cui ho già fatto C' "--l';.:enno ~ • ~ '_':;Il ClL o --3.veva_

~roc~ra~Q 2l suo gru~~e un rotevo:e oua~titativo di armi ed

esp l o s i 'V"O o aerare contante; erano :=-::a.te

pt-'::cur:?te d a l 3i9i citato il (272) 11~ •• Lo -::;tesso Egidio ebbe

~.nche a ~-iferirl1n che nell'·a.mbito dell'attività pr-epa.ratoria

della seconda fase rivoluzionaria era entrato in contatto

anche con elementi deii eversione di sinistra.~~Egidio era

molto esperto in materia di armi ed esplosivi~~.Egidio era

molto abile nel confezionare silenziatori ..• Egidio ci disse

che Sigì gli aveva richiesto silenziatori;,

marzo acrile 1980 .•• '1

ciò nel Deriodo

Di nuovo il GUERRA, in altro Interrogatorio (273): Il ••• I l

MARIANI stesso mi ha ~ife~ito che il GIULIANI p~epa~ò pe~

suo conto un ordigno esplosivo ed un timer che venne poi

utilizzato per la consumazione di uno degli attentati

'* "* '* * '*(27ll - In alt~a pa~te del ve~bale, il GUERRA aveva fatto
cenno di alt~i g~uppi, cui il GIULIANI av~ebbe

dovuto fonire 111 'indispensabile c"opertura ", da
in-tender"::;i come fornitura di mezzi ooeratiV"l: il
gl"'UOPO di Luca ONESTI, un grLtDPO di llfasci":;:;ti di
Lat ì n a", un al'trodi Aprilia. FUspetto'a.gli stessi 1

il GIULIANI veniva dunque a porsi ceme un
coordinatore logistico

12721 Si t~atta di Gilbs~to CAVALLINI~

(273) Cfr. AA, va, C46, p89, nonché v~ 6/10/87, 028.
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r ì v-an d i c s t i c orne :1~::;'.F....:.. ~"

Bruno ~A8SEME~ (274)] " "F'er qU2.ntD concerne _: i "'se~i menta

aU2nco tornai ~a militare sapeva che erano

stati ~os~i in essere cei contatti con il gruppo CAVALLINI.

Per esse~-e p i ::1 orecisi ho aopreso i n ùnsecondo momento che

vi ara~Q dei ra~oartl e che questi rapporti risalivano ad un

t- 4 Il
IjO_"~ .. n.

ho avuto notIzie su questi rapporti che prima non mi

mio

e~--ano

arresto

da.ta. de:'

Pertanto io solo dopo il mio., ,ml ... l1:.are.o a ì

~eriodo ci ~emQO 2~tariQre al 30 luglid 1980,

Armando CDLANTDNI (27S) , il 16i4i1981: u ... ~ Ad un certo

a partire da tre o "quattro mesi fa, Egidio -che in

v ì r t u della ':5ua militanza di destra aveva rapporti con tali

'* * '* '* *
(274) - Cfr. EA, Vl0/a-6, C285, PP,. 2-3 e vu 2/Jl/87,p34.

Anch'egli giudicato nel procedimento romano 'della
Banda GIULIArH', l 'HASSEMER, c o ìa ":\oertosi:\ll:\
collaborazione, ha successivamente ritrattato ~e

informazioni date nei"conftonti di complici e altri,
tenendo ~erma l'ammissione della sua responsabilità
e afferma0do la sua fer-ma dissociazione
daLI'eversione ll <cfr. AAD, V10, C5 b ìs , 0133) ..

(275) - AA, V8~ C46, p250~ In giudizio, il COLANTDNI si è
:\vvalso della facoltà di non rispondere
all'inter-r-ogator-io: \/u 6il0/87~ p87.. A sUa volta
giudicato nel procedimento 'della Banda GIULIANI',
il COLANTONI, nell'ammettere "s pe cifiche a.ttlvità
inquadrabili nell'adesione a una formazione
sov'",'ersiva .::i\.rmata l' , ha tenuto l'comporta.menti di
ripudio dell'eversione e della violenza come
a t r umon t o di- lotta politica" (cfr. AAD, V10~ es b ì s ,
p 129) •

H6i



f-'
/"-

'",.,

..... ....... .~~ 1'J"j
t"':l t··] f-J I I
-.j.-.j".j L:

iD ....~ rr- F"
.,.,. ',,#',,-<, '_·i

l'l
:-~
1-'1

nnH
+, -h D
., '1 ... -(.. ..

..::: 6( < .. ..0 1,->

!: c -,, ID
!lJ

',1 -CJ I lJ
" t··) '"
l'" ... Iù
<, t·.] Il
m """.C1 1-'
ru rnt-r m
~ ·-.j-O Il>

~ ~ '"
IJ m
c.·~TI·U :+:
n- -l''.j:> J]J
• '~I-~:+:

• Il
*::1

ID

* Il

* Dut
Il>

m"'.

'",-
-h

m

'"....<
Il>
...J

D
r
111
'.L)
z
I.-l
::0
H

H

'"
-iJ

'"IDrn
'"o
Cl
ID
Cl
rt
ID

.....
ID....

'0
!lJ,
.....
o-

l'l.....
t=
:J
!lJ

-h
r-

5
'""'.
D
Cl
ID

.....
D
'o....
ul
,i'
f--'·

Il
!li

n_
i·"

I:J
J]J.....
I·· ..

,..
Cl
rt
ID

'"'"D
ID
!Il
,i'
o

'"1->'

D

CL....
cr
J]J
r-t
rt....
3
ID
::J
r-t-
!Il.....
ID

o.....
OJ
Il>
o.....
D

D
r
rn
D

6
.JJ
H

t-J
'J
m

J
!1I
::J
::J
D

CL
ID
r-t
,+
D

U1
"'.
!Il

UJ
H

C
r
H

D
Z
H

Il
::r
ID

Cl
D
<
D
r
r
H

z
H

=

TI
H

o
;ur,
<
D
z
~
H

ID
o.

J]J
.....

Cl
D
<
D
r
r
H

z
H

=
LO
~.

3
"'.,
"'.
Ul
t=.....
li'
!Il

o.
!Il

JJ
r-
;ij
::J
,i'
D

3
'"o

Ul
ID

ID.....
"'.,....
ul
c:.....
,i'
!Il
U1
U1
ID

Il
::r
ID

"'......
UJ
H

C
r
H

J>
Z
H

....
o,
::J
l"

<;
!Il

Cl
D
Il
t=
3
ID
::J
rt....
'h
!u
1-'

U't
"'.
!Il
,~

1.0
ID,

Il)
l"

IJ

Cl
l>,
o
::IJ
m

'"::J
ID....
t=
o."'.
'""'.
IJ

t··)
--J
'-J

,....
Ul

U
o
::J
o.
ID
::J
o.
D

!li.....
.....
!lJ

o.
IJ
'3
'lJ
J
Il

'"

,
'"o
IO

n
!:
!lJ
i--'"

ID

-h

'"i,
ID
<;
!lJ

u

'",
rt
ID

Il
ID,...
,o...,
D

o....
!"
3
I-'

Il....
N...
ID

o.
"'.
Cl
~J

<
D
I
l''
H

z....
ID

J
D
::J

1J
ID,
n
:r
III-

::J
IJ
::J

!JJ
-:
ID
<;
D

n
IJ.....
,~

ID
I))

!U
3
ID
::J
rt
'"o
D
lJ
tU

'"!lJ
rt-
"'.
<....

Il
o
::J

Cii,-,
r-
F,-,
l';!
7:....
....,...

3
m
n.
ID
1)1,.
3
!JJ

+,
o
::J
r-t
m

O
!Il

n
t=
'"
Ij\
l'~'

UI
ID

'"<....
<
!11

Li.!
H
1-"

r
H

D
Z
H

1::1
"'.
Il
l)

.J)
t=
tU
U1
,;.
o

'0,
IJ
-;
IO
::J

'""',
Ifl
ID,
o

O
!Il

rll
ID

'"o
l,',

o

UJ
H

C
r
H

J)
Z....
o
D
ID

'"
'3
ID
'o.........
o

l'l.
l'-,
ID

II
!Il.....
.....
!lJ

(

IO
:J
l'·

-<
!U

CL
!li

.jJ
(J

'"!"
ID

::J
o
::I

ID
Ul,.,
,~

!:
Cl
iJ

Il
J
ID

.....
ID

rt

'",,o
:r
ID

.+,
!JJ.....
Ul
ID

1.:.:;1,.
Iii'
,r,
ID

, l'T
rt
o

:3:....
.....
l,"

r-t
!JJ,
IO

o.,..
-Q
J]J
o.
o
<
!Il

-h
t=
r-

Ui

'"r-t-
J]J

!:
Cl
!JJ

3
!lJ
Il
n
:r....
J

!11

Il
::r
ID

!"
l'

m
~,

I-~'

o
TI....
Cl
::IJ
I)
<:
J,)

~'I
H

t·.!..~
O"

=

rn
+,
-h
ID
rt
n',..
<
!lJ
3
ID
::J
r-t
ID

::J
ID,
I"

!JJ
iii
lJl
!il
,~

,;'
o
!11,_o

u

n
Cl
.;3
!:.:
j

.JJ,.:
tU

TJ,...-
,.
3

1:1
CJ,
rt
!il
Cl
l'i
ID

D,.
l'n
Il)

'"CI

'"O

=

",
i J
n
l)
.,:~

r
;.<

.. .
+.J

l,
ili
l'i"
l)

lO
e-.

ID
::J
.)

iD

l'~'

•.1

"."
l'"~

cl
(J
n
U

,.
l'

n,_o
....
ID
]...

!Il

,li
In,I
l'",
iii
"
<
iJ

,l.
j-"

l'l.
ID
lH....,
!!J

ID
o.

'"J

D
i1J,
l'T
I,,'

n
IJ
lo'

!V,
ID

IJ
ID
ì

"'.,.

In.,
r:
1J
n
l)

n
L>
C
:D
r
l'',.,
L.....

'D
'3
O'

'"ID
::J
rt-,.

,...
J
l-~'

l-~...
o-

!L

I·'

ur

",'1.,
;11.,
'V

iÙ
ID

"u.,
ID

"l·...·
.::..

fI
ID
l

In
c'
m

'"ID
::J
r-ì...
ID
.c
,D.,
il!
!'"

-(
;"



ma que l.La era un : area abba,;;tanzastrana ... Nei primi momenti

t1ARIANI ci indicava questi gruppi del F'renestino, qLlesto di

GIULIANI soprattutto, come gruppi di sinistra, poi noi

scoprimmo che avevano un trascorso ben diverso, però erano

operativi anche per l'area della sinistra, nel senso che

GIULIANI costituiva una specie di centro servizi, qu ì nd ì

esplosivo, comun qué era a disposizione anche di qr upp ì. della

aveVa la pOSSlbilità 01 avere targhe false, documenti falsi,

'anche a noi, però era••• anche

, cheIl Presidente:armi, pezzi di ricambio per armi'

forniva a voi?' ALEANDRI:

sinistra di cui io non so moltissimo. ' ••• "

Sulla scorta di tutto quarrt o precede, si deve affermare che:

proveniente dalla destra istituzionale, poi collegato con

l'ambi ente di Costr-Lti amo l' Azi one, MelI a cu ì strategi a

'aperta', tesa al sLlperamento degli steccati ideologlci,

fondamentalmente si riconosce, il GIULIANI, negli anni 1979-

BO, e fino all'aprile dell'BI, à l'ànimatore~l un'gruppo

terroristico che l'Istruttore giustamente definisce

"dall'ideologia confusa e dai lineamenti torbidi" (279).

* * * * *(279) - Significativo, in tal senso, anche il passaggio di
Armando COLANTONI e Paola CENTI dà posizioni di
destra a posizioni di sinistra: cfr. CALORE, in VL\
11/12/B7, pp. 20-21.



Nello stesso periodo, Sl pone come coordinatore logistico

di una serle di gruppi che a lui fanno capo. e viene

acquisendo enorml quantitativi di armi, munizioni~ denaro,

documenti e targhe false. In quest'ottica, si lega

stabilmente anche al gruppo CAVALLINI-FIORAVANTI, e cioè

all'asse 'militare' della banda armata oggetto di giudizio,

mantenendo i collegamenti e fornendo la necessaria

collaborazione per 11 tramite di Gilberto CAVALLINI. con il

qua I e conserva e sviluppa un rapporto personale nato

nell'ambiente di Costruiamo l'Azione.e corroboratosi dopo

l'esaurimento di quell'esperienza. Al gruppo CAVALLINI-

FIORAVANTI fornisce targhe e documenti falsi, essendo

costoro abbondantemente dotati di armi, al punto che il

CAVALLINI ne cede una parte al GIULIANI, e gliene affida in

custodia altre (2801. Peraltro, il CAVALLINI, nel marzo-

* * * * *(2801 ~ Per quest'ultlmo aspetto, cfr. la sentenza 13/5/87
della 3A Corte d'Assise di Roma (AAD. V10, C5 bis.
pp. 44-451, ave si legge: " ••• ç;B~Bbbl~1 §ilQ§r:!;Q (ud.
31/3/871 ammetteva di avere avuto rapporti di
scambio di documenti e di armi con il GIULIANI e
specificava che nei primi mesi del 1980 aveva avuto
da CONCUTELLI, detenuto ••. ,notizie di armi (un FAL e
quattro o cinque pistole P/38) seppellite nei pressi
di Roma. F'er recLlperarle aveva chiesto e ottenuto
l 'aiLlto. del GIULIANI, . al qLlale poi <oe aveva affidato
la custodia. §IUble~l, quanto alle armi confermava
l'episodio riferito dal CAVALLINI ••• ln merito alla
detenzione di armi riferiva anche," (segue)



apr-ile del .1980, r-ivolge una r-ichiesta di silenziator-i

a l I 'odier-no co ì mputato , che ne è ha disponibilità. e pr-ovvede

ancfle pe~sonalmente a confeziona~li. Il r-appor-to di

for-nitur-a di tar-ghe e documenti falsi in favor-e del gr-uppo

CAVALLINI-FIORAVANTI si andr-à via via intensificando, al

punto che nei pr-imi mesi del 1981 -e cioè in epoca

poster-ior-e alla cessazione della banda ar-mata in esame- tale

comunque di pr-ior-ità.nell'ambito di quella ver-a e pr-opr-ia

r-appor-to assumer-à addir-ittur-a car-atter-e di esclusività o

impr-enditor-iale di distr-ibuzione di servizi

indefessamenté.svolgei l' GIULIANIche

attività

ter-r-or-istici

•

L'inter-nità del GIULIANI r-ispetto 'alla banda ar-mata che qui

si q ì ud ì c a Va misur-ata ,in' questi ter-mini: l'imputato

for-nisce stabilmente un ser-vizip essenziale per- l'attività

ter-r-or-istico-ever-siva dell 'or-,ganizzazione; 'e non vi pr-o.vvede

-come pur-e si è sostenutD~ nell'ottica esclusiva di un

r-appor-to d'affar-i. Ha affer-mato Ar-mando COLANTONI (281) ,

* * * * *(segue) "br-evemente, EIQBB':Lar:HI (;;r:i",!;;iE\QQ (udienza
7/4/871 il quale r-icor-dava che dall'estate del 1980
egli era entrato a far parte del gruppo formato dal
fr-atello Valer-io, dal CAVALLINI e altr-i, e che le
lor-o ar-mi er-ano affidate, tr-amite il CAVALLINI che
teneva i contatti, al GIULIANI, dal momento che in
quel per-iodo essi aveVano difficoltà logistiche .•• "

(281) - Cfr-. AA, V8, C46, p250.
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nello stesso contesto in cui ebbe a riferire come il

rapporto del GIULIANI con il gruppo CAVALLINI-FIORAVANTI si

fosse venuto evolvendo ve~SQ l·esclusività: Il n ~ • tra. l'al t.r o

queste persone" (il gruppo CAVALLINI-FIORAVAt,TI> 11pagava.no

molto più della delinquenza comune e dimostravano di avere

una enorme disponibilità di denaro ... " Che il GIULIANI fosse

compensato per determinati servizi non sposta i termini

della questione, decisivo e sufficiente essendo invece il

rilievo che egli, con piena consapevolezza, pose il suo

apparato logistico ~durante la vita della banda armata- al

servizio di persone che sapeva associate in un programma di

violenza eversiva del quale egli era a sLla volta partecipe:

con ciò stesso venendosi a collocare, in termini

penalisticamente rilevanti, all'interno dell'organizzazione.

Circa la consapevolezza del vincolo associativo sottostante

alI 'organizzazione, basterebbe rilevare come lo stesso

COLAtHONI, pel-sonaggio gravitante attorno al GIULIANI,

vedesse il CAVALLINI ed il FIORAVANTI~uniti in un binomio,

al punto che proprio il COLANTDNI ebbe ad usare la

significativa espressione "il gruppo CAVALLINI-FIORAVANTI";



rilevare ancora che il GIULIANI, del resto -come si è visto-

non mancava di esprimere apprezzamento nei confronti del

"gruppo di F'adova"; ed, infine, che anche un subalterno del

GIULIANI qual era Marco GUERRA non ignorava come il gruppo

di Padova, del quale faceva part~ il CAVALLIND, fosSe

"capeggiato da Massimo FACHINI" (282). E per quan t o attiene

a l I a consapevol ezza e volontà, da parte del GIULIANI, di

interno da anni agli ambienti dell'eversione

della Capitale, gi~ gravitante nell 'orbita di

con l a propri o contri hut.o operati vo, adpartecipare,

un 'atti vi tà

che egli,

neofascista

terroristico-eversiva, basterebbe osservare

.«
-:'

~
~

Costruiamo l'Azione. si prodigava nella fornitura di targhe

e documenti falsi, e si prestava a custodire armi per conto

di personaggi come il CAVALLINI. a SLla volta proveniente

dall'esperienza di Costruiamo l'Azione e profondamente

legato a Massirniliano FACHINI, e come il FIORAVANTI, le cui

vocazione ed indole non erano certo ignote al GIULIANI, che

ne stigmatizzava gli eccessi. Ma non è necessario

percorrere tragitti indiretti. La responsabilità del

** * * *
(2B2) - AA, VB, C46, pB9.
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GIULIANI per l'attentato di Palazzo Marino attesta. con

macroscopica evidenza~ la piena adesione dell 'imputato al

programma terroristico-eversivo della banda armata. La

verità è che il prevenuto coltivava, almeno a far

tempo dall'attentato alla Honeywell, un programma

politico eversivo singolarmente assonante con la linea

dell'area di Costruiamo l'Azione; e che in tale programma

ancora si riconosceva all'epoca della celebrazione del

giudizio, nel procedimento romano cosiddetto 'della banda

GIULIANI:. Ciò, anche a pre?cindere dal dato -in sé

decisivo- della responsabilità dell'imputato nell'attentato

di F'alazzo Marino, vale ad inquadrare nella giLlsta

prospettiva la condotta materiale di fornitura di targhe e

documenti e di custodia di armi, ed a cogliere il ruolo

sostanziale svolto dall'imputato, e lo spirito del suo

rapportarsi agli altri membri della banda.

A fronte cì ì .tLltto quant.o precede, non assume al cun ri li evo

scagionante il fatto che il GIULIANI,nell '82, in un periodo

di comune detenzione nel carcere di Novara, àbbia aggredito

Franco FREDA, con un rudimentale punteruolo, procurandogli
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legget~e lesicini (283): :;l.gg~e=sione '_tfficia.lmente r-ivendic'ata

so'stenendo esse~e il FREDAuno di colorD che) "c c l toc ancìoa ì

~:;l.r3!lelament2 allg for-ze soontanee di dissen:o s'Volgono

'inf3me comoita ~overnativo di screditarne le lese e

A ~en vedere, l'episodio, sul aiano d~l!a

··:.:.fficialità' ~ ~on esprime che la volontà di colpire un

L'attribuzione al FREDA di

sono venu~i addensando

un

21.11 'epoca,

collusione condi

cari sma,

~aggio 1982- sospetti

conto del quale si

Stato (285) ed il cuidell Cl

veniva sgretolandosi (286).

-ma siamo al 28

* *' * * *(283) - Cfr. la sentenza del Tribunale di Novar~· : ·~d6tt~

dall'Avv. NASO in sede di discussione (vu 26/4!88~

OD. 29-33).
(284' - Il passo tra virgolette, riportato in AAD, V10, es

bis~ p76, è testu31mente tratto dal ~oçliQ,

sequestrato alI 'epoca al GIULIANI, con il quale egli
rivendicava liaggressione.

(285) Cfr. anche la sentenza della Suprema Corte~ in AAD,
V5, C14, p79.

(286) Così. il NAPOLI~ in lA, V9/a..;...1~ C7, o o , 31-32:' 1I~.~So

per certo che è intervenuta ad un certo punto tra
FREDA e FAC~lNI una rottura grave e definitiva.
MELIDLI infatti, che FREDA aveva incaricato di
tenere i contatti con FACHINI per tentar-e una
riconciliazione, mi ha rivelato questi fatti. Non so
dire esattamente quando'e ~erché FREDA e FAC~!NI

siano venuti a contrasto. MELIOLI me ne parlò agli
inizi del 1982, ma già. nel 1981" ::\11 'epocEt in, cu ì io
ero detenuto a Belluno con FACHINI, egli parlava di
FREDA come 'di un benemerito testa di cazzo' ~ lo
definiva 'teorico da salotto'. Tali frasi dette da
FACHINI sono inequivbcabili. FACHINI alluse anche
alla circostanza che FREDA non si era comportato
bene nel corso dei suoi interrogatori facendo delle
ammissioni. MELIDLI mi disse che FREDA nel cercare
una riconciliazione con FACHINI gli 50iegò i motivi
della rottura e si mostrava preoccupato Der la
proor13 lncolumità a causa del contrasto con
FACHINI .•. ll Cfr. a.nclle vu 26/11/87, pp. 866-867.



3 -l .·enOlcare la ~~esun~a 'purezza· della Ecelta

r-i\'ol_\zi'::n3.ria Clell'impLttato. In ogni caso -lo si ripe-:'e-

si~mo nel maggio del 1982~ P~ima che il p~estigio del FREDA

si i:-:crinasse :agli occhi. .n ì l i ta.nt i dell.:a

i l i l n·3S0

stre~~issimi rapoorti operativi con quel

3erl~O AL~ATTA cne, assieme a Massimiliano FACHINI

:aveva procura~o l'allontanamento del ~;:;:EDA c a l

soggiwr~o obQligato di Catanzaro~

La 8resenza del GIUL:ANI nella banda fin dal suo formarSl 3

la nat ur a dell 'attività svolta durante

dell organizzazione, dalla contraffazione di documenti di

circolazione e ai identità personale, alla custodia di armi,

~ornitura di esplosiVo (Der l'attentato di F'alE.Z Z o

ritenere verificata. l . i 'J ':Jtes i

-"accusa;-::.or i a. che vuol e l a condotta del l ' i mput.at.o SLt·~SL~:-;t,?

':;.ot-:.o la norma di cui al 1"

1.170
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Penale.

della' ~anda a~mata oggetto di

è lega-to .::\ -doooio fi lo ;al FACHINI all'interno

d e Ll s cellula veneta Q -gruppo del Nord' che il FACHHJI

compi u:to l' :3.ttent3to

Nel giugno dell '80 'lETTORE

a.pparteneva

al giudice STIZ entro settembre, 8 1

il gruppo cui

fu in grado di "anticipare 31

(288)F'RESILIO

Pr-l ma arieora avrebbe posto in essere altro attentato ,.j
0"'; l

eccezionale gravità, pacificamente identificabile, 'a

posteriori con la strage del 2 agosttJ. Con specifica

riferimento all'attentato al dotto S7IZ, ebbe a f or""~ i re

indi caz ioni anche in ordine alle modalità esecutive. Era

dunque a conoscenza dei programmi della banda armata oggetto

di giudizio, della quale il 'gruppo del Nord', in cui egli

si ~iconosceva1 costituiva un'articolazione.

La prev12 conoscenza dei fatti riferiti al VETTORE collaca

(28 7 )
.:.t't "* * *'

Cfr. supra 1 sUD 2.1.2~8.1).

Cfr~ suora~ sub 2.1.2.3.1).



con

:JreVEt""",'_.ta ne

a-'·,:r-ebbe cotut o .:.'

c~~oscen~a di ~ettagli esecutivi 2 addl~ittura dei per-lodi

l quali 51 progr-ammaV3 l'esecuzione degli attentati e

avrebbe oatuto altrimenti esser- ~esso a

"'-~~-'Q di,- _.' -- un ~roge~~o 01 attentata -quale l a str-age al: ='.

stazione ai Bologna- la CUl paternità non avrebbe aovuto

traoe~ar~ ~l di fuor-i della strettissima cerc~i3 di ?e~SaMe

·::he ~ale progetto si riconoscevano.

dell'attentata, l'obiettivo prescelto,

gesto lo rendevano inconfessabile 2.nche alI 'interno

dell'ambiente dell~eversione neofascista: esso costituiva

tipica espressione di quella strategia della non

t~3sparen=a, della sorca 'escalation'~ che è peculiare çella

.; ,-.
~ , , Soltanto un RINANI 'sc:Jpoiato'

commettere l'lmper·dona.bile leggerezza di mettere a p~.t-te del

~ragramma della banda un personaggio come VETTORE PRESILIO,



in passato legato agli ambienti dell'eversione padovana, ma

comunque estraneo alristrettissimo novero di coloro che

pote'vano Clccedere a l I e i nformaz i oni che l' i mputato si l asci ò

sfLlggire.

L'adesione del prevenuto alla bandaarmata che qui si

giudica rappresenta il naturale sviluppo -all'interno della

nuova organizzazione nata sul finire del 1979- del SLIO

collegamento eversivo, mai venuto meno, con MassimiTiano

FACHINI, del quale il RINANI è fedele gregario.

Non emerge dagli atti al~una attività del RINANI

"~'0"

r-

'~

qualificabile ai sensi dello comma dell'art. 306 Codice

F'enale. Neppure r ì SLII ta provato un suo r tro Lo di capo.

S'impone la derubricazione della fattispecie contestata nel

delitto di semplice partecipazione a banda armata. F'er

effetto di tale derubricazione -tenuto conto

delL'assolLlzione per il delitto di strage ed i delitti

contestLlali- deve farsi luogo alla scàrcerazione del RINANI,

ove egli non sia detenuto per altra causa. Invero con

riferimento al delitto (diverso da quel l c originariamente

contestato) periI quale il RINANI

:;,.:.73
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colpevole, i termini massimi di cuat cd ; a cautelare

relativi alla fase processuale compresa fra la chiusura

dell'istruttoria e la sentenza di 1° grado sono ormai

decorsi; e il Collegio reputa di dover accedere

a quell 'orientamento della Suprema Corte (289) secondo cui

la derubricazione o la diversa qualificazione del fatto

operata con sentenza incide immediatamente, non soltanto con

riferimento alla successive fasi processuali, ma anche a

quella che con la sentenza stessa si chiude. Lo impongono il

chiaro disposto letterale dell'art. 275 I comma del Codice

di rito e la considerazione che, essendo i termini di

custodia rapportati alla gravità del reato attribuito

all'imputato, non si vede perché l'intervenuto accertamento

giudiziale -sia soggetto a gravame da parte

dell 'accusa- di un reato meno grave di queLl o

originariamente contestato non dovrebbe immediatamente

i nci dere sull o 'statLls l i bertati s' •

L'internità del prevenuto alla banda armata oggetto di

* * * * *(289) - Cfr., per tutte, Cass., Sez. I, sento n. 3040 del
14/1/8'6 -camo cons. 2/12/85- F'res. Carnevale,imp.
Monni.
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giu.dizio emerge si nott i cs Val utsz ì one delle

::cn+ J. ui ~-9 ljel ;::' I CC: wFUOCO ~

F'OSlZ l ona ~ nel

CAvaLL!\II-=!ORAVANTI-MANG!~MELI-VOLO,e della resoonsaoilità

del PICCIAFUOCO per la strage di Bologna, che della

proget tUB.l i tà Della banda rappresenta la suprema

i suoi strettissimi leg~mi con il gruppo di

"111 'area eversiva e,

internità.di mostra.t21.

destradella

sostanza.,In

del! . imputato

eSDressione~

specificamente,

fuoco banda armata in' eS3.me, consentono di

la partecipazione "111 ' 3ttentB.to CCJme

espressione di consapevole adesione alla strategia di l_'.n

~ruppo armato in cui il Qrevenuto si è venuto ad inserire~ A

~ronte di ciò nulla vale obiettare che non emergono tracce

di ~na profonda politicizzazione del PICCIAFUOCO: un a val ta

provata la consapevolezza, da parte dell'imoutato, del

~ro~~io irserimento in una formazlone armata, e la volontà

~i concorrere a far commettere o ~come nel caso di specie- ~

cc!mme-ttere~ all'interno di quella formazione, un crimine
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come r~entrante tra cue11i

non s~ost~ l t~rm:ni della

: '- I~ ,_

sul p~2nQ calli oe~erminazione~ si poneva tra lu~ ed i

sadali pi) marcatamente iceologizzati~

manca la o~qva di

c~rGotte idonee ~ qU3ilfi~3re il PICCIyFUOCO come ~romotore,

co s t i -l:utore od Qrg3nizzatore della banda.: l'i o o t s s ì

contestata va dunque derubricatain quella di

camma =e11 art. 306 Codice Penale.

HT6

cui al



E' stato i l 1LlOgotenente di Massi mil i ano FACHINI, svolgendo

funzioni vicarie nella cura delle relazioni fra il , grLIOpo

del Nord' e gli ambienti della Capitale (290). Con il capo

riconosciuto della c e ìI u ì e veneta si è trovato a dividere

l'esperienza di Costruiamo l'Azione (291), prendendo parte

attiva nella vicenda dell 'allontanamento del FREDA (292) dal

soggiorno obbligato di Catanzaro, nelle fornitLlre di

'"

nell'attività didattica in materia esplosivistica (295).

esplosiVo dal 'gruppo del Nord' ai camerati romani (293) ,

(294),STIZpreparati vi dell' attentato al dottonei

Ai fini che qui rilevano, si tratta di verificare se

l'internità del RAHO al 'gruppo del Nord' si sia prot.ratta

(292)
(293)

(294)
(295)

sino all'epoca cui si riferisce l'impLltazioné di CLlÌ al capo

* * * * *(290) - Cfr. NAPOLI, in lA, V9/a-l, C7, p61: " ... Mi r ì au l t a
che FACHINI andava spesso a Roma e aTrento;qLlando
non andava personalmente utilizzava RAHO che
quantomeno fino al '79 era il SUD ucrno di
fidLlcia ••• " Cfr. anche CALORE, in vu 9/12/79, p26,
ove fa menzione di un gruppo, formato da RAHO,
GRANCONATO e PENNA, "tutti e tre di stretta fidLlcia
di FACHINI".

(291) - Cfr. AA, Vl, Cl/5, pp. 1131-1135. Il RAHO è
addirittura tra i fondatori del movimento
identificantesi in CostrLliamo l ~Azione: c-Fr ;
ALEANDRI, in Cal., V5, C3, p83.
Cfr. supra, sub 2.2.5.2), testo e nota (94).
Cfr., in particolare, ALEANDRI, in vu 7/1/88, p25, e
CALORE, in vu 9/12/87, p20.
Cfr. aup r a , sub 2.2.5.4>.
Cfr. ALEANDRI, in vu 8/1/88, p159. Cfr. anche vu
7/1/88, p25.
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2) della rubrica, o se il RAHO sia comunque entrato,

indipendentemente dal perdurare della sua militanza nella

cellula veneta, a far parte della banda armata che qui si

giudica. La prima verifica porta alla constatazione della

assenza di positivi elementi di prova, mentre la seconda

conduce ad un giudizio di insufficienza probatoria.

Vengono in considerazione, in proposito, le dichiarazioni di

Gianluigi NAPOLI e di Cristiano FIORAVANTI. Cosi il primo in

istruttoria (296): " .•• Gli uomini più legati al FACHINI

erano, oltre a MELIOLI, CAVALLINI, •• i.RAHO che peraltro ho

sentito dire si sia distaccato già prima della strage di

Bologna per motivi ideologici, anche se era rimasto amico di

CAVALLINI col qLlale ha continuato ad ·agire .•• " Ancora (297).

dopo aver riferito che il RAHO era stato l'uomo di fiducia

del FACHINI quantomeno fino al '79: "Dopo la data indicata

il RAHO ha rotto con FACHINI, credo che sia all'estero e che

abbia avut.o una crisi ideologica". In q ì ud ì z ì o (298): " ••. so

che FACHINI era molto amico di Roberto RAHO, a parte che

RAHO,

(296)
(297)
(298)

ancora prima della strage di Bologna, siccome non gli

* * * * *Cfr. lA, V9/a-1, C7, p22.
- Cfr. lA, V9/a-1, C7~ p61.

Cfr. vu 26/11/87, p870.
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stava pi ':1 bene un rapporto come aveva con FA8HINI, ma anche

penso per mct ì v r vpo l ìrt ì c r, lui si era dista.cC:ato da quello

che era il gruppo. Questo ancora prima della strage di

Bologna. 8he poi dopo sia stato ripescato per episodi

vecchi, questo non lo so, comunque questo lo posso dire con

estrema certezza••• "

8ristiano FIORAVANTI, in istruttoria (299): " .•• Non ho

conosciuto RAO," (sic) "ne ho sentito parlare da 8AVALLINI

che mi di sse che aveva un deposi to di armi, murato, 'da.·

qualche parte. Mi disse che erano armi 'nostre' e che RAO"

(sic) "le teneva in consegna. A quanto mi disse '·8AVALLINr,

le conservava . solo perché. era .suo amico. ,. Dal Verbale

dell'interrogatorio dibattimentale dello stesso 8ristiano

c./
F:..J
'~

~

FIORAVANTI (300):. "Il Presidente: 'cosa le ha. detto

8AVALLINI a proposi to di RAHO e di un certo depòsi to di

armi?' FIORAVANTI 8ristiano: 'lui parlava, facendo un

paragone fra FA8HINI eRAHO, dicendo che invece RAHO lo

aveva aiutato molto. 'Il Presidente: '8AVALLINI dicéva che

RAHO lo· aveva aiutato moltissimo.' FIORAVANTI 8ristiano:

* * * * *(299) ..- 8fr. EA, V10/a-4, 8163/1, p34.
(300) - 8fr. vu 1/12/87, p22.
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· sì. E l "ai u t ava , , stava con la moglie e quindi

l'aiutava•...•• siccome la moglie era in giro per l'Europa,

dice che stava con la moglie quindi l'aiutava tantissimo. E

in piO aveva questo deposito di armi che aveva murato da

qualche parte.' Il Presidente: 'di che ~rmi si tratt~va7 Non

come tipo di armi, ~rmi a disposizione di chi?' FIORAVANTI

Cristiano: 'a disposizione nostra, erano un~ riserv~ nostra.

Er~no tutte le armi rapin~te che non utilizzavamo perché

erano t~nte, quindi era un deposito che avev~ questo

RAHO • . • • •. Il

V'è tr~ le d ì ch ì araa ì cn ì del NAPOLI e del FIORAVANTI una

notevole consonanza. D~l loro complessivo esame emerge che

il RAHO si venne progressivamente distaccando dal 'leader'

del 'gruppo del Nord' e dal gruppo stesso, mantenendosi in

contatto col solo CAVALLINI. Il particolare della custodia

di armi nel deposito murato, in ordine al quale il CAVALLINI

non aveva cert~mente motivo di mentire ~l sod~le FIORAVANTI,

trov~ conforto nell~ dichi~r~zione del NAPOLI secondo cui il

RAHO continuò "~d)~gire" col, CAVALLINI, ed è logic~mente

supportato d~lla natura dei pregressi rapporti Tra il RAHO

1180



ed il CAVALLINI hell 'ambito di Cost.ruiamo l'Azione.

In sost.anza, il distacco del RAHO dal FACHINI e dal gruppo

veneto resta ancorato alla dichiarazione del NAPOLI secondo

cu ì tale distacco è avvenuto "già prima della strage di

Bologna": dichiarazione generica, riferibile -cosi come è

formulata- anche ad Un allontanament.o dal gruppo anteriore

alla formazione della banda armata in esame.

Il rapporto con i l CAVALLINI, fondato sull a perdLlrante

amicizia, ma di contenuto 'militare', si prot.rae invece per

tutta la durata della banda armata e· anche oltre: basti

pensare, in proposi to che Cri sti ano FIORAVANTI potè'

ricevere determinate informazioni dal CAVALLINI soltanto

dopa il 2 agosto 1~80, data di scarcerazione dello stesso

FIORAVANTI, e che tale rapporto. era ancora· in essere dopo

che la SBROIAVACCA riparo all.'estero.

E'a chiedersi se il permanere del c:ollegamento 'operativo'

che si è vi sto con un, personaggi o come i l CAVALLINI

implichi, in terminL di certezza, l' int.ernità anche del RAHO

alla banda armata. Va osservato, in proposito, che la

pregressa militanza del RAHOall 'inte':'no dell 'organizzazione
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e il perdurare del collegamento col CAVALLINI rendevano il

RAHO stesso del tutto consapevole dei programmi di coloro

per i quali egli custodiva le armi; e che, a ben vedere, una

presa di distanze, sul piano ideologico, dal FACHINI non

implicava necessariamente il rifiuto 'tout court' del

disegno eversivo della banda armata, che era la composita

risultante di vari apporti, e rappresentava 11 frutto di

un'alleanza nata da esigenze fondamentalmente tattiche.

Peraltro, va debitamente evidenziato come sia il NAPOLI che

il FIORAVANTI pongano l'accento -quanto al perdurare del

rapporto

amicale.

RAHO-CAVALLINI- sul vincolo della solidarietà.

In qLlesto quadro, se l'obiettività. del legame e,

specificamente della natura dell'attività. svolta dal RAHO in

favore del CAVALLINI, letta alla luce delle pregresse comuni

esperienze, grava pesantemente in capo al RAHO quale

probabile espressione di. una sua militanza, a fianco del

CAVALLINI, nella banda armata, e di una sua almeno parziale

adesione al programma eversivo della banda !Stessa, nçmdimeno

è lecito ipotizzar~, in alternativa, che il RAHO abbia
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tenuto in piedi con l'amico un . rapporto di contenuto

illecito, ma esclusivamente personale, e prescindente dalla

volontà di concorrere a compiere o far compiere

all 'organizzazione armata at ti vi tà deli ttLlosa r-i cadente

sotto il dettato dell'art. 302 Codice Penale.

Per querrco precede, va adottata la formula asso1Lltoria

dub i tati va.

L'imputato ha sceLto una linea di fensi va,

anz i ch é arroccarsi .dietro una negati va

con la quale,

'stereoti p a , è

)
~

sostanzialmente venuto ponendo un diaframma, fra ilruolD

-nel quale si riconosce- di radicale oppositore del sistema

a livello ideologico e culturale, e quello -chegli~arebbe

stato infondatamente attribuito- di militante attivo

nell' all\bito di un 'organi.zzazione armata.

Si tratta di una linea che tiene accortamente conto delle

ri sul tanze processual i. In effetti, si· ri nvengono agli atti

une mol tepli citàdi elementi probatori in forzadeiqLlali è

dato collocare. con certezza. i l MELIDLI nell'ambiente

dell 'ultradestra. veneta e non soltanto veneta, al centro di
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una fitta trama di rapport~e in posizione di stretta

contiguità politica rispetto a personaggi di indiscusso

rilievo eversivo, militanti all'interno di formazioni

armate: elementi che, tuttavia, non consentono di formulare

-se non in termini di alta probabilità e non di certezza

processuale- un giudizio di internità del MELIOLI rispetto

alla banda armata oggetto di giudizio. Non è certamente

casuale il fatto che in altra sede il prevenuto sia già

stato assolto per insufficienza di prove dal reato di

ricostituzione del disciolto Partito Fascista (301l e che,

nel procedimento romano contro ADDIS + 140, la posizione del

MELIOLI si sia presentata, in relazione alle vicende di

CostrLli amo l • Az iene, in termini significativamente

(301 )
(302)

assonanti (302) con la posizione dell'imputato nel presente

* * * * *Cfr. RA, V5, C189, pp. 4-5.
In quel procedimento, il MELIOLI era stato imputato
dei delitti di cui agli artt. 270 bis e 306 C.P.
Così il PUBBLICO MINISTERO nelle requisitorie
scritte rassegnate all'esito dell'istruzione (AA,
Vl, Cl/5, pp. 952-953): "~~blQbl §i9Y~DDi

Particolarmente delicata è la posizione del MELIOLI
per avervi fatto riferimento l'ALEANDRI (cfr.
interrogatorio del 10/8/1981) come persona collegata
al 'gruppo del nord' e da lui stesso conosciuta a
Rimini dUrante un incontro al quaFe "ebbero"" a"
partecipare anche FACHINI e CALORE. Incontro che
ovviamente si inseriva nel progetto di Costruiamo
l'Azione che "aveva proprio nel 'gruppo del nord'
referenti di indiscutibile livello. Il MELIOLI,
personaggio di spicco dell'ambiente rodigino, non ha
fatto mistero dei sL\oirapporticon FACHINI (cfr.
l'interrogatorio del 12/11/1982) e non ha" (segue)
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procedimento.

Al fondo di questa complessiva situazione sta la profonda

ambi gLli tè del personaggio MELIOLI , a P1Ù riprese

efficacemente descritta dal NAPOLI e giustamente definita

"strutturale" dal PUBBLICO MINISTERD concludente: amb ì quì t à

che nasce dal colI ocarsi i l prevenLlto permanentemente al

* * * * *(segLle) "napp ur e ésclLlsodi aver avut o l'incontro
cui ha fatto riferimento l'ALEANDRI. Ha anche
riferito di aver ricevLlto diverse copie del Giornale
Costruiamo l'Azione inviategli a SUD dire da Roma
perché ritenuto potenzialmente vicino alle tesi del
giornale. Il t1ELIOLI, inol~re,. ha tranqLlillamente
ammesso i non recenti rapporti avuti col SIGNORELLI
riconoscendo l'immagine del CALORE per quella di una
persona da lui conosciuta a Roma. Rovigo è certo
stata piazza privilegiata per la diffusione di
Costruiamo l'Azione visto che proprio quella è stata
l'unica città in cui si verificarono.attentati
rivendicati con una sigla (Movimento Popolare
Rivoluzionario) praticamente identica all'M.R.P. ed
i n epoca coi nei dentE! con gl i attentati romani (cfr.
rapporto UCIGOS di Rovigo del 24/11/1980). Rovigo è
ancora la città in cui presso l'abitazione del
NAPOLI vennero rinvenuti gl i ormai notissimi . Fogli
d!Ordini' del M.P.O.N. e, d'altra parte, la vecchia
cellula ordinovista veneta, in persona soprattutto
del leader FACHINI, aveva affondato sol i de radici,
Gli elementi d'accLlsa, qu ì nd ì , sotto il profilo del
quadro d'insieme e sotto quello che più
specificamente attinge la posizione dell "ì mpu t ato , "
(sono) "indubbiamente appre~zabil( ma a nostro
avviso insufficienti per disporre il rinvio a
gi ud ì zio del MELIOLI • NuLl '.altro se non
quell'incontro è emerso dagli interrogatori
dell'ALEANDRI e malgrado lo stesso fosse certamente
si gni f i cati vo per .• 1 a .qLlal i tà de!i convenuti ed i l
periodo ì n cui ebbe a verificarsi, viene a perdere
di univocità probatoria in assenza di ulteriori
elementi che valgano a tracciare un r uo Lo . stab'ile
dell'impLltato in seno all'associazione. ~lELIOLI,

quindi, pur se colpito da molteplici indizi sfugge
ad un'esatta connotazione, restando collocabile in
quell 'evanescente area di contorno alI a i n ì z i ati va
di Costruiamo l'Azione alla quale non pare aver
contribuito in modo apprezzabile. Se ne impone,
quindi, il proscioglimento per insufficienza di
prove. Il
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centro di un'area politica i cui confini con l'eversione

sono assai sfumati, all'incrocio di varie componenti, in

posizione privilegiata rispetto al flusso delle notizie

anche di estrema riservatezza, avendo cura tuttavia di non

impegnarsi mai in attività 'operative' in senso str~tto e

talora prendendo anche le distanze rispetto a determinate

az i ani e a specifiche espressioni strategiche di Lln

pr.ogramma politico, senza perClltro mai cì ì e t ac c ar-s ì , in modo

risoluto e definitivo, dCI uo~ini che egli SCI coinvolti in

Clttività terroristiche: attività che quindi, in sostanza,

non rinnegCl.

A proposito dei suoi rapporti col FACHINI, il MELIOLI ha tra

l'altro dichiarato (303): " ••• Con Massimo FACHINI ci

conosci CImo dCI 10 anni, erano rClpporti di ClmiciziCl, di

discussione, di collClborazione in Clltri cClsi ••• " Ha ammesso

l 'impLltato la conoscenza del FREDA (304), e -come già si è

visto sub 1.11.4.4)- Clnche del SIGNORELLI, del CALORE, del

NAPOLI, del FRIGATO, del GrOMO, diCristiClno DE ECCHER,

Roberto RAHO, CClrlo MClriCl MAGGI e Roberto ROMANO.

(303)
(304)

* * * * *Cfr. vu 14/4/87, p17.
Cfr. vu 14/4/87, p75.



Ha riferito altresìd 'esser stato in collegamento per un

certo periodo con il Centro Studi di Ordine Nuovo di Roma,

di esser stato in contatto con "amici" di Terza F'osizione,

di aver c onciac ì ut.c SALVARANI ed INGRAVALLE, da Lu ì, definiti

"refe.renti politici nel Veneto" di quel MOVimento, di aver

collaborato alla distribuzione delle riviste 'Terza

Posizione' e 'Costruiamo l'Azione', Si è visto, SLlb

come, dopo averlo negato, si sia trovato suo

a dover ammettere d'aver incontrato anche

2.1.2.5.4) ,

malgrado,

FIORAVANTI,

in sede di confronto istruttorio con iL

qLlest ' Lil t i ma.

Si tratta di vedere quali specifiche circostanze di fatto

siano idonee a riempire di contenLlti ~significativi ai fini

dell'imputazione in esame- il quadro di riferimento, lo

sfondo eversivo, l a rete di col! egamenti che si' è venLlta

così indiViduando per bocca dello.stesso imputato.

Occorre subito chiarire, in proposito,. come, fra le

indicazioni provenienti dall'accusa non sia utilizzabile -a

prescindere dalla questione della sua rispondenza al Vero-

quella secondo cui il MELIOLI sarebbe stato in qualche
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misura coinvolto, interessato, o comunque a conoscenza di un

progetto di fuga di terroristi -e segnatamente di Gilberto

CAVALLINI- da un carcere romano 13051. Si tratta, invero, di

fatti risalenti alla seconda metà del 1985: separati,

dunque, da quelli oggetto di giudizio, da una cesura

cronologica tale da non poter essere agli stessi comunque

ricollegati in una trama unitaria, e inidonei, quindi, a

trarre utili conclusioni sulla posizione dell'imputato

all 'epoca cu ì l'imputazione si riferisce.

NeppLlre_ è provato che i l prev.enLlto abbia avuto parte nel

trasferimento di una bomba a mano dalla cellula veneta ad

ambienti terroristici romani. Della vicenda hanno parlato

l'IZZO ed il CALORE. Quest'ultimo non ha affatto nominato il

MELIOLI 13061. L'IZZO, dal canto suo, ebbe a riferire quanto

segue (307) : " ••• Difatti, che un collegamento di vecchia

data coinvolga FIORAVANTI con gli ambienti di FACHINI e

SIGNORELLLI è provato dal sequestro ad Andrea LITTA

MODIGLIANI" (3081

(3051
13061

(3071

(308)

"-gravitante nell'area di Costruiamo

* * * * *Cfr. lA, V9/a-l, C7, p33-34 e vu 26/11/87, p856.
Cfr. lA, V9/a-l bis, C13/7, p40 e vu 9/12/87, pp.
48-49.

- ES, V3, C68, p64; per il giudizio, cfr. vu 25/11/87,
p96.
Trattasi di Andrea LITTA MODIGNANI.
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l'Azione che faceva capo a CALORE e a Brurio t1ARIANI- di due

pistole e di una bomba amano SRCM che gli era stata

consegnata da Bruno MARIANI, che a sua ~olta l'aveva

ricevuta da MELIOLI e FACHINI. La bomba a mano proviene dal

furto commesso presso una caserma di Pordenone dàl

FIORAVANTI••. " La notizia circa il coinvolgimento del

MELIOLI, appresa dalI 'IZZO attraverso i passaggi ché si son

visti, resta disancorata da ogni concreto riferimento, e non

riceve il conforto di chi -come il CALoRE- è al corrente

rrr-

del medesimo episodio.

E' vero invece che il prevenuto cedette al NAPOLI,i~erché li

leggesse, i 'Fogli d'ordini di Ordine NUovo'. Quahto

riferito dal NAPOLI sul punto (3091, trae conforto, oltre

che dalla circostanza dell'efTettivo rivenimento nella sua

abitazione dei 'Fogli d'ordini' (3101, dalla partecipazione

del FACHINI alla redaziOné di tali documenti ,dall'esclllsiva

del FACHINI nella distribuzione in Veneto del materiale

proveniente dall'ambiente di Costrlliamo l'Azione, dallo

strettissimo

14-16 e vu 26/11/87, pp.

V1, C7, p6.

Cfr. lA,
850-851.
Cfr. RA,

ruolo deldalFACHINI-MELIOLI ,

* * * *C7,pp.

colI egamento

*V9/a-1,

(310)

(309)
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di fiduciario del coimputato .ì n Rovigo,

dall'estrema delica.tezza del contenuto dei dcicumerrt ì (311),

nonché dallo stretto rapporto di amicizia e di affinità

'politica' fra il MELIOLI ed il NAPOLI. Peraltro, lo stesso

r1ELIOLI, in q ì ud ì z ì o (312), non ha negato con decisione la

circostanza addebitatagli, ma, dopo aver sostenuto che

tendeva ad escI Lldere d i aver passato i 'Fogli d'ordini'

all'amico, ha poi finito per affermare: Il ••• lo non

escluderei di averli consegnati al NAPOLI. lo ricevevo dei

materiali vari in libreria e a casa, li diffondevo in

genere ... 11

Il MELIOLI era altrest al corrente del progetto di attentato

ad un magistrato veneto, ed ebbe a parlarne con Valerio

FIORAVANTI. Si è visto, sub 1,8.7.2), in che termini il

CALORE abbia riferito d'esser stato reso edotto del

progetto da parte del FIORAVANTI (313). Orbene, Stefano

* * * * *(311) - Delicatezza tale per cui in calce ai 2 'Fogli
d'ordini' (RA, Vll, C428, rispettivamente pp. 9 e
14) si legge: "N.B.: il presente foglio d'ordini va
hr uc ì e t.o aub ì t.o dopo la lettLlra".

(312) - Cfr. vu 14/4/87,p21.
(313) Va detto che -come il CALORE ha avuto modo di

pLlntualizzare- il FIORAVANTI gli rifed che SLIO
interlocLltore era stato LLn tale che si faceva
chiamare "Federico"; lo stesso FIORAVANTI ebbe poi a
dirgli che si trattavainr-eal tJ,j del MELIOLI , ma il
CALORE se ne era già reso conto sulla base delle
indicazioni che il FIORAVANTI gli aveva dato sul
conto del sedicente Federico (cfr. Cal., V5, C12,
p35 e vu 9/12/87, pp. 39-40).
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SODERINI ha poi spiegato (314) d'aver saputo dallo stésso

FIORAVANTI che il CALORE, nelle dichiarazioni rese agli

inquirenti, aveva sbagliato soltanto nell'indicazione del

nome del magistrato (315). Attraverso tale contributo del

SODERINI, resta provata la circostanza -appresa dal CALORE

per bocca del FIORAVANTI- che l'attentato al magistrato fu

oggetto di di SCLlssi one fra qLlest' uI ti mo ed i l MELIOLI.

Rilievo centrale e discriminante aSSLlme tuttavia, ai fini

-
che quì interessano, l' uI t er ì ore questione se il MELIOLI ne

abbia parlato alI'interlocutore in termini propositivi, come

emerge dal racconto del CALORE. Reputa la Corte che questo

ulteriore aspetto della vicenda sia insufficientemente

provato: perché, in assenza delle puntualizzazioni che solo

dai protagonisti FIORAVANTI o MELIOLI potrebbero

proveni re, se deve ri tenersi dimostrata, nel suo nuc l eo

essel1ii a l e, la circostanz~storicadell'abboccamentbfrà i

con
come

dotto
dotto

due odierni coimputati in fuerito a q8él progetto, non •

l eci to -data l a natura indi retta degli el ementi di prova

* * * * *(314) - Cfr. supra, sub 2.2.5.4), nota (171).
(315) Il CALORE non' era stato in grado di r-icordare

precisione il nome del giudice prescelto
obiettivo. Escludendo che si trattasse del
CALOGERO, aveva i ndìce t o , al ternati vamente, i l
SrIZ o il dotto PALOMBARINI.
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t r ar na , in ter-mini di certezza, ulteriori c onc ì ua ì cn.ì in

ordine all'atteggiamento tenuto dal MELIOLI nell 'occasione.

Se l'ipotesi di una proposta 'operativa' al FIORAVANTI

-fatta dal MELIOLI per conto del FACHINI- resta la più

probabile (non solo per l'attestazione di veridicità del

racconto del CALORE resa dal FIORAVANTI al SODERINI, ma

anche, più in generale, per il ruolo di fiduciario del

FACHINI ricoperto dal MELIOLI), è tuttavia possibile

congetturare che il MELIOLI, collocantesi all'incr-ocio di

ambienti della cui progettualità non veniva tenLlto

all 'oscuro, abbia inteso verificare se e in che termini

fosse in atto una convergenza operativa fra il FACHINI ed

ambienti del cosiddetto spontaneismo romano: in un siffatto

contesto, un sondaggio in ordine alla generica disponibilità

da parte del FIORAVANTI rispetto ad un progetto terror-istico

nato e coltivato all'interno della cellula veneta ben

avrebbe potuto esser- scambiato come una proposta operativa,

come una richiesta .di pratica collaborazione.

V'è poi l'episodi o del c9ntrasto intervenuto trai l t1ELIOLI

ed il FIORAVANTI a pr-opo~ito del progetto, da quest'ultimo

.., :::'-:.
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coltivato, dicolloc~reuria bomba in uri 'bar' frequentato da

personale' della Questura di Roma. Se le conversazioni

'politiche' tra il MELIOLI ed il FIORAVANTI avevano ad

oggetto attentati a magistrati, è perfettamente credibile

che si riempissero di tali ulteriori contenuti. D'altronde,

in qua l e considerazione il FIORAVANTI tenesse l'odierno

coimputato, emerge dal fatto che, allorché egli si recò a

Rovigo per prendere posizione in favore del GIOMO, si

rivolse per l'appLlnto al MELIOLI (316). Significativamente,

proprio _ in occasione del viagg~o a Rovigo, il FIORAVANTI

ut ì l I z z ò come "biglietto di presentazione" la sua

p ar t ac ìpaz ì one all' assaI to a Radio Città Futura e di chi arò

la sua "disponibilità a portare avanti un discorso senza

precI LISioni moral le senza precI usi on ì SLll ti po di obi etti vo

scel to"'. Non si vede poi da chi, se non appunto dal

MELIOLI; il NAF'OLtavrebbe potuto apprendere di un progetto

sulla cui gravitàed~licatezzanon occorre spendere parole.

Resta comunque il fatto che il MELIOLI si manifestò

eontrario all'attentato progettato dal FIORAVANTI~ e che

(316) - Cfr.
lA,

MELIOLI ,
V9/a-2,

* * * * *in sede di confronto col FIORAVANTI:
C29, p57.
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quindi l'episodio, se conferma ancora una volta i l

disinvolto accompagnarsi del prevenuto, su un piano di

di conti gLli tà politlca, ad I nd ì v ì du ì manifestamente

compromessi in attività terroristica, non è certo idoneo a

provare l'adesione del medesimo al programma della banda

armata oggetto di giudizio, ma dimostra, piuttosto, il

dissenso

programma.

del MELIOLI rispetto ad una parte di tale

L'accLlsa ha evi denzi ato ancora i l sorprendente patri monio di

dettC\gl i~.te conoscenze del MELIOLI i n. ordine agI i aspetti

che potrebbero definirsi 'operativo-militari' dell 'attività

della cellula veneta. 8i pensi, ad esempio, alle indicazioni

fornite dall' i mputato al NAPOLI (317) in ordine

all'esplosivo di recupero militare ed alla sua provenienza,

ed alle stupefacenti conferme che tale indicazioni hanno

ricevuto 'aliunde'; ancora, si pensi, sempre a titolo

esemplificativo, alla competenza con la qLlale egli era in

grado di soddisfare la curiosità del NAPOLI, attribuendo un

attentato ad una determinata area anziché a quella

* * * * *(317) - Cfr. lA, V9/a-1, C7, p19 e vu 26/11/87,p857, .nonché
supra, sub 1.12.4.2.2).



dell 'opposto colore politico. Il peso probatorio d siffatte

circostanze è di tutta eviden~à e non può in alcun· modo

essere sottovalutato. Le stesse, peraltro, non sortiscono

certezze ai fini dell 'imputazione che qu ì si esamina,

compatibili essendo le qualificate ed approfondite

conoscenze del MELIDLI con il suo possibile ruolo di

personaggi o \ p o l i ti camente' conti gLlo al I a celI Lll a veneta, e,

come tale, in virtù del rapporto privilegiato con il 'leader'

FACHINI, titolare di una messe di informazioni di notevolE

riservatezza: il che -lo si ripete-non implica

necessariamente il coinvolgimento dell'imputato nella banda

armata ai cui vertici il FACHINI si collocava.

Reputa la Corte che la sinottica valutazione finale degli

elementi d'accLlsa non conduca, nel caso di specie, a

risultati decisivamente diversi da quelli parziali cui si

perviene in base all'analisi degli stessi,isolatamente

considerati. Non è possibile affermare infatti che la

coesistenza delle circostanze di fatto sin qui passate in

rassegna (di quelle., natLlral mente, c u ì i l Collegio

attribLLÌsce comunque valenza
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ad un 'unica ricostrLlzione della para.bola 'politica' del

~1ELIOLI , collocandolo necessariamente all'interno della

banda armata. Quantunque l' interagire degli elementi a

carico abbia un valore altamente selettivo, erodendo gli

spazi alle ipotesi alternative a quella accusatoria, resta

possibile pensare al MELIDLI come ad un individuo gravitante

in "un'evanescente area di contorno" della banda armata

oggetto di .giudizio.

L'imputato va assolto con la formula del dubbio.

Il prevenuto ha gravitato nell'ambiente di Costruiamo

l'Azione ed è stato al centro della campagna di attentati

del 1978, nonché di quella degli attentati del 1979, siglati

11M. R. F'. ti.

Il problema consiste nel verificare se e fino a quando egli

sia rimasto interno al gruppo, dalla cui ceneri -come si è

visto- si è venuta formando, con l'apporto di Valerio

FIORAVANTI, un'ala della banda armata oggetto di giudizio.

Il F'rocLlratore della RepLlbbl ica, nel rassegnare le

conclusioni, ha chiesto l' assolLlzione .dello IANNILLI con



formula dubitativa.

Osserva la Corte, in primo luogo, che l'esser stato

l'imputato coautore materiale dell'attentato di marca

stragi sta alla sede del Consiglio SLlperiore della

Magistratura, se· connota lo IANNILLI come un potenziale

aderente al programmma terroristico-eversivo della banda

armata in esame, non ha in concreto alcuna significatività,

ave non si rinvengano in atti ineqwivoci elementi d'accusa,

riferibili al prevenuto e collocabili nel pBriodo di

operatività della banda armata che qui si giudica, e quindi

idonei a colmare lo iato temporale che divide

quell'episodio, risalente al 20 maggio 1979, dagli attentati

alla sede del Consiglio ComLlnale di Milano ed alla stazione

ferravi ari a di Bologna, di al tre un anno posteri ori.

L'imputato, che nell 'agosto del 1979 prende parts alla

rapina in danno della Banca del Mattatoio di Roma, è ancora

pienamente coinvolto ne.lle vicende eversive del gruppo già

riconoscentesi in CostrLli amo l'Azione all'inizio

dell 'autunno successivo, quando non solo concorre nel

sequestro dell 'ALEANDRI ,ma, da fedele gregario, si rimette,



circa la sorte del sequestrato, alle decisioni di

Massimiliano FACHINI. Partecipa poi lo IANNILLI alla rapine

del 6/11/1979 in danno della filiale di Vitinia della cassa

di Rispa.rmio di Roma e dell'l1/12/1979 in danno

dell'oreficeria D'AMORE di Tivoli. Non si rilevano in atti

altri episodi criminosi rivelatori della perdLlrante

internità dello IANNILLI al gruppo. Non ha trovato infatti

conferma l'ipotesi della sua partecipazione ad una tentata

rapina in Veneto nella primavera del 1980, in concorso col

GIULIANL, il CAVALLINI ed altri (318). F'ertanto, se l'Llltimo

episodio che ricollega lo IANNILLI , SL\I piano

dell'operatività, ai personaggi (il CAVALLINI ed il

* * * * *(318) - Il Giudice Istruttore, in SO, p586, ha citato il
seguente passo della deposizione 1/2/85 di Marco
GUERRA (EA, VI0/a-5, C246, pp. 4-5): " .. . Dopo
l'arresto di MARIANI e CALORE e l'allontanamento di
Paolo ALEANDRI, GIULIANI ha mantenuto tuttavia i
rapporti con IANNILLI. Questo posso dirlo perché
CoLANToNI mi riferì che aveva saputo dallo stesso
GIULIANI di una rapina tentata ma non riuscita e nel
corso della quale furono esplosi dei colpi di arma
da fuoco avvenuta nel Veneto nella primavera del
1980 ed alla quale avevano partecipato CAVALLINI,
IANNILLI e lo stesso MARIANI e forse la stessa Laura
LAURICELLA••• " In dibattimento, ove il GUERRA ha
confermato le precedenti dichiarazioni (vu 6/10/87,
p24) , il CoLANToNI (vu 6/10/87, p87) ed il MARIANI
(VLI 22/1/88, p13) si sono avvalsi della facoltà di
non rispondere all'interrogatorio, e la LAURICELLA
(vu 6/10/87, p84) , nell'escludere la propria
partecipazione al fatto riferito dal GUERRA, ha
dichiarato altresì dirion sapernLillain proposito e
di non aver comunque notizia di rapine in Veneto cui
abbia partecipa·to IANNILLI. L'ipotesi accLlsatoria
resta qui ndi affidata sol tanto ad un ' indi c az ì one
doppiamente 'de relato' e del tutto 'svestita'.
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FIORAVANTI) che daranno vita al gruppo di fuoco della banda

armata in esame, è quello della rapina all'oreficeria

D'AMORE, allora si deve concludere che -processualmente

parlando- l'imputato esce di scena proprio nel momento in

cui la banda armata si viene formando.

Né induce un diverso convincimento l'episodio del carcere di

Ferrara, indicato dall'Istruttore (319) fra gli elementi e

carico del prevenuto. Si è già visto, SLlb 2,'1.2.2.3),

lettera A), quale interpretazione si possa esi debba

dare delle conversazioni svoltesi in quel carcere, sLIlla

base della ricostruzione che è stato possi~ile farne

utilizzando gli spezzoni captati dai testimoni. Non è

possibile trarne l'ulteriore conclusione -dall'Istruttore

rimessa al vaglio dibattimentale- dell'interni~à dello

IANNILLI alla banda armata oggetto di q ì.ud ì z i o , A ben

vedere, la sorpresa dell'imputato -che si chiedeva: llCome

hanno fatto a prenderci, tLltti?"- per il fatto che la prima

tornata di ordini di cattura aveva colpito cosi a fondo

nell'ambiente, se rivela il suo riconoscersi in

* * * * *

una

(319) - SO, pp. 583-585.



determinata area eversiva, nella quale find ad un passato

assai recente aveva certamente mil~tato, non può essere

viceversa interpretata, inequivocamente, come sintomo di

appartenenza a quella pi~ ristretta cerchia di persone che

diedero vita alla banda armata in esame. Quanto poi alla

consapevolezza della riferibilità della strage ad una

determinata ar-ea, va osservato che l'incubazione,

nell'ambiente neofascista romano, di una generica

progettualità terroristica, se poté esser riferita allo

SPIAZZI, era fatto certamente percepibile da parte di chi

-come lo IANNILLI- in quell 'ambiente aveva operato da

protagonista fino a tutto il 1979, e non era poi certo

venuto recidendo da un giorno all'altro ogni collegamento.

E' necessario ricordare, in proposito, di qual i notizie

fossero venuti in possesso, in epoca precedente la strage,

gli stessi Mario Guido NALDI e Leonardo GIOVAGNINI. Non fu

difficile per lo IANNILLI, a strage avvenuta, vedere

nell'attentato la concreta realizzazione di quella

progettualità di cui aveva evidentemente avuto notizia. Allo

stesso modo, il riferimento ai "ragazzini",

·':'2CO
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andava ascritta l'enormità delle conseguenze dell'attentato,

tradisce la consapevolezza, da parte dello IANNILLI, in

virtù delle pregr~sse esperienze e, c ornun que della

perdurantecor'!tigLlitàaU 'ambiente, deUa coesistenza, nella

formazione armata responsabile della strage, di una

componente 'tradizionale' e di una 'giovanile', la quale

ultima si riteneva avesse travalicato rispetto ai programmi,

ponendo in essere un attentato piÙ sanguinoso del previsto.

Infine, l'aver lo IANNILLI escluso la responsabilità del

FURLOTTI, costituisce elemento·tutt'altro che univocamente

interpretabile a suo carico: che siffatta esclLlsione

dipendesse non già dalla conoscenza, da parte dello

IANNILLI, dell 'identità dei veri attentatori, ma piuttosto

dalla considerazione che egli aveva del FURLOTTI come di un

personaggio di mediocre spessore eversivo, è non soltanto

possibile, ma è in qualche modo avvalorato dall'effettiva

'modestia operativa' del personaggio FURLOTTI (320) ,

attestata anche. dall'affermazione, proveniente da Valerio

FIORAVANTI, secondo cui il FURLOTTI "da tempo non faceva

* * * * *(320) - Cfr. RA, VI, CIO, p32.



p ì ù nulla" (321).

Mancando dunque la prova che lo IANNILLI abbia commesso il

fatto addebitatogli al capo 2) dell'imputazione, egli va

assolto con la conseguente formula ampiamente liberatoria.

'* '* '* '* *(321) - Cfr. IA, V9/a-2, C29, p18.



Nell Cl sentenza 45 in data 29/7/1985, aprendo '1a

trattazione della vicènda 'Opèrazione terrore SLli treni', ha

così. scritto (il la- Corte d'Assise di Roma:

-"La dfacronica ric:ostruzioneclei 'fattiibasata su prove

documentali e testimoniaI-i e sLllle dichiarazioni degli

stessi imputati fa èmergere un a macchi riaz ì one sconvol gente

che ha obiettivamente depistato le indagini sulla strage di

Bologna.' Sgomenta che forze dell' apparato statale sia pur e

deviate, abbiano' potLito così. agire, non solo in violazione

dellalèggè, ma con disprezzo dèll a memoria di tante vi tti me

innocenti, del dolore delle loro famiglie, e con il

tradimento delle aspettative di tLltti i dttadini a che

giustizia si facessè."

La cosiddètta 'Operazionetèrrorè 'sLli treni' non è-che un

capitolo delle molteplici manovre poste in essere da

spezzon deviati degl i apparati di si cur-ez z e , a copèrtUra

dei rèali autori del F attentato del 2 agosto 1980. Ha

scritto (2) il GiLldice -Istruttore:

* * * * *
(1) AA, Vii, C63, P 113.
(2) SO, pp. 260-261.



"L'accertamento della verità opera di per sé sempre

difficoltosa, è stato in questo processo ostacolato in ogni

modo, poiché le menzogne, gli inquinamenti e le congiure di

ogni genere hanno raggiunto un livello talmente elevato da

costituire una costante. Il compito del Giudice Istruttore

mai come in questo caso è apparso improbo e, sia consentito

dirlo, contrastato da manovre tali da suscitare profonda

amarezza. Ai problemi, già di per sé estremamente complessi,

che discendono dal tipo \Stesso di delitto per il quel a si

procede si so~o aggiunti infatti comportamenti, di cui solo

a distanza di anni è stato possibile appurare l'effettiva

portata, tesi ad impedire l'accertamento della verità

attraverso il ricorso ad una tecnica ben precisa:

1) fornire ai Magistrati materiale probatorio inquinato;

2) demolire la loro immagine attraverso ben orchestrate

campagne di stampa;

3) fomentare dissidi e fratture all'interno degli ambienti

giudiziari bolognesi sfruttando gli inevitabili limiti,

le contraddizioni e la disastrosa si tLlaz ione

organizzativa esistenti.
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Tali tomportamenti, cui~arà dedicato unapposfto capitolo,

11anno contrassegnato pesantemente l'andamento del processo e

certamente impedito maggiori progressi."

Anche propri o per poter esattamente val Lltàrecome si 'sia

vanut.o di volta in volta presentando agli occhi degli

inqui~entii in progresso ~i tempo, il compl~sso quadro

istruttoffo, si è voluta là parte in fatto della presente

sentenza particolarmente analitica ed improntata ad un

criterio rigOi"osàmente'cronologico.

L'attenzfonedella Corte si è dovuta soffermare sulle varie

manovre depistanti poste in essere rispetto all 'indagine per

la stfage del 2 agosto, in quarrto solamente attraverso una

visione d'insieme dE!lle condotte deviate è possibile

cogliere appieno il senso di quel segmento di condotta che è

caduto sotto i rigori della legge 'penale per esser stato

ritenuto sussumibile sotto la fattis~ecie della calunnia

plui"iaggravata, cosi come contestata nel procedimento n.

2/87 R.G.C.A. Occorre avvertire -cOme ha fatto l'Istruttore-.

che. là trattaz i one necessari amente separata (per ragi oni di

chiar~~za) dellE! vafi~ atti~itàinquinanti non deve far
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perdere di vista. la loro complessiva unitarietà, intesa

come riconducibilità all'unico schema, all'unico filone

della 'pista internazlonale', destinato, nelle intenzioni di

chi l'aveva lanciato, a soppiantare la pista dell 'eversione

interna neofascista, che gli inquirenti avevano inizialmente

b s t t.ut.o , emettendo, già a partire dallo stesso agosto del

1980, numerosi provvedimenti di cattura nei confronti di

esponenti di formazioni dell'eversione di destra.

Tal i, appunto, intenti dei mestatori. Senonché, per

effetto dell'intossicazione delle indagini, l 'i strLlttori a è

stata rallentata, ma non è stata str~volta, né si è

arenata; quantunque lo stato di confusione, ai l i mi ti

dell'indecifrabilità, minacciasse di vanificare ogni sforzo,

mai ha prevalso l'accattivante logica della rinuncia, il

fatalismo consolatorio dell"habent sua sidera lites'. A

distanza di tempo, gli i n qu ì renti si sono potuti

definitivamente sbarazzare del peso delle manovre

inquinanti: il che ha consentito la rivisitazione e

l'approfondimento critico della pista del neofascismo

interno, ed ha portato all'individuazione di una banda
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armata ~momento di aggregazione dei poli romano e veneto

dell '.eversi oria di destra~ all'i nternodell a qua l e. è maturato

il progetto della strage del 2 agosto.

L'aver datopar.tliicol areggi atamente. conto i n narrati va (3)

degli sviluppi di questa pista, e l'esser stata la stessa

oggetto di lunga disamina. (4) da parte dell 'Istruttore,

consentono alla Corte una pìù auc c ì nta trattazione

dell'argomento in questa sede.

Ri prendendo, appurrt o , l'anal i si contenLlta nel provvedi mento

eone-l usi va dell 'i struttori a, va ri levato quarrto segue.

E'dimostrabile che l'appunto trasm.essoil 30/1/1981 -di c u ì

si è detto aub 1.2. 3)~. concernente l e r ì sul tanze degl i

"accertamenti condotti dal SISMI", è frutto di

manipolazione, ed era. dotato di elevato potere inquinante.

Emergeva in esso, per la prima val ta, il nome di 'Al fredo' ,

mai citato in precedenza. Si. potrebbe obiettare che era

proprio quello del 30 gennaio il primo appunto con cuì, da

* * * *.*(3) - Cfr. supra, sub: 1.1.-13); 1.2..3); -~1.2.13)"t 1. •.2.15>;
1.2•.19); 1.3.{:»; 1!.3~7), nepa.sola parte .relativa al.
viaggio in Libano dlfl 8iLldiC:lfI.s;.trLlttore; 1.3.12).

(4) - Cfr. SO, da p783 rigo 6, a.p834.rigo1.
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part~del SISMI~ si riferivano notizie in ordine alla pista

libanese. Senonché, tali notizie erano già in possesso del

Servizio sin dallo novembre 1980. Di fronte a siffatto

rilievo, il Servizio non trovò miglior giustificazione della

segLlente (5) : " ... il periodo dal novembre '80 al gennaio

successivo è stato necessario per ulteriori approfondimenti

delle notizie con riscontri anche in 10co."Intanto non si

comprende perché la notizia non potesse essere

inoltrata immediatamente, con riserva di svolgere ulteriore

attività investigativa di Verifica. Poi, quali siano stati

gli approfondimenti, non è dato capire, atteso che le

notizie trasmesse alla fine del gennaio '81 sono le

medesime che emergono dall'appunto redatto a seguito dello

'interrogatorio' dei "due Tedeschi" da parte di un

funzionario del SISMI che -si vedrà- era il Col. Stefano

GIOVANNONE (6). Va rilevato che il nome 'Alfredo', riferito

ad un personaggio che non è mai stato possibile

identificare, era uno dei falsi nominativi usati da Stefano

DELLE CHIAIE. Inol tre, mentre l e pri me di chi araz i oni di ABU

* * * * *(5) Cfr.RD, vi , C4, pl08.
(6) L'appunto ed i 'verbali d'interrogatorio', acquisiti

a seguito dell'interrogatorio del GIOVANNONE, trovansi
in EA, Vl0/a-6, C295, pp. 9-19.
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AYAD avevano fatto riferimento ad episodi risalenti ad

undici mesi addietro, nell'appunto si posticipavano i fatti

al luglio del 19S0, in epoca eloquentemente prossima alla

strage della stazi onedi .Bol ogna(7); si indicavano qu ì ndi i

l utrqh ì di provenienza degli Italiani in addestramento e si

faceva cenno di esplosi vi, specificandone il tipo.

presenti in Libano davano esito negativo. F'eraltro, il 29

Significativamente,....come s'è visto in narrativa~le indagini

disposte per addi venire.all' i denti ficazi onedeiTedeschiche

Italianiavrebbero fa~tto le presunte rivelazioni e degli

aprile dell'Si fu comunicato che le notizie di cLli

all'appLlnto in quast ìcne erano stateacqui site sin dallo

novembre 19S0, a seguito di colloquio diretto con i

Tedeschi, ma che il contatto era avvenuto tramite

intermediari e non erano notiné le ·generalità né il

recapito dei due.

In sostanza, ciò che veniva somministrato erano indicazioni

vaghe ed insuscettibili di verifica, tali da porre
* * ..,* * *

(7) - 'Nell 'appunto -lo si è visto in narrativa- si legge che
la discrepanza, negli ambienti dell 'OLP, era stata
attribuita ad involontaria confLlsione fatta daABU
AYAD all'epoca dell'intervista: quasi che, alla metà
del settembre 'SO, ci si potesse sbagliare,·nel senso
di riferire all'anno precedente fatti in realtà
accadut ì soltanto, un mese e ,mezzo .o.duemesipri ma.
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l'inquirente nella delicata. condizione di dover valutare

l'attendibilità non di precisi e concreti elementi di

indagine, ma di. semplici spunti informativi.

Si è visto ancora che, a seguito delle notizie di stampa

diffuse a proposito del viaggio di parlamentari italiani in

Libano e del contenuto di quanto loro riferito da ABU AYAD,

era stato interpellato il SI8DE circa eventuali contatti fra

il Servizio stesso e l'OLF'; e che la risposta era stata

negati va.

Osserva il Giudice IstrLlttore come, già dalla fine dell '80,

fosse stato possibile acquisire, per altra via, la notizia

che vari neofascisti italiani ricercati avevano trovato

rifugio in Libano, e come, nel giro di qualche mese, si

fosse venuta tracciando una mappa discretamente precisa

della situazione dei neofascisti che si addestravano nei

campi falangisti (8) • Appare dunque sorprendente la

constatazione della diversità dei risultati: mentre i

giudici , stando in Italia, sia pure con difficoltà,

pervenivano ad accertare con precisione l'identità dei

* * * * *(8) - Cfr. supra, sub 1.2.3), testo e nota (12).
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rifugiati in Libano, tale identità sarebbe stata sconosciuta

al 818M1, che pure disponeva di un osservatorio privilegiato

a Beirut, ed agli stessi F'alestinesi. La cosa appare del

tutto comprensibile, un a volta ì ndìv ì duet e la tecnica

adottata per il confezionamento delle informative: tecnica

consistente nell 'indicazione di circostanze vere (nel caso

di speci e, l a presenza di 1tali ani i n Li bano) per cat.turare

l'attenzione degli inquirenti,

falso e fuorviante.

ma inserite in un contesto

sLlpportoilpista,laalimentareadmancò,Non

giornalistico: si è dato conto dell'articolo comparso il

23/3/1981 sul settimanale . Panorama' . Quanto

all'individuazione di un flusso di notizie fra i vertici

deviati del 818M1 e l'autore dell'articolo, ha rilevato

l . IstrLlttore che nel brano di stampa si fa c:enhoanche del

• vmo ' , formazione paramilitare indicata dal 818MI in

informative depistanti.

A segLlitodelle notizie di stampa, il GiLldice Istruttore si

rivolse all'autorità giUdiziaria della Germania Federale,

perch é provvedesse ad interpellare i "qUattro Tedèschi



di cui era stato riportato il nominativo, onde saggiare la

fondatezza delle notizie pubblicate.

Si è visto ancora che, il 7 maggio, facendo riferimento alla

nota CESIS del 29 aprile, l'Istruttore si era rivolto a tale

Comitato, perché provvedesse ad interessare il SISMI, al

fine di raccogliere notizie utili per l'identificazione dei

dLle Tedeschi, dei loro intermediari, e dei cittadini

italiani che avevano frequentato nel corso del 1980 il campo

di Aqoura; e che soltanto il 9 giugno venne trasmesso un

appunto SISMI in cui si fornivano vaghi elementi di

identificazione dei due Tedeschi, consistenti in una

descrizione esteriore, con l 'aggi urrt a di qualche

superficiale notazione psicologica.

Dietro le quinte, si agiva in perfetta malafede. E' emerso,

infatti, a distanza di anni, attraverso l'interrogatorio ex

art. 348 bis C.P.P. (9) del Col. Stefano GIOVANNONE -dalla

morte soltanto sottratto alle sue responsabilità penali- che

il SISMI era perfettamente a conoscenza dell'identità delle

L'interrogatorio
relativo verbale
4.

di ABU AYAD. Ebbepersone

(9) -

cui si riferiva l'intervista

* * * * *porta la data del 5/7/1985.
trovasi in EA, V10/a-b, C295, pp.
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infatti a dichiar-are il GIOVANNONE: " •• ,effettivamente ABU

AYAD rilasciò l'intervista a Rita f'ORENA perché aveva un

rapporto di buona conoscenza con. la giornalista che

all'epoca op erava presso 1 'ambasci atai tali ana a Beirut. E'

. vero che.ebbila possibilità di interrogare due. Tedeschi, i

cuì nomi cramon ricordo, ma che sonosenz 'al t.ro.vdue dei

qLlattrofermati dai Palestinesi all'aeroporto di Beirut ..•. u

I TE!deschichesarebbero. stati. 'interrogati' .dalGIOVANNONE

'Panorama' del rnar z o, i l cui

quartetto

e,( 10),

indicatq nell'articolo di

erano dUnque due giovani facenti parte del

nom:icnativo era noto al SISMI già da tempo

verosimilmente, dall'epoca della loro , cattLlra ", Le

dichiarazioni delGIOVANNONE sono valse a far chiarezza in

ordine alla conoscenza dell 'identità dei giovani. Eppure

ancora alla data deL9/6/1981 venivano fatti pervenire

soltanto vaghi elementi .diidentLficazione. di cui il SISMI

era in possesso almeno dal 1° novembre 1980.

L' identità dei due fu accLlratamentE!sottaci u t a per impedire

agli I.nqu ì r-errtì di risalire alla fonte primigenia e di

* * * * *(10) - Cfr., in proposito, gli alLegati alla nota CESIS del
29/4/81: RD, Vi, C5, pp.:15.5~15.9.
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scopri re sin dall'i ni zì o che,!' intera operaz ione consi steva

in una manovra propagandistica. Nel medesimo interrogatorio

di cui si è testé fatto cenno, il GIOVANNONE ebbe ancora a

riferire: " ..• che l'intera operazione fosse frutto di una

manovra propagandistica dei Palestinesi fu da me

esplicitamente affermato nel trasmettere al Servizio gli

interrogatori di cui ho detto ••• " Senonché, l'avvertimento

mai era emerso dagli atti del SISMI; ne mai tale valutazione

fu esposta agli inquirenti. Soggiunge l'Istruttore che solo

alla fine, e dopo varie insistenze', fu adombrata la

possibilità che la notizia fosse appunto frutto di manovre

propagandistiche. Per meglio comprendere i fatti, occorre a

questo punto aprire una parentesi. Già nell 'intervista di

ABU AYAD al Corriere del Ticino si riferiva che i Tedeschi

del 'Gruppo HOFFMANN' si erano addestrati nei campi

falangisti. Ora, la Polizia tedesca, nell'estate del 1981,

fu in grado di comunicare al nostro Ministero dell'Interno,

il quale ne riferì. (11" al Giudice Istruttore, che il gruppo

in questione, formato dall'HOFFMANN e da altri tredici

* * * * *(11) - RD, Vi, C2, pp. 12-14. Il
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elementi (12), era stato addestrato in un campo di 'Al-

Fatah' e messò al corrente dei "compiti logistici" della

medesima organizzazione. L'HDFFMANN aveva preso contatti con

l'DLP, in Vistadell'addeitramento sin dal gennaio '80. I

giovani che poi furono indicati come catturati il 24

settembre, erano in real tà nel campo pal estinese,

mentre tentavano di allontanarsi - e ri condotti al campo, è

vo l critar ì àmerrt e , sin dal 30 luglio. Ora, che il 24 settembre

al.l.'aeroporto della capitale libanese (13) - evidentemente

Palestinesistessidaglistati fermatisianoessi

ben- possibile; ma non è certamente vero quanto risulta

dall'articolo comparso nel marzo su 'Panoràma': cioè che i

quatt.ro sarebbero stati catturati § fi!l§ §gg§j;g, appena

usciti dai campi falangisti.

Il GIOVANNONE, dal SLIO osservatori D pr ì v iI egi ato di BeirLlt,

al centro di un 'efficiente rete informativa ed in contatto

con i personaggi chiave della vicenda, non poteva non sapere

t.ut t o ciò. lnvero, il'CoL GIOVANNONE, nell'appunto (14)

* * * * *(12) Tra cui, anche, i qLlattro • fermati' dai Palesti nesi
il 24/9/1980.

(13) Cfr. interrogatorio GIDVANNDNE in EA, VI0/@-6, C297,
p4retro~

(14) Cfr. EA, VI0/a-6, C297, p18.



poi acquisito a seguito del suo interrogatorio, aveva

riferito d'aver appreso dai Tedeschi citati nell'intervista

di ABU AYAD le notizie che furono poi trasfuse nell'appunto

allegato alla nota del 30/1/1981. Poiché lo stesso

GIOVANNONE riferisce che gli 'interrogati' facevano parte

del gruppo dei 'fermati 'del 24 settembre, egli finisce con

l'ammettere, implicitamente, d'aver sempre saputo che il

quartetto si trovava, già prima, presso i Palestinesi. E il

GIOVANNONE sapeva che neppure prima i quattro -come gli

altri del 'Gruppo HOFFMANN'- si trovavano nel campo

palestinese per essere stat~ catturati: egli ha ammesso -lo

si è visto- d'esser stato a conoscenza del fatto che i

Palestinesi venivano imbastendo una manovra propagandistica.

Le menzogne e la reticenza hanno ispirato la condotta del

SISMI dal primo all'ultimo atto della pista libanese. Non

deve sfuggire l'esordio: mentre il SISDE, nella nota del

9/10/1980, aveva riferito che, attraverso una fonte di

elevato livello, era sembrata emergere la conferma delle

dichiarazioni attribLlite ad ABU AYAD, ancora alla data

del 31/10/1980 veniva fornita agli inquirenti la notizia che



il SISMI non era mai stato messo al corrente del contenuto

dalle dichiarazioni rese dal ']eaderpalestinese': Aotizia

semplicemente r~sibiJa, se si pensa. da un lato, ai buoni

rapporti da ?empre intercorsi tra il GIOVANNONE ed i

F'alestinesi, e, dall'al t.ro , ai rapporti intercorsi tra lo

stesso GIOVANNONE e la giornalista Rita PORENA (15). Va

r ì cor-da t o , in proposito, che alla nota del 30/10/1980.erano

il 'leader' palestinese aveva spiegato che al Governo

giornalistict"le,italiane e straniere, dalle quali emerge che

allegati vari documenti. Fra essi, note di agenzie

~taliano non erano ancora state fornite le notizie in suo

possesso, per via della mancanza di regolari canali

diplomatici e di coordinamento a livello dei servizi di

si cur.ez z a , Ma, fra gli allegati, figLlrava anche una

dichiarazione dello stessoABU AYAD, acqwisita.e trasmessa

per asseverare l'assunto del SISMI. La singolarità non era

sfuggita al PUBBLICO MINISTERO, che, nella missiva del 4

novembre, aveva sottolineato l'i mporté\nza di accertare per

* * * * *
(15) - Il <17111184 (cfr. EA,V10/-6, C280, p10) , il Gen.

NOTARNICOLA ebbe a di chi arare: " ... mi ri sul ta che tra
il Col. GIDVANNDNE e RitC\ PDRENA, redattrice o meglio
corr~spondente del Corriere del. Ti ci no, vi f '.osse,
quan t o meno, Lln rapporto di conoscenza••• "
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quali canali la dichiarazione di ABU AYAD fosse stata

acquisita. Ad ogni buon conto -secondo le stesse informative

provenienti dal SISMI- alla data dello novembre le 'fonti'

tedesche sarebbero state presentate a funzionari del

Servizio, per essere interrogate. Il fatto è che A8U AYAD e

Stefano GIOVANNONE, per porsi, all'occorrenza, in contatto,

disponevano, se non di altri canali, almeno del tramite

certo della PORENA: è noto -come s'è visto- attraverso il

Gen. NOTARNICOLA, il rapporto, almeno di conoscenza, tra il

funzionario del SISMI e la ,giorna.lista; ed è noto,

attraverso l'interrogatorio dello stesso GIOVANNONE, il

rapporto di buona conoscenza fra la donna ed il

pal estinese'.

, leader

Né deve sfuggi~e l'ultimo intervento ufficiale sulla

pista libanese da parte del SANTOVITO, il quale, fugacemente

rientrato in servizio per riordinare le carte, nel medesimo

rapporto di cui si è già fatto cenno sub 1.3.7) così

riassumeva l'intera vicenda: "a seguito di richiesta della

Procura della Repubblica di Bologna n. 2117/A/80 R.G.P.M.

del 20/9/1980, in relazione a. dichiarazioni fatte alla

1218



stampa dal noto ABU AYAD in cui, tra l'altro, si asseriva

che le Autorità. Italiane erano state informate

preventivamente di un possibile progetto criminoso ad opera

di estremisti di destra addestrati in campo falangista in

Libano, fLl appLlrata l'infondatezza di tale u l ti ma

affermazione che, peraltro, venne smentita,sempre a mezzo

- le ricerche circa l'addestramento di ..estremisti di destra

stampa, dallo stesso ABU AYAD. Tali risultanze furono

2113.13/714 in data 31/10/1980;

con foglio nr.per il tramite del CESIS,riferite,

nel campo fal,.",ngista subirono approfondimenti che portarono

ad ~cquisire le dichiarazioni di due cittadini tedeschi.

Costoro fornirono notizie sugli itali~ni frequentatori del

campo di addestramento di MAI RUBA situato nell. zona

cristiana del. Libano.

Da tali dichiarazioni si acquisl che:

- gli italiani presenti nel Luq Lì o del 1980 nel campo di

addestramento erano cica 6-8 provenienti probabilmente da

F'al ermo, da BoI ogna(dLle) ,.e Mi! ano;

- il capo del gruppo italiano era certo 'Alfredo'



probabilmente bolognese, alto 1,75-1,80, snello cuFat6~

ben rasato, baffi neri e folti; parlava l'inglese;

- detto 'Alfredo' 1n un discorso di commiato avrebbe

affermato di voler tradurre presto in pratica gli

insegnamenti ricevuti e, in tale contesto, avrebbe citato

Bologna quale esempio di città 'in man6 ai comunisti', e,

quindi, di situazione da combattere.

Le suddette risultanze vennero inviate al CESI8 in data

23/1/1981 con foglio n. 651130-8/053;

- nel contesto dello specifico accertamento si inserirono

altre dichiarazioni che l'ABU AYAD aveva rilasciato a

parlamentari italiani recatisi in Libano nel marzo del

1981. Tali dichiarazioni (riportate dalla stampa)

indicavano nLlovamente possibili connessioni degli italiani

addestrati in campo falangista (non più MAIRUBA ma AQURA)

con la strage del 2/8/1980 e la presenza di un 'posto di

blocco' costituito da italiani in località prossima aTeI

el ZAATAR. Nel mentre le prime affermazioni

sostanzialmente ricalcavano quanto già acquisito e

riferito al CESIS, per verificare

.i. 220

la fondatezza



dell'indicazione circa l'esistenza di un 'posto di blocco'

gestito da italiani, se ne richiesero le prove che non

fllrono mai fornite. Ciò lasciò intendere che

l'affermazione fosse destituita di fondamento. Nel senso

venne informato in data 7/3/1981 il· CESIS con foglio n.

2334/30~GI053;

~ au richiesta della S.V., pervenuta dal CESIS ven ìvanc:

fornite tramite quest "ul tì mc con·foglio n. 3025/30/G/053

del 17/4/1~81 precisazioni sulla vicenda;

~l e no t ìz i e dei dlle tedeschi erano state acqui si te il

10 11111980;

~ funzionari del SISMI avevano avuto un colloquio diretto

con i dlle tedeschi ma il contatto era stato stabilito

tramite intermediari;

~le generalità ~d il recapito dei due ~edeschi non erano

noti;

i cittadini tedeschi fermati il 24/9/1980 da elementi

dell'DLP mentre erano in procinto di lasciare Beirut

erano: Peter HAMBERGER; Steffan.DUF'F'ER; AbfreidHEPP;

Kap Uwe BERGMAN.



Al riguardo venne al tresì. trasmessa la tradLlzionedi un

articolo apparso sul 'THE TIMES' del 19/1111980 che

presentava un quadro articolato ed interessante della

vi cenda;

- sulla scorta di quanto acquisito dal Servizio il Comando

Generale Arma Carabinieri in data 9/5/1981, ipotizzò che

il sedicente 'Alfredo' potesse identificarsi in FORCILLO

Alfredo dimorante in Teramo o in Alfredo RAIMONDI MOLINARI

entrambi noti alla S.V.;

in relazione alle ripsrcussioni in ambienti falangisti

sLlll 'arresto" (si c) "del noto CAMILLE TAWIL" (16) "sono

stati raccolti elementi sia a seguito di colloqui con

esponenti delle Forze Libanesi che tramite il Servizio

Collegato tedesco. Il complesso di tale attività è stato

sintetizzato in informativa inoltrata al CESIS in data

8/7/1981 con foglio n. 324/30-G/053.

Da tale informativa emerge come tra le opposte fazioni

* * * * *(16) - Il 18/6/1981 (cfr. RD, Vi, C3, pp. 104-1(5), il
Giudice Istruttore aveva sentito come testimone
Camille TAWIL, rappresentante in Italia e presso il
Parlamento Europeo delle Forze della Resistenza
Libanese; avendo costui escluso essere a sua
conoscenza che cittadini europei potessero essersi
addestrati in campi militari cristiani del Libano,
era stato tratto in arresto per reticenza.



libanesi sia in atto un'a.zione di reciproca

di si n-f,ormaz ione tendente a discreditarsi a vicenda.

Comunque, appare prendere consi stenza la passi bi li tà di

connessione tra l'estrema destra tedesca e la fazione

palestinese.diABUAYAD;

~ infine, da accurac ì e p i ùiap p r o-f ortd i ti ì. accertamenti, è

emerso che:

in data 10 /11/1980, non facevano parte del gruppo dei

i due:cittadi.ni tedeschipresentatiafunz ìonar ì del 318MI

tedeschi c at.t ur e t ì dall 'oLF' il 24/9/1980 inqu.a t t r-o

Beirut;

~ il grLlppodeiqLlattro è stato .r-ì I asciato. DLle di essi OD

FRIED e Peter HAMBERGER sono stati tratti in arresto nella

R. F. G. perchéaccLlsati di altri reati."

Occorre ricordare che, nell "appurrto trasmesso il 30/1/1981,

si affermava che le notizie di cui all'appunto stesso,

raccol te dal SISMI, proveni vano "dai cìue tedeschi ci tati

nell'intervista~' Una volta posta tale identità tra le

fonti, di ABU AYAD e quelle del Servizio, si comprende la

preoccLlpaz ione del Servizio stesso ~ad evitare un



macroscopico anacronismo- di .escludere i Tedeschi

. interrogati' dal novero dei fermati in data 24 settembre.

Ciò che riesce singolare -e involontariamente umoristico- è

che si faccia discendere tale esclusione da "accurati e p ì ù

approfonditi accertamenti ll
, quarido , se identiche fossero

state le fonti di ABU AYAD e del 818MI, sarebbe stata

all 'uopo più che sufficiente la consultazione di un comune

calendario. NatLlral mente, il pericolo dell'anacronismo in

tanto sorgeva, in quan t o , ancora alla data del 7/8/1981, il

8ANTOVITO si ostinava ad indicare l'HEPP, l 'HAMBERGER, il

DUF'PER ed i l BERGMAN come catturati dall 'OLP il 24

settembre, e dunque non precedentemente presenti presso

campi palestinesi.

In buona sostanza -come ha rilevato l'Istruttore, e prima di

lui il PUBBLICO MINI8TERO- la tecnica utilizzata per la

'gestione' della pista libanese ricalca schemi che -lo si

vedrà- sono tipici dell 'organizzazione 'piduista' infiltrata

nei servizi di si curaaz a , La tecnica, abbondantemente

collaudata, consiste in questo: far pervenire al magistrato

una massa di informazioni di~ifficile approfondimento e che



lo costringono ad impegnarsi in estenuanti, quan t o

improduttive ricerche; dosare attentamente e per gradi

5Llccessivi le informazioni, verificando di volta in volta la

'presa' delle notizie fornite, e aggiungendo di volta in

volta particolari; orchestra~e una campagna di stampa che

percorrere la pista indicata, lungo la quale rinverrà

valorizzi gli elementi offerti, svalutando quelli acquisiti

fatti veri e falsi, ovvero elementi in sé veri, ma tra loro

inserire nelle informative -,./
.:./

~
':::::::::::

amagistratoilcostri ngendocollegati,

si no a quel momento dal q ì ud ì ce;

falsamente

precisi riscontri, senza mai pervenire ad a l cun risultato

uti l e.

Per quarrt o attiene, specificamente, alla pista libanese,

l'esser stata puntualmente adottata la tecnica consueta

emerge da quarrto segue: è vero che in Libano si addestravano

neofascisti italiani e neonazisti tedeschi del gruppo

HDFFMANN; è falso il collegamento operato tra questo dato,

in sé veritiero, e la stra~e di Bologna: collegamento per il

quale non è stato rinvenuto a ìcun riscontro; è falsa

l'indicazione del sedicente Alfreda, persona della qua l e non



è stata trovata alcuna traccia, che avrebbe indicato Bologna

come obiettivo da colpire; è faI so che i membri del 'GrLlppo

HOFFMANN si siano addestrati in campi falangisti1 ed è falso

anche che Tedeschi ed Italiani si siano addestrati nello

stesso campo, poiché, mentre è stato accertato dalla Polizia

della Germania Federale che i primi si trovavano, appunto,

in un campo di 'AI-Fatah', sappiamo da Walter SORDI (17) che

il gruppo dei neofascisti italiani si addestrava presso i

Falangisti in una zona presso Beirut Est.

Le manovre poste in essere da chi agiva dietro le quinte non

possono qui essere giustificate -come in altri casi si è

preteso di fare- adducendo che si sarebbe trattato di un

tentativo, sia pure forzato e maldestro, di offrire in

qualche modo una risposta alle sollecitazioni che venivano

dagli uffici giudiziari bolognesi: in qLlesto caso,

l'iniziativa è partita dal Servizio, che ha operato come

organo di disinformazione. E la disinformazione ha sortito

i suoi effetti: la pista suggerita è stata effettivamente

battuta dall'Istruttore, che è stato costretto a distogliere

* * * * *(17) - Cfr. EA,V10/a-6, C225bis/1, pp. 4 e 6.
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l'attenzione dai pe~sonaggi chiave dell'indagine, sprecando

tempo ed energie. Al tempo stesso ~si osserva nel

provvedimento di r ì nv i o a q ì ucì ì z ì o-ivi I Col. GI OVAr~NDNE,

figura centrale .nell 'ambito delle relazioni intessLlte nello

scacchiere mediorientale, veniva acqLlisendotitolidi 'merito

presso l 'DLF'. Il Funz ì oriar ìo del SISMIassecondò la ma.novra

propagandistica deU 'DLF' volta ad accreditare il

andava letto come riferibilità

coinvolgimento falangista nella strage di Bologna.

da altro angolo visuale,

dell'attentato al terrorismo intErnazionale.

Ma ciò,

L'avere la

morte sottratto i l GID\,IANNDNE "III e sue responsabi l i tà penaI i,

non signif,ica, natural mente, che l e sLlrriferi te ci rcostanze

non debbano essere valutate nel qLladro complessivo degli

elementi a carico degli od ì er n ì impLltatL Et necessario, i'n

proposito, fermarsi a riflettere SLl t.at urie circostanze. In

primo luogo, lapi~talibanese si inseri~cE coerentemente in

un a p ì (l vasta. ed arti.colata manovra depistante, le cui

rami f i c az ì oni convergono tLltte verso i.l filone del

terrorismo internazionale, alternativo a que l Lo delle

formazioni terroristiche neofasciste itali'ane. E' dato



cogliere punti di contatto e di incrocio fra la pista

libanese ed altre piste lanciate dalle varie informative

provenienti da MUSUMECI e soci: si è già fatto cenno -da un

lato- della presenza della formazione paramilitare 'Vmo'

tanto nell'articolo di 'Panorama' del marzo '51, con

riferimento al Libano, quantoo in altre informative (15); va

rilevato, dall'altro, che il nominativo del tedesco BEHELE,

presente in Libano e catturato dai Falangisti (19),figura

-indicato tra i responsabili della strage- anche nel

cosi ddet1;o 'appunto MUSUMECI' (20), ci oè nel!' i nformati va

consegnata 'brevi manu dal MUSUMECI al Giudice Isttuttore

nel gennaio '51: ciò a riprova, se pure ve ne fosse bisogno,

del fatto che le notizie provenienti da Beirut, e quindi dal

GIOVANNONE, furono utilizzate in funzione di sviamento delle

indagini in ossequio ad un disegno unitario.

ricordato che il GIOVANNONE ha ammesso d'esser

Va poi

stato

consapevole fin dalL'inizio di trovarsi di fronte ad una

manovra propagandistica dell 'OLP. Peraltro, l'internità del

* * * * *(15) Cfr. RA, V5, C211, pp. 7 e i o,
(19) Cfr. supra, aub 1.3.6).
(20) Cfr. RA, V5, C355, p2. I nomi di battesimo del

BEHELE, Walter ed Ulrich, vi compaiono storpiati,
rispettivamente, in Alter e Verich.



GIOVANNONE, con eleVato rango, rispetto al gruppo di

personaggi daiql.lal i è promanata la macchinazione posta in

essere per depistare gli inquirenti può essere desunta anche

da un ulteriore elemento preso in esame dalla Corte d'Assise

di Roma nell a sentenza del 29/7/1985.Scri ve in proposito il

q ì ud ì c e romano (21), nel passare in rassegna alcuni

documenti di pugno delF'AZIENZA: " ••• i n un al tro documerrt o

si fa cenno alle finalità operative di un : ufficio del

Servizio da aprirsi in via Germanico, dietro lo schermo di

una società··' finanziaria e di assistenza aziendale, che

avrebbe dovùto svolgere, con aut.onome disponibilità di

fondi, 'operazioni speciali' ,'distaccate' gerarchicamente

dalle 'divisioni' del SrSMI esu cui in particolare si

sarebbero dovute accentrare le segLlenti operazioni:

'a) Rapporti con la stampa e il inondo politico.

b) RapporticonZl e Z2.

c) Rapporti con il mondo industriale, finanziario ed

i mprend i tori al e.

d) Operazioni specialipreventivamente concordate con il

** **-*
(21) - Cfr. AA, Vll, C63, pp. 35-36.



Direttore e distaccate gerarchi camerrt e dall e Di vi si on ì,

I risultati raccolti e sintetizzati saranno

successivamente presentati al Direttore che ne farà

l'uso voluto. '

Al suddetto ufficio avrebbero fatto riferimento, dal punto

di vista operativo: 'P.M, §~a~, DM, V.A., F.P., D.C. , ".

Individuare i nominativi che si celano sotto le varie

iniziali non è difficoltoso per chi conosca la composizione

dei vertici del Servizio Segreto militare e l'identità dei

personaggi che vi gravitavano attorno all'epoca dei fatti.

Qui basti osservare che, se P.M. sta ad indicare Pietro

MUSUMECI e F.P. Francesco PAZIENZA (o Francesco POMPO'),

S.G. altri non è che Stefano GIoVANNoNE.

Il Giudice Istruttore ha posto efficacemente in rilievo la

pesantezza del condizionamento subito dall'indagine per

effetto delle manovre inquinanti di cui si è detto. Occorre

ricordare che furono sostanzialmente 'sponsorizzati' e si

svolsero sotto la regia del SISMI anche i due viaggi in

Li bano dell' Istruttore di cu ì si è fatto cenno i n narrati va,

l'ultimo d.i quali ebbe luogo nel novembre del 1981:

1'2'30

viaggi



che non potevano, eVidentemente, sortire alcun utile

ri sul tato i struttori o. Era noto al G1D'JANNDNE -si torna a

ripeterlo- che fosse stata posta in essere da ABU AYAD una

manovra propagandistica: manovra che il S1SM1 deviato

a.ssecond ò; né poteva sfuggire, a chi disponeva di un

osservatorio privilegiato nella capitale libanese, che

HDFFMANN che si erano addestrati nel campo di Bir Hassan, si

l'iniziativa adottata dai Falangisti nel giugno del 1981

approf i ttando dell a cattLlra di dua neonazi sti del qr upp o

con la quale,non era che una contromanovra,altro

veniva grat8itamente accusando ABU AYAD di coinvolgimento

nelle stragi di Bologna e di Monaco. Conclusivamente: se il

818M1 avesse prestato la dovuta collaborazione, mettendo a

disposizione del giudice, in forma genuina, il patrimonio

informativo di cui era in possesso, non sarebbe nata e non

si sarebbe sviluppata una pista libanese; oppor-tunamerrt e

filtrate, secondo la competenza funzionale del Servizio, le

notizie provenienti dal Libano sarebbero apparse

immediatamente agli inquirenti per quello che erano:

un balletto di accuse infondate e di ritorsioni altrettanto
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gratuite, .mere espressioni di propaganda, volte al reciproco

discredito, promananti dalle opposte fazioni in lotta.
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I dati di fatto su CUl si fonda la pres~nte parte della

decisione sono glà stati esposti, nella quasi totalità

(tranne alcLtni di cui Sl darà conto in ques t a sede), nella

parte narrativa, cui occorre fare rinvio (22).

Occorrerà costantemente .presenti, perché

trasmesso dai Carabinieri il 2/1i/80, il cosiddetto 'appunto

SANTOVITO in data

manovra deviante,

sviluppataprecipuamente

gli allegati al rapporto a

14/10/80, l'appunto SISMI

èsiessidiattraverso

l'articolata

firma del

MUSUMECI', le informative relative all'operazione Terrore

sui treni', nonché gli ulteriori rapporti a firma del

SANTOVITO del 24 febbraio e del 7 agosto 1981.

Prezioso supporto al lavoro ricostruttivo della Corte hanno

rappresentato, nella presente materia, le pregevoli analisi

di cui alle sentenze 30/4/1985 del Giudice Istruttore di

Bologna. (procedimento cosiddetto 'della val igia') e

291711985 (procedimento

(22),;-

della Corte d'Assise di Roma

* * * * *Si richiamano, specificamente,i §§ft.LI0);
1'.1'.15), lettere eì, g) ed h); 1'.2.4);
,1.2,.10); 1.2.11); 1.2.12); 1.2.22), lettere
1.;3~21; 1.3.7),; 1:.3,0'10>'; '1.4.2); r.7.';3);
L8.2ì; 1'.8.4); 1'.8.6) .

1'.1.11 l;
1.2.9);

a) e c);
1'.7.9>';

., '-·"'-7.:. ~:",._,._,



cosiddetto 'del Supersismi 'l.

Si è visto c:he~ il 14/10/1980, il Direttore del SISMI aveva

trasmesso 22 "riepiloghi delle notizie ac qu ì a ì ti e dal SISMI

nel contesto della SLla attività di ricerca informativa" in

ordine alla strage del 2 agosto. Avvertiva il SANTOVITO:

IIAI momento, nessun riscontro positivo si è avuto in ordine

ai presumibili nessi con organizzazioni estremiste straniere

o con elementi comunque operanti all'estero, nonostante gli

accertamenti avviati e r ì ; evabi L'i dagli anzidetti

riepiloghi". Oggi ben si comprende perché quei riscontri non

si trovassero. Sottolineava infine il firmatario della nota

"la natLlra squisitamente fiduciaria ed il valore puramente

informativo delle notizie la cui pubblicizzazione,

comun que , " presentava "un potenziale rischio di possibili

strumentalizzazioni ll
• Del c orrt erurt o di talLlni "riepiloghi"

si è fatto cenno in narrativa. Dei restanti, non pochi si

segnalano per la caratteristica -assai singolare, dato il

contesto- di non indicare il benché minimo collegamento fra

i nominativi ri portati e l'attentato all a stazi one di
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Bologna. A proposito di tali FINDCCHIARD Filippo, D'ANGELA

Antonio, SAVDNI Luc a e TEDFILATTD Gabri el e, indi cati come

aderenti alla destra extraparlamentare, si legge (231 che

avrebbero avut.o "presunti contatti 'con cellula terroristica

di estrema destra operante in Toscana"; a proposito di

DANTINI Enzo, indicato come elemento di estrema destra,

ingegnere, esperto di esplosivi, rappresenta

,_ Giulia RACANIELLO e Ferruccio MONTELLA vengono segnalati

~ si rileva 'ictu oculi' è la sconcertante vaghezza, o la

(24); Gabriele ADINDLFI,

Spesso, ciò che

l'opportunità" di controllarlo

essere i n contatto con "il noto TUTI" (25).

assolLlta inconsi stenza i nformati va. I soli "r ì epi l oghi" che,

per La qualità delle persone indicate, e per i riferimenti

topografici e cronologici, si pongono significativamente in

relazione con la strage, sono quelli citati in narrativa,

nonché quel l o i n cui si menz i ona l a "tesi sostenLlta

dall'estremista NALDI nel contatto con elemento del

Servizio". Orbene, dei>riepiloghi citati in narrativa,'Llno

ri guarda i l F'rof. ROSSI di Arezzo: e si vedrà come anche

* * * * *
(23) cfr. RA, V5, C211 , p5.
(24) cfr. RA, V5, C211, p6.
(25) cfr. RA, V5, C211, p 16.
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tal e nomi nati vo si a poi sta'to. opportLlnamente i nseri to nella

'pista internazionale'; gli altri indicano nominativi di

Italiani coinvolti in attività criminose in concorso con

aderenti ad organizzazioni terroristiche di altri paesi,

ovvero nominativi di terroristi stranieri legati, che

vengono posti in vario modo in collegamento con Marco

AFFATI GATO. Non deve sfuggire che l'AFFATIGATo imperversa:

compare complessivamente in ben cinque "riepiloghi" e tre

volte il suo nome è accostato a quello di terroristi

di formazioni armate estere (vuoi del V.M.o., vuo ì dell a

F.A.N.E., vuoi di altre organizzazioni). Quanto alla

presenza del "r ì ep ì Loqo " in cui si riferisce -peraltro

di storcendol a, come si ri l everà i n prosi egLlo- l a "tesi" del

NALDI, si tieve ricordare che il Servizio non poteva

permettersi di sottacere il contatto con cos tu ì , dal

momento che -come si è visto- sin dal 21 agosto il NALDI si

era presentato al Procuratore della Repubblica, riferendogli

di essere stato contattato da "un asseri to agente segreto".

Si vedrà in seguito che il SISMI si gLlardò bene, poi,

dall 'approfondire la pista indicata dal NALDI;
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scrupolo di MUSUMECIe soci non soltanto creare artatamente

la 'pista internazionale', ma anche smentire direttamente

-in forma di risposta ai qllesiti da parte della fantomatica

'fonte', cui essi davano voce-le indicazioni provenienti

dal NALDI.

Seguendo la cronologia" va rilevato che, già alla data del 2

novembre, i Carabinieri trasmettevano al Giudice Istruttore

dall'Ufficio Controllo e Sicllrezza: cioè dalI 'llfficio del

SISMI di cu ì si è dato conto sub 1.2.4).l'appunto

Nel~'ambito del Servizio, le notizie erano scaturite

MUSUMECI e del BELMONTE. La ci rcostanza è pacifi camente

ammessa dagli i mplltati , i que l I però si ostinano

nell 'affermare d'aver attinto le notizie dalla 'fonte' del

BELMONTE. L'accusa, dal canto suo, ha sostenuto che

sarebbero state, el aborate, dagl i ìrnptrte t L, Perché l' accllsa

sia fondata si vedrà in seguito. Qui giova rilevare che,

nell 'appunto in questione, la 'pista internazionale' riceve

un lancio clamoroso" con dovizia di ingrediBnti e

vertiginosi intrecci:

opportunamente collegat

vi comp a ì.cnc e,stremi sU i tal i an i

con terroristi delle più' varie



nazionalità, aderenti al l a F.A.N.E. ed all 'ETA.

L'organizzazione è addirittura intercontinentale, perché il

"capo che dirige gli at-tentati e che li studia nei

particolari" è William APIKIAN, nato in Iraq, ma

nat u:.... a l I z z a t o canadese, che limette et disposizione la sua

organizzazione solo per denaro". Si tratta di realizzare due

grossi attentati in Europa: quanto a Bologna, vi avrebbe

provveduto Maurizio BRAGAGLIA, mentre all'altro attentato

avrebbe dovuto provvedere 'Jacques', alias Paul DURAND, il

quale p-erò avrebbe preso contatti con altri, perché "la

licehza stava per scadere". Inutile aggiungere che, nello

stesso periodo, Jacques aveva incontrato anche il Prof.

ROSSI da Arezzo, il quale molti attentati "li ha diretti lui

a tavol ino": ecco come un eversore italiano di cui al

rapporto 14 ottobre viene riciclato nell a 'pista

internazionale'. Altrettanto scontata l'identità dei

depositari delle armi e dell'esplosivo: si tratta di Antonio

~1ACCA ed Edoardo MORLETTA (tal e di venuto, da MARLETTA che

era), i qua l i -gLlarda' caso-f i guravano gi à a l oro volta nei

"riepiloghi" allegati al rapporto del 14 ottobre. Degli



aderenti all'ETA, loro complici nel furto di esplosivo in

1spagna, questa volta la fonte è in grado di indicare anche

due nomi: MUN10Z GUREN e TARNA SORANO. L'attentato di

Bologna non è che l'inizio~ha avvertito la fonte-; la

quale, a scans.o di eqLlivoci, spiega che "gli eversivi di

destra italiani, che al momento non hanno una sigla

convenuta, sono uniti con la FANE e l'ETA nonché con molti

eversi vi .di destra tedeschi."

La lettLlra sinottica dell'appunto e dei "riepiloghi" di cuì

sopra la dice l uriq a sLllla tecnica di confezionamento

dell'appLlnto stesso: che è un 'collage' di vecchie notizie

riciclate. e dinLlove menzogne, assemblate a formar!,! la pista

del terrorismo internazionale. Ma -si badi- la dice lunga

ora, a chi può rivisitare i fatti a parecchi anni di

di stclnZ a, alla luce di tutte le altre acquisizioni

processuali, sino all'individuazione dei veri responsabili e

della vera matrice dell 'attentato, nel mutato clima che si è

veriutro a Creare per effetto dell a cessazi one della gesti one

p ì du ì erte del S1SML e dopo che.le attività. di settori deviati

del. Servizio sono state oggetto di iniziative del magistero



puri i ti \/0.

gennaio del 1981, il MUSUMECI consegnò 'brevi manu' al

Giudice ~struttore l'appunto che, per gli addetti ai lavori,

ha preso il nome del 'tradens'. La circostanza non è

controversa; anche i n questo caso, però, secondo il

Generale, le notizie sarebbero provenute dal suo subalterno,

che le avrebbe attinte dalla consueta 'fonte'.

L'appunto è più corposo del precedente e ne costituisce una

'sofisticata' elaborazione. Si apprende a quale

organizzazione appartenga il BRAGAGLIA: il "Nuc ì ao

Combattenti Rivoluzionari", operante nel centro-sud, cui

fanno da 'pendant ' , nel nord, le "Squadre Popolari

Rivoluzionarie ll
• Dietro queste organizzazioni si staglia

l'ombra sinistra di un direttorio in cui si trovano riuniti

tutti i pi tI eterogenei personaggi dell 'ultradestra. Si

apprende altresì che il secondo attentato in cantiere, dopo

la strage di Bologna, doveva essere realizzato a Monaco. E

cosi di seguito: si coinvolge Pino RAUTI, si ri esLlma Marco

AFFATIGATD, e si attribuisce il r uo l o operativo al "Gruppo

HDFFMANN"r con il qual e' "i grandi· capi avevano stretto
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alleanza". I componenti di detto gruppo sono nominativamente

indicati. Viene individuata la strategia da attuare e

vengono precisate le motivazioni della scelta di Bologna

qual e città da colpire. Assieme ai Tedeschi sarebbe venuto a

Rimini, in 'camper', il 30 luglio, un giovane Francese, a

nome F'hilippe, il quale avrebbe avuto il compito di

depositare la valigia contenente l'esplosivo al bagagliaio

della stazione. Compiuta la missione, qllesti terroristi a

tempo pieno sarebbero forse dovuti correre a Monaco, per un

-alternativa, la meta sarebbe stata la riviera ligure.

altro attentato; ciò dipendeva da una telefonata. In

L'esplosione nella sala d'aspetto era "stata addebitata ad

un .rrore tecnico dei 'timers'''. Nella destra italiana però

si aveva "il dubbio che i Tedeschi lo avessero fatto di

proposi to". Ciò avrebbe anche determinato l'eliminazione

fisica dell'unico testimone e cioè del giovane Francese

incaricato di depositare l'esplosivo al bagagliaio:

"F'hilippe è stato coinvolto nell 'esplosione".

infatti

Quello che preme in questo momento segnalare è, al di là

delle grossolanità che traspaiono già da un a prima lettllra,
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puntualmente ~egnalate dall'Istruttore nell 'ordinanza di

rinvio a giudizio (26), il fatto che, utilizzando qualche

dato veritiero (la presenza del DURANO in Italia, i

nominativi di alcuni appartenenti al 'Gruppo HOFFMANN'),

inserito in un contesto artefatto, e frammischiandolo ad un

cumulo di menzogne (in quanto frutto, ancora una volta -lo

si vedrà- delle invenzioni, dei riciclaggi, degli

assemblaggi del duo MUSUMECI-BELMONTEl, si torna a proporre

al giudice la 'pista internazionale', r ì vaduta e rimpolpata,

al completo dei suoi ingredienti.

Ma gli interventi del MUSUMECI in tema di informative sulla

strage non si esaurirono qui. V'è la questione dei

'quesiti', solo apparentemente ingarbugliata, ma, ad un pi~

attento esame, suscettibile di essere spiegata con

chi arezza. Non è quasrt a l a sede per val u t ar e l e eventual i

responsabilità penali dell'ex Procuratore della Repubblica

di Bologna, dotto Ugo SISTI, per la cui posizione -lo si è

visto- il Giudice Istruttore, all'esito della sua fatica,

dispose la trasmissione di determinati atti al PUBBLICO

MINISTERO, per le determinazioni di competenza. Qui giova

* * * * *(26) - SO, p851.
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soltanto rilevare il dato, pacifico (2ì), che il 8I8TI,

quando aveva già abbandonato la carica di Procuratore della

Repubblica, sottopose ai vertici del 8I8MI, per iscritto,

dei quess ì ti in ordine allei matrice dell'attentato,

all'identità degli attentatori, alla natura dell' esplosivo

e ad altre circbstanze relative alla strage (28). E'

altrettanto certo che, in un secondo tempo, Furorio

dal GiLldice Istruttore sottoposti al 6I6MI ulteriori, p ìù

specifici quesiti, cheuttennero le risposte riportate in un

dattiloscritto (29) consegnato dpl MU8UMECI

~ brevi manLl ~ •

BuI punto conviene soffèrmarsibrevemente.

'more solito',

In dibattimento,

il dattiloscritto in quaa t ì cna è stato sottoposto al

* * * * *(2ìJ - Il 6I6TI, in q ì ud ì z ì o (cfr. VLI 17/11/87, pp. 236-261)
ha ammesso d'aver consegnato un·appùnto contenente
qLlelle che egli ha definito delle "ipotesi di
lavoro". L'appunto manoscritto. è stato poi acquisito
in copia presso il 6I8MI con ordinanza
dibattimentale: e trovasi in AAD, V5, C8.

(28) - Nell'appLlnto manoscritto, vergato dal 6I8TI, i
quesiti sono cosi testualmente formulati: "Tipo di
esplosivo - Chi ha provveduto a stabilizzarlo
Provenienza dell'esplpsivo - Chi l'ha trasportato
Come è stato trasportato - Esplosione predisposta a
telecomando o a tempo? - Quali i motivi del
collocamento dell '.esp.losivo nella sta;;:ion", di. B.•
Chi ha progettato l'attentato·? - Dove e quando è
stato progettato l'attentato - Perché è stata scelta
que.l La data? Gli ideatori sono tLltti italiani? - I
Francesi che parte heinno~avuto nell'azione
terrori.sti ca? .. -Quanti sono ..•• sta.ti gl i esecutori
ma.teriali - Dopo l'esplosione come. si .,;.ono dilegLlati?
- Dove sono andati? - Chi l i .ha nàscosti? "

(29) - Trovasi in RA, V8, C355, pp. 4 e 6.



t1USUt1ECI (30) • Semb~a necessario trascrivere il relativo

passo del verbale d'udienza: "Il P. t1.: 'F'residente, questa è

la risposta, quesito per quesito a quelli posti dal dotto

srSTI" (31) "e dal gen. ~lUSUt'lECI alla fonte, se la p u ò

contestare. '

Il Presidente mostra in visione all'imputato il documento

citato dal P.M. Si dà atto che l'imputato ne prende visione

e chi ede: 'questi due fogl i solo? ma ce ne sono al tri no?'

L'imputato: 'questa è la risposta ai quea ì t ì ? se quast a è la

risposta ai quesiti, fa certamente parte dell'appunto

consegnato ai Gilldici, sotto banco, in modo informale. '

Il P. t·l.: 'questi sono 19, è la risposta ai ques ì t ì ques t a •• ·"

Il MUSUMECI ricorda male o cerca di intorbidare le acque. Il

dattiloscritto fu certamente consegnato da lui 'brevi manu',

ma è posteriore alI "appunto MUSUMECI' e costituisce una

sorta di supplemento, di appendice di quest'ultimo: tant'è

che vi si forniscono chiarificazioni anche in ordine a certi

passi dello stesso 'appunto MUSUMECI' (a proposito ad

(30)
(31)

Nel
Il
il
del

* * * * *corso dell 'interrogatorio: cfr. vu 20/7/87, p59.
PUBBLICO MINISTERO, equivocando, reputava che
datti l oscr ì tto contenesse l e ri sposte ai quesi ti
dotto SISTI.



esempio, dei campers', di Philippe, del FREDA, ecc.).

Con ordine: in epoca collocabile ,nel novembr~ del 1980, e

dunque posterlore al confezlonamento dell'appunto che già il

2 novembre i Carabinieri girarono al Giudice IstrLlttore, il

dotto 5rSTI formulò i quesiti di cui si è dato conto sopra.

L' 'appunto MUSUMECI', edizione riveduta, corretta ed

ampliata di queLì o trasmesso dall'Arma, avrebbe

rappresentato la

,- sollecitazioni che,

'fonte', sarebbero

risposta ai qLlesiti ed alle varie

nelle more della compulsazione della

venute dall'Ufficio Istruzione del

I

~
\,.:;
~

Tribunale di Bologna.

Ora, v'è in atti 1321 un formulario contenente 19 quesiti

che trovano puntuale risposta nel dattiloscritto sottoposto

in aula al MUSUMECI: e le chiarificazioni richieste

dall'Istruttore e fornite dalla fantolTlàtica fonte

presuppongono -come s'è accennato- la conoscenza

dell"appunto MUsUMECr'. Che anche il dattiloscritto sia

stato consegnato dal MUSUMECI discende già, in mani.ra

t.r an qui llante, dalle parole di qLlest 'LII ti mo, sopra

**** *1321 - Trovasi in RA, V8, C355, pp. 28-29.
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riportate. D'altronde non potrebbe essere diversamente,

atteso che si tratta di documento consegnato 'brevi manu' e

che era appunto il MUSUMECI ad aver rapporti informali con

il Giudice Istruttore; in ogni caso, si trattava di notizie

che non potevano esser richieste se non alla consueta

'fonte' del BELMONTE.

La preoccupazione del MUSUMECI, una volta presa visione del

dattiloscritto, di qLlalificarlo come "parte" dell "appurrt c ,

nasce dall'esigenza difensiva di escludere che, dopo la

consegna dell' "appun t o MUSUMECI', egli abbia svolto altri

interventi sul medesimo versante delle informative in ordine

alla strage. Ma -si torna a ripeterlo- il Giudice Istruttore

non potè formulare i quesiti se non dopo aver preso

conoscenza dell 'appunto stesso. E' addirittura possibile

collocare nel tempo con relativa precisione il momento della

formulazione dei quesiti: assunto come 'terminus ante quem

non' la metà del gennaio '81 Il"appunto MUSUMECI' fu

consegnato in una data collocabile nella prima quindicina

del mese), può fissarsi come 'terminus post quem non' la

data in cui si appurò la vera identità del sedicente VAILATI



medicato, dopo la strage, presso l'Ospedale Maggiore, dal

momento, che tra gli altri quesiti, l'Istruttore ebbe a

formLll".rne uno relativo alle eventuali responsabilità di

tale VAILATI, senz~ indicarlo, alternativamente, come

PICCIAFUOCo o PIERANTONI.

Tanto premesso, occorre qui riportare, nella parte che

interessa, le domande poste dall' IstrLlttor-e ed i responsi

consegnati dal MUBUMECI,perché, ripercorrendo i quesiti ~l

-solco già tracci atoda11 ' 'appunto MUBUMEC I " e spaz i ando

essi anche in altre direzioni (segnatamente i quesiti 5 e

. 19) , il vertice deviato del BIBMI ne approfittò per

dispiegare, con le risposte, un'azione ì.n qu ì narrt e p i ù

incisiva ed a più vasto raggio, che rappresenta un

rivelatore i n e qui voco. delle finalità perseguite dal

MUBUMEC I e dai sLloi compl i c ì •

Quesiti:

1) Be la strage è stata ideata da
nuclei eversivi italiani che
hanno richiesto la collaborazio
ne di elementi del terr-orismo
europeooppLlre se è nata.da una
idea matur-ata negli ambienti del
terrorismo europea;

2) Chi è il capo dell'organizzazio
ne, almeno quello italiano.

1.2:47

Risposte:

1. E' stato riferito che l'idea
è maturata nell 'ambiente del
terrorismq europeo, sembra in
sieme all'attentato di Monacb.
L'esponente i tal iano .(BRAGA
GLIA) incaricato dell'opera
zione,avrebbe ·chiesto la col
laborazione, in faseesecuti
va,. del gruppo HOFFi1ANN.

2.1 capi sonocqLlelli citati.
Al tronei'v'erti ci non è stato
possibile apprendere.



5) Che parte hanno avuto i ·NAR~ se
sono compartecipi del programma
gli a t t.ua l t imputati della
strage: CALORE Sergio, PEDRETTI
Dario, FURLOTTI Francesco,
SEMERARI Aldo, SIGNORELLI Paolo.

6) Quali sono in Italia le persone
che hanno ideato, collaborato,
affiancato gli autori
dell 'attentato in tutte le fasi
dell'impresa. Dove sono avvenuti
in Italia e all'estero gli in
contri dei responsabili e a
quale data risale il progetto
cr-iminoso.

7) Quali sono le fonti di finanzia
mento, ad esempio droga o rapi
ne. Se i responsabili hanno in
Italia conti correnti o depositi
bancari;

8) Se la stessa organizzazione ha
compiuto _altri attentati in
Italia;se è responsabile anche
dell 'attentato di Monaco (Germa
ni a)

9) Che ruolo ha Franco FRE~A nella
or-ganizzazione e come si tiene
a contatto con gli altri mem
bri.

10) In quale modo usano comunicare
fra loro; se hanno corrieri o
mezzi convenzionali di comunica
zione;

11) Quale parte hanno avuto nella
organizzazione AFFATIGATO Marco
e BRAGAGLIA e quale ruolo ha
svolto il BRAGAGLIA nell'esecu
zione dell'attentato.

12) Se DURAND nel suo soggiorno a
Bologna prima dell 'attentato ha
avuto contatti con persone che
hanno poi avuto a che fare con
l'attentato

14) Da quale città della Germania
sono partiti i Camper e quali
sono le sedi abituali dei loro
incontri in Francia e Germania.

15) La località precisa in CL\"Ì i
terroristi hanno parcheggi,ato a
Rimini i loro Camper e se tali
Camper sono tuttora reperibili
in Germania

5. E' stato escluso il legame
con i NAR, come è stata esclu
sa la partecipazione alla
strage dei nominativi seghala~

ti. Se alcuno di essi poteva
essere al corrente non è sta
to potuto chiarire, anche
perché esistono legami tra NAR
e TERZA POSIZIONE.

6. Gli autori sono stati tutti
indicati. Ulteriori penetra
zioni hanno dato esito
negativo.

7. Le fonti di finanziamento
sono state collocate nell 'am
bito dell'alta finanza, ma lo
argomento è fuori della cono
scenza dei settori nei quali
è stata compiuta la penetra
zione.

8. Sembrerebbe, da quanto è
stato appreso, che lo stesso
gruppo HOFFMANN abbia avuto
responsabilità operative nel
l'attentato di MONACO.

9. e 10. Franco FREDA riesce ad
avere collegamenti con i
gruppi esterni tramite assi
stenti sociali. Non si cono
sce comunque la chiave.

11. L'AFFATIGATO è stato indi
cato come uno dei capi della
organizzazione. Il ruolo del
BRAGAGLIA è stato già invece
sufficientemente definito.

12. Sui contatti del DURAND è
stato già riferito.

14 e 15. I Camper sono partiti
da Monaco e si ritiene siano
colà reperibili o negli imme
diati dintorni.



16) Da dove proviene l'esplosivo;
come è avvenuta l'esplosione in
tempi tali da sorprendere colui
che era incaricato dio deporre
l'ordigno. E' stato usato un
timer ovvero un innesco chimico?

17) Con quale mezzo è stato traspor
tato a Bologna l'ordigno esplosi
vo; quando sono ripartiti da Ri
mini gli autori dell attentato e
quale itinerario hanno percorso.

18) Il corpo dell 'attentatore peri
to nell 'esplosione è stato
riconosciuto da qualcuno?

19) Se ha preso parte al delitto••.
tale VAILATI.

16. La ver,,;ione fornita sLIlla
morte del PHILIPPE è quella
già data. Se tale versione
risponda a verità o se sia
stata costruita per avvalora
re l'ipotesi di un errore dei
timers e quindi daregiustifi
cazione dell'eccidio non è
stato possibile approfondire.

17. Nessuna indicazione è stata
fornita nel senso richiesto,
anche perché a tale incomben
te avrebbe provveduto, in pro
prio, il gruppo HOFFMANN.

18. Nessuno ha visto il corpo di
PHILIPPE. Rimane tuttavia il
fatto che lo stesso PHILIPPE
non è stato più rintracciato.

19. Sembrerebbe da escludere la
partecipazione di altri allo
attentato.

Il messaggio diviene più esplicito ad ogni informativa. Dai

in rassegna si apprende che l'ideazione

rnat ureta nell" ambi ente del terrori smo eLlropeo.

dell'attentato non è frutto di eversori ma è

E sembra sia

italiani,

passatiresponsi

maturata assieme al progetto della strage di Monaco. Le

fonti di finanziamento vanno ricercate nell 'alta finanza. Il

gruppo degli esecutori tedeschi sembrerebbe operativamente

coinvolto anche nella strage di Monaco. Chi invece non ha

nulla a che fare con la strage sono i ~eB; così. come

certamente estranei all'attentato sono i vari CALORE,

PEDRETTI , FURLOTTI , Anche uri cer·to

VAILATI non .ha preso parte all'attentato, perché sembrerebbe

da escludere la responsabilità di persone diverse da quelle
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indicate nelle precedenti informative. Anzi, di p ìù r tigli

autori sono stati tutti indicati". Al trasporto a Bologna

dell'esplosivo

HDFFMANN' •

ha provveduto autonomamente il 'Gruppo

Laddove i qLlesi t i si fanno imbarazzanti, non ottengono

risposta,o ne ottengono di evasive.

In qualche caso, si tratta di rimediare a precedenti sortite

alquanto speri colate. Ci si trova a dover chiarire come il

FREDA, dal cal"'"cere, possa collaborare a dirigere

l :organizzazione terroristica internazionale. E ci si trova

a dover fàr i conti con il fatto che, mentre il francese

Philippe -nell' 'appunto MUSUMECI'- è stato dato per morto

nell 'attentato, le vittime della strage sono state tutte

identificate: e Philippe manca all'appello.

A cavallo fra la fine dell '80 e l'inizio dell '81, MUSUMECI e

soci, con i necessari aggiustamenti e con le opportune

pr-ecisazioni, cavalcano a briglia sciolta la tigre della

'pista internazionale'. Ma gli inquirenti bolognesi, tutto

sommato, appaiono ancora tiepidi rispetto alle aspettative;

la pista che potrebbe definirsi 'FARINA-LAZZERINI-VETTDRE'



resiste anco~ae varie carce~azioni si trascinano. Di qu ì

l insorgere di un'offensiva pi~decisa e penet~ante, che

dimostri, a.d un tempo, l 'attualeoperatività di un gruppo

terroristico internazionale el~ riferibilità allo stesso

anche della strage di Bologna. Accertando le responsabilità

dei vertici deviati del 8I8MI nell' 'operazione Terrore sui

treni', la Corte verrà accertando, automaticamente, anche le

responsabi li tà degl i i mputati per il confez i onamento dell e

'fonte' nell'un casO e nell'altro. Dimostrato che la 'fonte'

unica è stata laammissione del MUSUMECI e del BELMONTE,

perInvero,passate in rassegna.informative sin qui

dell' 'operazioneTerrare sui treni' non esisteva, che le

notizie furono costruite a tavolino dai detti imputati, i

quali sono responsabili della collocazione della valigia sul

treno Taranto-Mi l ano, resta provato che anche l e i nformati ve

sulla strage sono state artatamente predisposte dai vertici

dell'Ufficio Controllo e Sicurezza del 8ISMI.

Oltre ai fatti esposti in narrativa a pr-opositodi ques t a

ulteriore vicenda, conviene ricordare ancora quanto segue.
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Nella valigia rinvenuta sul treno Milano-Taranto, -assi eme

agli oggetti di cui si è detto sub 1.2.10), erano stati

rinvenuti altresi: 2 passamontagna di lana color 'bleu'; 2

paia di quan t ì di gomma di tipo casalingo; una coperta

di lana 'double face', senza marca, di colore giallo canarino

e arancione, con disegni di personaggi 'disneyani'; una

copia del quotidiano francese 'France Soir' ed una del 'Le

Figaro Magazine', datate rispettivamente 10 e 10/11 gènnaio;

una copi~ del quotidiano tedesco 'Frankfurter Allegemeine'

ed un a del 'Di e Zei t' , entrambe con supplemento

settimanale, datate 9 gennaio (33).

Dalla fascetta apposta sui biglietti aerei risultava che gli

stessi erano stati ac qu ì s t at.t presso l'agenzia di via.ggi 'A.

MDRFINI & figli di Bari'. Veniva pertanto interessata la

QLlestura di que l l a ci ttà, che provvedeva ad assumere a

verbale l'impiegato addetto allo sportello prenotazione e

biglietti della società, tale BATTISTA Michele. Questi

riferiva che, verso le 11 del 12 gennaio, si era

presentato presso l'agenzia un giovane dell'apparente età di

* * * * *(33) - Cfr. rapporto Questura Bologna 7/2/81,
pp. 46 ss.
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25 anni~ alto mt. 1,72-1,73, di corporatLtra snell a, dai

capell.i scuri, dal colorito bruna, senza occhiali, privo di

b ar b a e baffi, con cadenza presumi b i I mente barese , i l quaI e

aveva chiesto di. effettuare un a prenotazione per i voli

Li nate-t1onaco e Li nate-F'ari gi, rIspetti vamente ai nomi di

DH1ITRIEF ì1artin e LEGRAND Raphael, esibendo un appun t o sLll

quale er.ano riportati i nominativi suddetti e gli orari di

viaggio (34).

Si è fatto cenno sub 1.2.22) lettera c) dei quesiti che

furono _ sottoposti alla 'fonte" delle informative. Va

sottolineato che i quesiti vennero formulati dalla 19

Divisione del Gen. NDTARNICDLA. Le risposte non si fecero

attendere, essendo all'epoca la 'fonte' -come ha osservato

la Corte d'Assise di. Roma- ancora viva e vitale. Vi si legge

per la prima volta .ilnome di Giorgio VALE. Testualmente:

"Da informazioni assunte il corriere che avrebbe collocato

la 'nota' valigia s~l treno non dovrebbe identificarsi cOn

la persona che ha fatto i biglietti a Bari. .Infatti, questi,

sembra~ si.a tale VALE ~iorgic da Roma. Costui è stato

*** * *
(34) - Cfr. il rapporto citato alla notachepcecede.

1253



indicato come la persona che avrebbe il compito di

ma.ntenere i contatti tra TERZA PDSIZIDNE-F.A.N.E. - ed un

sedicente gruppo tedesco HDFFMANN •.. Dopo l'esecuzione degli

attentati ai treni il VALE avrebbe dovuto procedere alla

seconda parte dell 'operazione che consisteva nel mettere in

atto il ricatto a.lla Stato" (35).

A proposito del DIMITRlS e del LEGRAND: III due stranieri,

indicati come DIMITRIS e LEGRAND, sembra, avessero richiesto

due armi automatiche da usare a breve distanza e due

biglietti di aereo. Detto materiale avrebbe dovu t c essere

consegnato unitamente alla 'vèligia' a Pescara. Lo scambio,

invece fra gli stranieri e gli altri doveva avvenire ad

Ancona. Di qui LEGRAND e DIMITRIS si sarebbero recati con le

armi a Milano, mentre gli altri avrebbero dovuto proseguire

per Bologna. Non si conosce il motivo della richiesta delle

due armì ••• Il

* * * * *(35) - I contorni del "ricatto allo Stato" sono precisati
nel rapporto 24/2/81 di cui sub 1.2.12): " ••. questo
SISMI era venuto a conoscenza di un imminente
presunto piano eversivo che si sarebbe estrinsecato
in due fasi: -nella prima si sarebbero do~uti

verificare attentati (a scopi dimostrativi) in
corrispondenza dei pià importanti tronchi ferroviari;
-nella seconda, i terroristi avrebbero avanzato
richieste ricattatorie alle Autorità sotto minaccia
di far esplodere un consistente ordigno (circa 10-15
kg. di esplosivo) precedentemente collocato in
corri.~onden~a di importante obiettivo."'

12.54



Compare una figura nuova rispetto alle informative del

gennaio: IIII ca~riere dovrebbe essere ai Cosenza e sembra

sia incensurato e v i c i rio agli ambienti della mafia

calabrese. Vive a Firenze. Non sono pervenute altre notizie

slll contodell 'interessato."

Il 24 apd l e 1981 , il Gen. SANTOVITO trasmetteva all' UCIGOS,

al Comando generale dell'Arma ed al SISDE Un appunto (36)

i nternaz i onal e, avrebbe commi ssi onato un grosso quanti tati va

riferisce che VALE Giorgio,

del seguente tenore: 111. Fonte straniera attendibile

elemento della destra eversiva

di esplosivo per condllrre non precisati' attentati

terroristici in Italia.

2. Gli esecutori materiali degli attentati dovrebbero

provenire dalla Germania nella settimana pasqual. eia in

quella sllccessiva, a mezzo di CAMPER."

Il 30 giugno, la DIGOS di Bologna, facendo seguito al

rapporto citato alla nota (33), riferiva (37) aver dato

esito negativo le indagini svolte per accertare l'eventuale

presenza di Giorgio VALE in Imperia,

** '* **
(36) AA, V7, V43, p148.
(37) AAD, V6, C3, pp. 56-70.
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acclarare se fosse stato il VALE l'acquirente dei biglietti

aerei presso l'agenzia dì viaggi di Bari. Aggiungeva che

1 '11 gennaio, sul volo 'AZ 429', aveva viaggiato da t1onaco

verso Milano Linate tale DIMITRIS, non meglio precisato.

Richiamava, a proposlto del LEGRAND, il rapporto 7 febbraio,

nel quale, fra l'altro, era stato riferito che tale LEGRAND

Philippe (e non Raphaell, architetto francese, era venuto

alcune volte in Italia, per motivi professionali, fra il '79

e 1'80, alloggiando in esercizi ricettivi milanesi; e che

tale LEGRAND Ph., prenotato sul volo 'AZ 327' Parigi-Linate

del 14 gennaio, non risultava sbarcato all'arrivo del

velivolo.

Va qui ricordato che, nello stesso rapporto 7 febbraio, si

precisava che i due stranieri di cui ai biglietti rinvenuti

nella valigia, pur risultando prenotati per il giorno e gli

orari di cui si è detto sub 1.2.101, non si erano presentati

all'atto dell 'imbarco.

Si è già dato conto, in narrativa (381 di parte delle

dichiarazioni testimoniali del Gen. NOTARNICOLA, rese tanto

nel procedimento romano che nell'istruttoria del presente.

* * * * *(381 - Cfr. supra, sub 1.7.3) ed 1.7.91.
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Va ricordato che, deponendo di fronte al PUBBLICO MINISTERO

di Roma, il 3 maggio 1984, oltre a quanto si è riportato sub

1.7.3), egli ebbe a dichia.rare ancora.: " .. ,infatti, sulla

base di comunicazioni anche telefoniche dell'ufficio del

col . MUSUMECI , e di suoi dipendenti, qua l che settimana od un

mese dopo, fu rinvenuta -'sul treno Lecce/Milano, presso la

stazione di Bologna- una valigia contenente armi ed

esplosivi, nonché biglietti d'aereo corrispondenti alle

indicazioni fornite dall'ufficio del col. MUSUMECI. Ricordo

conosceremagistratura di Bologna chiese dilache

l'identità della fonte informativa ma senza successo; io

stesso chiesi informazioni in proposito alla direzione dei

servizio ed ottenni solo che il MUSUMECI rispondesse

direttamente ai giudici di Bologna. In seguito seppi dal

col. BELMONTE (che era alle dipendenze, all'epoca, del

MUSUMECI) che la fonte era stata un delinqLlente c ornune

tara.ntino, ormai deceduto. Non mi venne fatta una

indicazione nominàtiva. A proposito della detta vicenda,

rammento che rileVai che le informative erano troppo

dettagliate (col oree·descrizione don la Vali gi a pri ma ancora



che venisse trovata; indicazione esatta n,on solo del treno,

ma persino della vettura in cui era tenuta la valigia;

indicazione dei presunti nomi degli autori ~31 traffico -due

st;~nieri- che poi risultarono corrispondere ai nomi degli

intestatar-i dei biglietti d'a.er-eo tr-ovati nella valigia);

ciò mi fece pensar-e che l'infor-mator-e doveva essere

dir-ettamente coinvolto nel tr-affico stesso ••. A pr-oposito

della vicenda della valigia di cui ho par-lato, r-ammento che

l'ufficio del MUSUMECI mi r-ichiese di r-isponder-e ai

magistr-a..ti di Bologna affer-mand.o che la fonte della notizia

er-a costituita da 'per-sone str-anier-e, non piQ contattabili '.

Vista la gener-icità della r-isposta, pr-etesi -con appunto

scr-itto- che ad inter-loquir-e con la magistr-atur-a bolognese

fosse lo stesso col. MUSUMECI. •. " (39).

Si è succintamente dato conto, sub 1.7.9), di come la linea

difensiva del BELMONTE abbia tr-ovato clamor-osa smentita

nelle dichiar-azioni del Mar-esciallo SANAPO (40):

illustr-ar-e la genesi del pr-ocedimento per- calunnia. Qui

* * * * *(39) - Tanto le dichiar-azioni del 3/5/84, quanto quelle r-ese
al Giudice Istr-uttor-e del pr-esentepr-ocedimentoil 10
ed il 17/11/84 hanno tr-ovato confer-ma' in
dibattimento: cfr-. vu 14/10/87, p19.

(40) - Per- la confer-ma dibattimentale delle dichiar-azioni
pr-ecedentemente r-ese da costui, cfr-, vu 16/10/87, p31.
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è necessario riprendere l'argomento nel dettaglio. Si legge

nella sentenza 29/7/1985 della Corte d'Assise di Roma (41):

"BELMONTE ha. fornito ... 1e seguenti versioni: la fonte, che

conosceva da quando egli comandava il gruppo dei Carabinieri

di Taranto, telefonicamente gli forni le notizie sul

trasporto dell 'esplosivo, sulla F.A.N.E., su FREDA, VENTURA,

DELLECHIAIE, VALE, ecc., sLlll 'appartamento d'Imperia, ssuI

gruppo HDFFMANN', spiegandogli che le informazioni gli

erano state date da uno straniero, forse francese;

era stato stabilito che, allorché fosse pervenuta la notizia

circa il lubgo ove sarebbe dovuta avvenire la consegna del

materiale, egli, insieme con un funzionario della I

Divisione, avrebbe raggiunto la 'zona operativa'. Ma il col.

NDTARNICDLA, dirigente di detta divisione, aveva ordinato

che nessuno doveva accompagnarlo. Pertanto, nei giorni dal 9

al 13 gennaio 1981 non si era mosso da Roma ~ e di questa

circostanza era 'assolutamente sicuro';

'* '* '* '* '*(41) - cfr. AA, Vll, C63, pp. 130 ss. Si riporta il testo,
omettendo le note. La Corte romana, nel passo in
questione, ha fatto riferimento ai seguenti verbali:
BELMDNTE, 16/8/84, 22/10/84, 24/10/84 e 1/11/84, in
Cal.,V2, Cl, rispettivamente pp. 72-76, 77-79, SO-81
e64-68;SANAPD, 24/10/84ell11/84l',in eal V2, Cl,
rispettivamente pp. 82-88 e 52-58; confronto
BELMDNTE-8ANAPD24/ 10/84, i nCal.,V2, Cl, pp. 89-90.



la fonte non aveva ricevuto alcun compenso né lo aveva

;:Jreteso;

la fonte e~a stata uccisa in un conflitto a fuoco;

la fonte era tale Peppino MONNA;

se p~ima aveva affe~mato che la fante era stata uccisa, era

stato 'per cautelare la fonte stessa';

MONNA -che era effettivamente deceduto-" (42) "gli aveva

trasmesso anche le informazioni sulla strage di Bologna. A

riguardo, sollecitazioni e disposizioni del Gen.

MUSUMECI, al quale peraltro aveva fatto presente che le

notizìe erano state valutate come inattendibili dalla I

Divisione, egli telefonicamente aveva interpellato la fonte

sui quesiti formulati con la collaborazione del dotto SISTI,

ricevendo le risposte comunicate al giudice istruttore .di

Bologna;

aveva consegnato a MONNA, a più riprese, la somma

complessiva di un milione e mezzo di lire;

non a\,.:eva detenuto o trasferito armi ed esplosivo od

* * * * *(42) - Secondo la versione resa il 22/10/84, che il MONNA
fosse realmente morto il BELMONTE avrebbe appreso dal
SANAPO, telefonandogli dopo esser stato esaminato dal
PUBBLICO MINISTERO di Roma il 16/8/84.



ordinato ad altri, od invitato altri ad effettuare un

trasporto di armi ed esplosivo;

era falso quanto affermato dal col. NDTARNICDLA, secondo cui

egli avrebbe detto che stava per recarsi a San Severo: in

quel

Roma;

periodo di tempo non si era mai mosso dalla zona di

alla contestazione che da prova documentale risultava che

all 'uopo il BISMI gli aveva messo a disposizione una Fiat

per incontrare la fonte e che prima aveVa mentito perché

Ritmo, dichiarava che in realtà si era recato a San Severo

sapeva che 'sarebbe successo tutto questo';

affermava poi che non era andato a San Severo ma a Vieste, e

che il precedente suo comportamento era inteso a proteggere

il maresciallo Francesco SANAPD, suo ex-sottoposto, il quale

era la vera fonte. Su ordine di MUSUMECI, aveva raggiunto

Vieste verso le 19 del 12 gennaio. Si era intrattenuto

nell'abitazione di SANAPD. Verso le ore 3 era pervenuta la

"ccrnun ì.c az t orie ' da parte del confidente. Aveva allora

telefonicamente avvertit.o il SISMI; si era recato in

albergo, ripartendo per Roma dopo un paio di ore;



alla contestazione che non vi era motivo di 'cautelare' il

mar-e-:;ci allo, i l quale, essendo ufficiale di polizia

giudiziaria, poteva tenere segreto il nome del confidente,

rispondeva che non è che non ci avesse pensato, ma che

voleva 'coprire il maresciallo SANAPO e basta';

aveva attribuito la falsa qualifica di confidente a MONNA

quando apprese da SANAPO che lo stesso era morto;" (43)

era stato il sottufficiale a fornirgli lB notizie sulla

strage di Bologna e sul trasporto dell 'esplosivo;

tutti i riferimenti alla fonte, internazionale e straniera

-precisava- erano stati da lui BELMONTE inventati per

rendere più verosimile l'origine delle confidenze;

MUSUMECI nulla sapeva di SANAPO.

Il maresciallo Francesco SANAPD, nell'esame testimoniale

del 24 ottobre 1984, dopo aver affermato che la fonte era

Giuseppe MONNA; che si era incontrato a Brindisi con

MUSUMECI e BELMONTE; che egli aveva fatto da intermediario

fra BELMONTE e la fonte, ricompensata con la somma di f:

* * * * *(43) - L'imputato lo aveva appreso, naturalmente, all'epoca
dei fatti cuì si riferisce l'impLltazione: nel corso
dell'esame del 16/8/84 gli era però sopravvenuto un
dubbio, che -come s'è visto alla nota che precede- si
era tolto telefonando al SANAPO, il quale gli aveVa
riconfermato la notizia.
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~nh non-nnn·- - - . - - -.. - - - ,

che MONNA nel dicembre 1980 gli aveva recapitato tre fogli

datti Losscr i t t ì , da lui 'girati'· al tenente colonnello, dove

vi era scritto che la strage di Bologna, organizzata da

DELLE CHIAIE, era stata eséguita da un gruppo di tedeschi

(il grUppo HOFFMANNI giunti in Italia a bordo di due camper

ecc., ritrattava tali dichiarazioni, e riferiva d'averle

rese su suggerimento dell'ufficiale superiore, già suo

comandante di reparto. Ripugnava però alla sua coscienza di

carabiniere mentire. Invero, , BELMONTE, che era andato a

trovarlo.nell'estate del 1981, lo aveva indotto a sostenere

l'inventata tesi di un rapporto a tre fra BELMONTE stesso,

lui e un confidente.

SANAPO, esame 1/11/84: ' ... BELMONTE mi disse: ••. io non mi

sono iscritto alla loggia P2 anche se MUSUMECI mi aveva

chiesto di farlo e pertanto sono rimasto al 818MI e in

sostituivo il MU8UMECI, essendo vice-comandante

dell'Ufficio .•• Ti debbo chiedere un favore. MUSUMECI ha

mandato un rapporto ai giudici di Bologna sui presunti

autori della stragi dr Bologna. Questo rapporto non è stato



fatto bene; pe~ò MUSUMECI ha ca~icato su di me dicendo che

le notizie e, il ~appo~to erano miei. Ades~o mi sono assunto

la p2~2rnità ~elle notizie che sono nel rapparto. Dovremmo

trovare una fonte alla quale attribuire le notizie che io ho

dato ... ln ogni caso, fallo pe~ me.~.'

Successivamente, nel dicemb~e 1981, SANAPO info~mò BELMONTE

di aVe~ 't~ovato' una pe~sona adatta a fUnge~e da fonte, e

gli feèe il nome di Giuseppe MONNA, p~egiudicato ta~antino

assassinato nel maggio/giugno 1981.

'Il BELMONTE mi chiese qualche indicazione sul pe~sonaggio

defunta -in ~elazione all'aspetto fisico e ai suoi

p~ecedenti-, ed io gli spiegai quanto sapevo, aggiungendo

che egli av~ebbe potuto di~e di ave~ conosciuto il MONNA

du~ante il suo pe~iodo di comando a Taranto (gli spiegai

infatti che il MONNA e~a un p~egiudicato tarantino). Invitai

comunque il BELMONTE a vede~sela da solo, pe~ché non me la

sentivo a ~acconta~e -se fossi stato chiamato- una sto~ia

cosi macchinosa. Il BELMONTE mi disse: 'Non ti preoccupa~e,

o~mai me la ved~ò io, dimentica quallo che .ti ho detto (me

lo ~ipeté due volte), pe~ché diet~o quella pe~sona ci sono
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persone molto in alto'. Per il contenuto delle nostre

conver-sazioni, risultava evidente che' quella persona,' non

~oteva non esser~ altri che MUSUMECI'.

BEU'1ONTE a sua val ta affermava

che era falsa la circostanza del versamento di lire un

milione e mezzo in favore di MONNA. Egli aveva informato

MUSUMECI del contenuto del~a sua deposizione nel corso della

quale aveva attribuito a MONNA quale compenso una somma

corrispondente a quella del rimborso delle spese da lui

sostenute;

che la fonte aveva chiesto E 300.000.000 ma nulla le era

stato dato perché l'operazione non era andata in porto;

che, anzi, il 8I8MI aveva pagato un premio di E 300 milioni.

Egli stesso si era recato a Brindisi con un aereo della CAI

consegnando la busta, contenente il denaro procu~ato da

MU8UMECI, a 8ANAPO.

Dopo aver preso atto delle dichiarazioni del sottufficiale,

BELMONTE ribadiva l'ultima versione dei fatti ,·che manteneva

senza convinzione anche i n sede di confronto, pronunciando

si gnifi catil,fef~asi, leqLlali dimostrano la sLlaostinazione
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a 'coprire' le responsabilità dei complici:

~2e~eEQ: ... Ma perché non diciamo la verità? Stiamo per

rovinare i c~istiani? Se sei succube di quello, liberatene'.

il ~roblema è che addebitano a me il trasporto e

rimango solo io!

.. . ~§e~eEQ: ma a chi li avremmo dovuti consegnare i soldi, se

non c'era nessun confidente?'.

sono rimasta solo io, appeso al muro. Si doveva

presentare queLl o della I Divisione che non hanno né

nominato né designato.

con la fonte'.

Lui avrebbe dovuto prendere contatto

Con quest'ultima frase, in particolare, l'imputato smentisce

ancora una volta se stesso parlando del previsto ma non

realizzato contatto tra altro funzionario del BIBMI e il

'confidente' -persona diversa da SANAPO-, quando prima aveva

invece affermato che il rapporto fiduciario intercorreva

esclusivamente tra lui e il maresciallo dei Carabinieri.

L'ennesima menzogna," -rileva ancora, puntualmente, la Corte

d'Assise di Roma- "resa da un individLloche. era sul punto di

confessare ma cercava disperatamente un appiglio

.1.266
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sostenersi 1 non ha carattere di estemporaneità perché si

ricollega a un documento datato 8/4/82, il quale conferma

quanto BELMONTE ebbe a dire a SANAPO nell 'incontro romano

del dicembre 1981, eci oè che, essendo stata trovata la

'fonte' (MONNA, deceduto pochi mesi prima), comodissima

perché non poteva smentire, egli 'se la sarebbe vista da

solo' .

'L'intermediario è MONNA Beppino, tarantino,

Il documento"

funzionario

(44) "consiste in una nota

del Servizio sotto dettatura

scri tta da un

di BELMONTE:

pregiudicato,

ucciso in un regolamento di conti nell'estate 1981 nella

zona di Taranto. Delinquiva nel traffico della droga ..• '

Ed ancora, BELMONTE dichiarava di non essersi recato a

Brindisi in quei giorni, e comunque che non vi era andato

insieme con MUSUMECI. Alla contestazione che da un rapporto

dei Carabinieri risultava che con volo CAI aveva raggiunto

* * * * *(44) - Travasi in Cal., V2, C2, p162. E' allegato ad una
nota, datata 12/6/1984, nella qual e si legge: "Le
notizie concernenti il r-ì nveru.manr o di Una valigia
sul treno Taranto-Milano (13/1/1981" vennero
riferite da persona rimasta non identificata, per
esplicita condizione posta dalla stessa, presentata
all'ufficiale contattante da intermediario -ora
deceduto- il cuì nomi nati voè indicato nell 'unita
nota manoscritta. Il SLIO originale è stato ed è
tuttora custodito in plico chiuso."



Brindisi L'8 gennaio 1981 partendo da Ciafupino alle ore

16,23 e f~cendo ~itorno alle 19,32, afferma.va di non

ricordar'8 e c~e l'unica possibilità era che avesse avuto un

c o l Lo quì o con SANAPO prima di stendere l'informativa

relativa alla 'operazione terrore sui treni'. In ogni caso

non aveva raggiunto Brindisi con il suo superiore Se ciò

fosse ~vvenuto se lo sarebbe ricordato. Alla contestazione

che dal suddetto rapporto risultava che sullo stesso aereo,

da Roma a Brindisi e ritorno, aveva viaggiato MUSUMECI,

escludeva il fatto 'nel modo più categorico'. Ci doveva

essere un errore. . Tra l'al tra i l MUSUMECI non aveva neSSlma

ragione per andare a Brindisi in relazione all'operazione

dell 'esplosivo'.

E' opportuno qui rammentare " -continua la Corte romana-

"che SANAF'O secondo la versione concordata a suo tempo con

BELMONTE, riferì. inizialmente al Magistrato di essersi

incontrato a Brindisi con il predetto BELMONTE e MUSUMECI.

Perché allora BELMONTE ha così. ostinatamente negato il fatto

del viaggio a Brindisi con il suo superiore, fatto che pure

era documentaI mente provato?" (45)

* * * * *(45) - Nell. sentenza che si sta citando, alla nota (2) di
pagina 138, sono indicati ,i riferimenti documentali.



IlPer pi~ ordini di motivi: perché l'invenzione del

confidente o meglio dell'intermediario della fonte deceduto,

consacrata ormai in atti del BIBMI, metteva 'fuori causa'

BANAPO e la storia che avrebbe dovuto raccontare, tanto pi~

che allo stesso l'imputato aveva dato assicurazione che non

avrebbe chiesto il suo aiuto la conferma, si legga il

verbale del 16/8/84•.. dove non si fa alcun accenno a

terroristica, èd era bene non parlarne affatto; perché era

Brindisi era preordinata alla messa a purrto dell 'operazione

BANAPD); perché la missione di MUBUMECI e BELMONTE a
,

.J

d
':::~
'~

~

necessario tenere fuori della vicenda MUBUMECI.

Ed ancora, BELMONTE, contraddicendo quarrt o aveVa

precedentemente affermato circa il pagamento del premio di €

300 milioni, affermava nel corso dell'ultimo interrogatorio

raccolto dal P.M." (46) "che non gli risultava che fosse

'mai stato stanziato alcunché per l'azione informativa della

valigia sLlltreno Taranto-Milano'''.

Osserva ancora la sentenza della Corte d'Assise di Roma, a

proposito di quèlla che talLlno, in qua l giudizio, aveva

* ***.*
(46)'- QLli sic:ita l'interrogatorio del 21/11/84: cfr. Cal.,

'.,i3, pp. 95-96.



sostenuto essere 'l'assoluta verità' contenuta nelle pagine

iniziali del primo verbale di esame testimoniale del SANAPO:

Il." .va ri~evato che il fantomatico confidente, che avrebbe

ricevuto il premio il giorno dopo l'asserita consegna da

parte di BELMONTE a SANAPO del denaro, non forni più alcuna

notizia sull' 'operazione', e non si fece più sentire dalla

metà di febbraio, mentre la 'risposta ai quesiti' reca la

data del 7/2/81 e l'appunto su VALE e la imminente

esecuzione di attentati ad opera di terroristi, che

sarebbero giunti

del 14/4/81" (47).

dalla Germania a bordo di camper, quella

Nell 'istruttoria romana, il MUSUMECI si era avvalso della

facoltà di non rispondere tanto in relazione alla

complessiva vicenda (48) quant.c al compenso di :E: 300.000.000

* * * * *(47) - Qui la Corte di Roma è incorsa in un innocuo errore
materiale:l 'informativa in questione reca la data del
13/4/81 (cfr. AA, V7, C43, p148). Ad evitare equivoci,
occorre precisare che, nel passo della sentenza testé
riportato, laddove si legge "non forni p ìù alcuna
notizia sLlll"operazione'", deve sottindendersi "dopo
quelle del gennaio che avevano portato al
rinvenimento della valigia": di qui l'inattendibilità
della versione originaria del SANAPO, atteso che la
risposta ai quesiti porta, appunto, la data del 7
febbraio. Nel riferire dei successivi contatti, sino
all'ultimo, telefonico, della metà del febbraio, non
si faceva cenno -nella versione SANAPO prima maniera
di ulteriori notizie fornite dalla fonte in relazione
all' 'operazione terrore sui treni '.

(48) - Nell'interrogatorio del 22/10/84 (cfr. Cal., V2, Cl,
p91l: " ... non intendo rispondere in ordine ai c ap ì

(F) (G) della rLlbrica ••• "
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che, secondo una delle versioni fornite dal coimputato,

sa,-ebbe stato cClI'-r-isposto alla 'fonte' (49).

Ri prend'?"'::!o l a sentenz-:=\ dell e Corte d'Assi se di Roma.: Il In

sede dibattimentale, MUSUMECI ha'~ffermato cheSANAPO era la

'fonte', da lui stesso incontrata in due occasioni, una

volta a Roma e un'altra volta a Brindisi 1'8 gennaio 1981

-come appresso si dirà-; che il gen. SANTOVITO era a

conoscenza del ruolo che svol geva i l sottLlffi c ì.a I e, i scri tto

nei ldbri~paga del ~ISMI, al quale furono consegnate per le

notizie sulla strage del 2 agosto la somma complessiva di ~

10.000.000 e per l'operazione 'Terrore sui treni', in

un'unica soluzione, la somma di ~ 300.000.000.

BELMONTE si è subito allineato, ammettendo il viaggio a

* * * * *(49) - Nell'interrogatorio del 13/11/84 <Cfr. Cal., V2,' Cl,
p401. Nello stessò contesto, il MUSUMECI, invitato ad
indicare l'ammontare complessivo delle somme
ottenute, per var.ie .notizie, nel periodo ottobre '80
giugno '81, dall'Ufficio Controllo e Sicurezza, aveva
risposto: "Ritengo che la somma, complessivamente,
non possa essere asssolutamente sL\periorealle lire 5
milioni". Poi dopo aver preso atto che il Col. DI
MURRO, amministratore del SISMI, aveva dichiarato
d'aver versato all'Ufficio Controllo e Sicurez;;;a, fra
l'ottobre '80 ed il giugno '81, una somma variabile
fra un miliardo ed un miliardo e duecento milioni di
lire, aveva, tra l'altro,affermato: "Se il CoL. DI
MURRO ha dichiarato di aver elargito quella somma
(non so se sia esatta, perché non lo ricordo), si
ri feri sce 'ad operaz ioni che rì guardano Bologna."
Ad illustrare l'utilizzo della somma, aveva quindi
soggiunto: " ..• Ci sono sei mesi di lavoro dei giudici
di Bologna ch.e sono venuti a Roma; comunque
risponderò al giudice competente ... "



Brindisi con MUSUMECI ~.ostenendo che SANAPO riceveva

compensi mensili dal SISMI e che per le notizie sulla strage

e SLI trasporto del! 'esplosivo era stata versata al predetto

denaro nella misura e con le modalità indicate dal suo

'5uper i ore.

Il maresciallo SANAPO, nel confermare quanto dichiarato in

istruttoria, ha categoricamente negato di essere un elemento

'acquisito' al SISMI, di aver fornito notizie sulla strage

di Bologna e sul trasporto dell'esplosivo e in particolare

ha affermato che: rifiutò la proposta .dì. BELMONTE di pas-5are

=tI 3I8MI;

sollecitato dall'imputato, gli inviò, per il tramite del

maresciallo CECI, informazioni su un traffico di auto rubate

e di droga, ricevendo E 250 mila come rimborso spese;

BELMONTE lo informò che al Servizio non interessavano

notizie di quel genere, ma che alui interessava sapere che

in un determinato posto vi era un amico cui potesse

rivolgersi in qualsiasi momento. Essi 'avevano' una rete

i nFor-rna t i v a spionistica in Italia e all'estero, ed erano

guidati da un 'grosso personaggio' .. ~;



ricevette somme di E 200/250 mila, complessivamente L ~

milioni circa ... ;

firmò una ventina di ricevute con il nome di 'Antoniò', su

invito di BELMONTE, che gl i aveva detto che doveva

regola,rizzare una pra t ì c a amministrativa;

le visite del colonnello, •.• , dal dicembre 1980 si fecero

pi~ frequenti •.. per poi interrompersi dopo lo scandalo della

F'2;

gli fece il discorso sopra

BELMONTE nella prima decade del luglio 1981,

preannunciato telefonicamente la visita, a

dopo avergli

si recò da lui,

In questa occasione,Vieste.

riportato sulla necessità di 'inventare' una fonte. QLlell a

vera non poteva essere 5coperta 'perché era una fonte di

Stato' , facendogli capire che essa si identificava con il

grosso personaggio che guidava ~a rete spionistica;

non era 5tato a Brindisi né 1'8 néi.l 22 gennaio 1981;

BELMONTE non si era recato a Vieste il 12/13 gennaio 1981,

né poteva~elefonar2dalsuoalloggio perché la derivazione

telefonica· o meglio citofonica ivi installata non consentiva

di chiamare la linea esterna; ... "
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La responsabilità del MUSUMECI e del BELMONTE per il

confezionamento delle informative e per la collocazione

della valigia sul treno Taranto-Milano (su quest'ultimo

aspetto si è già formato il giudicato, per l'intervenuta

definitività, sul punto, della sentenza della Corte d'Assise

di Roma) è dimostrata da un complesso probatorio imponente.

a) Nessun dubbio sull'attendibilità del SANAPO. Ha osservato

giustamente la Corte romana (50) che "l'iniziale e poi

ritrattato adattamento alla versione concordata con

BELMONTE riguardante l'incontro brindisino a tre, le

informative, il presunto confidente, la ricompensa

pagata, trova causa nelle pressioni subite dal teste ad

opera del suo ex-comandante, al quale era legato da

devota amicizia, e dal timore -di andare altrimenti

incontro a pericoli, avendogli l'imputato fatto capire

che dietro a MUSUMECI c'era gente molto potente".

A riprova dell 'atteggiamento intimidatorio del BELMONTE,

va qui ricordato che, nel corso del confronto (51) tra i

* * * * *(50) AA, vi i , C63, p143.
(51) Cal., V2, Cl, p63.
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due in data 1ì11/84, l 'lmputato cosi apostrofò il teste:

Il. d d t-H sembra 'che mi ·atiano balenando delle cose poco

"gradevoli sul tuo conto~ vuoI essere un avvertimento ..• 11

fu peraltro certamente estr-anea all'iniziale

decisione del SANAPO di fornire copertura a chi gliela

chiedeva la particolare situazione psicologica del

sottufficiale, lusingato di avere rapporti con alti

loro d'aiuto, in ossequio ad un malinteso spirito di corpo.

prestig oso Servizio segreto militare, e di poter essere

ufficiali dell'Arma, per appartènenti al

Le relazioni di amicizia tra i due e le loro famiglie

escludono che il SANAPO abbia potuto rendere falsa

testimonianza contro l'amico (52).

D'altronde, non si comprende perché avrebbe dovuto farlo.

b) Il BELMONTE aveva mentito anche al Gen. NOTARNICOLA,

riferendogli che si sarebbe recato a San Severo. Cosi il

Dirigente della 1§'\ Divislone al Giudice Istruttore, il

* * * * *
(52) __ Si ri leggano i segLlenti pass ì .del .confronto 1111/84:

"§B~BE:Q: ... Adesso se mi dici c:he è falso, c ance l Lì erno
l'amicizia e facciamo finta che non è esistita .•.
!2sbt::!Q~Is: ... Franco, ma per:ché .dici queste cose? Dove
vuoi arrivare? Con tutto l'affetto che ti porto non
capisco dove vuoi arri~ar~.. ~-li
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10/11/1984 (53): " ... fUcordo che, con ogni probabilità la

sera dell '11/1/81 venne nel mio ufficio il Col. BELMONTE,

i l quale mi disse che la notizia preannunciata si stava

concretizzando e che egli stava per partire per

contattare p~rsonalmente la fonte e per riferire

ulteriormente gli elementi informativi utili alla nostra

divisione telefonicamente. Si trattava cioè di mettermi

in condizioni di dare alle forze dell'ordine elementi

tali da permettere loro di intervenire positivamente ed

arrestare i presunti terroristi. Ricordo di avere chiesto

al Col. BELMONTE chi fosse la fonte dalla quale si stava

recando, ma il predetto tergiversò, ed evitò di darmi

risposte precise; quando gli chiesi come avrei potuto

fare a contattarlo in caso di necessità, mi rispose che

si recava dalle parti di S. Severo e che avrei potuto

fare riferimento eventualmente alla locale stazione

Carabinieri. Dalla vaghezza delle sue risposte capii però

che egli voleva mantenere la riservatezza sulla fonte. lo

non insist.etti al momento con il BEU'IONTE perché ritenni

* * * * *(53) - EA, Vl0/a-6, C280, pp. 3-4.



piQ opportuno tentare con gli organi del CS di Bari

l'individua.zione della. fonte nel momento in cui ci fosse

stato il coptatto tra la fonte ed il BELMONTE. Tanto è

vero chedet~i disposizione ai miei collaboratori di fare

una telefonata ai .Carabinieri di S. Severo per tentare di

localizzare il BELMONTE; tanto allo scopo di poter

successivamente attlvare il CS di Bari per riuscire a

fotografare l. fonte nel momento in

pera.ltro negativamente dicendo di

cui si incontrava con

al c un anon avere

s. Severo risposeroI Carabinieri dii l BEU·1DtHE.

traccia dell 'arrivo del Col. BELMONTE. Queste telefonate

con S•. Severo sono avvenute nel corso della giornata del

12/1/81, ritengo anzi sono certo, nel tardo

pomeriggio •.• "

c) t1a il BEU·1ONTE non era neppLlre a V.ieste, presso il

SANAF'D. E ciò non solo perché il teste lo nega. Si legge

infatti, nella p ìù volte richiamata sentenza della Corte

d'Assise di Roma (54): " ••. BELt10NTE ha af fermato che,

dopo

(54)
(55)

la nota telefonata," (55) "verso le 3 del 13

* * * **AA, V11, C63, p151.
Che sarebbe stata fatta dall'alloggio del SANAF'D. Si
tratta della telefonata il cu ì messaggio è stato
raccolto, dal funiionario di turno della 19
Divisione, nell'appunto di cui. in Cal., V2, C2, .p28.
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gennaio, se ne andò in albergo, e dormi un paio d'ore. r1a

negativi sono stati gli accertamenti espletati presso gli

esercizi alberghieri di Vieste circa la sua presenza

nella zona; " (56) "vi è inoltre contraddizione fra

l'assunto difensiva e la risultanza cìocuman t aì e

dell 'annotazione redatta dal funzionario del 8I8MI che

ricevette la predetta telefonata: ' ••• il soggetto ha

aggiunto che si trovava per strada ed era diretto a

Roma'l!.

d) Gli imputati mentono anche a proposito del compenso di

lire 300 milioni che sarebbe stato consegnato alla

'fonte' tramite il SANAPO. Questa volta la smentita viene

dal Col. Bruno DI MURRO, amministratore del SI8MI

all'epoca dei fatti. Al PUBBLICO MINISTERO, il 16/3/1985,

il teste ebbe a rendere le seguenti dichiarazioni (57) ,

confermate poi in giudizio (58): " •.. Ricordo che il

direttore del Servizio gen. SANTOVITO, tra la fine

dell'BO e gli inizi del 1981, mi ordinò di finanziare

;;. ;;. ;;. ;;. ;;.

(56) - Nella sentenza -pagina 151, nota (2)- si cita il
rapporto di polizia q ì ud ì z i ar-ì a che dava conto
dell'esito negativo degli accertamenti.

(57) - Cal., V5, C21, pp. 3-4.
(58) Cfr. VLI 13/10/87, pp. 17-18.



l'utficio cont~ol10 e sicu~ezza mettendo a disposizione

del genm MUSUMECI tutto il denaro che mi avesse

Questa operazione venne definita 'Z'. La

operazione Z si protrasse dalla fine dell'80 al maggio

1981, quando il MUSUMECI lasciò l'incarico per ferie, ed

io, in questo periodo, corrisposi al MUSUMECI circa un

mi l i ardoj nello stesso periodo, consegnai direttamente

200 milioni ... Mai ho corrisposto per tale operazione la

al gen. SANTOVITO, per 'operazione diretta', circa lire.

cifra di 300 milioni; la somma più. elevata che ho pagato

in uni ca soluzione ammonta a circa lire 170-180

e) L'8 gennaio del 1981, il MUSUMECI ed il BELMONTE

raggiunsero Brindisi in aereo, affrontando il viaggio in

condizioni meteorologiche proibitive. Non incontrarono

il SANAPO. E ciò non soltanto perché il teste lo nega.

Non soltanto perché non avrebbe avuto senso far spostare

il sottufficiale sino a Brindisi, anziché atterrare, ed

incontrarlo, in un aeroporto militare più vicino a

'v'ieste.



Ma. perché è semplicemente assurdo che un generale di

brigata, con funzioni direttive in un apparato dalla

for~i=sima impronta verticistica, rechi fino a

Brindisi per andare a colloquiare con un modesto

maresciallo. L essersi mosso il MUSUMECI in prima persona

può ~tare a significare una cosa sola: che la messa

a. pun t o del piano criminoso che doveva scattare nei

giorni immediatamente successivi era questione di tale

delicatezza da non potere essere trattata da

intermediari, e da richiedere l'intervento del capo

dell'ufficio che avrebbe poi gestito tutta l'operazione:

di un uomo che fosse alle dirette dipendenze del

SANTOVITO ed a diretto contatto col PAZIENZA. Gli

imputati incontrarono, nell'occasione, ignoti complici,

sulla cui reale identità è dato formulare,

soltanto delle ipotesi.

allo stato,

f \ "", - impensabile che un modesto comandante di stazione di

un paese del Gargano fosse al centro di un flusso di

notizie di estrema precisione su campagne di attentati

dinamitardi organizzate da una compagine terroristica



internazionale.

g) In realtà, rilegg~nda ~= informative che -2 detta degli

imputati- dovrebb9r~ proveni~e dalla fonte del SANAPO

<tan-:'c in mEt-ito a Ll a str=;.ge, quarrt o a l I 'opet-~zione

'Terrore au ì treni,' J, si r ì l eva che sovente nomi di

pe.rsone e sigle di orq an i z z az ì on ì altro non sono che

frutto di riciclaggio di notizie già agli atti del

Servizio (59). Si è già toccato l'argomento sub 2.3.2.1):

dell'AFFATIGATO, si possono aggiungere quelli del DURANO,

ai nomi del I1ACCA, del MORLETTA, del F:OSSI,

di 11a.rc FREDRIf<SEN (indicato come' Mark FREDERH::SON in un

'riepilogo' allegato al rapporto 14/10/1~BO), nonché le

* * * * *(59) - V' è in atti (cfr. RA, VB, C359, pp. 20 ss.),
allegato al rapporto SANTOVITO del 7/B/B1, un
appunto che costituisce una sorta di 'bella
copia' di quello trasmesso al Giudi.ce Istruttore
dai Carabinieri il 2/111BO. Tale 'bella copia',
trasmessa nell'ottobre dal SISMI al Comando
generaI e dell' Arma, . è accompagnata da. una 'Nota
esplicativa', in cui si elencano varie notizie -di
provenienza SI8MI, ovvero di provenienza 8ISDE ed
UCIGOS, ma girate anche al SISMI- riguardanti
nominativi e circostanze relativi ai singoli
personaggi che poi si trovano legati fra loro a
vario titolo nell 'appunto. La cosa singolare è che
le sL\ddette segnalazioni -paCificamente in
possesso del Servizio in epoca anteriore rispetto
a quella in cui sarebbero .. state ac qu ì a ì t.e le
nrrt ì z i e condensate 'nel l 'appunto (che propri o
nell'ottobre sarebbero state attinte dalla 'fonte
del SA~IAF'Dl- vengono presentate come r ì scontri o
conferme dei vari particolari assemblati nel
'collage' propinato ai Carabinieri prima ed ai
giudici poi; quando invece esse, paradossalmente,
stanno proprio a dimos-trar~ la. truf.faldin.'a tecnica
di confezionamento delle informative. .



sigle ETA e F. A. N. E. Il 'Gruppo HOFFMANN' è rnut u at.o dalla

'pista li~anese'. In altri casi -come si vedrà- ci si è

se~viti di quelli c~e -con effic~ce esp~essione- sono

stati definiti 'rigurgiti di questura', cioè di notizie

che il Se~vizio poteva facilmente attingere presso organi

di polizia, e rilanciare opportunamente nel circuito

informativo, ad esclusivo fine di intossicazione delle

indagini.

h) La scansione degli eventi fra le 17,22 dell'8 gennaio e

le ,55 del 13 gennaio 1981 -così. come Il minuziosament:e

ricostruita dalla Corte d'Assise Roma (60)- e, in

particolare, la precisione e la tempestività

nell'acquisizione delle notizie, l'incalzante succedersi

delle segnalazioni, quasi in cronaca diretta, sullo

sviluppo dell'impresa, con la graduale e sempre più

precisa messa a fuoco dell'obiettivo <che, porterà poi,

immancabilmente, al teleguidato rinvenimento della

valigia), lungi dal confortare la credibilità delle

notizie stesse in relazione all'identità degli autori del

* * * * *<601 - AA, Vll, C63,pp. 153-155.
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ne dimostrano l'ar-tata composizione

nell 'ambite di un disegno doloso e qualificano la fonte

originatric2 non come inquinata bensì come inesistente:

chi via via tr-asmetteva le notizie al Ser-vizio altr-i non

poteva essere che lo stessa organizzatore del trdsportOa

i ì L' autovettur-a del Ser-vizio utilizzata dal BELMONTE per- il

viaggio che lo condusse verso ignota destinazione

(cer-tamente diver-sa, comunque, da S.Severo o Vieste) era

stata r-ichiesta dal MUSUMECI (61). La r-ichiesta doveva

r-isa_lir-e almeno al gior-no 10 gennaio, se l'autovettur-a

era già a disposizione del BELMONTE alle or-e 10 del

gior-no 11, che cadeva di domenica (62). Dunque il

MUSUMECI si er-a mosso tempestivamente, pr-ima ancor-a che

la notizia 'si concr-etizzasse', per- consentir-e al suo

subor-dinato di esser-e in 'zona oper-ativa' in tempo. utile.

l) Il BELMONTE -come si è visto- ha negato, sinché ha

potuto, di esser-si mosso da Roma fr-a i19 ad il 13; posto

* * * * *
(61) Lo ha ammesso l'imputato in sede di inter-rogator-io

dibattimentale: vu 20/7/87, p43.
(62) BELMONTE, interr-ogator-io dibattimentale (vu 16/7/87,

p 18) : " ..• La macch i na non f u consegnata a me
persona,lmente, ma venne data a palazzo Bar<acchini,
come r-isulta dalla documentazione, alle or-e 10 del
gior-nol1. .. "



di frante alla prova documentale del mendacio Ila prova

dell 'utilizzo d e l La vettura per un di

complessivi 950 chi l ometri) , non è stato in grado di

fornire una plausibile giusti~icazione dalla precedente

falsità.

Si è vista ancora che il BELMONTE, prima di accodarsi

alla diversa versione del COimputato, aveva negato la

presenza del MUSUMECI nel viaggio a Brindisi dell'8

gannaio; eppure la circostanza era di quelle che non si

possono dimenticare: perché non erano certamente

frequenti i viaggi in compagnia del capo dell 'ufficio;

la 'missione' era di eccezionale importanza;

perché le condizioni del tempo erano tali da rendere il

volo insicuro e da imprimersi quindi

memoria.

saldamente nella

m) Preoccupazione costante del duo MUSUMECI-BELMONTE fu

quell a di tenere celata l'identità della 'fonte'. F'er

l'ottimo motivo che non aveva identità. La sentenza della

Corte d'Assise di Roma ripercorre (63) le var-ie

indicazioni che sul conto della 'fonte' furono fornite

* * * * *(63) - AA, V11, C63, pp. 158-163.
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via via ai colleghi del SISr-lI ed ai magistra.ti bolognesi,

nonché quelle che emergono dai documenti provenienti dal

Servizio: notizie che si segnalano per essere non

univoche, ma in costante mutamento. Ad ogni buon conto,

la 'fonte', .ctie beneficia del privilegio dell 'anonimato,

e che, in un primo -tempo, è contattabile almeno

dall'Ufficio Controllo e Sicurezza, non è poi pi~ nemmeno

contattabile, essendo riparata all'estero (non è chiaro

se in Sudamerica, in Turchia, in Uganda, o in qualche

altro remoto angolo del globo).

All a stregua' -d i qLlantoprecede, non può i l Collegi o che far

proprie le lapidarie conclusioni della Corte d'Assise di

Roma (64):

" •.. La 'fonte' non esisteva.

Le informative erano false.

Esse furono create nell'ufficio di MUSUMECI e BELMONTE con

la connivenza di SANTOVITO.

La missione dell'8 gennaio dei due imputati a Brindisi si

ricollega alla necessità di definire negli ultimi

* * * * *(64) - AA, V11, C63, pp. 165-166.
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particolari

giorno dopo.

l' 'operazione' che avrebbe dovuto scattare il

La pa~tenza di BELMONTE da Roma si riconnette all'esecuzione

materiale del piano.

Le notizie sullo svolgimento di detto piano furono date da

BELMONTE il quale forni al riguardo tali e tanti dettagli

che, tenuto anche conto del brevissimo intervallo di tempo

fra la collocazione della valigia nel treno e le

informazioni, potevano essere conosciuti soltanto da chi

concorreva nel trasporto.

Si cercò nella ristrettissima cerchia di funzionari che

avrebbero dovuto occuparsi degli sviluppi dell'operazione di

fuorviare gli eventuali controlli sui movimenti di BELMONTE

e di impedire la verifica dell 'attendibilità della fonte •.. "

i2Sb



Non occorre spendere molte parole, dopo quanto si è venuti

dicendo, per illustrare la tecnica disinformativa

dell'accolita SANToVITo~MUSUMECI-BELMoNTE.

Il Giudice Istruttore si è soffermato (65) ad esaminare

l 'Lltilizzaziòne, da parte del SISMI, del nominativo di Marco

AFFATIGATo. Agli specifici fini che qui interessano non

giova ripercorrere tale analisi, che per taluni aspetti, non

può spi ngersi -come> l'Istruttore ammette- 01 tre l e sempli ci

congetture. Occorre limitarsi, focalizzando l'attenzione

sull' 'appunto MUSUMECI', a rilevare che anche in tale

documento non si è mancato di . inserire l'AFFATIGATo,

mai raggiunto, in seguito, da alcuna prova di coinvolgimento

nella strage. L'AFFATIGATD aveva tutte la carte in regola

per figurare· nel calderone della 'pista internazionale':

esponente della destra eversiva rifugiato all 'estero da

tempo, si trovava egli infatti, agli occhi di chi redasse

l'appunto nèHlacondizicinedi poter figurare

* * * * *

nel SLIO



soggiorno nizzardo, al centro di una trama terroristica

interr)azianale. Ci ò , appunto, agli occhi del

MUSUMECI e del BELMONTE, che, evidentemente, difettavano di

adeguata preparazione in materia di eversione di destra.

L'accostamento, all'interno della medesima direzione

strategica, dei vari DELLE CHIAIE, POMAR, MASSAGRANDE,

AFFATIGATO, FUMAGALLI, FREDA e VENTURA è la riprova della

sprovvedutezza dei vertici dell'Ufficio Controllo e

Sicurezza (66). Ma offre, al tempo stesso, la chiave

d'interpretazione del loro agire: proprio per il suo

spericolato 'candore', dà la misura dell'arroganza, della

sensazione di onnipotenza raggiunta da chi, evidentemente

convinto di operare nell'impunità, si ritenne, sino allo

scoppio dello 'scandalo P2', non soltanto 'legibus solutus',

ma libero persino dall'ossequio alla logica elementare che

* * * * *

(66) A tacer d'altro, ci si può limitare a ricordare
l'incompatibilità del DELLE CHIAIE e del POMAR (cfr.
quanto sul conto del primo si sostiene nel memoriale
del secondo, in RB, V2, C24, pp. 143 ss.) e DEL DELLE
CHIAIE e dell 'AFFATIGATO (quest'ultimo -cfr. EA,
V10/a-5, C215, p30- ha dichiarato di aver a suo tempo
assunto l'impegno di assassinare il DELLE CHIAIE,
facendogli ingerire pastiglie di cianuro; il che
sarebbe dovuto avvenire nella primavera dell'BO, se
l'AFFATIGATO non avesse poi desistito dal progetto).
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imponeva, prima di trasmettere false informative, di

verificarne almeno l'interna coerenza (67).

Il Giudice Istruttore ha posto altresì. l'accento

sull'Lltilizzazione del nome di Paul DURANO. Del viaggio in

Italia di costui nel luglio '80 e dell'eco che t~ovò sull~

stampa si è detto sub 1.1.15) lettere g) ed h). Al viaggio

fu dedicata, doverosamente, particolare attenzione. Le

indagini prontamente attivate consentirono di ripercorrerne

l e tappe con notevole preci sione, e di indi vi duare molti

degli esponenti della destra che il DURANO era venuto ad

incontrare ,:fra il 4 ed il 27 luglio. Fu possibile così.

riscontrare in larga parte le notizie confidenziali

contenute negli appunti di cui si è dato conto in narr~tiva,

* * * * *(67) - Il MUSUMECI ed il BELMONTE ebbero poi occasione di
pentirsi della leggerezza, quando, entrata in crisi
la gestionepiduista, dovettero correre· ai ripari.
SANAPO al PUBBLICO MINISTERO di Roma, 1/11/84 (Cal.,
V2, Cl, pp. 52-53): "Il BELMONTE mi disse (alla mia
domanda di cosa stesse accadendo, per via dello
scandalo della P2): 'io non mi sono iscritto alla
loggia, anche se MUSUMECI mi aveva chiesto di farlo e
pertanto sono ancora· rimasto al SISMI ed anzi in
pratica sostituisco il MUSUMECI, essendo
vicecomandante dell'ufficio.' Aggiunse poi 'Ti debbo
chiedere un favore. MUSUMEClha/mandatounrapporto
ai giudici di Bologna sui presunti autori della
strage di Bologna. Questo rapporto non è stato fatto
bene, però MUSUMECI' ha caricato su di me, dicendo che
le notizie ed il rapporto stesso erano miei. Adesso
mi sono assunto la paternità delle notizie che sono
nel rapporto. Dovr,emmOtrovareùna fonte all a 'quale
attribuire le notizie .che io hodato"l.



provenienti da apparati di sicurezza. Naturalmente il

viaggio non andava trascurato, quale spunto d'indagine

(anche se, poi, le indagini di cui si è detto non offrirono

alcun elemento. concreto che valesse a porre la figura e gli

spostamenti del DURANO lungo la penisola in collegamento con

l'attentato); senonché, MUSUMECI e complici ne trassero

spunto per imbastirvi sopra l'informativa inoltrata ai

Carabinieri e da questi ultimi. trasmessa all' Istruttore il 2

novembre 1980. Secondo la consueta tecnica s'impadronirono

di un fatto vero e quindi riscontrabile (il viaggio del

DURANO, che, all'epoca, era già stato riscontrato, ed anche

fatto oggetto di interventi giornalistici), inserendolo in

un contesto artefatto. Si è avuta oc.casi one di· anal i zzare

siffatta tecnica disinformativa nel corso della disamina

della 'pista libanese'. Nel caso di .specie, è interessante

osservare un particolare, che non è sfuggito al PUBBLICO

MINISTERO: nell'informativa creata dal SISMI sullo spunto

del viaggio del DURANO compaiono, indicati come partecipi

del piano eversivo, tali Jann Tran Long ed il fratello Minh

Tranlong. Orbene, il 9 agosto, l'Ambasciata d'Italia a Bonn
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aveva comunicato al Ministero degli Esteri (68) che tale

IAMELLD, nel·corso·di Lln'intervista. rilasciata in Germania,

aveva dichiarato d'essere stato presente alla stazione di

Bologna al momento dell'attentato e di aver notato, tra

l ' altro, l a presenza sospetta didùe pel"'sohe, §!I2I2§!t:.~!lt~l1l~!lt~

§!§i§!ti~u~, che si aggiravano poco prima dell'esplosione, con

bagagli, nei pressi della sala d'attesa di seconda classe; è

che aveva aggiunto d'aver avuto la. sensazione che, al

momento in cui i due si dirigevano verso i binari, non

avessero più una valigia. I nominativi tipicamente asia.tici

,j
'~
.~~:q

non erano dunque stati inseriti a caso.

Resta solo da osservare che il .DURAND, per essere straniero,

esponente di spicco di una formazione neonazista, ed in

contatto con numerosi esponenti dell 'ultradestra italiana,

si prestava in rnodo eccellente ad al i mentare l a 'pi sta

i nternazi onal e' , che doveva a tutti i costi imporsi

all'attenzione degli inquirenti.

Si è visto a più riprese come si· sia fatto ricorso a

riCiclaggi e adassernblaggi di notizie precedentemente

* *,* * *(68) ~ cfr. RA, V2, C40.



acqui si te; . non. occorre spendere al tre parol e sul purrco ,

MUSUMECI e soci hanno poi provveduto a disseminare le

informative di notizie attinte in vario modo presso organi

di polizia. Siffatta tecnica dei 'rigurgiti di questura' è

illustrata dal Giudice Istruttore nella sentenza con la

quale ha provveduto a prosciogliere il VALE, il FIORE e

l 'ADINOLFI. Nel rilevare che esiste effettivamente un

LEGRAND, disegnatore industriale, alieno dall'attività

politica, e che questi è venuto pi~ volte in Italia,

prendendo alI oggi i n al berghi mi l anesi , l'estensore dell a

sentenza commenta (69): "Di qui l~. possibilità per gli

organizzatori della macchinazione di sfruttarne il nome e

presentare un innocuo disegnatore industriale come un

pericoloso terrorista che compiva abbastanza frequenti e

sospetti viaggi tra l'Italia e la Francia. E' ovvio,

infatti, che agli organismi di sicurezza non doveva essere

affatto difficile avere accesso, presso le varie Questure,

alle schede compilate per gli stranieri nei vari alberghi

italiani; di. qui la. possibilità

* * * *(69) - AA, V9, C55, pp. 43-44.
a proposito del LEGRAND,
e 16-19
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ospitate una vasta scelta, e valersi di nominativi che

all'apparenza po~essero destare sospetti e confortare, quale

riscontro obiettivo, notizie ed informative prive di ogni

f ondamento .~I

Al tro esempio della medesima tecni ca disinformati va è dato

dall'indicazione del covo di via Rizzo o Risso 11, in

Imperia. Risultava, da notizie per il SISMI facilmente

attingibili presso organi di polizia, che in un appartamento

al detto indirizzo aveva aLloggiato, nei primi venti giorni

del nO'lembre ';80, una persona. che aveva esibito documenti

d'identità falsi (70). Al solito, lo spunto informativo fLI

u't ì t ì z a atio in maniera distorta e fuorviante. Si è riportata,

sub 1..8.4), la parte finale della sentenza 30/4/1985 del

Giudice Istruttore. Qui occorre ancora ricordare quanto

r-ìfer-ito dal Gen. NDTARNICDLA il 10/11/1984.(71): u •••Ricevo

lettura del rapporto SISMI 24/2/81 con riferimento al punto

3 dove si parla di Impel""Ìa e dE!l. coinvolgimento di Giorgio

VALE. Si tratta di un rapporto che ès;tatoredatto da.lla

Divisione da me diretta,ma .certamente sulla base di

* *** *(70) Cfr. supr-a , sub 1..2.12).
(71) EA, VI0/a-6, C280, p7.



informative ancora provenienti dal Col. MUSUMECIi come si

ri cava dal. contenuto del Hl ri sposta ai quesiti formul ati

dalla mia divisione," (72) "sopra citati. Il rapporto è

firmato dal direttore SANTOVITO, e sicuramente il

'retroterra' del rapporto è costituito da un appùnto nel

quale si riportano le cose dette nella risposta ai

quesiti ••• Nulla cons.ta alla prima divisione circa

l'appartamento di via Rizzo. ad Imperia, se non quanto

riferito dal MUSUMECI. Tengo a sottolineare comunque che i

dati relativi agli affitti di alloggi che confluiscono alle

Questure territorialmente competenti, sono accessibili agli

organi del Servizio. Posso però escludere con assoluta

certezza che alla prima divisione o al CS di Genova risalga

l'iniziativa relativa all'accertamento dei dati

dell'appartamento locato ad Imperia ••• "

L'intento è sempre quello di fornire agli inquirenti

indicazioni per certi versi riscontrabili, ma destinate, in

quanto falsè nella sostanza e periI contesto in cui sono

inserite,· a non sortire alcun positivo sbocco d'indagine.

* * * * *(72) - Si tratta dei quesiti di cui si è detto sub 1.2.22)
lettera c) e sub 2.3.2.2).
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f uor- di dubbio che la deviazione trasse linfa,

aleatoriamente, da sviluPPl d'indaglne perfettamente leciti,

a.ffidati a forze di polizia in assoluta buona fede. In

effetti, le false indicazioni provenienti da MUSUMECI e soci

a.vevano creéto una trama i n cui Gi orgi o VALE, addirittura

organizzatore dell' 'operazione Terrore sui treni' ed

acquirente dei biglietti aerei sequestrati, avrebbe avuto il

Gruppo HoFFMANN. L'indicazione del movimento Terza Posizione

superbanda i~±ernazionale, fra Terza Posizione,

compito di mantenere i contatti, nell' amb i to d L,_una

F.A.N.E. e

portava dil"ettament e, in un'ottica investigativa, a

focalizzare l'attenzione auì • leader' riconosciuti del

movimento: Roberto FIORE e Gabr-i-el-e-__AB-I-NGI=:F-h--Gr-a,--i----- -

riconoscimenti fotografici del secondo di essi, vaghi, ma

sùggestivi perché concordanti, compiuti da persone al di

sopra di ogni sospetto, offrirono conforto ad un dato

assolutamente falso. La contiguità del FIORE rispetto

all'ADINoLFI fece il resto. Ora, sotto il profilo della

responsabilità penale per ca ì unn ì.e , La posizione degli

ì mput a t ì non sarebbe _diversa,
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imprevedibili ri"conoscimenti, le indagini avessero avuto una

diversa evoluzione: infatti, le indicazioni fo~nite sul

conto del VALE e la collocazione di Terza Posizione

all'inte~no della più vasta o~ganizzazione te~~o~istica,

nell'ambito della quale il VALE stesso av~ebbe avuto

funzione di agente di collegamento, ~inviavano già, di pe~

sé ~come si è prima accennato- alla responsabilità dei

'leaders' di Terza Posizione, anche perché costoro -si badi

bene- in un diverso e più circoscritto contesto erano

effettivamente legati a doppio,filo al VALE, memb~o del

'nucleo operativo' del movimento da loro capeggiato. Non si

può tuttavia fare a meno di osservare, alla luce di ciò che

è effettivamente accaduto, quale sia il livello della

potenz i al i tà ì n qu ì nan t e di un dato falso artatamente

inserito nel contesto di un'indagine giudiziaria. Gli

eventuali av ì l upp ì perversi derivanti da attività lecite

innestate sopra un dato di partenza calunnioso sono del

tutto incontrollabili.

Il Giudice Istruttore che ha pronunciato la sentenza di

p~oscioglimento del VALE, del FIORE e dell'ADINDLFI osserva



che la precisione dei 'dettagli a ~onosc~nza della pretesa

'fonte' del BELMONTE circa l' 'operazione Terrore sui treni'

doveva necessariamente indurre gli inquirenti a due

considerazioni: in primo luogo, si sarebbe ritenuta

l'internità o quantomeno la stretta contiguità della fonte

rispetto al gruppo terroristico; conseguentemente, se ne

sarebbe fatta discendere la necessità di pervenire, in

tempi brevi, all'identificazione della fonte stessa. Il

rilievo non è privo di interesse, perché consente di

approfondire un aspetto della vicenda sul quale si è già

avuta occasione di soffermarsi (73) • Si tratta

della qLlestione reI ativaall 'atteggi amento che i l verti ce

deviato del SISMlaveva programmato di tenere di fronte

all'i nevi tabil e iniziativa degli inquirenti volta a

conoscere l'identità della 'fonte". Ora, è accaduto che, in

un secondo momento, a seguito del cambio della guardia

dovuto allo scoppio dello 'scandalo P2', si siano trovati a

dover rendere conto del 'operato del Servizio funzionari

che' nessuna responsabilità avevano' nella, 'vi cenda: così. i l

** *,* *
(73) -Cfr.supra,sLlb 2.3.2.• 3), lettera m).



Gen. MEl, Vicedirettore del Servizio, dLlrante le 'ferie'

del SANTOVITO, nel giugno dell'81 (74); così il Gen. Ninetto

LUGARESI, chiamato.a .sLlccedere al SANTOVITO (75). Peraltro,

è stato possibile ricostruire (76) quale sarebbe stata la

strategia del gruppo. dirigente del SISMI, ave fosse rimasto

ai vertici dell'organizzazione. La strada prescelta era

quel l a di tri ncerarsi dietro. i l pretesto che l a 'fonte'

aveva fornito le notizie a condizione di rimanere anonima e

di togliersi d'imbarazzo, all'occorrenza, accampando la non

* ** * *
(74) - Cfr. supra, sub 1.3.2). La richiesta del PUBBLICO

MINISTERO al SISMI, in data 28/4/81, ivi citata,
travasi in AAD, V6, C2, p ìo ì ,

(75) - Il 2/12/81, il Giudice Istruttore scriveva al SISMI
(cfr. AAD, V6, C4, p2): "E' assegnato alla cognizione
di questo Giudice Istruttore il procedimento
concernente il rinvenimento di un quantitativo di
esplosivo contenuto in una valigia collocata nella
carrozza del treno espresso n. 514 in transito per la
Stazione ferroviaria di Bologna il 13/1/1981.
Considerato che la composizione chimica di detto
esplosivo presenta singolari affinità con quello
impiegato nell 'attentato consumato nella stazione
ferroviaria di questa città il 2 agosto 1980;
rilevato altresì che in entrambi i casi le
informazioni furono fornite dagli stessi ufficiali
superiori allora addetti all'Ufficio controllo e
sicurezza e, onde è presumibile un loro esclusivo
contatto con le relative fonti -se si prescinda dalla
ipotesi della unicità della fonte- appare necessario
per le esposte coincidenze che pel tramite di detti
ufficiali sia esperito ogni possibile tentativo al
fine di acquisire elementi sulla attendibilità della
fonte e, in caso positivo, ulteriori precisazioni che
valgano ad eccitare l'opera della polizia
giudiziaria... "
Il Gen LUGARESI, il 24/12/81, nel trasmettere la
richiesta al CESIS, segnalava (AAD, V6, C4, p3):
" .•• Si ritiene comunque opportuno soggiungere, ad
ogni buon fine, che questo Servizio non dispone di
alcun ulteriore elemento in aggiunta a quanto già a
conoscenza dell'Ufficio d'Istruzione.•• "

(76) - Cfr. la compiuta disamina di cui alla sentenza della
Corte d'Assise di Roma, in AA, Vll, C63, pp. 158-163.
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Lllteriore contattabilità della fonte stessa. Ha giustamente

osservato l'~stensore della sentenza 30/4/1985 -ls cui

considerazioni sul punto la Corte fa proprie~ che solo

l'arroganza di un gruppo di potere, deviato dai propri

compiti i sti tuz i onali e completamente dedito al

persegui mento di interessi loschi, poteva giungere a sperare

di liqLlidare le legittime richieste di' chiarimento e di

di comodo eassol utamente pueri l i. E ci b dopo aver fornito a

indaginé provenienti dall'autorità giudiziaria con versioni

proposito della 'fonte', con incredibile disinvoltura,

notizie via via diverse ai colleghi funzionari del 8I8MI ed

agli inqùirenti. Un simile atteggiamento ègiLlstificato

soltanto dall'aspettativa di impunità, dàlla pretesa di

fruire, all'occorrenza, di adeguate coperture: aspettativa e

pretesa chépotévano fondarsi EU posizioni di potere di gran

lunga travalicanti quslle del singolo trasgressore.

Vaperàltro osservato che il MU8UMECI, allàfine del maggio

1981, quando era ormai in evidente difflcol1:à, tentb di

porre un diaframma tra sé e gli ì nquìrerrtt, cercando di

scaricare sulla 15!! Divisione l'imbarazzante ·C:ompito di
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tr-attar-e con l 'aLltor-ità giLldiziar-ia bolognese (77). Seguì.

un 'ener-gica r-eazione. del Ben. NOTARNICOLA, il quale r-ispose

per- le r-ime al capo dell'Ufficio Contr-ollo e Sicur-ezza (78)

ed investì. della .questione il SANTOVITO (79). A quest'ultimo

r-icor-dò che la 12 Divisione aveva a suo tempo avanzato

sospetti sull'attendibilità della 'fonte' e che la chiamata

in causa dell a fonte stessa da· par-te .dell 'autor-i tà

giudiziar-ia er-a stata a suo tempo paventata pr-opr-io dal

dir-ettor-e del Ser-vizio (80). Con specifico r-ifer-imento alle

pr-etese del MUSUMECI" sotto l i neava che i r-appor-ti con

l'autor-ità giudiziar-ia "sono ben fissati dalla legge"; che

la 12 Divisione può avviar-e e mantener-e intese dir-ette con

i magistr-ati e sempr-e su delega del dir-ettor-e del

Ser-vizio, lI pe r quei dettagli infor-mativi o oper-ativi

concer-nenti le oper-azioni compiute o da comp.ier-e e le

i nf or rnaz ioni acquisite o da acquisire direttamente

(77)
(78)
(79)
(80)

attraverso i pr-opri Or-gani"; che, nel caso di notizie

comunicate per- competenza di materia alla 12 Divisione da

* * * * *AA, V7, C43, pp. 163-164.
Alh, V7, C43, p167,
AA, V7, C43, pp. 165-166.
Per- tale affer-mazione, cfr-. l'annotazione informale
manoscr-itta dal SANTOVITOil 16/2/81, in AA, V7, C43,
p133.
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altri Organi del 8ISMI, la Divisione stessa potrà aSSLlmere

il rLlolo di interlocLltore di retta con l 'aLltori tà

giLldiziaria, "solo allorqUando ~bbia avuto la possibilità

di compiere verifiche dirette"; che, nel caso in questione;

la manipolazione della fonte era rimasta ·sotto il contr·ollo

e la direzione dell 'Ufficio Controllo e SicLlrezza; che la

ric::hiesta ~ella l~ Divisione, volt~ a conoscer<e le

generalità della fonte per le opportLlne verifiche, non aveva

trovatò accoglimento, e, perfàrifo, la 1i!Divisione non

poteva "assumersi la responsabilità della fònte medesima";

che, tenuto conto del fatto che la richiesta della Procura

di Bologna era rimasta inevasa, sarebbe stato interessato

l'Ufficio Controllo e Sicùrezza perché provvedesse a fornir<e

el ementi di ri sposta scri tta (anche sull a scorta di quanto

arrt ìc ì pat.ò" 'per le vie brevi 'nelcorso di contatti con i

Magistrati

proprio (81).

che la li! Divisione non poteva stilare i

* * * * lÌ-
(81) - IldòcLlmentò -comegl i lal tri à2qùisi ti presso il

SISMI dal PUBBLICO MINISTERO di Roma- è stato
trasmesso <ill 'aLltori tà ..giudiziar~a .. richie~E!nte,

Tntegronel contenuto, ma purgato dagli "el ementi di
carattere formale concernenti la struttura ordinativa
del Servi:i: i Cl" (cfr. AA, V7, C43.•. p33): in ,;,o,;,tanza,
dall 'indicazione nominativa dei reparti del . Servizio
cui il documento stesso fa riferimento). Peraltro,
dal contesto, i riferim7nti fatti, di volta. in volta,
alla li! Divisione od all'Ufficio Controllo e
Si curezza ri sLll tana perspicù:L
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Ha sentenziato la Corte d'Assise di Roma (82): "QLlesta

sorprendente mancanza di lealtà perfino nei confronti dei

funzionari del Servizio che avrebbero dovuto occuparsi del

caso non può semplicisticamente spiegarsi con 'gelosie di

mestiere' o con un richiamo a lotte intestine fra divisioni

del SISMI, come se esse .fossero corpi estranei e

contrapposti l'uno all 'altro, ovvero con la... argomentazione

difensiva secondo cui il confidente va protetto e tenuto

fuori dalla mischia. Il problema che al.lora si poneva -a

prescindere dalla considerazione che 'notizie' e 'fatti'

riguardavano l'eversione in Italia e che il Servizio e i

suoi uomini, nel rispetto della legge, tutto avrebbero

dovuto subordinare agli interessi dello Stato democratico-

era quello di verificare .1 'attendibilità delle 'informative'

se non mediante l'identificazione della 'fonte' almeno con

l'accertamento della sua origine e collocazione. Tanto più

doverosa, anzi, appariva la stessa identificazione del

'confidente' avuto riguardo alla natura aei dati forniti,

alla ricchezza dei dettagl i, all. tempe~tività delle

* * * * *(82) - AA, V11, C63, pp. 159-161.
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informazioni; elementi che porta>.no, allot~a come oggi, aduna

sola conclusione: chi -.trasmise le notizie doveva essere una

persona corl~esponsabil e del trasporto delle armi e

dell 'esplosivo. 8i lmponeva ln ogni casa la massima

collaborazione con gll organi di, polizia.giLldiziaria e la

Magistratura perché la 'fonte' dell' 'operazione terrore

era la medesima delle notizie riguardanti la

per la 'chiamata in c auaa della fonte..' ,

sui treni'

strage di

i1agistratLlra

Bologna. Invece., alle sollecitazioni della

tanto

pavef'l.ta~a dal gen. SANTOV no... , furono date risposte

evasive, contraddittorie, false: non si doveva.far luce

sull 'ç>perazione deviata. e. deviante••• n

Da qua.l e ì e s ì punto di vista si riguardi la questiof'le, si

perviene al medesimo r ì au I t at.o , Il SANTOVITO, il MUSUMECI ed

il BELMONTE avevano. mille buone ragioni peC nof'l comportarsi

come. si comportarono; non ne avevano una lec~ta,per agire

come.agirono; il loro atteggiamento all'interno del Servizio

e nei confronti degli ì n qu ì r en t ì fu costantemente

condizionato da un vizio di fondo, da un illecito iniziale:

la 'fonte' non esisteva; le 'informative' erano costruite a



tavolino.

La piena comprensione della sconvolgente manovra di

depistaggio posta in essere dai quattro imputati di

calunnia (con il concorso del SANTOVITO e del GIOVANNONE)

deve passare attraverso la ricostruzione diacronica delle

varie fasi in cui essa manovra si articolò. I fatti sono

stati nella quasi totalità già esposti nella parte

narrativa, ove però risultano diluiti nella congerie degli

altri dati processUali. Occorre qui riprehderli in un

quadro sinottico, che consenta di apprezzare l'unitarietà,

la continuità, la coerenza degli sviluppi dell'azione posta

in essere, e, quindi, l 'interdipendenza delle iniziative

provenienti dagli imputati.

6QL§L12§Q: venivano spiccati i primi ordini di cattura della

pista che potrebbe definirsi 'FARINA-VETTORE-LAZZERINI'. Non

deve sfuggire che, nelle indagini, aveVa avuto un ruolo

certamente non secondario il SISDE, particolarmente in

persona del dotto Elio CIOPPA, che, in carcere, aveva

ricevuto le rivelazioni del teste FARINA. La pista battuta
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dagli inquirenti (con i provvedimenti di cattura del 26

agosto e quelli emessi in"seguito, in un breve volger di

tempol era quella del terrorismo neof~scista italiano,

segnatamente nelle sue componenti romana e veneta.

1L.~Ll~§Q:

stampe un

il notiziario 'Agenzia Repubblica' dava alle

articolo che aveva ad oggetto le indagini in

corso per la strage. Era accaduto che la magistratura

bolognese aveva avuto parole di elog o per il BIBDE (831. i1a

-a giudizio dell'articolista- l'aureola era immeritata (e

orovvisoria -come proclamava già il titolo del brano di

stampa-I, perchè il servizio segreto civile si era limitato

a trasferire dalla Capitale a Bologna vecchie pratiche Slll

neofascismo eversivo (84). Lando DELL'AMICO, responsabile

della pubblicazione del notiziario, è comparso come teste

avanti alla Corte (851. Dalla deposizione è emerso che le

sue uniche fonti, ali 'interno del BIBMI, erano il PAZIENZA

ed un ufficiale che si faceva chiamare "il t1aggiore".

Ora, se si pensa ai contenuti della conversazione svoltasi,

* * * * *
(83) Cfr. sentenza Corte Assise Roma 29/7/85, in AA, Vii,

C63, p62.
(84) La notizia è riferita alla pagina 63, nota (1) della

sentenza citata alla nota che precede.
(85) Cfr. vu 3/2/88, pp. 23-38.
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nei primi giorni di se~tembre (cioè, nello stesso torno di

'tempo) , fra il PAZIENZA ed il giornalista BARBERI subito

prima che a quest'ultimo fossero mostrati fascicoli

riservati del Serviz1o, e se si pone mente al fatto che il

PAZIENZA lamentava come una vergogna la circostanza che il

SISDE fosse stato elogiato, mentre il SISMI aveva fatto di

(come egli Sl accingeva a dimostrare al

non è difficile individuare chi sia stato,

giornalista)

nel caso di

specie, l'ispiratore dell'articolo comparso sul notiziario

'Agenzia RepLlbbl i ca' . E' questo -allo stato delle

conoscenze- il primo intervento del PAZIENZA nella vicenda.

Ed è un intervento estremamente significativo: perché, al di

là della vieta polem1ca di facciata, della rivalità tra i

due Servizi (pi~ scenografica che sostanziale, e comunque

inconcepibile, dal momento che l'uno e l'altro apparato

debbono aver di mira la sicurezza dello Stato democratico)

in nome della quale si alimentava l'azione giornalistica di

screditamento del SISDE, il vero messaggio che si lanciava

attraverso l'articolo del notiziario di Landa DELL'AMICO

era quello relativo alla direzione presa dalle indagini:



l 'aLlreola era provvisoria, perché la pista imboccata n~n era

quel I a gi Llsta; erano tràsmi grate da Roma a Bologna logore

carte che erano già state al!' attenzi one degli i n qu ì renti

della Capitale; che ne sarebbe stato della gloria del SISDE,

qllando si fosse immancabilmente accertato che gli arrestati

nllila avevano a che fare con la strage di Bologna, essendo,

venerabile della Loggia

verificatosi a Roma?

violenzaqllalche episodio di

P2 e 'dominLls' dei servizi di

Q.§l 12§Q:· Li c i o GELLI , maestro

incoinVoltial

s ì cur-ez z a italiani dell 'epoca (Sll entrambi gli aspetti ci si

dovr-à soffermare in prosiegllo di trattazione) 'redarglliva'

il pidLlista fLlnzionario del Servizio segreto civile Elio

CIOF'F'A, che lo interpellava, chiedendoglilllmi sLllla strage

di Bologna: deci samente si era pàrti ti con il pi ede

sbagliato, essendo invece la pista da battere qllella

internazionale (86r. Dun que , Frai:tcesco F'AZIENZA e Licio

GELLI, l'lino dando vocea-l SISMI attraverso. l'organo di

16/11187,
conto sLlb

stampa del DELL'AMICO, l'altro 'ispirando' llnfràtellodella

* * * * *(86) - Il CIOPPA ha confermato in gilldiZio (vu
p113) le dichiarazioni di cu ì si Il dato
1.1.10), testo e nota (51).
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loggia di cui era maestro venerabile, nello stesso periodo

di tempo, a ridosso dell'emissione dei primi ordini di

cattura per la strage, condividevano l'estrema 'sfiducia'

per la pista prescelta dagli inquirenti. Il GELLI provvedeva

a rimettere il CIOPPA in carreggiata.

~=lQL~Ll~§Q: si verificavano i fatti (87) di cui si è dato

conto sub 1.1.11). Il PAZIENZA, che la faceva da padrone

nell 'Llfficio del SANTOVITO, fu il vero 'sponsor'

dell'iniziativa. Non risponde a verità che,nell 'occasione,

siano stati mostrati al giornalista estratti del libro di

Claire STERLING 'The Terrorist Network', che sarebbe poi

stato pubblicato in Italia di lì a qualche mese, col titolo

"La trama del Terrore - La guerra segreta del Terrorismo

internazionale". Lo aveva già sufficientemente chiarito la

Corte d'Assise di Roma (impegnata nell' affrontare il

problema della responsabilità penale per la divulgazione

di notizie coperte da segreto), la quale si era fondata,

* * ** *(87) - Fatti ricostruibili attraverso le deposizioni rese
dal BARBERI al PUBBLICO MINISTERO di Roma il 28/11/83
(cfr. vu 19/10/87, pp. 19-29), al PUBBLICO MINISTERO
di Bologna il 4/4/85.(cfr. EA, Vl0Ia-6, C298,'pp.l __
4) ed al Giudice Istruttore del presente procedimento
il 4/9/85 (cfr. EA.,Vl0/a-6, C298, pp. 18-19) ,tLttte
confermate in dibattimento (cfr. vu 19/10/87, pp.
128-129), con talune precisazioni.

1308



altre che SLlll a deposizione del BARBER I , SLI un

documen t e acquì si te pressa i l Mini stero dell a Di fesa, da cui

risUltava anche coM precisione la consistenza quantitativa

di ciascuna delle due relazioni esibite al giornalista (88).

Nel dibattimento celebrata aVanti a questa Carte si sana

aggiLlnti nuovi elementi di giudizio. Il Gen. NDTARNICDLA,

a l I "ud ì enz a del 14/10/1987, hal'"iferito (89) che, nel

leggere casualmente l'articola del BARBERI, vi riconobbe

anche una parte che egli aveva personal rneni:e contri bufto -a

redi gere di un vo l umf Moso rapporto, -desi:i nafoal Governa,

predisposta nel periodeimmediai:arnente precedente'ad opera

del Servizio. Il PAZIENZA, dal canta stio, il 19/fOf1981,

interveneMdo dùrante· l'escussi one del BARBERI, per esclLldere

la provenienza da<sé dei I. fascicoli in questione, si è

appellato proprio alle dichiaraiionFt:esté riferite dell' ea

ComandaMte della Hl Di vi si one (90). D'altronde -e

ccnc ì LISi vameni:e- si deve r-i levare ·che sol i:ani:o l'aver

li' li' *' *' *'
(88)';; Cfr. AA, V11, C63, p64, testa e nota (1); NuLl a

rileva, natùrallllente, agli speci ficifiiÌf che qu ì

interessano,· il fatto, evi denz i atociall asi:essa Corte
d'Assise di Rorna{cfr. AA, V1fiC63, p64), che-buona
parte delle notizie riportate nell'articola dal
BARBERI appaiono ricalcate dal libro della STERLING.

(89) - Cfr. vu 14/10/87, p30.
(90) Cfr. vu 19/10/87, p135.
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effettivamente messo il giornalista a parte di notizie

riservate poté giustificare il successivo atteggiamento del

SANTOVITO, che indusse il BARBERI a dubitare della sua

sanità mentale.

Tanto premesso, è a chiedersi quale fosse il senso

dell'operazione condotta dal SANTOVITO e dal suo

'collaboratore esterno'. Ha chiarito il BARBERI che i due

non gli misero a disposizione i fascicoli per dimostrargli

d'aver risolto. 11 .caso(91); e questo è un punto fermo. E'

altrettanto vero, però, che l'esibizione dei fascicoli

doveva dimostrare l'impegno profuso nel settore del

terrorismo dal SISMI, la cui opera sarebbe stata

sottovalutata rispetto a quella del SISDE, elogiato dagli

inquirenti bolognesi impegnati nell'inchiesta sulla strage,

Il collegamento con l'attentato alla stazione, anche se non

esplicitato, era 'in re ipsa', Il messaggio suonava così: il

* * * * *(91) - Vu 19/10/87, p129: ", .. vorrei dire che né F'AZIENZA né
SANTOVITO, nel momento.in cui si dimostrarono molto
adirati per quanto affermato dalla Procura della
Repubblica di Bologna, in elogio, diciamo, al SISDE,
dissero: 'Noi abbiamo risolto il caso', Il discorso
di PAZIENZA rispetto alla strage, era: 'Non mi
interessa questa.cosa, nonne so niente, sono appena
arrivato, io ·stoseguendo,Llna strategia di medio e
Lunqo perc0l"'.soe quindi abbiamo fatto un t aver-e, In
questo è importante', Mettendomi in mano quelle
pagine non mi dissero: 'Ecco la soluzione della
strage alla stazione di Bologna. '"
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Servizio segreto civile, in relazione alla strage di

Bologna, hà fornito un determinato apportò che si ì nacr ì va

in un certo filone terroristico; noi lavoriamo a nostra

volta, profondendo grande impegno~ attorno al fenomeno

terroristico e siamo in grado di mostrare i risultati del

nostro operato. Da un lato, dunque, la pista battLlta su

ispirazione del SISDE (la cui infondatezzà si era già

provveduto a segnalare attraverso il notiziari'o di Lando

DELL'AMICO); dall'altro le emergenze del lavoro a vasto

raggio compiuto dal Servizio segreto militare. Si tratta

allora di vedere qual e era i l frutto di tale lavoro, che

veni va a porsi, per i l contesto, per la l'ogi ca stessa che

scandisce la successione degli eventi in esame, come

contraI tare rispetto alfi loned 'indagineattri bLlibi le anche

a Ll, "opera del SISDE; BARBERI ,al PUBBLICO;MINISTERO di Roma,

il 28/11/1983: ";.;Ad un certo pLlnto ilSANTOVITO tirofLtOri

due fascicolii uno di'circa 50 fogli e l'altro di circa

200/150. Quello pHvpiccolo era intestato alla Libia; il

secondo si riferiva a molti altri paesi. Entrambi erano

studi sui cc ì ì egamenti
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terrorismo ••• Ricordo che i fascicoli esaminati contenevano

dati sui possibili contatti del terrorismo italiano con

paesi (in specie dell 'Est) e con ambienti terroristici del

mondo occidentale. Contenevano anche notizie sui campi di

addestramento, molti dei quali in Libia. Ricordo anche che

si parlava di una doppia struttura del P.C.I., nel senso che

esisterebbe una gerarchia parallela a quella ufficiale e che

fa direttamente capo all'Unione Sovietica••. "

Il teste, davanti a questa Corte (92), ha ulteriormente

spiegato che i fascicoli messigli a disposizione si

muovevano in una direzione affatto diversa rispetto a quella

della pista imboccata dai Magistrati.

E' emerso che il lavoro era orientato, in via largamente

preponderante, verso il terrorismo di sinistra. L'unico

nominativo di estremisti di destra presente nel 'dossier;

era quello del solito DURAND. Non un nome di eversori

della destra italiana. " .•• non so se questo documento sia

mai stato messo a disposizione della Magistratura, è una

lettura di'otto·anni fasulla quale ho preso appunti. Se ci

fosse stato di più lo

(92) - Cfr. vu 19/10/87,

avrei

* * * *pp. 131
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vedevo un nome dii tal iano mi fermavo e appurrt avo, per ò'

debbo ritenere che non ci fossero.";ero lì per cercare

questo, ci fosse stato scritto qualcosa che rafforzava, in

quaìcfie modo, la pista che sembrava, almeno per a l cun ì

Magistrati, essere C/uella giusta, penso che l'avrei

appurrtato e avrei fatto un al tro ti tolo, non 'La grande

ragnatela' e non questo discorso generico, ma avrei detto:

'Signori guardate che ci sono delle prove e ci sono degli

elementi seri in aggiLlntaa quelli già conosciùti'. Sorio

certo ~ul comportamento che a~rei senz'altrotenuto se ci

fossero state due righe, soltanto, nelle quali si diceva

qualcosa di p ì ù , senz 'altro le avrei riprese, r ì cop ìatie ••• "

D'altronde ~come riferisce ancora il BARBERI-'-"PAZIENZA

sosteneva costantemente che era aua convinzione che le

radici del terrori smo fossero escI LlsiVamentea sini stra, che

occorresse.lavorare sui legami .internazionali del terrorismo

con i Paesi Soci al i sti ed aff.ermava anche che era i n Ital ia

per raccogliere tutti~gli elementi utili a dimostrare che

que l La sua convinzione rispondesse alla realtà. " (93)

Va rilevato che i fascicoli esaminati dal BARBERI erano

* ile * * *(93) ~ EA, V10/a~6, C298, p4.
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stati fatti preparare in tLltta fretta nei giorni

immediatamente precedenti. Lo si apprende dal Gen.

NDTARNICDLA, il quale nello stesso passo sopra citato, in

cui spiega come riconobbe anche il proprio lavoro

nell'articolo del BARBERI, riferisce anche: n ••• Debbo dire

che in quel periodo io rimasi molto perplesso perché in quei

giorni fui chiamato assieme ad altri direttori di divisione,

mentre mi ritenevo impegnatissimo per il problema bolognese,

a stendere un rapporto per il Governo, riguardante tutto il

terrorismo in generale. Ei"a un lavoro di archivio, un

lavoro concettuale ,non operativo che però, data 1'urgenza e

l'importanza che sembrava connessa alla vicenda bolognese,

distrasse me e i direttori operanti in altri settori per

parecchi giorni .Ne .venne fLlori un grosso volume ••• n

Ecco i metodi di lavoro del SANTDVITD; ecco le sLle

preoccupazioni, mentre gli inquirenti battevano una certa

pista e lo stesso SISMI aveva a disposizione le indicazioni

provenienti dal NALDI. . Il senso dell 'iniziativa fu poi così

spiegato al BARBERI dal Col. GIDVANNDNE (94) :

n ••• GIDVANNDNE ••• mi disse c:h!ii! i doc:umenti c:he io avevo

* * * * *(94) - EA, V10/a-6, C298, pp. 18-19.
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esamin.atopr-esso il SISMI noner-ano. molto impor-tanti, ma si

tr-attava di un collage di notizie messe insieme in tutta

fr-etta per- cer-car-e di dar-e u~'immagine del SISMI pin

efficiente••• "

Tali affer-mazioni il GIOVANNONE le fece in occasione

dell 'incontr-o del 9 0,10 settembr-e fr-a LI F'AZIENZA ed il

gior-nalista, incontr-o cu ì i l Colonnello par-tecipò per-

iniziativa del PAZIENZA stesso (95). Nella cir-costanza,

l 'uff i ci al e saggi unse di aver- notato varvì er-r-or-i nel l<Ò\vor-o

fr-ettolosamente pr-edisposto dal.Ser-vizio e che egli sar-ebbe

stato in gr-ado di confez.ionar-e, anche in br-eve per-lodo, 'i.in

documerrtc dalle basi pHI solide (·96). Il BARBERI chiese

maggior-i par-tic.olar-i ,.ma non fu accontentato.

In ?ostanza: in per-fetta sintonia con l'indicazione

pr-oveniente dal· vener-abile maestr-o della Loggia F'2, il

dir-ettor-e piduista del Ser-vizio segr-eto militar-e ed il suo
*:** **

(95) - EA, Vl0/a-6, C298, p18: " ••• Non è Ver-o che io chiesi
la pr-esenza di GIOVANNONE al secondo incontr-o con
PAZIENZA. Se è ver-olinfattiche i r-appor-ti fr-a mece
GIOVANNONE fur-ono impr-ontati a cor-r-ettezza, è anche
ver-o che io GIOVANNONE lo avevo visto, pr-ima di
allora, solo una volta. Se mal non r-icor-do fu
PAZIENZA a pr-esentar-melo e GIOVANNONE mi chiese di
difender-e la sua immagine che er-a in quel momento
attaccata da ACCAME con un~inter-r-ogazione, poi
r-ipor-tata dall'Espr-esso ••• ln ogni caso r-ibadisco che
la pr-esenza di GIOVANNONE alI 'incontr-o non fu da me
r-ichiesta ed anzi fui sor-pr-eso di tr-ovar-Io.;."

(96) - EA, Vl0/a-6, C298, pp. 3-4.
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'collaboratore esterno', mentre fervono le indagini sulla

strage di Bologna e si percorre la pista del terrorismo

neofascista italiano, mettono a disposizione di un

giornalista di uno dei più diffusi periodici del Paese un

'dossier' riservato, una sorta di studio a tavolino

predisposto in quei giorni dal Servizio, in cui si

illustrano i collegamenti internazionali del terrorismo,

focalizzando l'attenzione prevalentemente sul terrorismo di

sinistra. L'operazione, logicamente e cronologicamente,

costituisce il naturale sviluppo di quella condotta pochi

giorni prima attraverso il notiziario del DELL'AMICO: là ci

si era espressi negativamente sulla pista battuta dagli

inquirenti; qui si 'allargava l'orizzonte', portando alla

ribalta il panorama internazionale del fenomeno

terroristico. Mancava un riferimento espresso alla strage.

Esso sarebbe stato, da un lato, troppo 'impegnativo', nel

senso che avrebbe costretto il PAZIENZA a venire subito allo

scoperto, in un momento in cui ancora non si era dato corso

alle più spericolate operazioni poi materialmente poste in

essere dai responsabili dell'Ufficio Controllo e Sicurezza;
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dall'altro, non appariva necessario, perché, dato il momento

ed il contesto in cui sarebbe Venuto a cadere il brano di

stampa ricavato dalla lettura dei fascicoli messi a

disposizione del BARBERI, ch ì un qua avrebbe dovuto porre in

co11 egamento, al menosLll pi ano dell e i potesi di 1 avcr c., i l

ccrrt anut c dell'articolo con l'orrenda strage consumata

sol tanto un .. mese pri ma.

Significativamente, nel corso del secondo incontro con il

BARBERI, il F'AZIENZA si faceva accompagnare da C01Lli che'

sarà l'autentico 'sponsor' della 'pista libanese', destinata

a prendere il via di lì a pochi giorni.

12L2L12§Q: compare l'i ntervi sta ad ABU AYAD sul "Corri ere

del Ticino', che costituisce, appunto, l'esordio della

, pista libanese' • Si è visto che: il GIOVANNONE era

consapevole di essere di fronte ad una manovra

propagandistica dell'OLP,. e che la assecondò, lasciandola

l i evi tare. L'atteggiamento del' GIOVANNONE asSLlme enorme

rilievo, e perché si è visto l 'Llfficiale al fianco del

PAZ lENZA nell a ci rcostanz a ricordata poco :sopra, e perch é lo

stesso GIOVANNONE. nel ccr-so dell 'interrogatorio reso al
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Giudice Istruttore, lungi dal prendere le distanze rispetto

a SANTOVITO e soci, si esprime in termini tali da rendere

suf~icientemente chiaro che egli era e si sentiva solidale

con la direzione del SISMI di allora: " ••• io effettivamente

gli dissi che si trattava di documenti di contenuto modesto.

Tengo tuttavia a chiarire che da parte del SISMI aver

fornito tali documenti al BARBERI non costituiva una manovra

depistante, bensi la risposta a sollecitazioni che da ogni

parte ci provenivano, essendo noi in quai che modo accusati

di inefficienza.~.ll

D'altronde, si deve rilevare, ancora una volta, che la

'pista libanese' ha rappresentato una delle molteplici

espressioni di quel filone del terrorismo internazionale che

riconduce ad unità tutte le manovre poste in essere dal

SISMI deviato dopo l'attentato del 2 agosto. Né la 'pista

libanese' -lo si è visto- è impermeabile rispetto ad altre:

vi campeggia il 'GrLlppo HOFFMANN', poi riciclato dal

MUSUMECI, nell'appunto che da lui prende nome; nello stesso

appùnto compare, quale esponente del gruppo, con i nomi di

battesimo storpiati, il BEHELE, cioè uno dei due giovani
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in segLli to c a t t ur-at.ì in Li bano dai FaI angisti.

Qj;j;gQJ::§ l~§Q: ha inizio, nell 'Ufficio ControllO e SicLlrezza,

l'elaborazione dei 'collages' di notizie relativi alla

strage. Viene trasmessa all'Arma quella che e stata poi

contrabbandata, dal MUSUMECI e dal BELMONTE, come la prima

informativa proveniente dal SANAPO.

blg:t§!!lQJ::§ l~§Q: il cìocumerrt c perviene al GiLldice Istruttore.

Nel frattempo, grazi e ai buoni uff Ici dell' el< ProcLlratore

della Repubbl i ca dott; SISTI, autore anche dei qLlesi ti

manoscritti di cut si è detto, si sviluppa il rapporto di

'collaborazione' diretta del MUSUMECI con i giudici' di

Bologna.

10i6i g§!. g§OOsig 1~§1: nell 'ambito della 'collaborazione

diretta', avviene la consegna 'brevi manu' dell 'appunto

MUSUMECI. La circostanza è coeva alla nascita della

'operazi one Terrore sui treni'.

§ g§oosig 12121: scrive la Corte d'Assise di Roma (97): "ore

17,22. I due i mpLltati raggi ungono Brindisi, avendo

intenzione MUSUMECI, su ordine o richiesta di SANTOVITO, di

* * * * *(97) - AA, V11, C63, p154.
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sollecitare l'attivazione del.la 'fonte', la quale, per

fortunata combinazione, à già pronta, chiede un lauto

compenso e dà la prima notizia ovvero l ' "appun t o ' :

l'operazione terroristica à imminente, 'dovrebbe avere

inizio nella prossima settimana'. Il colloquio à di

brevissima durata (l'aereo riparte per Ciampino alle ore

18,46) " •

~ g§DD~iQ 1~§1: rientrano dalla Francia il SANTOVITO ed il

PAZIENZA. Il Gen. NOTARNICOLA à convocato all'aeroporto,

dove, alla presenza del. direttore del S~rvizio e del suo

'collaboratore esterno', riceve l'informativa. "Balzano agli

occhi" -scrive la Corte d'Assise di Roma (98)- "le analogie

di contenuto fra tale documento e quelli concernenti

l'eccidio di Bologna, anche se Philippe viene fatto

risuscitare e il tedesco di Heidelberg, ringiovanito, à

menzionato con il solo cognome". (99) "Sul piano della

* * * * *(98) AA, V11, C63, p 117.
(99) La difesa dell'imputato BELMONTE, in sede di

discussione, all'udienza del 4/5/88, ha sottolineato
che "Horat;" à un nome di battesimo e non un cognome;
il rilievo à corretto, ma la sostanza non resta
intaccata: i giudici romani hanno giustamente
osservato che il personaggio à. comune all' 'appunto
MUSUMECI', che attiene alla strage, ed
all'informativa 9/1/81, che dà la stura
alI "operazione Terrore sui treni '.
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concretezzall-si legge nell'appunto- ltsiritiene di poter

comunicare

l 'eso l os i va Il.

la data e il t~eno sul qua I e viaggerà

lQ Q§oo.ig 12al: fonogramma dal'SISMI al Comando Generale

dei Carabinieri ed all'UCIGOS (100): lI s e mb r e r e b b e che

l'esplosivo verrebbe trasportato in treno da un gruppo di 6-

4 persone per essere consegnato ai nuclei incaricati degli

attentati" .

Sin dal

disposizione un'autovettura del

mattino il

Servizio,

BEU1Dr,TE ha a

richiesta ,sin dal

giorno prima da parte del MUSUMECI.

Alle 12,15: vengono trasmessi alla Polizia Giudiziaria

ulteriori aggiornamenti. delle notizie provenienti dalla

. fonte'.

in mattinata, un g~ovane acquista a Ba~i i

due biglietti che verranno rinvenuti all'interno della

valigia sequestrata sul treno Taranto-Milano.

Il BELMONTE, frattanto, ha lasciato Roma, per raggiungere

... ... ... ... ...

11001 - Cfr. AA, V7, C43, p51. Altra parte del testo del
medesimo fonogramma lasi è trascritta sub 1.2.101.



una destinazione certamente diversa da San Severo e da

Vieste.

In serata viene reso noto il nome dei corrieri

dell'esplosivo. Si apprendono altresì il luogo ed il giorno

della consegna.

ore 2,55: il BELMONTE telefona alla sede

del SISMI. E' in"grado di comunicare l'ora ed il treno su

cui avverrà la consegna, nonché di indicare il vagone su cui

saliranno i terroristi

avranno con sé.

e di descrivere la valigia che

Qc§ 2~~è: il treno arriva alla stazione di Bologna. Segue il

rinvenimento della valigia, ormai giunta a quella che la

Corte di Roma ha definito la sua destinazione specifica: il

sequestro.

si concludeva, con la trasmissione

all'UCIGOS dei due appunti consegnati al Questore, fuori

protocollo, dall'allora Commissari o F'OMF'O' , la vicenda di

cui si è dato conto sub 1.2.111.

Giova riprendere un altro passo (1011 della sentenza della

* * * * *( 101) - AA, V11, C63, pp. 30-31.



Carte d'Assi~~ di Roma: " ... Anche quanto dichiarato dal

dottor Francesco F'or'1f'O', all'epoca di r ì gente del I Distretto

di Polizia della Questura di Roma in ordine al

operandi' di SANTOVITO e PAZIENZA è significativo.

'modus

Verso la

fine del 1980-inizi del 1981 il direttore del servizio

segreto militàre•.• lo informò che il SUD collaboratore gli

avrebbe fornito indicazioni su varie trame delinquenziali.

PAZIENZA. q~indi, gli diede al curie notizie su un traffico di

armi e su episodi di terrorismo in cui erano implicate

"

straniere. POMPO' e PAZIENZA, in

collaborazione, redassero i relativi appunti, poi trasmessi

, fuori protocollo' dal Dirigente del I Distretto al

Questdre, che a sua volta informò l'UCIGOS".

Dalle dichiarazioni (102) rese dal POMF'O' avanti a qllesta

Corte ha tratto conferma il fatt.d che egli avesse ricevllto

dal PAZIENZA le notizie trasfuse negliappùnti.

Qllantoall a tecni ca di confezi dnamento degl i appunti stessi,

è provato 'che, almeno per uno dei dua , il flLnzionario di

F'olì z i a non rielaborò spllnti informativi fornitigl i dal

* * * * *( 102) - Cfr. Vll 8/2/88, pp. 30 ss. , e; in particolare, 57
ss.
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'collaboratore esterno' del SANTOVITO, ma trasmise al

Questore, senza cambiare una virgola, quanto il PAZIENZA gli

veniva comunIcando (medlante dettatura o trasmissione

ma.teriale di un appun t o gi à predi sposto) . Infatti, nella

sentenza 29/7/1985 della Corte d'Assise di Roma, di seguito

al passo sopra trascritto, si legge: "Mentre siffatto

singolare operato è splegabile soltanto dall'interesse dello

'staff' di SANTOVITO di non figurare quale assuntore delle

notizie ... va osservato che uno di detti appun t ì , e

precisamente ql\ello che inizia con l.e parole 'Centrale

trafficanti armi e droga: sede Berlino ovest ••.

diversamente impaginato ma identico nel contenuto e recante

in pifi la data 18/1/81, è stato rinvenuto agli atti

dell'ufficio del gen. MUSUMECI che, come è noto, avrebbe

dovuto occLlparsi del controllo e della sicurezza del

personale e delle infrastrutture••• "

Il dato è inequivoco: la data annotata sllii "app un t o

rinvenuto nell'ufficio del solito MUSUMECI -appunto uguale,

salva l'impaginazione, ad .urto dei dlleinoltrati dal F'OMF'O'-

precede di otto giorni la data di trasmissione del documento



dal QUestore di Roma alI UCIGOS.

Nel sottolineare il slngolare circuita dèl1e informati~~~

la Corte d'Assise di Roma (103), con argomenti che quèsto

Collegio fa propri, commenta: "t1a la c omun a origine di

queste e delle altre notizie sopra riportate" (cioè delle

notizie di cui aq Lì 'appunti F'ot1F'O", delle informati ve

quello, generico ma già sospetto, di non cdmparire', bensl

loro concomi t anz a permet·tono di precisare megl io l'accennato

sulla strage e sull "operazione Terrore sui treni 'I "e la

lI c he non era(dello 'staff' de18ANTOVITOIinteresse,"

quello, specifico, attraverso segnalazioni provenienti da

parti del pericoloso attivismd in Itali a di

organizzazioni eversive internazionali, di rafforzare

l'attendibilità delle 'informative' del 318MI circa la

strage del 2 agosto e l'operazione 'terrore Slli treni'''.

Il fenomeno cuì si assi ste è dun qua questo: il direttore di

un apparato di sicurezza militare, in possesso di notizie Sll

organizzazioni terroristiche internazionali o~eranti anche

in Italia ed, in particolare, su traffici di armi e droga

* * * * *(1031 - AA, V11, C63, p11e.
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in Italia ad ope~a di tali organizzazioni, anziché

t~asmette~le in fo~ma dl~etta ed ufficiale ai competenti

organi di polizi2~ inVla un suo 'collaboratore esterno' al

dirigente dl un dlst~etto di polizia della Capitale.

Quest'ultimo, al dl fuo~i di ogni competenza, ~iceve quindi

le info~mazioni da un agente seg~eto, che assume, p er

l'occasione, la veste di confidente di un funziona~io di

polizia. Consegnate fuo~i p~otocollo al QLlesto~e, le

segnalazioni, definite come p~ovenienti da lIfonte

qualific~ta ed attendibile", vengono r.ì Lanc ì e t e nel c ì r-cuì t o

i nfo~mati vo , Con questa ope~azione, sotto la ~egia del

PAZIENZA, mi~acolosamente si moltiplicano -come bene è stato

colto- gli appa~ati che ~icevono 'notizie confidenziali' in

me~ito all'attività in Italia di fo~mazioni

ca~atte~e inte~nazionale.

ever-sive di

viene inolt~ato al Giudice Ist~Lltto~e

l'appunto SISMI, pertinente alla 'pista libanese', nel quale

si nomina pe~ la p~ima volta tale "Alf~edo") si fa cenno del

comune addest~amento, in campi falangisti, di Italiani,

Tedeschi, F~ancesi, Spagnoli e Fiamminghi, e si menziona il



a i acorso d i r~'ngr-.az'i·~.inen"c'o pronLmc:i ato al termi ne del cor-so

aal sUddetta AI~redo. cneaveva indicato Bologna IlqLlale

(::?semo i o ai città in 'lnano al c omun i a t i e. quindI. di

sltuazione da comoattere 1i
•

tramite il MU8UMECI~ vengono posti

·:tl .i.·a . fon te' .~ e dalla ~onte' trovano puntuale rispost~, i

quesi tI formLllatl Dal Gluaice Istruttore in ordine allà

il SANTDVITDt:rasmette il rapporto di cuì

strage e dal Gen~

Terrore sui treni '.

NOTARNICOLA in ordine all' operazione

si è dato conto sub 1.2.12). Si propina per la prima volta

al GiLldice, ~ra le altre sul conto del VALE, la f""lsa

riot ì a ì a sull'appartamento di Imperia. E nori a caso. Nell'

'appunto MUSUMECI', tra l'altro, si legge: Il •• • Dopo

l'attentato i l gruppo HOFrt1ANN sar.ebbe ri entrato i n Germani a

a bordo dei camper oPolLre avreobe dovuto recè'.rsi slLIIa

riviera ~ . Il.!.lgLlre. ii.

Ai fini che i:n questa sede'rilevano (e che si sono enun~iati

in apertlLra del presente paragrafo) ci si può fermare qui,

essendo il quadro della complessa macchinazione,
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molteplici r-amificazionl~ or-rnai completo. Non occorre

oertanto richlamare g11 ulteriori sviluppi. cile sono noti

attraversa ia narratl~a e. In carte. attraverso i precedenti

della p~esente pa~te oella t~attazlone. Va~~à

soltanto la pena di ricordare che certe situazioni si

trasClneranno sino alla caduta della gestione 'piduista' del

che i l SANTOVITO ~ient~e~à poi fugacemente in

servizio, pe~ 'mette~e a posto le ca~te', e app~ofitte~à di

qllel pe~iodo di Llna decina di giorni pe~ inolt~a~e il

~appo~to in data? agosto; e che nel novemb~e '81 il Giudice

Istruttore volerà una seconda volta in Libano~ nell 'ultimo

tentativo~ oefatigante quanto inutile. di trovare il bandolo

dell 'int~icata matassa libanese, che bandolo non poteva

avere. Ma, alla fine del novembre, già si schiudeva

a l I "or I z z on t a la 'pista CIOLINI'.

una volta colta l'unita~ieta dell 'a~ticolata macchinazione,

e la sua ~iconducibllita allo schema della cospi~azione

inte~nazionale sugge~ito dal GELLI poco dopo l'emissione dei

p~imi o~dini di cattu~a. si t~atta di capi~ne le motivazioni
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E' oggi provato che dell a strage fLlrono responsabi li, tra

gli altri, Massimiliano FACHINL e Valeria FIDRAVANTI. E'

altresi provata che costoro facevano parte di una banda

armata in cui un ruolo eminente era ricoperto da Paolo

SIGNORELLI. Lo stesso SIGNORELLL è raggiunto da pèsànti

prove di coinvolgimento nell'attentato del 2 agosto,

ancorcné esse siano insufficlenti per la condanna. Dunque,

le prime indagini, orlentate verso i poli romano e veneto

dell 'eversione neofascista, non si muovevano certo in una

direzione sbagliata. Si trattava,. naturalmente, di

aggiustare il tiro. Il corso successivo dell'istruttoria è=·

infatti valso a far q i usst ì z ì e dell 'iniziale accusa di strage

rivolta al PEDRETTI, al CALORE ed al FURLOTTI, spostandola

su altri imputati, ed a ridefinire la composizione della

banda armata. Oltre al SIGNORELLI, il primo ordine di

cattura, alla fine dell 'agosto '80, raggiLtngeva anche il DE

FELICE ed il SEMERARI (il FACHINI sarà catturato ai primi di

settembre ed il provvedimento restrittivo periI FIORAVANTI

sarà emesso il 19 settembre). E' dimostrato che il DE FELICE

tramite Paolo ALEANDRI, ed il SEMERARI anche direttamente,
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avevano rapporti con Licio GELLI. Aldo SEMERARI era uomo

legato a doppio filo a ~uell'ambiente dei servizi segreti di

CUl il GELLI era, alI epoca, l'occulto 'dominus'. Sono

ampiamente dimostratl gli stretti legami fra il DE FELICE,

il SEMERARI, il SIGNORELLI ed il FACHINI. V'è prova inoltre

del fatto che Licio GELLI abbia mostrato interesse ad

orientare le scelte processuali del FIORAVANTI in relazione

all'accusa per l'omicidio PECORELLI, che risale alla

primavera del '79 (naturalmente, la questione impegna la

Corte soltanto sotto questo limitato profilo, essendo

l'accertamento delle responsabilità del FIORAVANTI e del

GELLI per l'omicidio PECORELLI -delitto per il quale sono

entrambi raggiunti da comunicazione giudiziaria- rimesso ad

altro giudice). Sulle prove dei rapporti, dei legami, delle

cointeressenze di cui si è testé fatto cenno ci si

soffermerà in altra parte della trattazione. Qui -ad evitare

di ripetersi- ci si è limitati ad anticiparne l'enunciazione.

Orbene, dopo l'iniziale indicazione del GELLI, ci si adoperò

in ogni modo per allontanare le indagini dalla pista

dell'eversione neofascista
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riconduceva, appunto, ai personaggi sopra nominatii

Non PLlÒ sfuggire che le operazioni più significative furono

condotte dall'Ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI, in

aperta violazione delle competenze interne del Servizio:

aveva infatti l'Llfficio de1.MUSUMECI compiti di vigilanza

interna sulla regolarità dello svolgimento delle attività

tradottasi in uria esautorazione della Divisione .cornancìatia

a capo dell'Ufficio Controllo e Sicurezza vi era un

dal ~en. NDTARNICOLA,trova la sua spiegazione nel fatto che

istitLlzionale,deviazionepesanteLaServizio.del

'fratello' della Loggia P2, che, ossequi ente al vincolo

massonico e in ispregio dei vincoli istituzionali,

attraverso il filtro del 'confratello' direttore del

Servizio, si rivelò, fedele interprete delle indicazioni del

maestro venerabile. La prassi della' 'collaborazì orie

di retta' " che, i ncl Lldeva l a ,consegna ,'brevi, manu' di appunti

al Giudice Istruttore altro non era che un modo per

stabilire con il titolare dell'indagine un contatto senza

mediazioni, al di fLlori dei canali ufficiali, così da

sottrarre vieppin la manovra depistante al controllo della



parte non deviata del Servizio.

L'azione intossicante ebbe una progressione, le cui tappe

fLlrono scandite dall'acuirsi, di momento in momento,

dell'esigenza di venire in soccorso dei vari DE FELICE,

SEMERARI, SIGNORELLI, e degli altri neofasci sti coi nvol ti

nell 'inchiesta. La prima fase, che potrebbe dirsi

'giornalistica', non aveva sortito risultati significativi

sull 'inchiesta. D'altra parte tale fase aveva carattere

preparatorio. Ma già nell'ottobre l'offensiva si era venuta

intensificando e l'azione intossicante-sotto forma di false

informative- era stata indirizzata direttamente verso la

Polizia Giudiziaria, attraverso la quale, immancabilmente,

avrebbe raggiunto l'Istruttore. Il contatto stabilito poi

fra i vertici deviati del SISMI ed il Giudice Istruttore

consentì in seguito ai primi di svolgere l'attività

i n qu ì nante, senza filtri, in danno del titolare

del! 'inchiesta.

Anche gli sviluppi istruttori incisero sull'evolversi del

depistaggio. Come si è visto, la perizia chimico"':

esplosivistica fu depositata il 23/12/1980. Tre settimane
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esplOSlvistica fu deposi'tata ii 23i:i.2,/1980. Tre settimdlle

SI Drd~~ioe a far ritrovare sui treno Taran~o-

quello utiilzzato Der

l "attentato del 2 agosto. Si rIcoroerà cne neila valigIa era

contenuto esplosivo di due tipi distinti ( 1(4) : i n dLle

oarattoli v'era esolosivo per impieghi civili gelati nato Del

tIPO stabilizzato con ,solfato' di bario: nei r ì manerrc i sei

comDarativa,esplosiv_istica

A pròposito del orlmo.

e 'T4'.

chimico-

7/12/1981 :

perizia

i l

tr-itol0

.deposi tata

cosi conclUde la

cioè un miscela di, Comp ourio Bv'era

ilI 'esplosivo gelatinato. stabilizzato con solfato di Dario.

rinvenuto alla Stazione fer~oviar{a Centrale Di Bologna il

13 gennaio 1981, possiede molti punti di contatto. Der

caratteristiche di composizione qualitativa, con quello da

r ì tenersi util I z a at.o a Bologna i l 2 aqosto 1980" ( 1 (5) •

Questo è un purrto fermò. Quanto al 'Compound B', esso ha

natura completamente diversa rispetto alla composizione

chimica complessiva del1'esplò§i~o utiliizato nell 'attentato

del 2

(104)
( 1(5)

agosto: nondimeno, una piccola quantità di 'Compound B'

* * * *' *Cfr. supra, sub 1.4.2>.
Cfr. PA, Vi, relazione di perizia chimico
esplosivistica comparativa, pp. 70-71.
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~O~reODe. ~.essere en~rata nella composizione delia carica

l ~erlCl glunQono nei f cr mu; 2.re le

:i. oor e s i giustlficative della presenza di T4 nel prodoi::~i

resJ.Gui deli esplOSIone avyenU~a alla s~aZlone cencraie Di

BolC!gna (107).

una yol~a conOScIute le rlsulcanze peritall del

dicembre '80. si fanno sequestrare due tipi di esplosivi,

che serVlranno entrambI a porre in collegamento -agli occhi

DeglI inouirenti- ~ a~tentato del 2 aqos~o e l operazione

Terrore sui trenI La manovra serve~ naturalmente. a creare

un riscontro ciI natura tecnlco-scientifica alle fs i, se

inaicazioni desumibili Dalle informative cne si "lengono

confezionando. Il messaggio: l 'operazione Terrore sui

treni' è opera di un'organlzzazione internazlonale; ancne la

strage lo è stata: dletro tali actività terroristiche si

celano le medeSIme formazionl ed l medesimi individui:

Gruppo hDFFMANN, FANE, Ph ì L ì p pe , Morst; in effetti,

( 1(6)

(107)

Cfr. r e l az t crte
precede .. p71.
Cfr. relazlone
25-29.

* "* '* '* *di perizia citata alla

ai perizia citata alla nota

nota che

(10,5)~ pp.
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l'esplosivo sequèstrato il

quello utilizzato il 2 agosto.

r3 gennaio è riconducibile a

stato osservato che, nel porre in essere l"operazione

si impresse una violenta accelerazione

alla complessiva manovra dep1stante, e ci si espose a

notevoli rischi. Il fatto è che, da un lato, si trattava di

ct-ea.re sui giudici del pesantl condizionamenti psicologicl

al momento della decisione sulle istanze di scarcerazione

dei vari i rnp utiati ì ancora detenuti nell 'ambi to dell' ori gi nari o

filone d'indagine, offrendo l'evidenza materiale della

cospirazione internazionale;

fronte ad una situazione di

dall'altro, si trattava di far

peri colo che dagli stessi

i rnpu t a t ì detenLtti poteva venire, per effetto del

prolungarsiedella carcerazione. In proposito, si è detto~ub

1 • 2.22) , lettera a), della relazione di servizio in data

22/10/1980, "e si è antici"patoche la "fonte confidenziale

degna di fede" i vi ci tata al tri non era che Al do SEt1ERARI.

Ciò è emerso dalla deposizione (108) reSa avanti a questa

Corte dall'Ispettore della Polizia di Stato Pio RAt1INI, uno

* * * * *(108) - Cfr. vu 28/9/87, pp. 29-30.
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dei due firma.ta.ri della r e Laz a crre , Il SEì'1ERARI dava segni di

cedimento e lanciava messaggi al1a~manti. -Ciò trova conferma

nelle dlchiarazioni di Paolo ALEANDRI (1091: Il. Ii • F'er- quanto

riguarda il Prof. SEMERARI, ricordo che sua moglie due o tre

mesi dopo il suo arresto a Bologna riferi a mio padre che

suo marito era allo stremo, non riusciva a sostenere il

reglme carcerario e si apprestava alla stesura di un

memoriale aCCLlsatorio ..• ll Un'ulteriore conferma del

progressivo degrado psicofisico del SEMERARI e, quindi,

indirettamente, dell'incontrollabilità via via

allarmante delle sLle r e az i on i , viene da un amb ì errt e

completamente diverso. I1Professor FERRACUTI, iscritto alla

Loggia P2, interno al SISDE, criminologo e collega del

SEMERARI, ebbe occasione di vedere quest'ultimo nei primi

mesi dell'Sl: Il ••• Andai a far visita in una occasione al

SEMERARI quando era degente al San Camillo, durante la sua

detenzione. Lo trovai in un gravissimo stato di , nevrosi

fobico ossessi va' •••• QLlando andai a trovare al San Cami 110

SE~1ERARI ques t ì mi prospettò,tral 'altro, la· possibilità di

* * * * *(1091 - Calo, V5, C3, pSS.



'farla. finita' ... " <11(1).

Ad ogni modo, già dalla fine dell 'ottobre, il criminologo,

non ri.uscendo a reggere il regime carcerario, veniva

mostrando tutta l a sua 'peri colosi tà'. L'aver egli diretto

le sue' attenzioni'· verso Fabio DE FELICE, cioè l'essersi

spinto in prossimità del GELLI, offriva la misura di ciò che

carcerazione. Il

sLta

destra e

della

personaggio

di

di

protrarsidal

ailegato

confluenz~dellc'e~ersione

livello del~e conoscenze del

scaturirep crt.u t osarebbe

-piduista (111),

collocantesi alla

della malavita organizzata- era elevatissimo: egli doveva

essere tLltel ato ad ogni costo, doveva LIsci re dal carcere al

pUI presto. "E' dunque con questo obiettivo che si stringono

i tempi e si eleva il ·livello del depistaggio; è cosi che si

arriva al l a massi ma provocazione per un Servi z ì o segreto:

terrorizzare le più alte cariche istitLlzionali del Paese,

inventando: un falso ricatto terroristico e collocando su di

un treno esplosivo ed armi a conferma della elevatezza della

(110)
( 111)

* * * * *AA, V10, C60, pp. 539 e 543 e vu 19/10/87, p114.
L'adesione alla Loggia P2 è nota attraverso la
deposizione del fratello del criminologo: cfr. Cal.,
V5, C5(1', p4 e vu 5/2/88, P 13.
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minaccia e del pericolo." (112)

Gli imputati agirono al flne di. intossicare le indagini. Non

è sostenibile che siano stati mossi dall'intento esclusivo

di lucrare il compenso eventualmente destinato alla 'fonte'.

Cosi il teste DI MURRO, amministratore del SISMI all'epoca

dei fatti (113) : " ..• Ero alle dipendenze dirette del

direttore del servizio ed ero obbligato ad eseguire gli

ordini che ricevevo dal direttore. Preciso che il SISMI ha

dL\e contabi l i tà: una i nterna per spese ord ì nar ì e, soggetta a

rendiconto e controllo della Corte dei Conti; una per spese

'riservate' la cui gestione segue una normativa interna

dettata dal Direttore del Servizio e sottratta ad ogni

rendiconto e controllo. Nel 1980, il SISMI ha ricevuto per

spese riservate 68 miliardi, divenuti 86 nel 1981."

MUSUMECI e soci, dall'alto della loro posizione all'interno

del servizio.segreto militare, potevano spaziare in varie

direzioni, assai p ì ù 'tranqL\i Ile' per procL\rarsi

illecitamente denaro mediante la simulazione dell'esistenza

di 'fonti' ed il confezionamento· di false informative.

***.. **
In

( 112)
(113)

RE, p841.
- Cal., V5, C21,

giudizio: cfr. vu
p3; dichiarazioni confermate
13/10/87, p17.
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nessun caso, P01, i l semplice fine di lucro aVrebbe

giustificato' l'adozione di un espediènt~ cosi pericolosa

come la collocazlone 01 una valigia contenente armi ed

esplosivi su un convoglio ferroviario: e perché il fatto,

connesso con 'un atroce delitto, a.ppari va a. priori'

destinato ad essere verosimilmente sottoposto a verifica

giuolziaria; e perche l'approvvigionamento delle armi e

terroristi di destra, che sarebbero venuti a porre i vertici

deviati del 3I3MI in posizione di permanente assoggettamento

degli esplosivi comportò inconfessabili contatti con

2l. ricatto.

Le stesse argomentazioni valgono a fortiori' ad escludere

che MUSUMECI e soci abbiano agito per ragioni di rivalità

rispetto al 3I3DE. Peraltro, l'attac~amentoal S~rviziodi

appartenenza è s~ntimentoaffatto inconciliabile con là

condotta di chi predisponerido false infofmative, lucra

pubblico denaro nell'ordine delle centinaia di milioni di

l ire e si fa cinicamente beffa delle IstitLlzioni,

intossicando le indagini in corso sulla piÙ sanguinosa

strage perpetrata in Europa in tempo di pace. In ogni caso,



non è chi non veda come l'operazione~ se poteva attribuire

credito provvlsorio al vertlce di comando del 5 rsnr , non

poteva~ in prospettiva. che r ì "t.orcer-si in danno del

prestigio del Serviz1o, una volta emerso -come doveva

necessariamente, per quanto faticosamente, emergere- che la

pista 'scoperta' ed offerta agli inquirenti era del tutto

fasulla.•

Né Sl dica che dalI Ufficio Istruzione di Bologna venivano

pressanti sollecitazioni a collaborare: quasi che la

disponibilità e l'ansia di corrispondere alle aspettative

potessero

fellonia.

giustificare la menzogna, la c s l unn.ì a , la

"1a v'è di p i ù , I segnali che la manovra fosse orientata a

coprire determinati personaggi, una determinata area, sono

mol tepl i ci. Già prima dell 'emissione dell'ordine di cattura

dell'agosto, il 8I8MI disponeva delle preziose indicazioni

provenienti dal NALDI, che all'agente "CALIF'ATTI" aveva reso

le dichiarazioni di CU1 si è dato conto altrove (114) , che

costituivano un validissimo spunto informativo, in sintonia

con la p1sta di li a poco imboccata dagli inquirenti,

* * * * *(114ì - Cfr. supra, sub 1.1.3.3ì.
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base di elementi diversi. Poiché il NALDI si presentò

spontaneamente agli lnqulrenti, riferendo d"esser stato

contattato da wn sedicente agente segreto, il BANTOVITO non

o o t é fa.re a meno -come ":5i è visto- di inserire, in allegato

al rapporto del 14 ottobre "80, fra gli altrij anche un

. rielJilago' in cui si faceva menzione della ll·tesi ll del

NALDI. Il SANTOVITO SI guardò bene dal trasmettere anche

copia della bob ì na sui cui era registrato il c o l Lo qu i o e la

trascrizione della registrazione, pervenùte all'Istruttore

soltanto molto p ì ù tardi (115). Nella trascrizione, infatti,

si sarebbe letto: " ••. gli attentatori sono persone che

vengono da fuori Bologna, quasi~ertamentedaRoma e oserei

dire dalle organizzazioni di Ordine Nuovo ed AvangUardia

Nazionale ... ll
; e più aVanti: " SIGNORELLI è il capo

indiscusso in Italia di 'Ordine Nuovo'. Detto movimento usa

anche la sigla di ~Movlmento Popolare Rivolùzionàrio' ,

'Costruiamo l'Azione' e "Gr upp I': Popolari di Base'~Un gruppo

* * * * *(115) - Per quanto riguarda la trascrizione, risultadaEA,
V10ia-1, C4B, p16, che era "stato possibile"
ottenere il testo dattiloscritto in data Bi5/B1 e

'che altra trascrizione, meno leggibile, era q ì è

pervenLlta a l l 'Ufficio, ma soltanto qu a Lcrra giorno
prima dell' B maggio. Copia del nastro contenente là
registrazione perverrà all'Istruttore soltanto
nell 'B5: cfr. RA, V13, C435, pp. 1 e 35.



molto attivo di 'Ordine Nuovo' si trova 2'. Padova. Ripeto che

non bisogna confondere i 'NAR' con 'Ordine ~uovo' e gli

altri movimen~i che ad esso si richiamano. I 'NAR' sono nati

in Roma da un a base missina. estr-emi sta. ed

incontrollabile ..• "

Nel 'riepilogo' trasmesso dalSANTOVITO si legge (116) :

"J:;!QIIII6 Tesi sostenuta dall'estremista NALDI nel contatto

con elemento del Servlzlo. Secondo tale tesi la strage di

Bologna: -sarebbe slcuramente di matrice neo-fascista; -si

innesterebbe nella faida in atto fra.i diversi movimenti

dell 'estrema destra; -molto probabilmente è attribuibile ai

NAR romani i quali avrebbero inteso cosi provocare i

f2'.scisti bolognesi rifiLltatisi di collaborare ••• "

Le prime due proposizioni riprendono effettivamente il

contenuto del dialogo col NALDI, cosi come risulta dalla

trascrizione e come lo si è riferito sub 1.1.3.3) . Nella

terza. , si sostituiscono i 'NAR' ad 'Ordine Nuovo' ed

'Avanguardia Nazionale'. Il nome del SIGNORELLI -che pure

era stato indicato come capo di 'Ordine Nuovo'-non è

menzionato. Delle altresigte, e delta loro ·identificabilità

* * ** *
(116) - RA, V5, C211, p13.



con 'Or-dine Nuovo', neSSLln cenno il I soliti i ng~ed i e'nti :

~eticenza e manipolazione dei dati. Eper-ché? Per-ché le

indicazioni orovenienti dal NALDI por-tavano in dir-ezione

dei SIGNORELLI, del 3EMERARI, dei DE FELICE, dei FACrlINI.

In conclusione: 1lSI3MI, ln gr-ado di anticipar-e ogni altr-a

informativa sulla strage, di affer-mar-e in tal modo il

pr-opr-io pr-estigio e di glustificar-ele spese pia oner-ose,

modo costr-etto a dar- conto del contatto,

tiene la preziosa fonte nel cassetto,

r-ipar-o dalle iniziative q i ud ì z i ar-ì e

notizie

già 'aliunde' noto

e, essendo in qualche

contenuto delletravisa q

tenendo al

inqLtir-enti,

ricevute,

agli

coloro che, attraverso tali notizie," rischiavano di esserne

coinvolti.

F'er-altr-o, coinvolgendo l NAR, si era commessa una 'gaffe'

clamorosa. L'occasione per- r-imediar-e venne dal quinto

quesito for-mulato dal Giudice Istr-uttor-e sulla base

dell "appunto MUSUMECI'. La r-isposta va r-ipr-esa nella sua

inter-ezza, per-ché siamo di fr-onte a quello che, dal punto di

vista di MUSUMECIe SOC1, r-appr-esentava il qLlesito-chi ave:

"E' stato escluso 11 legame con l NAF'~, come è stata esclusa
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la partecipazione alla strage dei nominativi segnalati ll

<ci oè CALORE, F'EDRETTI, FURLOTTI, e, natLtral mente,

§!§~QB~bbl § §~~~BaBl) lISe alcuno di essi poteva essere al

corrente non è stato potuto chiarire, anche perché esistono

legami tra NAR e TERZA POSIZIONE". La seconda parte della

risposta è sibillina. ma trova una sua spiegazione. I

quesiti cadono ln un periodo in cui è già avviata l'

operazione Terrore SUl treni', E le risposte pervengono

quarid o , evidentemente, si è già deciso di propinare ai

giudici il nominativo del VALE. Si tratta di scagionare i

NAR (perchè va salvaguardato il FIORAVANTI) e di

criminalizzare Terza Posizione, che si vuole sia una

componente della fantomatica organizzazione internazionale.

Ma il VALE è personaggio che sta a cavallo fra NAR e Terza

F'osizione. E allora, si sceglie questo compromesso: §§~l~§~

di fronte all'ulteriore

quesito se essi, o il CALORE e gli altri potevano essere al

corrente del perpetrando attentato, non ci si spinge a

negarlo, e si preferisce 'affermare di non esser venut ì a

capo del dilemma, anche in considerazione dei legami fra i



due mov.ìrnen t ì , Responso macchinoso; e fuor di luogo, poiché

i qLtesi ti non f aceV2.nOC,enno di 'Ter'2::oa Posizione'. Il

i1usur·1ECI precorre i temp-l li la sua rnac crt ì n az ì on e deve appunto

porre incollegamen~o la strage e l "operazione Terrore sui

t.r enì I; ma l'accostamento dovrà essere frutto delle

d acìuz ioni dei giUdici, sulla scorta delle informative e

della c(:Jmparazione, degl i esplosivi; qu ì invece,

provenienti dallQ stesso MUSUMECI- quel movimento risultava

quando anco~a ~sulla scorta delle informative

anacronisticamente,

stra.ge,

si ricollega Terza Posizione alla

coinvoltQsoltanto nell"operazione Terrore sui treni'; ed è

tanto vero che si riconnetteTerza Posizione all'attentato

del 2 agosto, che persino gli innocenti possono esser stati

al corrente della strage, se con Terza Posizione abbiano

legami,

Si è. sostenuto ancora che. i L depi staggio, anziché in favore

del FIORAVANTI (e di altril, sarebbe stato orientato contro

di lui e contro il CAVALLINI: avrebbe mirato, cioè,

a crim~nalizzarli.

Occorre subito ril~vare, in proposito, che quand'anche ciò



fosse vero (ma è vero il contrario), non ne scaturirèbbe in

alcun modo la prova dell'innocenza del FIORAVANTI in ordine

alla strage, ben potendoSl dare che si simulino tracce di un

delitto a carico del vero colpevole. Ad ogni modo, la

quast ì one va ugualmente valutata, con riferimento

all'imputazione di calunnia. Per quanto attiene alle false

indicazioni sul conto del VALE (117) , personaggio legato al

FIORAVANTI e sadali. si è testé visto tome -da parte del

SISMI deviato- ci si Sla mossi per coinvolgere appunto il

VALE (ma in veste di 'trait d'urian' fra Terza Posizione e

formazioni armate straniere), scagionando al tempo stesso i

NAR. E in effetti, poi, i pregressi legami operativi fra il

VALE ed il FIORAVANTI mai sono stati valutati, nei

provvedimenti coercitivi in atti, in senso accusatorio per

* * * * *(117) - E' lecito ipotizzare -ma la circostanza è certamente
suscettibile di essere altrimenti spiegata- che
l'indicazione del VALE sia frutto della solita
tecnica manipola.tiva dei 'rigLwgiti di questura'. Il
5/2/S1, in Padova, avvenivano i fatti di cui si è
dato conto sub 1.2.17), alla nota (60). Nel rapporto
SANTOVITO del 24/2/S1 (cfr. AAD, V6, Cl, p12), si
legge: " ... Sembra opportuno evidenziare che la
stampa dell'S/2/S1 riporta il nome di VALE Giorgio
-finora non noto- fra le persone che sarebbero
implicate nell'omicidio dei due militari dell'Arma
a F'adova ••• u La notizia, per esser stata pubblicata
l'S, doveva essere nota almeno dal giorno
precedente. Orbene, si è visto come il 7/2/81, fra
le risposte ai quesiti posti dall'ufficio del Gen.
NOTARNICOLA, comparisse per la prima volta il nome
del VALE, quale acquirente dei biglietti aerei, e
incaricato dei contatti fra Terza Posizione,
F.A.N.E. e Gruppo HOFFMANN.



il secondo, dopo che il primo era stato indicato come

protagoni sta del l' "oper-az ì one Terrore sui treni', che lo

ricollegava indirettamente alla strage.

E' vero invece che, nell 'ordinanza della Sezione IstrLlttoria

22/4/1982 (118), la presenza del FIORAVANTI e della MAMBRO

nel covo di Taranto venne posta in relazione con il

rinvenimento sul treno Taranto-Milano di una valigia

contenente esplosivo correlabile con quello utilizzato per

la strage: eVidentemente, sulla base del fatto che il covo

era ubicato nei pressi dellà città da cui il treno parti.

Tale coincidenza topografica • un primo dato di fatto.

Inol tre, occorre soffermarsi su quanto emerge dai tabLllati

relativi ai nominativi dei viaggiatori in partenza da Milano

per Parigi e Stoccarda il 13/1/1981. Tal i tabul ati risLll tand

tra gli atti acquisiti dal F'rocLlratore della RepUbblica di

Roma presso ilSISMI, nel 1984. In essi compaiono tali

FIORVANTI (119) e BOTTAGIN (120): il primo, in partenza da

Milano per F'arigi con volo AZ nO 344 delle ore 20,10; il

( 118)
( 119)
(120)

* * * * *cfr. supra, sub 1.4.11), testo e note (62) e (63).
AA,V7, C43, p102.
AA, V7, C43, p100: occorre segnalare che il
CAVALLINI ebbe ad utilizzare, il cognome di copertura
"BOTTACIN" •
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secondo, in partenza sulla rotta "Mi l ano-Stltttgart

(Monaco)", con volo AZ nO 442 delle 20,30. La difesa

FIORAVANTI-MAMBRO ne trae argomento a sostegno della tesi

secondo cui MUSUMECI e soci avrebbero voluto criminalizzare,

e non 'coprire', il FIORAVANTI: tesi suggestiva, ma priva di

pregio.

Osserva la Corte: delle due l'una: o l' 'operazione valigia'

nasce da un concorso operativo fra il SISMI deviato ed il

gruppo FIORAVANTI (1211, cioè, fra il MUSUMECI ed il

BELMONTE da ltna parte.ed il FIORAVANTI ed i l CAVALLINI

dall'altra; ovvero è frutto della sola attività del SISMI

deviato (che comunque si procurò armi ed esplosivo presso

terroristi di destra). La Corte non è impegnata a sciogliere

qltesto dilemma, essendo stati il MUSUMECI ed il BELMONTE già

giudicati a Roma per l'illecito trasporto, e non essendo il

FIORAVANTI ed il CAVALLINI, allo stato, imputati di tale

delitto. Qui occorre rilevare che, in un caso come

nell'altro, gli elementi sopra considerati non appaiono

i donei a supportare l a tesi di fensi v~ di cu ì si è detto.

* * * * *(121) - Lo ha sostenuto il patrono di parte civile Avv.
MONTORZI, in corso ~i discussione, all 'udienza del
16/3/88.
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Invero, supponendo i l duo f'1USur'lECI-BEU'lONTE concorrente con

il duo FIORAVANTI-CAVALLINI nella spedizione della valigia,

covo ci1 Taranto, 51 deve necessariamente

un vincolo 01 omertà fra. tutti, per- via

dell'lnconfessabilità del contatto per gli uni e per gli

altri, e, comunque, aell'assaggettamento di ciascuno alla

prospettiva di essere immediatamente chiamata in causa dalla

controparte, nei cui confronti avesse eventualmente violato

quel patto di omertà.

Si supponga, invece, che i l FIORAVANTI ed i l CAVALLINI non

abbiano parteclpato alI operazione valigia'. In tal caso,

se si fosse inteso crlminalizzar-li, non si vede perché non

li si sarebbe inseriti, esplicitamente, con l'indicazione dl

nome e cqgnome, in una falsa informatiya, come si è fatto

per i l VALE, per ilMACCA, i l f'lARLETTA, l'AFFATIGATO, i

componenti del Gruppo HOFFMANN, F'aul DURAND, e tutte le

altre persone passate in rassegna nel capo d'imputazione del

procedlmento per calunnla. Non si vede perché, per

coinvolgerli nell 'accusa calunniosa, li si sarebbe dovuti

far figurare, il 13/1/1981, in partenza verso Parigi e la



C3ermani a ~ cioè verso le stesse mete prescelte dagl i

intestatari dei b ì q l i e t t t aerei rinvenuti nel t a valigia

sequestrata SLtl treno, senza poi, peraltro, fornire

contestual.l mente agli inquirenti la documentazione

che -secondo l'assunto difensivo- avrebbe dovuto suggerire

i l collegamento del FIORAVANTI e del CAVALLINI con le

persone indicate nelle false informative (si è visto che i

tabulati furono acquisitI presso il SISMI nel 1984) •

Si osservi, d'altronde, che interpretare la collocazione

della valigia sul treno Taranto-Milano come espressione

della volontà di coinvolgere chi disponeva di un covo in

Taranto significa riconoscere che MUsuMECI e soci s",.rebbero

stati al corrente dell'esistenza del covo, che l'avrebbero

sottaciuto, e che avrebbero qu ì n d ì di fatto fornito

copertura ai suoi occupanti. Ma, a ben vedere, posto che il

luogo della consegna avrebbe dovuto essere diverso da

Taranto (122) e che la valigia fu rinvenuta a Bc Loqri a, si

* * * * *(122) - Nelle risposte ai quesiti formulati dalla 1.
Divisione, le consegne si sdoppiano: armi, biglietti
aerei e valigia con esplosivo, in Pescara, passano
da un corriere cosentino, incen,;;Llrato ma vicino. agli
ambienti della mafia calabrese, al LEGRAND ed al
DIMITRIS; costoro, in Ancona, avrebbero dovuto
trattenere armi e biglietti, che avevano richiesto,
e passare la valigia ad altri terroristi,
destinatari finali.
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deve concludere che già in origine, nelle. indica.zioni

provenienti proprio oal BELMONTE, i l collegamento della

valigla con Taranto resta affidato soltanto al dato che

in quella città nascev~ il treno 514. Gli stessi biglIetti

aerei furono fattI acquistare altrove: in un'agenzia. di

Bari. In concI us ì one: nessun elemento artatamente

predisposto dagli autori dell"operazione Terrore sui treni'

sembra ricollegare significativamente le condotte criminose

àd essa operazione pertinenti C\lla città di Taranto.

Tornando alla questione dei tabulati dei voli aerei, è a

chiedersi quale sarebbe stato il senso dellC\ provocazione

che si dice posta in essere dal BI8MI deviato.

VOI intanto r~levato aver la difesa FIORAVANTI-MAMBRO

sostenuto che le descrizioni del LEGRAND e del DHlITFU8

fornite nelle fC\lse informative si attaglierebbero

rispettivamente al FIORAVANTI ed al CAVALLINI (123) • 8e

* * * * *(123) - Cfr. AA, V7, C43~ p55: Il ••• por-teranna il materiale
tali LEGRAND Raphael, C\ltezza 1,75-1,80, corporatura
molto prestC\nte, cC\pelli castani, colorito roseo e
DIMITRI8 MC\rtin con leggerC\ calvizie frontale ... "
In sostanza, del DIMITRIB no~ si dice pressoché
nulla: si enuncia un particolare riferibile ad una
elevata percentuC\le di individui di sesso maschile
che abbiano superC\to la prima giovinezza. Per quanto
riguarda il LEGRAND, oltre ad C\lcuni dati vaghi,
riferibili ad una moltitudine di individui, si
aggi llnge la staturC\, indi c arido l a compresa fra due
estremi distantl 5 centimetri l'uno dC\ll 'C\ltro.
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cosi fosse, e se le somiglianze non fossero casuali, ma

maliziosamente volute da MUSUMECI e soci, ci '5i troverebbe

di fronte ad una tecnica calunniatoria talmente contorta da

riuscire incomprensibile: in sostanza, mentre si

attribuivano 2'.i terroristi generalità di cittadini

stranieri, se ne sarebbe fornita una descrizione somatica

corrispondente a quella di due neofascisti italiani, i cui

nominativi, real i o di copertura, sarebbero stati fatti

risultare in partenza da Milano, in quel fatidico 13 gennaio

1981, verso le mete già falsamente indicate per i

fantomatici DIMITRIEF e LEGRAND. Si è già osservato ~e

l'argomentazione sembra in sé risolutiva- che i vertici

deviati del 8I8MI non hanno esitato ad indicare in

abbondanza nomi e cognomi nelle false informative propinate

alla polizia giudiziaria ed ai giudici: talché non si

comprende perché, per i soli FIORAVANTI e CAVALLINI, si

sarebbero dovute adottare indicazioni non soltanto oblique,

ma addirittura schizofreniche (descri z i one somatica

corrispondente .agli odierni t.mput at.ì. , logicamente

contrastata daII'indicazionedi false generalità straniere;



prenotazione .jel './010 a nome degli stranieri , logicamente

contrastata dalI aver pOl artatamente creato l'apparenza del

comoimenta cel viagglo da parte del FIORAVANTI e del

CAVAL~INI)-. Ad ogni buon conto, anche volendo accedere -per

scrupolo dI verifica- El. questa non condivisibile

impostazione, si deve osservare che la pretesa provocazione

in danno degli odierni imputati (l a qual e prevedeva

evidentemente la spendita, da parte di emissari del

'dei cognomi FIOr;:AVANTI e BOTTACIN), avrebbe

dovuto, Loerentemente, essere p~ogrammata in maniera tale da

far si che i sedicenti FIORA'JANTI e BOTTACIN risultassero

sui '.1011 già prenotati per il LEGRAND ed il DIMITRIEF. f1a

cosi non è. Dai biglietti rinvenuti nella valigia

risulta che il LEGRAND sarebbe dovùto partire, alla volta

di F'arigi, con il volo AZ 326 delle 18,16 (124); e che il

'* '* '* '* '*(124) - Questa, appunto, l'indicazione risultante dal
biglietto (che trovasi, in copia -come quello
intestato al DHlITRIEF- in AA, V7, C43, p73). Il
titolare dell'agenzia di viaggi di Bari ebbe a
riferire (AAD, V6, Cl, p53) d'avér in un primo tempo
prenotato il volo dell' 'Alitalia', e d'aver qui nd ì

provveduto, dopo essersi consultato col cliente, a
prenotare il volo 'Air France' delle 19,20,
effettuando la correzione sul terminale e sul
biglietto. Dal biglietto -come s'è visto- la
correzione non risulta. Quanto alla prenotazione,
invece, dal documento in atti di provenienza BI6MI
in AA, V7, C43, p71, essa risulta essere stata
effettuata, al nome del LEGRAND, per il volo 'Air
France' AF 555 delle 17,20 e non per il. volo 'Air
France' AF 655 delle 19,20 (cfr. AA, V7, C43, p98).



DIMITRIEF avrebbe dovuto raggiungere la Germania con il volo

AZ 428 delle ore 20,00. Non combaciano tali voli con quelli

con cui risultano essere stati in partenza rispettivamente

"FIDRVANTI" (125) e "BDTTAGIN". E' vero che i passeggeri

del volo AZ 428, soppresso, con i l qual e avrebbe cìovut.o

viaggiare il fantomatico DIMITRIEF, furono convogliati sul

volo AZ 422 dlretto a Stoccarda (126), e quindi i due voli

finirono per sovrapporsl: tuttavia, la persona che viaggiò

sotto il nome di BOTTAGIN era diretta a Stoccarda e non a

Monaco (127) e, quindi, solo a segLlito della'soppressione

( 126)
( 127)

del volo AZ 428, fatto casuale ed imprevedibile, si trovò a

viaggiare su un aereo 'sospetto'. Tutto ciò -si badi- a

prescindere dal fatto che il nominativo su cui si è venuta

appun t endo l'attenzione è "BOTTAGIN" e non "BOTTACIN", il
... ... ... ... ...

(125) - L'indicazione "FIORVANTI" è frutto di un errore di
trascrizione: in effetti, sul volo AZ 344 viaggiò un
passeggero a nome FIORAVANTI: cfr.' rapporto DIGOS
Bologna, con allegata copia del biglietto aereo
(acquistato il 12/1/81 presso l'Agenzia Corvetta di
t1ilano), in RA, V9, C382, pp. 91-92.
Cfr. AA, V7, C43, p71.
Lo si desume dal rapporto citato alla nota (125). Vi
si legge, infatti: "Bul volo AZ 442 Alitalia, tratta.
Milano-Monaco, non risulta alcun biglietto. nome
BOTTAGIN". La ricerca era stata evidentemente
compiuta sugli elenchi dei viaggiatori
originariamente in partenza per ~lonaco con il volo
AZ 428. La presenza del nominativo BOTTAGIN sul
tabulato del volo Lmificato AZ 442, a segLlito di
soppressione dell'AZ 428, sta dunque a significare
che il passeggero a nome BOTTAGIN viaggiava verso
StLlttgart.



quale uI t ì rno è già un nome di copertLlra.

In so~tanza: se si fosser6 acquisiti i soli elenchi dei

passeggeri in 'partenza coi voli indicati sui biglietti

intestati ai fantomatici LEGRAND e DIMITRIEF, non si sarebbe

trovato nulla di idoneo aricondur~e ai due imputati che si

assume che il SISMI deviato abbia voluto 'incastrare".

Si è fatto leva, ancora, sul fatto che, dagli elenchi in

atti, risulta in partenza per Parigi, il 13/111981, anche un

dall'a~valorare la tesi seco~do cui MUSUMECI e sodali,

passeggero a nome PEDRETTI (128). La circostanza, lungi

facendo figurare viaggi 'sospetti' da parte di eversori

neofascisti italiani, avrebbero inteso creare tracce di

colpevolezza a loro carico, fornisce invece una possibile

chi aVe di i nterpretaz i onè -di segno contrari o ri"spetto a

quella proposta dalla difesa FIORAVANTI-MAMBRO..... anche della

presenza dei nomi FIORVANTIe BOTTAGIN fra i viaggiatori in

partenza da Milano il 13 gennaio. Infatti, Dario PEDRETTI,

all'epoca dei fatti qui in esame, era detenuto per

l'imputazione di strage. Non si vede come il far figurare un

* * * * *(128) - Con il volo AF 655 delle 19,20: cfr. AA, V7, C43,
p98.
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viaggio aereo a suo nome, sia pure su un volo 'sospetto' ,

ma in costanza di detenzione, sarebbe valso a

criminalizzarlo. La spiegazione è, molto semplicemente,

un ' al tra: il 13 gennaio dell'81; alle 19,20, partl in volo

da Milano per Parigi un onesto ed insospettabile cittadino

che aveva tutto il diritto di chiamarsi PEDRETTI. E non era

l'unico galantuomo, che, essendo in quei giorni in viaggio

verso le stesse mete di fantomatici terroristi, si trovava

a dividere il cognome con estremisti di destra: sul volo

Milano-F'arigi delle 19,20 viaggiavano anche il signor PINTUS

e due signori BIANCHI (129); sul volo Milano-Stoccarda delle

20,30 viaggiavano anche i signori BIANCHI e NERI (130); sul

volo AF 659 Venezia-Parigi del 15/1/1981 viaggerà poi il

signor BELLINI (131). Naturalmente, con minime varianti

ortografiche (come quelle attraverso cui si passa da

FIORVANTI a FIORAVANTI e da BOTTACIN a BOTTAGIN), le

presenze 'strane' tendono ad aumentare: tanto per citare un

esempio, gli ORAZI diventano i d'ORAZIo Estendendo il campo

(129)
(130)

( 131 )

* ** **AA, V7, C43, pp. 98-99.
AA, V7, C43, pl00. Maurizio NERI era, all'epoca,
ancora detenuto.
AA, V7, C43, p96.
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della ricerca ai vari soggetti che, a qU21.1siasi titolo,

ahb ìario avut o a che f are con i l presente Droced imento ~ si

troverannò noml dl cestlmonl y di avYoca~i~ di magistrati, e

cosi via. Quanto precede ha una sua spiegazione statistica:

aumentando il campione degli elementi fra cui è possibile

individuare delle relazioni, aLImenta anche la probabilità di

cogliere effettivamente tali relazioni: e non in misura

che -come sicuramente è avvenuto per i nominativi PEDRETTI e

lineare, maprogresslva (132).

Con ciò non si intende affermare, in termini di cerlezza,

NERI- la presenza dei nominativi FIORVANTI e BOTTAGIN sui

tabulati in questione sia frutto di mera coincidenza. La

casLlalità costitLlisce un a spiegazione p Laua ì b ì ì e , ma non

esclLlsiva. In effetti, la partenza in data 13 gennaio, n

entrambi i casi da t1ilano, e con destinazione

rispettivamentE! F'arigie la Germania, i ndLICE! a credere che

possano esservi spiegazioni alternative. Quel che è'certo~

* * * * *
(132ì - Si tratta di nozione di comune dominio. Ad

illustrarla concretamente valga il seguente esemplO'
le probabilità che due persone scelte a caso siano
nate nello stesso giorno dell'anno sono
evidentemente pari ad 1 su 365. Aumentando via via
il numero delle persone, le probabilità che almeno
due di esse siano nate lo stesso giorno dell'anno
aumentano ln misura tale che, quando le persone
salgono a 24, le probabilità superano già il 50%.
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tLlttavi a, ~ che esse non ,possono essere ricercate nella

volontà di criminalizzare il FIORAVANTI ed il CAVALLWI.

Infatti, ricapitolando:

ai MUSUMECI e soci -si torna a ripeterlo- ogni qual volta

hanno ritenuto di farlo, non hanno esitato ad indicare

espressamente nomi e cognomi;

b) essi hanno costantemente cavalcato la tigre della pista

inter-nazionale;

ci lo hanno fatto anche, specificamente, per quel segmento

della_complessiva manovra depistante che va sotto il nome

di "oo er az i one Terrot~e sui treni';

dì se hanno coinvolto Giorgio VALE, personaggio legato al

FIORAVANTI ed al CAVALLINI, lo hanno fatto inserendo il

VALE, quale esponente non dei NAR ma di Terza Posizione,

nell 'ambito della fantomatica trama internazionale che

prevedeva l'allenza fra Terza Posizione,

HOFFi"lANN;

FANE e Gnlppo

e) in risposta ai quesiti formulati d.l Giudice Istruttore,

si sono premclJ'T.§\ti"dielSclLldereil coinvolgimento dei NAR

nella strage di Bologna;

. -~r-:- ~-,

_ -'''''''!::



f) ahche a prescindere~ da quanto precede, chi avesse voluto

depistare in danno degll lmputati. avrebbe dovuto mettere

immediatamente a disposizione degli inqtlirenti~ accanto

alle false informative, anche la documentazione sulla

cui base trarre determinate inferenze;

g) pur con i limiti che si sono evidenziati, la messinscena,

per fungere in qualche modo da riscontro a quanto si
/

BOTTAGIN in partenza sugli stessi voli già prenotati per

e

avrebbe

FIORAVANTIsedicentiprevedere i

venlva propinando agli inquirenti per altra via,,

i fantomatici DIMITRIEF e LEGRAND;

h) a ben vedere, in ogni caso, ave ci si r app or t ì alla

situazione processuale precedente alle dichiara.zioni

dell o 8F'ARTI, si rileva che le indicazioni eventualmente

traibili in senso accusatorio, nei confronti del

FIORAVANTI e del CAVALLINI, dagli elementi in esame,

erano vaghe, amblgue, confuse, contraddittorie,

suscettibili di essere agevolmente smentite e, dunque, di

per sé, sostanzialmente innocue sul piano processuale.

Quest'ultima riflessione apre uno spiraglio per tentare di



comprendere il possibile significato della presenza dei

nominativi FIORAVANTI e BOTTAGIN fra i viaggiatori in

partenza dall'aeroporto di Milano quel 13 gennaio dell'SI

<ove, appunto, quella presenza non sia attribuibile al

caso) . Nell"ambito del rapporti che possono esser-e

intercorsi fra i vertici deviati del 8I8MI da una parte, ed

il duo FIORAVANTI-CAVALLINI dall'altra (rapporti sulla cui

esistenza e sulla cui natur-a la Corte non è chiamata a

pronunciarsi, non essendo il FIORAVANTI ed i CAVALLINI

imputati di associazione eversiva), è ipotizzabile che sia

partito dai primi verso il secondo un criptico messaggio

ricattatorio, legato alla predisposizione di apun t ì

informativi vaghi, ma suscettibili, all'occorrenza, di

essere 'arricchiti' e 'appesantiti'. Non ci si può spingere,

peraltro, al di là delle ipotesi: né sarebbe necessario, una

volta chiarito che MU8UMECI e soci non tentarono affatto di

'incastrare' gli odierni imputati.
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La resoonsab i l i tà del MUSur'1EC I per i l del i tto conti nua t o

ascrittogli discende da tutto quan t c si è venuti sin qui

argomentando.

Pidui.ta e quindi fruitore -nei rapportiton il direttore

del Servizio- di quel canale privilegiato che è

Gen.competenze nei confronti della Divisione diretta dal

connivenza del SANTDVITD, di una sorta di ltsltrpazione

la

di

deldalla comune militanza nella Loggia

maestro venerabile Licio GELLI, si rende autore, con

rappresentato

NDTARNICDLA. Dietro la formale dipendenza dal SANTDVITD, si

cela -come si vedrà altrove (133)- un rapporto di solida

e fattiva collaborazione con l'intraprendente 'collaboratore

esterno' di costui, con il dotto PAZIENZA, vera mente

direttiva del Servizio deviato nel periodo in clti scatta la

manovra di depistaggio in danno degl'. ì n qu'ì r en t t bolognesi.

E' il MUSUMECI che tiene i contatti informan con il Giudice

Istruttore, che consegna 'brevi manu' al Giudice Istruttore

* * * * *(133) - Cfr. infra, sub 2.3.6.3>.
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informative e 'responsi' della 'fonte'. Nel suo ufficio

vean q on o confezionati i 'collages' che finiscono sulle

scrivanie della polizia giudiziaria e dei giudici. E' il suo

fedele dipendente, vicecapo dell'Ufficio Controllo e

Sicurezza, Col. BELMONTE, il manipolatore dell 'inesistente

'fonte', da cui zampillano sia le notizie sulla strage del 2

agosto che quelle relative all"operazione Terrore sui

treni' .

L'8 gennaio 1981 il MUSUMECI vola a Brindisi assieme al

BELMONTE, ad •. i.ncontrare persone l a cui vera i denti tà mai ha

voluto rivelare, preferendo arroccarsi dietro

l'insostenibile menzogna di avervi incontrato il SANAPO. E,

all'indomani del viaggio, scatta l"operazione Terrore sui

treni' .

Nell'ufficio del MUSUMECI -come s'è visto- viene rinvenuto

un appunto di contenuto identico ad uno di quelli consegnati

al Questore di Roma dal POMPO', dopo che questi ha ricevuto

informazioni da quella "fonte qualificata ed attendibile"

che è il direttore di fatto del SISMI deViato, cioè il dotto

PAZIENZA: e l'appunto rinvenuto nel disciolto Ufficio



Cont~ollo e Sicurezza reca una data di 8 giorni anteriore

risoetto a quella di trasmIssione degli 'appunti PAZIENZA-

POMPO" dal Questore di Roma all'UCIGOS.

La criminale condo~ta oel MUSUMECI si dipana, can continuità

d'azione e pervicacia d'intenti, nei mesi a cavallo fra il

1980 ed il 1981, e rapp~-esenta lo strumento principe con

cui il SISMIdeviato, in un crescendo di iniziative, lanciò

la sua offensiva contro le iridagini in corso per l'attentato

del 2 a.gosto.

E' costui il braccio operativo del MUSUMECI, a lui

gerarchicamente e psicologicamente sLlbal terno ( 134) ,

nell'ambito di quell'Ufficio Controllo e Sicurezza in cui si

confezionano le false informative si or ç an ì z z a

l"operazione Terrore sui treni'. f'rovvede personal men te,

nel luglio del 1980, a contattare il SANAPO, evidentemente

per precòstituirsl un rapporto fiduciario da utilizzare al

momento oPPortuno, onde poter dar conto della scaturigine

* * * * *(134) - SANAPO al PUBBLICO MINISTERO di Bologna, 22/11/84,
in Cal.,. ',3, p116:"BELMONTE mi diceva spesso che
'per l ui ~lUSUi·lECI.era t ut.t o ", La mi a Fcir t.un a è stata
quella di essermi rifiutato di entrare nel SISMI.
Sarei .: diventato 'l'uomo di f ì duc ì a ' di BEL~lONTE cosi
come quest'ultimo lo era del MUSUMECI".
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di operazioni informative' compiute o da compiersi

evelltue.l mente o e parte di queii 'Ufficio ContraI l,o e

( 135)Si c ur e z z Cl. che oure -si torna a ripeterlo- avrebbe

* * * * *(135) - SANAPO~ nella deposizione di cui alla nota che
precede, p102: "F'remetto che io risentii BEU10NTE
per telefono nel luglio del 1980, dopo due anni che
non lo avevo plQ visto né sentito. Con BELMONTE
eravamo di famlglia e ci davamo il tu. Praticamente
però da quando era andato al SISMI non si era piO
fatta vivo, il che mi era dispiaciuto molto.
Sottolineo tale fatta poiché, dopo che son successe
tutte queste case, ho capito che per BELMONTE

_riallacciare il rapporto con me era strumentale
alla ricerca di un rapporto di fiducia di cui
avrebbe po t u t o aver bisogno di lì a poco. Infatti la
stessa cosa si è verificata con il collega FORLEO
Alfonso ... anch'egli era rimasto stupito
dell'improvvisa visita del BELMONTE, avvenuta tra il
gennaio ed il marzo del 1981 •.• "; p103: " ... dalla
fine di settembre 1980, per qualche mese, è venuto a
S. Severo il M/Ilo CECI, segretario ed uomo di
fiducia d~ BELMONTE. Non son certo se fosse sua
segretario; son certo perÒ che BELMONTE riponeva su
di lui la massima fiducià ••. " pp. 104-105,
"... ricevetti soldi per spese di pesci o di
caciocavalli che consegnavo al CECI unitamente alla
busta chiusa vuota•.. Mi riferiva." (il BEH10NTEì "che
la busta vuota serviva perché il CECI, che aveva la
moglie malata, non si rifiutasse di venire a B.
Severo solo per prelevare i pesci. Viceversa, anche
a seguito dell'improvvisa scomparsa del CECI ma
soprattutto per quanto mi disse BELMONTE quando gli
obiettai che era per" ts ì c ) "difficile giLlstificare
un rapporto informativo tra me ed i servizi
informativi, ho capito che CECI, suo uomo di
fiducia, serviva a BELMONTE per creare la prova del
legame informativo tra lui e me anche se le buste
chiuse che consegnavo al CECI erano vuote, come
peraltro era facilmente verificabile ••• "; pp. 103
104' " .•. 10 in due occasioni gli fornii informative;
una, a Lecce, su un giro di auto 'taroccate'
provenienti dalla Germania e dirette, attraversa
Brindisi, in Media Oriente; un'altra, a distanza di
un mese, che gli fornii a S. Severa su di un
presunta traffico di eroina che avveniva attraversa
dei camper di proprietà di Turchi. BELMONTE, che
aveva ricevuta da CECI le informative, mi disse
successivamente, poca prima del Natale 1980, che al
BISMI non interessavano affatto quelle notizie. Non
mi salI eci tò ad assumere i nformati ve sùll' e'fersi one
nera ma mi parlò di spionaggio e controspionaggio
militare nel senso che gli servivano 'notizie
riserva.te SLl al trené.zfoni # El si vi erano agenti
nostri al servizio di paesi s·l:ranieri. Il (segue)



avuto sol t:3.nto ma.nsi ani i nterne al Servi z i Od La. strage del" 2

agosto e la manovrain'quinante che ne segui fornirono poi

un'oc:c:=tSlone di sfruttare qu~l 'rapporto informativo' di

cui già dal luglio si erano venute gettando le fondamenta.

Ma quando il SANAPO venne contattato, MUSUMECI e soci si

erano già posti nella condizione di dovere, all'occorrenza,

dar conto di notiZIe da loro promananti: ha riferito infatti

contr".bbandare come provenl enti da lui, attraverso l a sol i ta

Maresciallo SANAPO che gli

rapimento

diera stato chiesto

anche not~zie in ordine al'fonte' ,

i l

fantomatica

dell 'Ono MORO (136).

* * * * *(segue) "Gli spiegai che a Vieste non vi era
movimento e che io, come comandante ~i staziore, ero
oberato di pratiche amministrative. In pratica a lui
non interessava affatto alcun discorso spionistico e
gl i. i nteressava sol tanto avere con me un rapporto
fiduciario che in qualsiasi momento potesse
tornargli utile .•. "; pp. 116-117: " ..• A lui ho dato
soloqLlelle dua Informazioni che vennero r ì r ì u t a t e ,
Iri pratica BELMONTE da me non.voleva informazioni.
Comparve improvvisamente dopo due anni, nel luglio
1980, solo perassicwarsi con .me,P'T'r finalità che
solo lui può conoscere fino in fondo, un rapporto
fiduciario che gli potesse servire al momento
opp cr t uno , ddO

(136) - SANAF'O al PUBBLICO i1II-IISTERO di Bologna, 22/11184,
in Cald ~ V3, piOi verso: '", d .Ls fonte, poiché non
erano stati arrestati i terroristi e non era stato
scoperto il loro covò, mi aveva dato -così avrei
dovuto testimoniare- un memoriale di 4 pagine dal
quale risultava chele Brigate Rosse erano state
addestrate per i l sequestro dell' Oni! e r10RO i n un
Paese dell 'Est europeo, e, dopo l'eccidio di via
Fani, lo avrebbero nascosto in un'ambasciata
dell'Est, mi sembra di ricordare che mi disse di
quella della Bulgaria ..• "



L'8 gennaio del 1981 i l BELMONTE vola a Brindisi in

compagnia del MUSUMECI, ad incontrare ignoti complici, con

cui mettere a punco l "operazione che sta per scattare.

Di l ì. a qual che g i orno r i parte cl·ali a sede del SISMI, per

andare a dar esecuzione, con gli ignoti complici, al piano

criminale per il quale egli ed il MUSUMECI hanno riportato

condanna definitiva nel procedimento romano. Le telefonate

del BELMONTE 'agglornano' il Servizio in ordine alle notizie

che la 'fonte' continua a stillare.

Nello stesso periodo in cui si collocano tali episodi viene

consegnato al Giudice Istruttore quell"appunto MUSUMECI'

relativo alla strage, che -come le, informa.tive SLlll'

'operazione Terrore sui treni'- dovrà essere attribuito

all'inesistente informatore del Maresciallo SANAPO: ed è

stato proprio il BEU10NTE, nell 'estate precedente, a

precostituire il provvidenziale rapporto fiduciario.

Nei momenti pi~ delicati, il vicedirigente dell'Ufficio

Controllo e Sicurezza è al ~ianco del suo superiore e

complice. Non manca di fargli da spalla n"ppLlre nei rapporti

di 'collaborazione diretta' con gli inquirenti: assieme a



lui provvede a consegnare ai giudici l~appunto che dal

MUSUMECI prende nome (137).

E c'è una ragione. Il vincolo extraistituzi'onale tra i due è

solidissimo. Il BELMONTE giunge al SI8MI, nell'estate del

al seguito del MUSUMECI ( 138) . A differenza di

quest'ultimo, non risulta direttamente iscritto nelle liste

sequestrate a Castigllon Fibocchi; nondimeno, la aua

del Gran Maestro' ed indicati come 'attivi'

carrIera massonica è perfettamente parallela afolgorante

quella del

al1'or-ecchio

suo c ap uf f ì c i o , Entrambi vengono 'iniziati

nella Loggia riservata di Roma (139). Con decreto (140) del

... ... ... ... ...
(137) - BELMONTE, interrogatorio 22/7/85 al Giudice

Istruttore, in lA, V9/a-2, C42, p7: " •.. è vero ma
non ricordo se a Roma o a Bologna che l'appunto in
questione fu da me e dal Gen. MUSUMECI consegnato ai
Giudici FLORIDIA e GENTILE .•. "

(138) - DI MURRO, deposizione 16/3/85 al PUBBLICO MINISTERO,
in Cal., V5, C21, p3: " .•• BELMONTE comparve al SISt11
dopo MUSUMECI ed al suo seguito ... "

(139) - Cfr. AA, ',119, C87/3 (atti della Cornm ì e s ìorie
interparlamentare d'inchiesta ssuLl a Loggia massonica
P2, allegati alla relazione, Serie II, Volume IV,
Tomo Il, pp. 84 e 85. Le notizie si desumono dalle
richièste di concessione di nu Ll aos te per la
promozione dei due odierni imputati dal 3° al 18°
grado massonico, nel Capitolo Nazionale.

(140) - AA, V19, C87/3, p86. Il provvedimento è redatto su
carta intestata al SUF'REMO CONSIGLIO dei Sovr".ni
Grandi IspettorI Generali del 33° ed ultimo grado
del Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera
Muratoria perla Giurisdizione Massonica d'Italia.
E' emesso da Manlio CECOVINl, 33° SOVRANO GRAN
Cor1t1E~mATORE del S.C. del 33° ed ultimo grado del
R.S.A.A. per la Giurisdizione Massonica d'Italia. E'
registrato dal GRAN GUARDASIGILLI Umberto LANTERI
33'. Ne rilascia copia conforme il GRAN SEGRETARIO
CANCELLIERE Carlo STIEVANO 33°.
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20 novemb~e 1980 vengono ambedue promossi dal 3° 03.1 18°

grado della gerarchia massoni ca (con bruciante, istantaneo

passaggio attraverso il 4° ed il 9° ) , ed inclusi nel

Capitolo Nazionale (141) . Delle implicazioni

dell'affiliazlone 'alI 'orecchio' o 'alla memoria' si dirà in

seguito, esaminando la posizione del PAZIENZA; qLli basti

rilevare il parallelismo testé evidenziato, da leggersi alla

l uc e del comune Ingresso in Massoneria in posizione

riservata lo coperta) e del fatto che, sLllla base del

materiale seqLlestrato a Castig~ion Fibocchi, i l j'1USUt1EC I

r ì au l t ava iscritto alla P2 da vari anni (142): il che,

complessivamente valLltato, pLlr in assenza di Lln'etichetta di

formale adesione alla P2 anche per il BELMONTE, la dice

comLlnqLle sLlfficientemente ILlnga sLllla pecLlliarità della

collocazione dell'impLltato all'interno della Massoneria e

ssul I a natllra, il significato e le reali finalità della SLla

esperienza massoni ca.

* * * * *(141) - Al Capitolo nazlonale riservato, esistente presso il
Rito Scozzese Antico ed Accettato di Palazzo
GiLlstiniani avevano accesso i gradi nobili Idal 18°
in avanti). Del Capitolo si fa cenno nella relazione
di maggioranza della Commissione Interparlamentare
d'inchiesta slll1aLoggia P2 (cfr. AA, V5,C29, pp.
8-91, laddove si tratta del fenomeno della
. copertllra, tanto verso l'esterno che verso
l 'interno dell" ì s t ì t.uz ì cne ' massonica.

(142) - Cfr. Cal., Vb, Cl, p35.
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Il PAZIENZA è il teorico della tecnica di disinformazione ed

il regista dell'articolata manovra di depistaggio.

Il teorico: " ... il discorso di CIDLINI a me sembra un'opera

di disinforma~ione che se è calcolata nello stesso tempo è

consuetudinaria nel senso·che per attuare operazioni di un

certo genere i servizi segreti si assomigliano tutti. Si

mescblano fatti veri con fatti falsi e si opera in maniera

tale che nel momento in cui è la disinformazione si può

battere il tasto su alcuni fatti, ma poi anche a distanz~di

anni si può riprendere il discorso su altri fatti che erano

nella prima disinformazione•.• " (143).

Il r utrl o di regista della manovra di intossicazione delle

indagini per l'attentato del 2 agosto, e qu ì nd ì -sotto il

profilo degli aspetti penalistici che occupano la Corte- di

autore della calunnia continuata in esame, emerge con tUtta

evidenza dall'esame sinottico dei vari suoi interventi (di

cui si è dato conto in narrativa e nella presente parte

del l a

(143)

trattazione) , riguardati alla luce della

* * * * *Cosi il PAZIENZA, sentito ex art. 348 bis C.P.P. dal
Giudice Istruttore di Firenze, il 10/10/1986: PAZ.,
',13, Cl, p4.
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folgorante

anomala

carriera e della collocazione assolutamente

del personaggio all'interno del servizio segreto

militare, nonché dei rapporti fra lo stesso ed i coimputati.

E' il dottor PAZIENZA l'ispiratore di Lando DELL'AMICO.

A ridosso dell'emissione degli ordini di cattura di fine

agosto, con i quali si batte una pista che non soddisfa il

venerabile maestro Licio GELLI, il PAZIENZA, attraverso il

notiziario del DELL'AMICO, lancia un primo chiaro segnale,

che deve servire a screditare le iniziative giudiziarie in

corso.

Deve però seguire un messaggio positivo, un'indicazione in

ordine alla pista da battere. Vuole il maestro venerabile

che la pista 'giusta' sia quella internazionale. Questa

volta si fanno le cose in grande. Il dottor PAZIENZA decide

di servirsi di uno dei periodici pi~ diffusi in campo

nazionale: conduce il BARBERI nell'ufficio del direttore del

Servizio, dove al giornalista vengono mostrati i fascicoli

che egli consulterà nell'attiguo salottino, traendone gli

appunti poi svi l Llppati nell 'articolo 'La Grande Ragnatel a' •

Si è visto che, nell'episodio in questione, non v'è alcun



~iferimento diretto alla strage. Ma si "Son viste alt~esi,

~ub 2.3.4)~ le ragionl oerle quali un siffattd ~ife~imento,

mentr-e non er~ necessario, sarebbe stato addirittura

i nciop ort.un o , Sl tratt~va di procedere per gradi, senza

esporsi con sortite premature. Attraverso la stampa si

doveva creare la cornice perle manovre che sarebbero

seguite di li a poco, e che costituiscono, nell 'ambito delle

Interventi propedeutici di

condotte complesslvamente poste

descritto dal capo d'imputazione.

in essere, il segmento

quel tipo dovevano avere, nelle intenzioni di chi Il poneva

in essere -non gratuitamente, ma esponendosi, si badi bene,'a

responsabilità penaI i - fLtnZ ione di orientamento

dell'opinione pubbllca, e qu ì nd ì, indirettamente, di

pressione sugli ambienti gi udi zì ari impegnati

nell'inchiesta.

Si perriJjimensionare la portata accusatOria

dell'episodio BARBERI, che indicazioni verso ambienti

ter;-oristici internazionali erano rinvenibili anche in

altri organi di stampa e provenivano persino da alte

cariche della Stato. L'argomento non ha pregio.
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p~escinde~e dalla questione di chi potesse ispi~a~e ce~ta

sta.mpa (l'episodio BARBERI è, appunto, emblematico) , è

comun qua d 1 tutta eVloenza cna altro sono le oplnloni

gio~nalistiche e le prese di posizione, frLttto di gi ud ì z ì

politici, da parte di statisti, anche di grande statura ed

auto~evolezza, ed altro è il resoconto, pubblicato su un

prestigioso periodico di enorme diffusione, del contenuto di

un 'dossier' riservato predisposto dal servizio segreto

militare, sulla base del quale si affermano e si illustrano

le complicità straniere del terrorismo italiano e si

p~etende dl disegnare la mappa del

i nternaz i anale.

Si è sostenuto .altresl che l'articolo comparsa su 'Panorama'

non avrebbe sortita effetti sulle indagini e, in fin dei

canti, avrebbe destata l'attenzione soltanto del Gen.

NDTARNICOLA. ~la , così ragionando, si confondano le

intenzionl con i risultati. E, per di più, ~elconsiderare

isolatamente l'episodio ed i suoi effetti, si finisce per-

perdere di vista iL.senso complessivo della manovra di cu ì

esso episodio rappresenta semplicemente una dei
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segmenti.

In occasione del secondo incontro con i l BARBERI,

troviamo il PAZIENZA in compagni~ del Col. GIOVANNONE~ ed è

una presenza la cui significativiià non può sfuggire, perché

il GIOVANNONE -lo si ricordi- è c o l u ì che consentirà alle

manovre propagandi sti che dell' OLF' di assllrgere a di qn i tà di

pista e di fungere, quale ulteriore articolazione del filone

internazionale, da fattore d'ingorgo delle indagini sulla

strage.

Ritroviamo immancabilmente ildott. PAZIENZA in un altro

momento cruciale della vicenda (144): il 9 gennaio 1981, in

occasione della messinscena organiziata dal MUSUMECI

* * * * *(144) - Il patrono di parte civile Avv. Fausto TARSITANO
ha segnalato anche (cfr. trascrizione arringa, in VLI
23/3/88, p1(9) il viaggio di F'AZIENZA a Brindisi . del
29/11/80. Si tratta di un episodio su cui si era
appuntata l'attenzione della Corte d'Assise di Roma
(AA, V11, C63, pp. 116 e 146l, la quale ebbe a
notare che tale 'missione' non risultava menzionata
dall 'interessato in una sua memoria in data
22/10/84, pure scrupOlosa in tUtti gl i altri
dettagli. Nel presente giudizio è stata fornita la
prova che il viaggio non era legato ad operazioni di
depistaggio. Il PAZIENZA volò sino a Brindisi, per
trasferirsi poi a Monteparano e partecipare alle
esequie dello zio paterno: cfr. certificazione del
Sindaco di Montepa'ranD, in VLI 2/6/88, p19.
Ha dunque ragione l'Avv. TARSITANO, quando sostiene
che le ragioni del volo erano inconfessabili. Ma lo
èrano davanti alla<Corted'Assise di Roma, dove il
PAZIENZA rispondeva anche di peculato. Non avendo
l'imputato pi~ nulla da perdere su quel fronte, le
ragioni del viaggio sono divenute confessabil.i
avanti a questa Corte.
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all'ae~opo~to di Fiumicino. Si è teso a svaluta~e il peso

dell'episodio. Ed effettivamente non si pot~ebbe fa~ ca~ico

alI 'odie~no imputato di esse~si t~ovato nell 'occasione in

compagnia del SANTOVITD, se egli fosse stato ve~amente il

'collabo~atore este~no', o il 'consulente', o il 'seg~eta~io

pa~ticolare' del di~etto~e del Se~vizio. Ma per comp~ende~e

il significato della p~esenza del PAZIENZA in

quest'occasione, cosi come quello del suo ~uolo nella

vicenda BARBERI non si può p~escinde~e dai ~appo~ti f~a il

p~evenuto ed il SANTDVITO. Si è già avuta occasione di

accenna~e sub 1.1.11) al contegno del PAZIENZA nei conf~onti

del di~etto~e del Servizio, alla p~esenza di un est~aneo

qual e~a il BARBERI. Cosi il gio~nalista, il 28/11/83, al

PUBBLICO MINISTERO di Roma (145): " ... dopo la premessa

~ilevai che il SANTOVITO semb~ava esitante ad app~ofondi~e

l 'a~gomento; inte~venne a l Lor a i i I PAZIENZA: 'Genera' , si

fidi di me: pe~ sc~ive~e qualcosa, BARBERI deve sape~ pu~e

qualcosa e dobbiamo iIILlst~a~glielo!", Mi colpi il ~appo~to

esistente t~a i dqe(e non solo pe~ la f~ase ~iportata);

* * * * *(145) - Cf~. vu 19/10/87, p24.
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mentre il SANTD'JITD, ìn bretelle, era alla sua scrivania,

l'altro si aggirava, liberamente per la stanza, dando la

sensazione di essere il vero titolare dell'ufficio. Ricordo

una viva sensazione di imbarazzo ... Il

Non deve sorprendere che fra il PAZIENZA ed il SANTDVITD

intercorresser-o rapporti pesantemente sperequati in favore

del primo. Il SANTDVITD è un personaggio complessivamente

modesto, privo di statura internazionale, oramai in declino

psicofisico per via del m.l~che lo condUrrà a morte prima

che egLi possa rispondere in ur) giUdizio penale della aua

gestione del Servizio;

corrono dei rischi,

quando il gioco si fa pesante e si

il generaI. si muove in maniera

scomposta e mal destr-a: si riVada con la mente

all'atteggiamento tenuto con il BARBERI in occasione del

secondo incontro. E si rilegga il segLtente passo (146) della

sentenza 29/7/1985 della Cor-te d'Assise di Roma: " ••• C'è da

segnalare, per il loro valore sintomatico, anche altre

dichiarazioni del predetto SANTDVITD, il quale attribui la

responsabilità della' fuga' delle notizie al Ministr-o degli

* * * * *(i46) - AA, Vii, C63, p65.
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Esteri ono FORLArU, affennò categoricamente che mai il suo

consulente esterno aveva condotto 'persone al Servizio', per

poi ammettere, a contestazione, che effettivamente PAZIENZA

gli aveva 'portato' BARBERI e con lui si era accomodato

nell 'attiguo salottino, entrando nel quale, dopo un po di

tempo, egli aveva notato alcuni fogli dattiloscritti

sparpagliati sulla scrivania••. "

E' il dottor PAZIENZA la punta di diamante del SISMI

deviato. Giovane, brillante, dinamico, intraprendente, il

PAZIENZA si presenta al~Berviziocon le referenze ~i cui si

è fatto cenno sub 1.11.4.10), che non esauriscono il quadro

delle sue entrature. Elevatissimo si rivelerà, in seguito,

il livello delle sue conoscenze (147) nell'ambiente politico

statunitense. Ma -ed è ciò che più rileva- l'imputato,

all'atto del suo ingresso al BISMI, è già in contatto con

ambienti dei servizi di altri paesi: sin dal 1972 aveva -per

sua stessa ammissione (148)- rapporti con il Gen. Manuel

* * * * *
(147) - Basti qui citare il Segretario di Stato Gen.

Ale:qmder HAIG: sLll punto, cfr. rapporto Carabinieri
Bologna 16/10/86, pp. 199-200, in F'AZ., lJ2, C24. Il
prevenuto (VLl 3/6/87, p34) ha affermato d'aver
conosciuto il Gen. HAIG il 9/12/80.

(148) - Cfr. vu 1/6/87, p15.



Antonio NORIEGA, il quale, divenuto poi l 'It uo mo forte di

F'ANAt~1A, dopo la mor-te de::' Gend TORRIf30S ll , era~ al I 'epoca dei

fa.t'ti, J!,=apo ,::el 82 cì o è •c e i :5srvlzi sagre.ti pa.namensi Il.

Aoprodato al Ser·.... ì z i o , 11 PAZIENZA. deve rimboccarsi le

maniche ( 149) , " •.. il BIBMI era piuttosto sfornifo; con i

servizi segreti f~ancesi non e'era nessuna comunicazione,

con i servizi segretI 1nglesl Mi5 , M16 non c'era nessuna

in Bra.sile c'era un eH ufficiale di marina che rappresen"cava.

comunicazione,

era a. r'~ew--- York;

negli Btati Uniti c'era il Col. CAMPIONE che

nel Centro e Sud America non c'era nessuno,

una società di costrUzioni e che faceva 'part time'

apparentemente il rappresentante del BIBMI e in Medio

Oriente c'era il Col. GIOVANNONE basato a Beirut e che

copriva tutta l'area mediorientale. In estremo oriente

assolutamente non c'Srà-nessuno. Quello che io proposi a

BANTOVITO è che io avevo la possibil~tà di

corrcat t ì e dei canal i ... -11

apri re dei

Uno di questi contatti e canali, il PAZIENZA -evidentemente

entrato al BIBMI quarid ' era gi à un affermato agente segreto

* * * * *(149) - Cfr. il Classo di cui alla nota che precede.
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internazionale- lo aveva 'aperto' oroorio in occasione del

viaggio al ritorno dal quale avvenne ia consegna della prima

informativa relativa all"operazione Terrore sui tr-eni ' :

a Par-igi aveva spal arie a t o gli angusti or-izzonti

inter-nazionali del SAiHOVITO, pr-esenta.ndogl i i l conte

Alexandr-e DE MARENCHES,

francese (150).

capo del SDECE, ser-vizio segr-eto

11a già pr-ima, quando Sl er-a tr-attato di ricostituire la

'Stazione' SISI'l1 di Par-igi sotto la guida del Col. DI

NAF'OLI , il SANTOVITO aveVa potuto contar-e sulla fattiva

collaoor-azione del PAZIENZA: anzi, in Un pr-imo tempo, il

dir-ettor-e del Ser-vizio aveva pr-ospettato la possibilità che

fosse lo stesso suo 'consulente' ad occupar-si della

'Stazione' (151).

Il F'AZ lENZA, dopo aver- vanamente tentato di 'svezzar-e' il

SANTOVITO e di r-estituir-e 'efficienza' al Ser-vizio, pr-ende

congedo dal dir-ettor-e, apostr-ofandolo con la sufficienza di

* * * * *
(150) - Inter-r-ogator-lo dibattimentale PAZIENZA, vu 1/6/87,

p30: " .•• lo. accompagnai SANTOVITO per-ché non
conosceva DE MARENCHES per-ché lo conoscevo io e lo
pr-esentai a lui. I l ser-vi z i D i tal i ano non aveva
nessun rappor-to con il ser-vizio fr-ancese ... "

(151) - Cfr. vu 1/6/87, pp. 13-14.
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chi, al di là delle forme, si rivolge ad un subalterno. Cosi

la Corte d'Assise di Roma (152): l'Nell'abbozzo della lettera

che iniz12 con l'e oarole 'Gentile Eccellenza', F'AZ lENZA ~

dopo aver manifestato il suo proposito d'interrompere la

"c o l I abor az ione' a causa delle anomalie del funzionamento

del SI Si'H , ricorda al dlrettore 'per il suo stesso bene'

l'inefficienza della l''''' II (153) "e II····· Divisione (per non

severamente per le sue titubanze e conclude

'del

sa.cco del

suo capo segreteria pescato con le

tradimento verso la sua persona'),

mani nel

lo critica

dicendogli

.0

'--'

~
':~

( 152)
( 153)

'immodestamente che la sola maniera per andare avanti in

maniera decorosa è la. messa in pratica del NDS lI (154) "da

lei approvato e poi dopo balbuziato"'.

* * * * *AA, V11, C63, p35.
La lA era la Divisione del Gen. NDTARNICDLA. che
aveva il torto di arricciare il naso di fronte alle
disinvolte informative ,provenienti dall'Uf~icio

Controllo e Sicurezza.
(154) - Non Nucleo Dperazloni Speciali, ma Nulla Dsta di

Segretezza o Sicurezza: argomentando dal contesto
del documento, è dato supporre che avrebbe
verosimilmente dovuto funzionare come strumento di
ulteriore compartimentazione del patrimonio
informativo all'interno del Servizio. Il patrono di
parte clvile Avv. CALVI, in corso di discussione
(cfr. trascrizione arringa, in vu 15/6/88, pp. 70
71) ha altresi fatto menzione dell'uso che del NDS,
in altri tempi, almeno in un'occasione, sarebbe
stato fatto da parte dei vertici di appa~ati di
sicurezza" per condizionare pesantemente
importantissime scelte politiche. Ma l'accostamento
specifico fra siffatto episodio ed ,il contenuto del
documento in esame resta affidato soltanto a
congetture.
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Questi i rapporti fra il direttore del Servizio ed il suo

.. consulente' (155).

Ma cni è, all 'interno del SI8MI, l'autentico referente del

PAZIENZA? Si è dato conto, sub 1.10.2), delle dichiarazioni

rese al Giudice Istruttore dal Col. COGLIANDRO il 18/9/1986.

Tali dichiarazioni, che hanno trovato conferma. in

dibattimento (156), sono di estrema eloquenza: ~otto la

gestl one SANTO'.!ITO, i l PAZ I ENZA ed il t'1USur'lEC I erano venuti

formando un vero cardine operativo deviato, che si era

appropriato di settori di competenza di altri reparti del

Ser-vizio; l'ufficio del MUSUMECI era praticamente divenuto

l'ufficio del PAZIENZA, che di li svolgeva la sua attività,

facendo e ricevendo telefonate, tenendo r-iunioni e

mantenendo gli opportuni contatti personali.

Alla stregua di quanto precede, trova spiegazione e conferma

al tempo stesso il ruolo -rivestito dal PAZIENZA- di regista

della macchinazione ordita per depistare le indagini sulla

strage di Bologna. La titolarità di fatto della direzione

* * * * *11551 - Le velleità demiurgiche di quest~Llltimo in ordine al
SISf1I sono ben illLlstrate dal documerrco di cuì si è
detto SLlb 2,3.1), relativo alI 'ufficio da aprirsi in
via Germanico.

(156) - Vu 13/10/87, p39.
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deviata del Servizio e lo strettissimo legame operativo

-nell'ambito di quello che è statodef'inito un "b ì nomì o ">

con il capo dell'Uff,icio Controllo e Sicurezza danno ragione

delle condotte del PAZIENZA che si sono altrove passate in

rassegna e valgono aricondurle all'unità di un unico

sconvolgente disegno. Capire qual era l'assetto dei rapporti

all'interno dei vertici deviati del SISMI nel periodo in

esame significa capire, e valutare correttamente, entro una

ad una sterile valutazione disorganica.

cornice

destinate

LIni tari a, condotte e circostanze altrimenti

Le

=

operazioni 'propagandistiche' dei primi giorni del" ,

settembre '80 furono frLltto di iniziative del PAZIENZA, il

quale, per ci ò che concerne, i n parti col are, l a vi cenda

BARBERI, si servi della titolarità di fatto della dir~~idne

del Servizio;' esse -che, grazie al GIOVANNONE, trovarono

poi rapidamente insperato conforto dal Libano- preludevano

a l I e offensi ve portate avanti nei mesi sLlccessivi dal

MUSUMECI e dal BELMONTE: offensive che, proprio in base alla

natura dei rapporti PAZIENZA~SANTOVI TO-t1USUMECI (e

BELMONTEì, ed in considerazione dell'identica fina.lizzazione



di tlltte le condotte esaminate sub 2.3~4), vanno

necessariamente interpretate come ispirate da Francesco

PAZIENZA; in quest'ottica è dato apprezzare la presenza del

'consulente' del Gen. SANTOVlTO in momenti cruciali della

macchinazione: all'aeroporto di Ciampino egli non si trovò

ad essere ·spettatore casuale e passi vo , ma supremo

controllore e garante del regolare svolgimento di una

messinscena di cui aveva egli stesso predisposto il copione.

Nella stessa. ottica si inquadra l'operazione delle

informative F'AZlENZA-F'OMF'O 'del gennaio 1981, con la quale

si chi lldeva in qualche modo i l cerchio: conIa tecnica che

si è vista, si tendeva a corroborare la credibilità delle

false informative fatte confezionare al duo

BELMONTE.

MUSUMECl-

Ma v'è di pi{l. Anche a prescindere dai rapporti di carattere

personal e fra i l F'AZ lENZA ed il GELLl (di cui si di r à r , qu ì

basti osservare che la folgorante asceSa all'interno del

SISMl del giuvane 'consulente' del SANTOVlTO non sarebbe

·stata possibile senza l'avallo di colui che, in quegli anni,

degl i apparati di si Cllrezza era l'effettivo • domi riua ' •



Non è pensabile che chi ,attra.verso gli a.rruolamentinellà

t-i usci v e a 'controllare' i verti ci dei servizi

seg~eti, consentiise poi ad un giov~ne avventuriero di

sottrarsi all 'ombrello protettivo'e di impadronirsi -con una

progressione di carriera tanto veloce quanta informale-

delle leve del potere all'interno del Servizio Segreto

Militare. Infatt~, cbsl non fu. L'ascesa al fianco del

'piduista' SANTOVITO e la fattiva collaborazione con il

'piduista' MUSUMECI stanno inequivocabilmente ad indicare

quale tipo di relazioni consent~ ~l PAZIENZA di emergere e

prosperare all'interno del Servizio.

Davanti a questa Cbrte, l'imputato -come si è avuta

occasione di vedere- ha riferito di esser stato affiliato

alla Massoneria di Palàzzo Giu~tiniani 'all'orecchio del

Gran Maestro'. La relazione di minoranza della Commissione

Interparlàmenti!!.r-e d'inchiesta sulla Loggia massonica P2,

t-edatta dall'Ono TEODORI, riporta un passo dell'àudizione

del PAZIENZA negli Stàti Uniti in di!!.ta 9/12F1982 C1571:

" ... Mi fu mandato un i nvi to pressante ad' entrare nel l a P2 da

* * * * *(157) - Cfr. p283 della relazione, in Cal., V6, p443 recto.
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GELLI attraverso CALVI, esattamente una decina di giorni

dopo il rientro da Washington. CALVI nel suo ufficio al

quarto piano del Banco Ambrosiano di Milano mi chiese e

disse, anzi, che sarebbe stato estremamente opportuno e

conveniente per il sottoscritto entrare nella P2. Feci

presente che io già appartenevo alla massoneria di Palazzo

Giustiniani, quindi, praticamente, 1il, !;'Q§il, §!:il, gi~ iil,iiil,."

Soggiunge poco oltre la relazione: l'La Commissione è in

possesso della scheda di iscrizione al Grande Oriente di

Francesco PAZIENZA (dalla stessa si desume che PAZIENZA non

era stato inserito in alcuna loggia, che era stato

dispensato dal frequentare i lavori massonici, che è entrato

con il grado primo il 7/5/1980, che il giorno 17/7/1980 è

stato elevato contemporaneamente al secondo e terzo grado e

PAZIENZA figura nell 'elenco dei massoni alla memoria posti

in sonno da BATTELLI di cui alla raccomandata del 4/3/1982

(documento 156). Il dato va collegato, per chiarire la

posi z i one massoni ca di PAZIENZA, ad al tri el ementi di cui

dispone la Commissione: la lettera 17/6/1970 di SALVINI a



GELLI con la.- quale gli delegava i contatti con i frat'elli

che gli aveva affidato (docùmento 288, foglio· 47); la

lettera 15/4;1977 01 SALVINI a GELLI con la quale g11 delega

l rapporti con 1 masson1 alla memoria (documento 651,

alle~atQ G, fogl1o 119, l-ettera consegnata da CORONA alla

Commissione dopo _ "auc i a ì one del 20/1(/1983) '", (158)

Occorre soffermarsi brevemente. f1entre sembra potersi

controllo del Gran Maestro del Grande

l'epoca i n cui l a Loggi a Propaganda 2 eraa.ffermare, per

ancora sotto

Oriente _ di

il

F'alazzo Giu,stiniani, l'automaticità

dell 'iscrizione a tale Loggia. dei massoni cosiddetti "a l I a

memoria' o 'all'orecchio' del Gran Maestro, pare'che tale

autornat ì cì t.a non possa lnveceessere afferma.ta, in linea

assoluta' e generàle, con riferimento all'epoca della

gestione gelliana della Loggia P2. (159)

* * * * *(158) ~ I documenti citati nel passodell à reI az i one di
mi noranz a sopra trascri tto sono tutti acquisi ti i n
copia agI i a tt ì del presente procedi mento e trovansi
nel Volume II, Tomo I degli allegati alla relazione
di maggioranza, in AA, '.,119, C87/2, così
rispettivamente collocati: pp. 506-507, scheda
anagrafica massonica del PAZIENZA; p461,
raccomandata 4/3/82 del Gran f'laestro Enni o BATTELLI;
p508, missiva 15/6/70 dal SALVINI al GELLI; p511,
mi ssi va 15/4/77, pure dal SALVINI al GELLI.

(159) - Si regge nel-la relazionedima.ggioranza (AA, 1./5,
C29, pp. 7-8): " •.. La massoneria di Palazzo
Giustinianl contemplava••. la possibilità di accedere
all'Ordine periniziazione operata direttamente dal
responsabi le- sùoremo -r ì. l Gran t1aestro- 11 (segue)
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i l Gran ~ae5tro Lino 8ALVINI~ ch~ già con la

lettera 15/6/1970 aveva deiegato il GELLI a rappresentarlo

* * *' * *esegue) "senza per..tanto sot"tost·are alla vo t az ì on e
che sanClsce l'ingresso dell'iniziando
nell'oroanizzazione I 'fratelli' che venivano
iniziati 'sul filo della spada' si venivano pertanto
a trovare in una posizione particolare
('all'orecchio' del Gran Maestroì sia per non avere
una loggia di appartenenza, Sla per il carattere
riservato della loro inizldzione , intervenuta al di
fuori delle ordinarle forme di pubblicità
statutariamente previste; essendo pertanto la loro
iniziazione nota solo alI 'organo procedente, il Gran
Maestro, tali iscritti venivani designati come
'coperti' ed inseriti d'ufficio ln una loggia
anch'essa 'coperta' comprendente per l'appunto la
lista degli iscrltti noti solo al Gran Maestro. Tale
loggia veniva deslgnata come loggia 'Propaganda';
ogni loggia poi essendo contrassegnata da un numero
oltre che da un nome, la loggia 'Propaganda' avrebbe
a~utoin sorteggio il numero due. Tale almeno è la
spiegazione fornita dai responsabili massonici
sull 'origine di questa denominazione .•. "
A siffatta situazione si direbbe abbia fatto
rlferimento il patrono di parte civile Avv.
TARSITANO (cfr. trascrizione arringa, in vu 23/3/88,
pl19), allorché ha identificato nella P2 la Loggia
Riservata di Roma di cui alla richiesta di nullaosta
per l'ingresso del BELMONTE nel Capitolo nazionale
r-iser-vata.
Più avanti, nella relazione di maggioranza, si legge
ancora: ".•. 1 due documenti da ultimo citati pongono
il problema se in via generale e comunque in
particolare nella seconda fase della Loggia P2,
caratterizzata dalla totale acquisizione all'orbita
di influenza gelilana, le due categorie degli
affiliati alla Loggia Propaganda e degli affiliati
alla memoria del Gran Maestro fossero in tutto
coincidenti o meno. Il qùesito, riporta,to al
contesto del rapporti tra Licio GELLI ed i Gran
Maestri, si risolve nell'accertare se il Grande
Oriente fosse riuscito a preservare una propria
quota di fratelli coperti, di fronte al potere
acquisito dal Venerabile Maestro della Loggia P2. Si
tratta di quesito al quale non è consentito, allo
stato degli atti, dare una risposta definitiva in un
senso o nell'altro, attesa la gestione tortuosa ed
inaffidabile delle norme statutarie e delle
procedure proprie del Grande Oriente: rimane
pertanto aperta la possi bi li tà che .a Lc un ì o tL\tti i
nominativi ricompresi nella raccomandata del Gran
Maestro BATTELLI" (raccomandata 4/3/82 con l. quale
si ponevano in sonno i massoni 'alla memoria')
"fossero altresì membri della Loggia F'2••. "(segue)



presso i fratelli che gli avev~ affidato, a prendere

contatto con essi, ao 8s1gere le quote di capitazione, a

coordinare i loro lavorl 8 ad iniziare i profani ai aua.l i

fosse s t a to r ì lasci2l.ta regol a.re brevetto ( i 60) ,

'*"****
Isegue) Il teste DI CIDMMO LAURORA ha reso al
PUBBLICO MINISTERO (AAD, V13, C2 , punto 2, p3) le
seguen't.i o i c n i araz ì on ì (cfr. anche vu 5/10/87, p19):
Il ••• per quanto è di mia conoscenza in relazione
all'incarico di segretario della Commissione P.2,
posso affermare che mentre è sicuro che tutti coloro
che si trovavano nella loggia P.2 'erano massoni alla
memoria Caffiliatl all'orecchio del Gran Maestro)"
la situazione inversa e cioè che necessariamente
tutti i massonl alla memoria fossero anche affiliati
alla P.2, a mio avviso è accertabile soltanto
attraverso il reperimento e lo studio delle matrici
e dei brevetti massonici. In proposito posso
affermare che verso l'epilogo dei lavori della
commissione, sulla base delle indicazioni ricevute
dall'Ingegnere SINISCALCHI, effettuammo un'operazione
d'ispezlone presso il grande Oriente di palazzo
Giustini,a~i al fine di reperirele matrici ordinate
in serie di progressione numerica (e quindi non
alterablli) dei brevetti massonici. Secondo l'il1g.
SINISCALCHI, infatti, il documento fondamentale
attestante l'iscrizione alla Massoneria e la
posizione massoni ca, era costituito da tale
brevetto ... II

(160) - Il teste DI CIOMMO LAURORA, di seguito alle
dichiarazioni riportate alla nota che precede, ebbe
anche ad af fermare (pp , 4-5):" •.. Accertammo cos.i l a
fondatezza dell 'informazione ricevuta e verificammo
che le serie dei brevetti erano lacunose perché
presentavano .dei sal ti di nLlmerazi one. Accerta.mmo
inoltre che vi erano de~.pacchi di brevetti che non
erano stati utilizzati d~rettamente dal grande
Oriente e che quindi verosim~lmente erano stati
affida.ti ad al·tro ente o ad altra. persona. Nè il
personale di Palazzo Giustiniani volle darci una
spiegazione soddisfacente. Sono sicuro che su alcuni
blocchi di matrici, raggruppati per cinquanta numeri
progressivi, vi era l'annotazione P.2. Ci fermammo
di fronte a questa verifica, perché essa stava a
rappresentare che effettivamente Palazzo
Giustinianl non era il dominus del1' intera
popolazione massonica, una parte della quale veniva
gestita altrove. Avemmo anche la conferma che il
brevetto era il vero documento massonico, poiché le
schede sulle quali fino allora avevamo lavorato non
possedendo alcuna serie numerica rappresentavano
nient 'altro che cìocument ez ì orie di segreteria. Il (segL~e)
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successivamente, il 15/4/1977, ebbe a sc~ivere all'odierno

i mputa.to: 'ITi delego al rapporti con i inaffilia.ti,

ossia a quei ~Fr. che non risultano insc~itti ai ruoli né

delle Logge come membrl attivi né del Grande Oriente come

membri non affilia'ti.

80no dunque i FFr. nella tradizione massoni ca italiana

chiamati massoni a memoria quelli di cui dovrai curare i

contatti, ai di perfezionarne la vocazione e la

preparazione massoni ca.

Per effetto di tale delega, risponderai soltanto a me per

quanto farai a tale scopo, promuovendo e sollecitando quelle

realtà che Tu stesso reputerai di interesse e di utilità per

l a i"1assoneri a.

Sono sicuro che Tu svolgerai questo importante ruolo con

'* '* '* '* '*(segLle) "F'er mia conoscenza persona.l e è assol utamente
pacifico che la affiliazione all'orecchio sia sempre
avvenuta all'interno di un cerimoniale massonico
meno complesso per ragioni di riservatezza di quello
previsto per la normale affiliazione. Peraltro
negli anni '75 e segLlenti, comunque nella seconda
metà degli anni '70, GELLI, allorché affiliava alla
memoria, ricorreva al magistero di Giordano
GAMBERINI probabilmente con il consenso di SALVINI.
Tutte tali affiliazioni avvenivano presso l'Hotel
EKcelsior con brevetti verosimilmente concessi dal
grande Oriente. E' evidente come in tale situazione
l'affilia~icne all'ore~chio e l'affiliazione alla
P.2 coincidevano. Ci ò perché GELLlaveva r ì c evuto
sostanzialmente, a ~eguito di una lunga lotta con il
SALVINI, l'appalto dei massoni all'orecchio, di cui
alla nota circolare di SALVINI del 1977 .•• "



l'animo intrepido che hai rivelato d~ fronte ai proditori

attacchi dei nemici e dei traditori della IstitL\zione ... "

Sulla scorta di questo documento e degli atti citati alle

note (159) e (160), reputa la Corte di dover affermare

quarrt o segue: la Loggia riservata Propaganda 2, nota come

P2, era un tempo sotto il pieno controllo del Gran Maestro

di Palazzo Giustiniani, che della Loggia stessa era Maestro

appannaggio dell'odierno ifuputatb, nominato dal SALVINI, nel

1971, segretario organizzativo della Loggia (ribattezzata

divenne in seguito, progressivamente,(161) ;'Jener ab i l e

"F:aggruppamento GELLI-P2"), e poi, nel 1975, Maestro

Venerabile della F'2, ricostituita dallo stesso SALVINI dopo

che la Gran Loggia di Napoli, nel 1974, ne aveva decretato

la'demolizione' (162); tale progressiva erosione della

titolarità del Gran Maestro sulla P2 fece vehir meno

l'automaticità dell'iscrizione ""detta Loggia dei massoni

alla 'memoria"; per converso, in v ì r t.ù della sopravvenuta

* * * * *(161) - ~Iella missiva 15/6/70 sopra citata, il G~-an Maestro
SALVINI concede la delega proprio in virtù della sua
funzione di Maestro Venerabile della Loggia
Propaganda 2 (nella missiva la carica appare
indicata con le sole iniziali M e V, ciascuna
seguita dai tre punti disposti a triangolo,
evidentemente pertinenti alla simbologia massonica).

(162) - cfr. relazione di maggioranza, Capitolo I, Sezioni
II e III.



titolarità della Loggia in capo al BELLI, dell'amplissima

delega di poteri -ivi comp~eso quello di iniziare i

'f~2tellit, di fatto esercitato presso l'Hotel Excelsior- e

dell'~ffidamento della gestione dei massoni 'alla memoria',

avvenne che questi ultimi, nella seconda metà degli anni

'70, mentre venivano in gran numero affiliati formalmente

alla P2, ricadevano comunque tutti -almeno per effetto

della delega del 1977- sotto il controllo del GELLI.

Né si dica che la situazione mutò nel 1979, con l'avvento

alla Gran Maestranza di Ennio BATTELLI. La Commissione

ha accertato "che si a i l SALVINI che i l BATTELLI non

cessarono di consegnare al GELLI tessere in bianco per

procedere ad iniziazioni in assoluta autonomia l1
• (163) E lo

stesso GELLI, nella lettera al 'capogruppo' P2 Bruno MOSCONI

in data 18/12/1979 (164), ebbe a commentare: Il •• • Con

l'elezione del Gran Maestro Ennio BATTELLI nulla é cambiato

nei confronti del Grande Oriente perché nulla

c arnb ì ar a ,

poteva

Perciò tutto procede come procedeva con le precorse Grandi

* * * * *(163) - AA, V5, C29, p17 recto.
(164) AA, ')19, C87/2, p576.

1390



Maestranze, anzi meglio'~ ~~~c~$ deVo dirti che l'attUàle

Gran Maestro ha dimostrato maggior intuito ed intelligenza

degli al~ri, dandoci una maggior valorizzazione.

~i chiedi se abbiamo molti candidati: ti rispondo che il

proselitismo che abbiàmo avuto in questi ultimi tre anni è

stato veramente massiccio: nel 1979 siamo arrivati ad oltre

quaranta iniziazioni al mese ... ll

Resta cosl adeguatamente spiegato -ai fini che quirileVaMo~

depistaggio delle indagini sulla strage, la orientò nella

dinell'orchestrar~ la manovraF'AZ lENZA,ilperché

direzione autorevolmente indicata dal venerabil. maestro

della Loggia F'2.

Ma la prova della regia del PAZIENZA nel depistaggio, e, in

ìsp ac ì a , in quel segmento di condotta che è descritto dal

capo d'imputazione del procedimento n. 2/87 non riposa

ao l t ant.o sugl'i elementi~pur decisivi- sin qu ì passati in

rassegna: trova anchiun'ulteriore significativa conferma

testimoniale.

Il ruolo del PAZIENZA è infatti emerso attraVerso le

dichiarazioni rese, in progresso di tempo, dal Maresciallo



SANAF'O, il quale, pur terrorizzato (165), ha finito,

gradualmente, per riferire tutto quanto apprese sul punto

dal BEU·10 NTE.

Orbene, il 22/11/1984, al PUBBLICO MINISTERO, il teste aveva

riferito (166): " ... Mi disse" (il BEL~1ONTE) "anzi ribadì che

egli faceva parte di una rete spionistica mondiale che

faceva capo ad un personaggio importantissimo che già

esisteva quando egli era entrato a farne parte. Aggiunse più

o meno testualmente: 'se mi viene chiesto di fare il nome

della fonte sono costretto a rivelare il nome di questo capo

danneggiando tutta la rete spionistica con danno non al

SISMI ma allo Stato. Non mi disse se il capo era un civile

o un militare. Solo dopo i vari scandali, ho ritenuto che

BELMONTE avesse inteso far riferimento al PAZIENZA ed alla

rete spionistica che faceva capo a lui."

Successivamente, il 6/3/1985, ancora al Procuratore della

Repubblica di Bologna (167): " ••. BELMONTE mi fece il nome di

PAZIENZA solo in una occasione: fino ad allora mi aveva

(165) -

( 166)
(167)

* * * * *Cfr. Cal., N3, p105e Calo V5, ..C47 p25: quas t 'ultimo
passo anche per ciò che riguarda le intimidazioni
subite dal SANAPD.
Cal., V3, p100 verso.
Cal., V5, C47, pp. 28-29.



~arlato di 'un grosso ersonaggio, +ontè riconOsciuta dallo

Stato, che m·3.nteneva le redini ei Servizi

all'estero' e che, secondo il suo giudizio, li metteva in

.'
condizi'oni di sapere tutto quello che accadeva in Italia ed

3;'1 ',,:stsr-o'. Una v o l t.a mi d ì c eva che era: il 8egretar-io di

SAN~OVITO, un'altta volta che si trattava del nipote di

SANT'Ol,iITO. Ho a vu t ovl e convinzione, dopoa.ver v ìsaut o qu'esta

esperienza da me riferita nei par-ticolari, che il BELMONTE

mi ha sempr-e riferito lo stretto necessario perché io

venissi informato dei fatti a lui noti solo quel che bastava

ad appagare la mia cur-iosità. In pratica io ho -5aputo da lui

i fatti pHI importanti nel luglio 1981, quando venne a.

Vieste per chiedermi di aiutare lu~e MùèuMECI che erano

venuti a trovarsi in difficoltà per- i motiVi pHI volte

indicati, al fine di non 'scoprire la fonte ris&l'"\lata· dello

Stato' di cui mi aveva pHI volte par-Iato , e cioè il PAZIENZA'

come successi vamente mi dirà nel settembre 1983, per-ché

scoprendo quella fonte davanti a i nuovi dirigenti delSISMI

che subentr-avano al MUSUMECI ed al SANTOVITO, veniva a

scopr-ir-si la testa di quella r-ete spionistica, che avevano
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impiegato arin ì a mette~e in piedi. Non sapeva in quel

momento che il SANTOVITO sarebbe rientrato in servizio sia

pu~e ~er solo un mese circa. La cosa che più lo preoccupava,

posso di~e la sola cosa che lo preoccupava, non erano tanto

le informative a i memoriali, che potevano essere fatti male

che che" (si c) Ilerano "50rrette da prove per cui non lo

i mpensi eri vano, ma solo la salvaguardia della fonte e della

rete spionistica che faceva capo a lui, che, subentrando

altri superiori, poteva venire distrutta improvvisamente

dopo anni di lavoro, poichj poteva ri~ultarenon gradita ai

nuovi dirigenti. Ma in sostanza le circostanze pi~ delicate

mi vennero riferite da BELMONTE nel corso del nostro ultimo

incontro del settembre 1983 .•. "

La responsabilità del GELLI emerge dalla globale e

coordinativa valutazione di circostanze sulla c u ì

dimostrazione e significato ci si è già soffermati nel

presente capitolo, o che saranno dimostrate e messe a fuoco

nel capitolo dedicato al delitto di associazione eversiva.

Ci si limiter.à, pertanto, in questa sede, ad anunc ì are i
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pa..ss.3.ggi àttr-averso i oualila Corte è pervenuta-al q ì ud ì z ì o

di responsabilità, facendo rinvio ai punti della trattazione

in cui gli argoment i an al i zzati.

- Licio GELLI, a pa,rtire dalla metà degli anni '70, si pose

al centro di una strategia -cosiddetta 'del controllo'-

tendente a sottrarre il potere alla comunità nazionale,

politicamente intesa, ed a vanificare i contenuti

infiltrazione nei gangli vitali delle Istituzioni e di

sostanziali dell~ Costituzione, mediante unprocjsso di

strumentalizzazione delle sedi sulle quali riposa

l'assetto democrati co del F'aese (168);

- servendosi, come strumento principe, della Loggia F'2,

sulla quale era venuto ac quì stando un potere

incondizionato, il GELLI fece oggetto privilegiato

d'infiltrazione gli apparati rn i L i t ar ì , nonché,

precipuamente,gli apparati di sicurezza (169);

- degli appafati di sicurezza, l'imputato, dopo avervi

assunto, pur senza alcuna veste ufficiale, una posizione

( 168)

(169 )

Cfr. infra,
2.4.4.3.2) .
Cfr. infra,
2.4.4.3.3).

* * * * *segnatamente

segnatamente

sub

sub

2.4.4.3.1>

2.4.4.3.2)

e

e



di assoluto ~ilievo già nella prima metà degli anni '70~

finì. poi per divenire, in epoca più recente, l'occulto

'd'=mi nu.s' (170) ~

- a partir9 da epoca oramai "remota, all'interno degli

-3.mb i enti militari e degli apparati di sicurezza nei quali

i~ ruolo dell'i~putato veniva assumendo importanza via via

crescente, e segnatamente da parte di personaggi che sono

poi risultati direttamente collegati al BELLI attraverso

il vincolo di affiliazione alla 'P2', sono state poste in

essere condotte deviate di favoreggiamento di esponenti

dell' estr-emi s',:,,, ':J 'nero' e di sviamento e intossicazione

delle indagini relative a gravissimi delitti commessi da

eversori neofascisti (171);

- nel quadro di quelle deviazioni si colloca il depistaggio

delle indagini relative alla strage del 2 agosto 1980;

- l a r e ì tera.z ione dell e protez i ani attesta l a strumentaI i tà

dell'azione eversiva o dell'impunità dell'azione eversiva

di coloro cui le protezioni venivano accordate rispetto

* * * **
(170)
<171>

Cfr. infra,
Cfr. infra,
(398) .

sub 2.4.4.3.3).
sub 2.4.4.2), ma anche sub 2.4.5), nota



agli interes-=;i degli ambienti resisi di v o lt a in volta

l'""esponsabili delle coperture e "dei favoreggiamenti~

inte~9ssi ed ambienti deviati riconducibili ad unità

proprio nel gruppo di potere coagulatosi attorno al GELLI;

la strumentalità dell'azione eversiva

neofascista rispetto alla strategia gelliana è dimostrata

.anche, in modo più diretto, dal fatto che il GELLI ebbe a

fin·anziare la ba.ndaarmata di Augusto CAUCHI (172);

i" ·5egui to ,i l prevenuto ,per il tramite di Paol o ALEANDRI

prima, e di Franco SALOMONE poi, fuin contatto con Fabio

DE FELICE (173);

- l'imputato, peraltro, ancora nel 1980, era in contatto

personale con Aldo SEMERARI (174);

vi sono inoltre 'cointeres5enze' processuali fra il GELLI

e Valeria FIORAVANTI (175);

- l a manovra di intossi c az ìona dell e i ndagi ni reI ati ve alla

:=traqe di Bologna è stata gestita, all'interno del SISMI,

ca uno . staff' che può ben -definirsi emanazione diretta

( 172)
(173)
( 174)
( 175)

Cfr.
Cfr.
Cfr.

- Cfr.

* * * * *infra, sub 2.4.4.3.4).
infra, sub 2.4.4.4.1), lettera cl.
infra, sub 2.4.4.4.1l, letera d).
infra, sub 2.4.4.5), letetra a).



del GELLI: tanto i l Gen. SANTOVITO, direttore del

8ervi~io, che il Gen. MUSUMECI, capo dell 'Ufficio

Cont~ollo e Sicurezza, erano piduisti ed in rapporto di

stretta frequentazione col 'Venerabile' (176) ; Fra.ncesco

PAZI~NZA, in contatto personale col GELLI e destinato ad

affiancarlo od a succedergli alla testa di un impero,

frequentatore dei medesimi ambienti interni ed

internazionali, ancora alla ~ine del marzo 1981 si renderà

protagonista del salvataggio massoni co del BELLI (177);

- è es~luso che MUSUMECI e sodali abbiano potuto agire per

mero fine di lucro o semplicemente per ragioni di rivalità

rispetto al BISDE o per corrispondere alle aspettative

dell'autorità g i ud i z i ari a bolognese; essi agirono

certamente con finalità o, quarrtomano , anche con

finalità di intossicazione delle indagini (178);

- da Licio GELLI parti, con straordinaria tempestività,

l "i nput' dell a 'pi sta i nternazi onal e' ;

* * * * *
(176) - Per i frequenti e diretti contatti fra il SANTOVITO

ed il GELLI, e fra il MUSUMECI ed il GELLI, cfr. la
testimonianza del Gen. LUGARESI. in vu 15/10/87.
p19.

(177) - Cfr. infra, sub 2.4.4.4.3) lettera al.
(178) - Cfr. supra, sub 2.3.5).
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- sul versante del SISDE, diretto dal piduista Gen. Giulio

GRASSINI, l'indicazione fu raccolta dal piduista dotto

Elio CIOPPA (179);

- dopo la 'preziosa' indicazione del GELLI, si ì nar ì d ì

presso il SISDE la promettente pista del terrorismo

interno neofascista, sulla quale lavorava il CIOpPA (180).

Tirando le fila, si deve affermare che:
{

- le manovre di intossicazione. delle indagini esaminate nel

che si pongono lungo una lineapluriaggravata, di

calunniadicapitolo relativo al delittopresente

continuità rispetto a precedenti condotte deviate di

spezzoni di apparati statuali legati al GELLI, ebbero

carattere di strumentalità rispetto agI i interessi

dell'imputato: e sul piano della 'strategia' generale, e

su quello della necessità di assicurare impunità a

personaggi cui il prevenute era a vario titolo collegato;

- il GELLI, in capo al quale è dunque individuabile uno

specifico movente, si trovava altresì in posizione di

(79)

(180)

* * * * *Cfr. supra, sub 1.1.10; cfr. anche 2.3), passim;
nonché infra, sub 2.4.4.3.3).
Cfr. infra, aub 2.4.4.3.3).



soY~ao~dinazione rispetto all'ambiente deviato da cui la

manovra intossicante scaturi: 2d aveva pertanto titolo pe~

i~ nome di ~n interesse proprio e comune, la

veste di committente della manov~~ stessa;

",'è la prova c~e dal prevenuto parti un tempestivo e

specifico . input' per- l'attivazione della 'pista

internazionale': • ì npu t : trasmesso in direzione di un

appar-ato di sicur-ezza a mezzo di un funzionar-io piduista;

- la lunga ed ar-ticolata manovr-a posta in esser-e dallo

'staff' deviato del BIBMI, volta a cr-eare ed alimentar-e la

fantoma.tica 'pista internazionale', ha ~appresentato la

puntuale e fedele esecuzione della dir-ettiva del BELLI,

evidentemente tr-asmessa anche a quell'ambiente, pr-opr-io in

quanto in esso si annidavano gli uomini più fidati, fra i

qual i quel Ben. MUBUMECI che er-a un uomo del BELLI almeno

dal lontano 1973 (181): individui che non er-ano por-tator-i

* * * * *
(181) - Bi avr-à occasione di veder-e, sub 2.4.4.3.2), come

il MUSUMECI abbia par-tecipato, nel 1973, assieme
a var-i gener-ali, ad una r-iunio~e pr-esso 'Villa
Wanda', domicilio ar-etino del BELLI, nel cor-so
della Duale quest'ultimo ebbe ad atteggiar-si
-secondo l'efficace definizione contenuta nella
r-elazione di maggioranza del~a Commissione
Parlamentar-e di'inchiesta sulla Loggia P2- come un
"capo di Stato maggior-e ombr-a".
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di un disegno politico e di potere diverso ed autonomo

rispetto a quello impersonato da Licio GELLI e che al

GELLI li subordinava;

~ l~~inaridimento' della pista del terrorismo interno

neofascista presso il SISDEcdei GRASSINI e dei CIOPPA,

nella misura in cui attesta l'autorevolezza delle

direttive del 'Venerabile' in quel settore degli apparati,

fLlnge da controprova dell a non' cas,ual i tà della perfetta

corrispondenza fra la 'pista' di cui il GELLIera fautore

e que l I a, che di fatto batté, con pervi cacia pari sol tanto

alla falsità della pista stessa, quel SISMldeviatbnel

quale pi~ profbndaera la penet~aiione e sul quale pi~

intenso e diretto era il controllo da parte del prevenuto.

Licio GELLI è il mandante dellacalLlnnia che qui si giudica.

Ciascuno con il ruolo di cui si è detto nel paragrafo che

precede, gl ii rnpu'ta't ì si resero comparteci pi dell e condotte

loro contestate.

Dop o vquarrt o si è, 'argomentato sin .quì. , e, segnatamente,sub

2.3.5), si tratta ora semplicemente di enunciare talune



~roposizioni conci usi ve ,

v~nne ~alsamen~e denunciando -con 1 'esoedien~e di

l'esistenza e l'operatività di una vasta organizzazione

terroristita internazionale, comprendente, oltre ad eversori

italiani, aderenti a formazioni -5traniere, fra cui,

segnatamente, la 'FANE' ed il 'gruppo HOFFMANN'; si venne

crea.ndo l'apparenza. della riferibilità alla medesima di vari

delitti, fra cui la strage di Bologna e la collocazione di

armi ed esplosivo sul treno Taranto-Milano: del i.tto,

quest'ultimo -per il quale è stata definitivamente accertata

la responsabilità del MUSUMECI e del BELMONTE in concorso

con ignoti complici- indicato come prodromico al realizzarsi

di una serie di attentati, nell'ambito di un fantomatico

piano di ricatto alle Autorità; si redassero all'uopo false

informative e false risposte a quesiti, in ordine alla

strage di Bologna ed alla collocazione di armi ed esplosivo

':;ul treno Taranto-Milano; tramite la falsa documentazione

si indussero in errore gli orga.ni di F'olizia Giudiziaria che

avevano l'obbligo di riferire all' autorità giudiziaria



bolognese, e, anche direttamente, la stessa autorità

gludiziarla oolognese eMe indagava sulla strage del 2 agosto

e ·::;ulle !'-espons.?,ol:'l1:a per la. 'coi.loc2zione di armi ed

eso~Qsivo sul treno; sullo èfond6 artefattci dell 'alleanza

terl"'or-istica i rrtern az i oria I e ~ si ì ncì ì c eronc faI ,;s~.mente

nL~merose oersane come c o ì nvo l te nel! 'ideazionè,

organizzazione ed esecuzione, fra gli altri,dell'attentato

ed altre come coinvolte nella

treno Tàranto-Milano;

del 2 agosto,

dell'esplosiVo

complessivamente

SL.ll

final I z z at a ad

la

assicurare

collocazione

manovra era

l'i rnpun ì tè.

-stornando d a- essile l ndag! ni - agli a,mbienti delI 'eversione

neofasc:i staromano,,;;,venetara.ggi Llntidai primi p'rovvedimenti

restrittl vi,

annidantisi,

e,

ai

in particolare, in quanto in tali ambienti

responsabi l i dell a strage perpetrata aLl a

stazione ferroviaria di Bologna; poi ché ,per accredi ta,nO! la

s ì rnutez ìone dell 'esistenza ed operatività della fantomatica

organizzazione internaZlonale, si era fatto ricorso alla

c o l I oc az t on e: della val i q i a sul treno Taranto,...Mi lano '(deli tto

destinato:ad :essere, nell 'ottica investigativa, ricollega.to

alla strage di Bologna), le false informative vennero aei

i403



avere anche il necessario scopo di assicurare l'impunità

agli autori di quel delltta (182):

BELMONTE ed 3i loro ignoti complici.

cioè al MU5UMECI, al

Per quanto attiene alla consapolezza, negli a.genti,

dell'innocenza Degli i ncol p at ì , basterà rilevare che il

complotto internazionale, l'organizzazione terroristica di

cui alle varie informative, nonché i l promanare d a l I il.

~te5sa, e, segnatamente, da taluni dei suoi aderenti, della

strage di Bologna edell"operazione Terrore sui treni' non

esistevano se non nella sfrenata fantasia di coloro che,

riuniti attorno ad un tavolo, nell'ufficio del 5ANTOVITO o

del MUBUMECI, crearono ex nihilo' informative ed appunti.

Per quanto attiene all'elemento materiale del reato, 'nulla

qLlaestio' in tutti i casi in cui, in atti provenienti dal

5ISr'1I devi a t o , figurano per iscritto precise indicazioni

nominat-ive. Ma -come si è già rilevato

* * * * *

(183ì- si debbon

(182ì - Indicato, nella parte del capo d'imputazione in cui
si enuncia. l'aggravante teleologica, come "attentato
del 13/1/981 sul treno Taranto t'1ilano": con impiego
evidentemente atecnico del termine llattentato ll

,

rispetto ad una condotta che, nel prosieguo
dell'imputazione, viene puntualmente definita come
"collocazione dell 'esplosivo SLll treno Taranto
Milano!l.

(183ì - Cfr. supra, sub 2.3.3).
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cui si oii-re protezione, e quello che attiene all'impatto,

sulla compagine sociale, di una diffusa sensazione di

i mpotenz a dell' autori tè costi tui ta di fronte a detet-mi nate

forme di ,efferata criminalità,' Correttamente contestata

anche l'aggravante di cui al 2° comma dell 'art. 368, posto

chela falsa ì rico l paz ì orie aveva ad oggetto reati contemplati

da tal. norma. Quanto all'art. 112 n. 1 del Codice Penale,

basterà rilevare che, dovendosi annoverare, fra i cornp Lì c ì ,

almeno il 8ANTOVITO, I l •nLlmero dei concorrenti nel reato

sale a cinque. QLlanto, i nf i ne, all'aggravante di cut

2.11' art. 61 n. 9 del Codice Penale -evidentemente

sussistente a carico del MU8UMECI e del BELMONTE, che

agirono usurpando le funzioni di altra diVisione del 818MI e

in aperta violazione dei doveri inerenti alla loro funzione

di Ufficiali del servizio segreto militare, mLIOl/endosi

addirittura in funzione antiistituzionale~ essa si comunica

2.1 GELLled al F'AZIE~~ZA, ai sensi dell'art. 118 II comma del

Codice Penale: furono propriamente le deviazioni dei dLle

ufficiali à fungere da strumento operativo per l'attuazione

del disegno criminoso.
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ritenere tecnicamente calunniati, benchèiLloro nome non

stato espressamente indicata, anche i l FIORE e

ha rit~nuto in~atti la Suorema Corte (184) che,

":Jer la configLlrabilità del delitto di calunnia non è

necessario che venga esplicitamente accusato qual cuna

sapendolo innocente, bastando che la falsa incolpazione

contenga in 'S,è gli elementi necessari e sLlff i ci enti

all'inizio dell 'azione penale nei confronti di un soggetto

univocamente ed agevolmente. ì rid ì v ì duab ì La!',

SussistoDo le contestate aggra~anti. Della finalizzazione

della calunniosa manovra depistante si è detto: e dallo

specifico orientamento del profilo teleologico è dato

evincere la sussistenza dell 'ulteriore aggravante di cui

all'art. 1 della Legge n. 15/80. Infatti, la natLlra eversiva

dell'intento di assicurare l'impuni tà a pericolosi

terroristi è di tutta evidenza, almeno sotto due profili,

entrambi strumentali alla strategia di BELLI ed accoliti:

quello relativo alla possibilità del perpetuat-si

dell'attività terroristica da parte dei medesimi individui

( 184) - *Cfr. Cass., Sez.
-udienza 23/10/84-

* * *VI,
F'res.

i4ò5"

*sento n.
MastLlrsi,

1179 del
imp. Pepe.

6/2/85



Gli strascichi delle condotte devi·ate o'';Jgetto di

imputazione, ri feri bi! iall o 'staf.f 'del SANTOVJTO, vengono

necessariamente a cessare con il sub9ntrare al SANTOVITO

stesso, alla testa del SISMI, nell 'agosto 1981, del Gen.

. Ninetto LUGARESI: si rende dun que necessaria la

precisazione cronolo<;Jica in tal senso del capo

d'imputazione.

Fatta. salva la precisazione di cui si è testé detto, c ì ascun

imput~tD va dichiarato responsabile del delitto ascrittogli,

cosi come contestato.
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Nell'accingersi ad esaminare la complessa e delicata materia

processL\al e relativa al delitto di cui al capo

dell'imputazione del procedimento n. 12/86 ed

all 'imputazione del procedimento n. 13/86, occorre

preliminarmente affrontare l a qLlesti one dell 'astratta

sussumibilità sotto la fattispecie dell'art. 270 bis del

Codice Penale dell'ipotesi accusatoria (nei termini in cui

essa, scolpita nei capi d'imputazione e compiutamente

illustrata nel provvedimento conclusivo dell'istruttoria, è

stato oggetto dell'indagine dibattimentale), in quanto la

verifica della fondatezza di una determinata prospettazione

sul punto dispenserebbe la Corte da ogni ulteriore attività

di giudizio, risolvendosi nell 'accertamento che il fatto non

è preveduto dalla legge come reato.

Il problema si pone sotto un duplice profilo: quello del

proponimento del "compimento di atti di violenza" e quello

della "finalità di eversione dell' ordine democratico",
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avendo riguardo, quan t o a qLtest'Ltltima espressione, al fatto

che ad essa, in forza della norma posta dall'art. 11 Legge

29/5/1982 n. 304, corrisponde ormai, per ogni effetto

gi urì dico, l'espressione lleversiane dell 'ordinamehto

costi t,uzi onal e".

Va subito ch ì ar-ìt c che la norma incriminatrice, con l'inciso

"si propongono il compimento di atti di violenza", non può

evidentemente ,riferirsi all 'idea della violenza eversiva in

sé, quale ~stratta espressione di pensiero politico, perché

essa, in quanto idea, riceve tutela proprio dall 'ordinamento

democratico e plLtral~sta contro cui è rivolta. La soglia

della pun ì bi li tà va coll ocata laddovel' i dea prende corpo,

nella toncretezza ed attualità di un programma di violenza_

Orbene1 per adottareun~ .imilitudine geometrica, si può

assimilare l'architettura dell "ì mput az ì cne -cosi come essa

va letta attraverso gli atti conclusivi dell'istruttoria- ad

una serie di cerchi concentrici: nel minore e piÙ interno di

essi si identifica l 'attività ~ideativa, organizzativa,

esecuti va~ dei responsabil L della strage; immedi atamente a

contatto con i l. medesi mo si col l oca qL\ello che (rappresenta

lL1n9



l'attività della banda armata, della cui strategia e

violenza armata -lo si è visto- la strage ha rappresentato

il momento di massima espansione; nel cerchio pi~ esterno,

che si dilata nel tempo e nello spazio, si colloca

l'associazione eversiva, la quale -essendosi lungamente

mossa per il passato, in altri contesti, lungo le stesse

direttrici- si troverebbe, nel momento in cui l'imputazione

l a 'fotografa', a condividere il programma di violenza

proprio della banda armata collocantesi a valI e: a

condividerlo e a sfruttarlo, perché, attraverso i~ controllo

e la gestione politica delle campagne di attentati, ed, in

particolare, della campagna di attentati riferibile alla

banda armata oggetto di giudizio, gli associati avrebbero

teso a realizzare il loro progetto politico di eversione

dell'ordinamento costituzionale,

si dirà.

nelle forme di cui meglio

In un siffatto schema, in astratto, la permeabilità fra i

tre cerchi concentrici sarebbe assicurata dalle figure

centrali del FACHINI edelSIGNORELLl, che, attraversando i

tre livelli dell "ì mpu't az ì cnn in tutta la loro profondità,

~.4!O



rappresenterebbero il momento di continuità fra:

l'associazione, intesa come organismo di natura eversiva ai

cuì obiettivi politici il prClgramma di violenza sarebbe

strLlmentale; la banda 'armata, ctJncepita come la >sede in cui

il programma si specifica e trova le sue espressioni

. operative; il grDppodeiresponsabili>della §trage, chej

dall'interno della banda, alprtJgramma di violenza eversiva

all'associazione eversiva, va rilevato,c:ome esso programma,

dà attuaz i one 'nella fornia p iù eclatante. Con specif i co

l'identificazione del 'programma di" violenza

cioèe

riferibile

prdblema che~ui intere§s~,alriferimento

proprio in vì r t;ù della presenza all'i nterno

dell 'associazione dei due 'strateghi 'della banda armata, si

identificherebbe con il generico programma diqLlest 'ultima,

di cui il FACHINI ed il SIGNORELLI sarebbero porta.tori

nell' organi smocoll ocantesi .. a' monte.

In qLlesta ricostrlliione, attraverso i due imputati

sLlnnominati ,operanti in funzione di cerniera, si attùerebbe

un a sorta d ì.. del·ega operati va -per l' attuaz ione ·del

programma- dall'.'associazione alla'banda armata. Né si dica

1.4H



che, in questo modo., verr.ebbe meno il requisito

dell 'attualità e concretezza del programma di violenza

riferibile all'associazione eversiva. Altro, infatti, è la

concretezza ed attualità di un programma di violenza, ed

altro è la sua specificazione in una serie di progetti di

singoli atti o di attentati. Allo stesso modo in cui la

strategia di una banda armata può prevedere un generico

programma di delitti ricompresi nel novero di quelli di cui

all'art. 302 del Coaice Penale, destinati a trovare

nell 'immediato concreta attuazione, e detto programma viene

a specificarsi e a prender corpo, lungo la vita della banda,

nei singoli progetti, portati ad attuazione o non (con

conseguente attribuzione a ciascun membro della banda della

responsabilità dei soli delitti alla cui realizzazione

abbia a qLlalsiasì titolo concor-ao) , così dalla genericità

del programma di violenza che l'associazione collocantesi a

monte condivida e faccia proprio -'sponsorizzandolo' ed

impegnandosi a fornire copertura agli attentatori- non si

deve far discendere la mancanza di concretezza ed attualità

del programma, proprio in quanto esse sono garantite
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dall'esi~tenza della canda armata -collocantesi a valle e

attraverso le neCE!SSarle cerniere- alla cui

att~ale ope~2tivl~àres~3affidatala mat~riale esecuzione

del nroçl'ra.mma, medlante la specificazione degli obiettivi e

la messa ~puntodelle sihgble azioni.

Nepnure :devesfl.lggir'B come"'-secondo l 'assunto del PUBBLICO

r~lIl\jISTERO concludente- la stessa 'cb'mpon'ente . avangua.rdista'

dellf·associa.zi one, che pure non avrebbe avut.o parte nella

responsabile, nel periodo cui l'imputaz~onè si riferisce, di

attività di~iproselitismo,

sta.tasarebbegiudizio,

arruolamento e riconduzione ad

diogget-tobanda

unità del composito ed articolato ambiente giovanile

dell'eversione neofascista attorno ad Un programma di lotta

a.rmata: di attività, duri que, pienamente consonanti con

quell a. della banda armata di cui al capo 2)

dell'imputazione, e sostanziantisi, a ben veders, in forma

di retta. ~ nella promozione del prooramma di violenza

attr-ibl_litoa:ll 'assoc12z1one, di cui si assume l'esistenza.

Per ouantoB.ttieneall aspetto della'finalità di eversione,

va chiarito che -secondo l'i pot-esi accusatoria Che questa



Corte è chiamata·a veri~icare- il controllo e la gestione

politica della violenza armata neofascista espressa dalla

banda armata erano finallzzate, da parte dell'associazione,

al "condizionamento degll equilibri politici espressi nelle

forme previste dalla Costltuzione ed al consolidamento del

potere di forze ostili alla democrazia":

-secondo la nuova strategia 'politica'

più specificamente

elaborata a far

tempo dal 1974-, non al rovesciamento, in forma brutalmente

. golpista' ~ dell'ordinamento vigente, ma ad una sorda e

strisciante occupazione delle Istituzioni dal loro interno,

col conseguente progressivo svuotamento dei contenuti

sostanziali dell'ordinamento, e l'asfissia della

costituzione materiale, destinata ad essere minata nelle sue

fondamenta di democrazia pluralista. Che un siffatto

progetto -astrattamente parlando- sia idoneo ad integrare la

finalità di eversione dell 'ordinamento costituzionale di cui

al l 'a.rt. 270 bis non può essere revocato in dubbio. Ha

affermato la Suprema Corte (1) che la finalità di eversione

si identifica nel fine sovvertire l'ordinamento

* * * * *
(1) - Cfr. Cass., Sez. I, sento n. 11382 del 5/11187

-udienza 11/7/87- Presidente Molinari, imp. Benacchio.



costituzionale e di ~ravolgerè l'assetto pluralistico e

democratico de110 Stata di sarticol andone l 8 str~lttLlre,

impeoendone fun210namen~o o deviandolo dai principi

f oricamarrtat ì che c'osti ruì scano l'essenza dell' ordinamento

costr·tuzi on a I eli d Se ne 8-'''''1 nce che-nOn' sol-tanto ;:1 a f i n a l i tà

in parola 2l.tti ené ;-ap;punto allo stravolgimento dei

fondamenta.li principl costituziona.li di cuì si è detto, ma

che i l persegLll mento dell' obi etti 'lo pllòessere r ì cercato,

orosoetta con gradazione decrepcente: l "u l t ì rna delle qua ì I

-quella del Fò . 'SVl amento dal pr ì nci p i . fondamental i '- ben si

nelle diverse forme che la massimavolta in volta,di

attaglia alla str2'.teg i a -'-che l'accusa o o s t.ul a- di

infiltra.zione nei gangll v ì t a ì ì dello Stato e di progressiva

met2'.morfosi autcr ì tari a, antidemocratica ~. antipluralista,

favorita e gil!stificata dallo scollamentodelle IstitLlzioni

e dalla conseguente ~ichiesta d'ordine che l'attività

terroristica della banda armata, strumentalmente rispetto al

disegno di fondo delL'associaziol1e,tendevaaprovoc2'.re.

Verificata l 'astracta. sL!ssimibilità dell'ipotesi accusatoria



sottoposta al giudlZio della Corte nella fB.ttisoecie

cii cui all'ar-t. 27l) bis del Codice Penale, si tra.tta di

passar-e ad accertare 5e~ in concreto, tale ipotesi risulti

adeguatamente suffragata dalle pfove raccolte nel cor-so del

giudizio. Occorre premettere che una corretta verifica

dell'assunto accusatorio deve naturalmente aver riguardo

alla struttura soggettiva dell 'associazione, quale è stata

ipotizzata sussistere alI 'epoca dei fatti, e tenere qu ì nd ì

necessariamente conto della presenza e dell'apporto di

coloro che la morte ha sottratto al giudizio penale: si

allude, specificamente', al Gen. Giuseppe SANTDVITD, ma,

soprattutto, al F'rof. Al do SEMERARI. Occorre premettere

altresi~ schematizzando, che l'imputazione vuole unite

nell'organismo associativo quattro fondamentali componenti:

quella 'piduista', da intendere non come emanazione diretta

della Loggia massoni ca 'PZ', ma piuttosto come espressione

di un potere clandestino .che nella Loggia 'PZ' ha trovato

alimento e veicolo di propagazione; quella che comprende

spezzoni deviati del servizio di sicurezza militare; infine,

le componenti 'ordinovista' ed 'avanguardista' , in cui



figurano elementi di spicco delle due tradizionali

for-mazìoni neofasciste. Semplificando u l teri ormente,

l'organismo associativo si configura come conglobante, da un

lato, il potere "p ì duìsta ' -nel senso in cui lo si è sopra

defi rut o- .che prende corpo in settori devi atidiun apparato

di sicurezza, e, dall'altro, vertici dell'eversionearrnata

neofascista, aventi disponibilità di uomini, mezzi e

costitutivi del delitto in esame, 2i ir.siis 9i ~§r.ifi!;sr.§ 2§

strutture operative.

Tenuto conto di ciò, e avuto riguardo agli elementi

nonché gli altri, oggi decedLlti, di cui si è sopra.
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altresì se tale impegno a collaborare fosse finalizzato

all'eversione dell'ordinamento co~tituzionale, nei modi e

nei termini di cui si è detto.

Prima di procedere nel senso testé indicato, occorre

sottolineare un dato che, quantunque pacifico, va tuttavia,

per un corretto approccio alle risultanze e per una corretta

valutazione delle medesime, tenuto costantemente presente.

Si allude al fatto che la norma posta dall'art. 270 bis del

Codice Penale è stata introdotta nel vigente ordinamento

dall 'art. 3 del Decreto Legge 15/12/1979 n. 625, convertito

nella Legge 6/2/1980 n. 15, e che, essendo tale norma, ai



":;ensi dell6'.rt a 15 del citato decreto, entrata 'in vigore il

::.8/12/:;.979 (giorno succeSSlVo alla pubblicazione del

orovvealmen~o leglsla'clvD sulla Gazzetta Uffici21·e)~ in

vlrt~ del princiclo posto dagli artta 25, II comma. della

Carta Costituzionale e 2, I comma~ del Codice Penale, possono

c adere sotto i dell 'art. 270 bis, in quanto

sussumibili in quella fattispecie astratta, soltanto le

peraltro, non comporta. 1 "ì riu t i Li z z ab ì Lf t à della ac qu i a ì z ì on i

relative a fatti e condotte anteriori a quella

condotte poste in essere a far tempo dal

processuali

18/12/1979. Ciò,

da.ta~ che in tanto possono e debbono essere conosciuti e

valut2il,t i , in quanto servano a provarne altri, ri.feribili

all'.arco temporale di applicabilità della norma in

questione. In sostanza, vuole l'assuntoaccusatorlo che

abbia operato in Italia un organismo eversivo con le

caratteristiche descritte dai capi d'imputazione sopra

citati; detto organlsmo, attivo sino a dopo il 2 ~gosto

1980~ sarebbe nato e ed avrebbe opera~o lungamente nel

periodoanterlore alla st~~ge; tal cn é , l "entrata in vigore

della norma dell' art. 270 bis l'avrebbe colto,



penalizzandolo, nel suo divenire~ in questa orospettiva,

f9rmo restando che l'esistenza in vita dell 'or-ganismo

eversi'.,.'o nel periodo ante~iore al 18/12/1979, anche i n

quanto provata, non cadrebbe sotto i rigori della nor-ma

incriminatrice in par-ola, nondimeno, la cor-r-etta ed

esauriente valutazlone dei fatti posteriori a quella data e,

nell"assunto accusatorio~ sussumibili sotto l'art. 270 bis,

non può pr-escinder-e ed anzi impone l 'appr-ezzamento delle

pr-ove di quei fatti che attester-ebber-o l'oaer-atività, sino

all'entr-ata in vigor-e del Decr-eto Legge n. 625/79, della

associazione dl car-attere eversivo descritta

dall'imputazione; poiché non vi sar-ebbe, sul piano stor-ico,

sol uz ione di continultà nella vita dell 'associazione

eversiva, ben possono le condotte anteatte lumeggiar-e e

funger-e da chiave di lettur-a di quelle successive: ci oè di

quelle r-ifer-ibili al per-i odo di vigenza della norma

incr-iminatr-ice contestata agli imputati.

Se -come giustamente ha scr-itto il Giudice Istr-uttor-e (2)-

Ill e indagini su qual un que

** * * *

associazione criminale,

(2) - So, p651.



rigu~rdandQ un fenomeMo in mo~im~nto~ costituiscono pur

·,:.i;'<>::'< ,',>. o".

r-ipreso efissa'l:o 11'1 un morrientodelsuodivenir-e" se, nel

ca,so di specie, "l'Ottica di ripresa è qu'eLla di puntare

l'obiettivo suilégaiT1i associativi quaLì si inanifestanoin

occasione dell'attentatO del 2 agosto alla stazione .•• di

Bologna", nondimeno, ad evi tare che tal e necessal'"'ia

"a'straziOne tecnica" incidasLllla piena intelligenza del

ripercorrere quelle che -secondo l 'accusa- sono le vicende

fenomeno 'che -si giudica è non'soltanto lecito, ma doveroso

pregresse dell' assCJciazi Dna'di cui si assume i' 8s"i si:enz'"a,

per sondare, di qLlest 'ultima, il retroterra ideologico ed

organizzati va.

L'accusa -cosi come si è venuta sviluppando attraverso la

r e qu.ì sitori a scri ttarassegnata a11' esi to 'dell' ìs t r uz ì one e

la requisitoria orale (3) pronunci ata all'esito del

dibattiJ11ento- ha indicato, a sOstegno del proprio assLlritO,

***'**(3)"- Della registrazione, magnetO'F6nica di detta
requi sitori aoraleil PUBBLICO ,MINISTERO, all'Lldi enza
del 22/6/88, ha depositato la trascrizi6neintegrale:
cfr. vu 22/6/88, pp. 48"-362.
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una cospicua mo le di acquisizioni processuali, che

-adottando la ripartizione ut ì l ì z z at.a 'in sLlbi ecta

materia' nell '~rdinanza di rinvio a giudizio- possono,

sommariamente e schematicamente, essere ricondotte ai

seguenti gruppi principali: prove documentali; riferimenti

contenuti in altri procedimenti; dichiarazioni rese da

persone appartenenti ad organizzazioni di estrema destra;

testimonianze; elementi di prova desumibili da condotte di

copertura e sviamento poste in essere da settori deviati dei

servizi di sicurezza (4).

Di qLle.sti u l ti mi si è drrvu t o anti ci patamente trattare i n

maniera diffusa nella parte della motivazione relativa al

delitto di calunnia pluriaggravata: talché si renderenno

necessari, in prosieguo, soltanto alcuni ulteriori brevi

cenni.

Nel paragrafo seguente si dirà -accorpandole per ragioni di

comodità espositiYa- di talune prove documentali.

In quello successivo si farà cenno di tal uni fatti e

* * * * *(4) - Il GiLldice Istruttore illLlstra in SO,
ragioni per le qLlali ha ritenuto che
ccnt.e ì bu ì scano a provanO! l a
dell'associazione eversiva ip esame.
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Clrcostanze desumibilI dagli attI di alt~i prQcedimenti e

c aì I accusa ì nc ì c at ì quali elementi d i giudizio u t ì Lì z z ab i Lì

ai ~lnl oe11a presenLe deCISIone.

Si passerà p oi ~ utillzzando congiuntamente i vari elementi

di arava e senza Ulteriormente tenerli distinti in oase alla

tipologia, ad esaminare le yicende personali degli imputati,

le condotte, la vocazione eversiva, i collegamenti

ed ogni altra circostanza utile ai fini deli ntersoggetti vi

"giUDizio.

Si valuterà~ da ultimo, se gli elementi che S1 saranno

in rassegna4 complessivamente considerati~ siano

idonel a l'assunto accuastcr ì Cl, ed,

eventualmente~ se lo siano in misura sufficiente a fondare

un convincimento di colpevolezza.

Non è questa la sede per riprendere analiticamente l ampia

ed articolat~ rassegna di materiale documentario contenuta

nel capitolo della requisitoriascritta (5) • Sarà

SLtfficiente, ai fim che qui rilevano, soffer-marè

(5) - RE, pp. 39-93. * * * * *



l'attenzione su taluni documenti nei quali -a. giudizio

dell 'Istruttore (61- llin modo più o meno esplicito è

OQssibile r-invenll'-e la pr-ova dell 'esistenza in Italia. della

struttura illegale e segreta oqgettcJ di i rnnu t aa ì on e :",

a) E' s t a t a ac ouì s i t a (7) copia del val urna "La gLterra

rivoluzionaria ", edito in Roma da Giovanni VoLF'E e

contenente gl1 atti del "primo convegno di studio

promosso ed organizzato dali 'istituto Alberto F'oLLIo di

studi storici e militari svoltosi a Roma nei giorni 3, 4

e 5 maggio 1965 presso l'hotel Parco dei Principi".

L'Istituto PoLLIo ebbe vita breve, fra il 1964 ed il

1966. Esso, "per esplicita ammissione del DE BoCCARD e

del FINALDI", che furono tra i principali suoi esponenti,

"fu indirettamente finanziato dali 'Ufficio R.E. L del

S.LF.A.R. mediante una campagna di abbonamenti al

bollettini che l'Istituto stesso pubblicava attraverso

un . ag en z i a 'D'" (8 1 •

Il convegno del maggio 1965 vide tra gli organizzatori

Eggardo BELTRAMETTI, che curerà la pubblicazione degli

* * * * *(6) SO, pp. 653-654.
(71 RA, V13, C436.
(81 Cfr. AA, V6, C40, p613.
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atti e sar-à LIno dei r-elator-i, assieme a Guido GIANNETTINI

ed Enr-ico DE BOCCARD; nel volume compaiono altr-esì,

tr-a l' altr-o , i nter-venti di Ivan Matteo LOMBARDO, Pino

RAUTI, GiCJr-gio F'ISANO', Gino RAGNO, Gior-gio TORCHIA,

e GiLlseppe DALL'ONGARO, e cornun ì c az ì cm ì di Car-lo DE

RISIO, Giano ACCAME, Alf.r-edo CATTABIANI, Fausto

GIANFRANCESCHIe Pio FILIPPANIRONCONI. Er-ano pr-esenti

al convegnoosser-vator-i mi l i tar-i

di studio di venti studenti

conv""gno, avente ad oggetto l a

(9), ed anche un qr up p o

Llniver-sitar-i (10). Il

guer-r-a r-ivoluzionar-ia,

intesa come "offensiva planetar-ia del comLlnismo" (11), e

pr-oponentesi "lo scopo di denunciar-e l'estensione e

l 'ur-genza del per-i colo .che essa r-appr-esenta e di cer-car-e

i mezzi più idonei per- un 'ef.ficace difesa" (12), aveva

car-atter-e "essenzialmente pr-opedeLltico" (13): al purrt o

che venne var-ata l'iniziativa di un secondo convegno,

desti nato ad ·aver-per- tema "La rì sposta occi dental e alI a

gLler-r-a rivoluzionar-ia" e,.alla c cric l uad orie dei lavor-i, 'fu

* * * * *(9) Cfr-. RA,V13, C436, p258.
(10) Cfr-. RA, V13, C436, pp. 16 e 253.
(11) Cfr-. RA, V13, C436, p,9.
(12) Cfr-. il passo di cuì alla nota che pr-ecede.
(13) Cfr-. RA, V13, C436, p255.
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nominata una commissione permanente di studio, che

avrebbe assistito l'Istituto nelle sue iniziative (141.

Negli atti del convegno si legge, tra l'altro: Il •• • di

fronte a questo stato di fatto da cui scaturisce evidente

il pericolo che minaccia la civiltà occidentale, i

sistemi democratici nella generalità sono inadeguati ••• :

i sistemi democratici cioè quei reggimenti deÌla cosa

pubblica a carattere partitocratico .~ parlamentare di cui

noi italiani conosciamo bene le debolezze ed il loro

stato di abulia morale ... " (15) " ••• nonsoltanto abbiamo

il privilegio di avere il partito comunista più forte del

mondo libero e di essere collocati ai confini di uno

Stato d'ispirazione comunista, ma anche di constatare che

i comunisti sono arrivati nell'anticamera del

governo ..• dobbiamo solo prendere atto che l'Italia è una

nazione schierata nel campo avverso al comunismo ed è

parimenti uno degli obiettivi, forse uno dei più deboli,

della g. l"'". Il (gLlerra rivoluzionaria) llcomunista

... 1'Italia rimane un paese atlantico ••• esiste un compito

( 14)
(151

* * * * *Cfr. RA, Vf3, C436, p264.
Cfr. RA, V13, C436, p72.
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strategico che implicitamente l'alleanza ci conferisce ed

è quello di impedire che il comunismo in Italia

avanzi ... (16) " .•. In t.aLun ì casi, sono le stesse leggi

democratiche a fornire allagLlerra rivoluzionaria i mezzi

e 'le vie 'dipenetrazione: ad esempio, attraverso le

amministrazioni locali ••. In vaste zone del paese i

comunisti e i loro alleati di sinistra hanno stabilito

aree di monopolio politico ed organizzativo .•. Facendosi

forti del controllo di tali zone, i comunisti possono

ricattare gli organi politici centrali ... se gli

anticomunisti avessero maggiore sensibilità politica,

approfitterebbero della situazione per sfruttare in senso

anticomunista la natufale tendenza alla ribellione delle

nuove generazioni culturali contro il conformi~mo delle

dottrine ufficiali ..• " (17) " ••. Lo studio dei metodi

della guerra eterodossa ci deve evidentemente indurre a

elaborare un piano di difesa e contrattacco rispetto alle

forze de=1la sovversione•••la relativa tranquillità di cui

( 16)
( 17)

*** * *
Cfr. RA, V13, C436, pp. 82-83.
Cfr., RA, V13, C436, PP', 164-165.
presente nota si riferisce sono
relazione di GuidoGIANNETTlNI.

I passi cui l a
tratti da l I a



prpvvisoriamente disponiamp nel mpmento presente dpvrebbe

indurci a preparare, sin d'ora, Llno schieramento

differenziato, su scala nazipnale ed europea, delle fprze

o ì sporu b ì ì ì per la difesa e per l 'pffesa •.. " (18) " ... rio ì

dpbbiamp essere implacabili come è il nostrp nemicp.

E' una lotta alI 'ultimp sangue ed il npstrp traguardp è

quellp di eliminare il pericplp cpmunista, in qualsiasi

forma. Quella che esclude la viplenza ci sarebbe più

gradita, ma npn bispgna rifiutarsi di cpnsiderare anche

l 'al~ra fprma di lptta••• è giuntp anche il tempp in cui

in Italia i cittadini leali devpnp propprsi delle

iniziative cpncrete, che prpmuovanp gruppi di autpdifesa

per difendere la Patria, la spcietà italiana e se stessi

da oçn ì evenienza••• " (19) " ..• esprimiamp pLlbblicamente

la npstra vplpntà di cpmbatterlo" (i l c crnun ì emo) "e

spprattuttp sul sup stessp terrenp, restituendpgli -tanto

che siamp sulla difensiva- cplpp per cplpp e ben decisi,

quandp ciò sarà finalmente cpncessp dal maturarsi delle

situazipni ••• di passare risplutamente e cpn estrema

* * * * *(18) Cfr. RA, V13, C436, p243.
(19) - Cfr. RA, V13, C436, pp. 260-261.



spregiudicatezza all'offensiva... " (20) " •.• t ut t a la

dottrina di una difesa occidentale contro la g.r.

comunista deve poggiare su basi interamente nuove ed

anch'esse ••• ' ri VOlLIZionarie' • ; • questa nu6Vadottri na, 'ché,

potremmo definire della' controguerra rivol Llzionari a.' •••

qLlalsiasi violazione compiuta dai comunisti , nel quadro

della 10roguerra'rivolLlzionaria••• -come, per esempio, il

riuscire, da parte loro, sfrLlttando opportuni tà d'eventi

--e debolezza di governi- di inserirsi in una 'nuova

maggioranza" o peggio ancora a penetral"e, non fosse che

-, con un segretario al-le PP.TT., in un gabinetto

ministeriale- costituirebb~ un atto di aggressione

talmente grave contro lo 'spazio politico' vitale dello

Stato, da rendere' necessaria l'attuazione nei loro

confronti di un piano di difesa totale. Vale a dire

l'intervento diretto, deciso e decisivo de~le FF.AA. di

quel Paese••• "(2i) " .•• L'unico movimento che ha tentato

una risposta all,a g.r. è 'stato ilf'ascismo nel];e sue

varie incarnazioni-o Ma fu unf'allimentoquasi totale, ed è

* * * * *(20) Cfr. RA, V13, C436 , pp. 32-33.
(21) Cfr. RA, V13, C436, pp. 53 e 55.
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stata anche una risposta inadeguata,

frammentaria ..• L'unico fatto positivo è che la smisurata

potenza dell 'America e le sue irraggiungibili energie

morali e materiali costituiscono ancora un largo margine

di potenziale possibilità di reazione ••• " (22) Il •• • Si

tratta quindi di un atto di saggezza e di giustizia

togliere ai movimenti, ai partiti ed ai gruppi al

servizio della g.r. la libertà d'azione ••• Radicalizzare

la lotta è il metodo piQ corretto per impostarla a nostro

vantaggio ••• Preven~re vuoI dire anche cautelarsi contro

gli attacchi di sorpresa, esterni ed interni, onde

preparare uno strumento militare adeguato alle tecniche

ed ai procedimenti della g.r. Uno strumento che comprende

la creazione di gruppi permanenti di autodifesa che ••• non

esitino ad accettare la lotta nelle condizioni meno

ortodosse, con l'energia e la spregiudicatezza

necessaria •••• " (23) " ••• non si pensi che questo convegno

esaurisca la sua importanza nel dar vita al documento

conclusivo. Ha invece una sua importanza agli effetti

* * * * *(22) Cfr. RA, V13, C436, p70.
(23) Cfr. RA, V13, C436, pp. 74-75.
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prati ci: metter in luce certi temi,

esattamente le tecniche usate dall'avversario, diffondere

questa nuova impostazione ... Bisogna pun'taresull 'opinione

pubblica al di fLlori degli schemi di partito e dei

ri feri menti .p o l ìtìc ì ; •• Spetterà poi ad altri organi, i n

senso militare, in senso politico generale, trarre da

t ut t c qusas t o le conseguenze concrete , e far sì che alla

scoperta della guerra sovversiva e della g.r. segua

rivoluzionaria e della difesa ••. u (24) " ••. Allora è tempo

l'elaborazione completa della tattica contro-

.......
<-----"
---..-'
'd.
~

V9
~

di fare qLlalcosa che vada al di làdi quas t c Convegno per

fare prati'camente qual cosa ••• possiamo aspettarci niente

dall'Italia ufficiale ••• occorre adottare sistemi

altrettanto r ì vo ì uz ì cnar ì di quelli che usano i

comunisti, entrare cioè in un nuovo ambiente mentale ... Le

Forze Armate godono la mia e la nostra piena fidLlcia e

sono 'pronte a fare miracol i, ma non basta••• u (25) u ••• da

una parte in'Italia (caso, dici'amo così, . l egal e ',) ,

dall'altra nel Vietnam(caso 'viol,ento') ••. rischia di

* * * * '*(24) Cfr. RA, V13, C436, p98.
(25) Cfr. RA, V13, C436, p129.



deci.dersi la sorte di due continenti, già occup s t ì .nella

loro parte maggiore da Potenze comuniste. La decisione,

dun quo , dipende molto da noi. Proprio da noi

italiani ... Se sapremo finalmente aprire gli occhi •.. se

sapremo reagire in misura adeguata, allora, e soltanto

allora, potremo riprenderci e vincere. Ma attenzione: è

tardi. Molto tardi .•. siamo arrivati agli ultimi cinque

minuti" (26).

Nella relazione inaugurale del convegno si legge (27),

con riferimento, tra gli altri, al problema "della

risposta, occidentale e italiana, alla guerra

rivoluzionaria": Il •• • per l'impostazione e

l'approfondimento di simili temi .•• l'Istituto Pollio

annuncia fin da questo momento la formazione di una serie

di gruppi di studio, ai quali sarà proposto, in modo

organico e ben coordinato, di condurre indagini e

ricerche, in vista di quello che sarà il nostro secondo

incontro••. Intanto, un primo gruppo di studio, già è in

Fun a ì one.• Abbiamo qu ì fra noi venti stLldenti

* * * * *(26) - Cfr. RA, V13, C436, p169.
(27) - Cfr. RA, V13, C436, p16.
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universitari che l'Istituto Pollio ha pregato -dopo una

selezione di merito- di prender parte ai lavori, appunto

come gruppo. Essi porteranno avanti l'esame degli

argornenti che qui saranno affrontati e ne faranno oggetto

di ulteriori ricerche. L'IstitutoPollio si sforzerà di

a ì u't ar ìì in ogni modo: facilitando le loro ricerche,

promuovendo le loro sessioni di studio, ponendo a loro

disposizione il material~ necessario•.. n

No~ ~è dubbio che -come ha commentato il PUBBLICO

MINISTERO (28)- "si gettavano in questo modo le basi· di

un programma per studiare i metodi di attuazione in

Italia della 'controrivoluzione'''. Si è già in parte

visto che, nei vari interventi, non si risparmiarono i

riferimenti alle Forze Armate. AddirittLlra, sotto il

titolo "Adeguare lo strLlmento mil i tare", si arri va a

vagheggiare Lln'organizzazione che "copre tutta la nazione

in modo tale che tutti i cittadini sono nelle liste di

mobilitazione e distinti per le loro attitudini non

soltanto militari. E' così possibile fare una scelta di

* * * **(28) - RE, p44.



coloro che debbono formare i gruppi di autodifesa. Gli

Stati maggiori possono essere misti, cioè assistiti qa

civili" (29). Ancora, si af.ferma che la spiegazione degli

i nSLlccessi occidentali di fronte alla gLlerra

r ì vo l uz ì onar ì a comunista può trovarsi nell' "aver dato di

volta in volta singole risposte tattiche locali, senza

impostare un a contro guerra ri '.101 LlZ i onari a total e per

combattere (anche con criteri offensivi) l'intero mondo

comunista"(30). E si pone quindi sul terreno il problema

del coordinamento internazionale per la gestione della

"contro-gLlerra r ì vot uz ì cnar ì a" (31).

In buona sostanza, sotto l'ala protettrice dei servizi

segreti, in un 'iniziativa che vede l'attiva

partecipazione di personaggi come Guido GIANNETTINI, che

nel 1965 già lavorava per il SID (32), si indica, in

termini tutt'altro che criptici, la direttrice volta alla

congiunzione operativa 'controrivoluzionaria' di

esponenti della destra e di militari.

* * * * *(29) Cfr. RA, V13, C436, p85.
(30) Cfr. RA, V13, C436, p153; il passo è tratto dalla

relazione di Guido GIANNETTINI.
(31) Cf,.-. RA, V13, C436, p221.
(32) Cf,.-. AA, V6, C40, pp. 614-616.



Va rilevato che un secondo convegno sulla "guerra

rivoluzionaria" ebbe effettivamente luogo nel 1971. Così

il Gen. Siro ROSSETI al PUBBLICO MINISTERO (33): n ••• Nel

1971 fui inviato dal Gen. MICELI adùnconvegno a Roma

presso un i st.i tute di studi strategici. Nel corso del

convegno presero la parola anche Filippo DE JORIO e Gùido

GIANNETTINI. Era presente il Comandante Generale

dell 'Arma SANGIORGI ed il Ministro della Difesa mandO un

telegramma di adesione. L'argomento era costitLlito dalla

'guerra rivoluzionaria' e dur-ante la riunione fu detto

esplicitamente che scopo della riunione era quello di

sollecitare una coscienza anticomunista. Per iscritto

espressi una valutazione· negativa al Gen. MICELI •

All"epoca era Ministro della Difesa l 'Ono TANASSr. •• "

b) E' agli atti (34) anche il documento noto come 'Memoriale

di Eliodoro POMAR'. Risu~ta (35) che il POMAR ha, in

al tra sede, escI LISO di esserne ~'aLltore ed ha tentato di

addossarne la paternità a persona estranea. Senonché> la

(33)

(34)
(35)

* * * * *Cfr., A~D" V13, C4,pùnto 2,
2/11/87, p42;

- In AA, V7, C44, pp. 45-76.
Cfr. AA, V3, C12, pp. 50-51.

p17; cfr. anche VLI



provenienza dal POMAR è fL\ori discussione (36), cosi come

sono note l e fonti di "mol ti ssi mi fatti ri portati nel

memori al eli.

Scritto nella seconda metà degli anni '70 e destinato ad

essere usato nel procedimento romano cosiddetto 'del

Golpe BORGHESE', nel quale il POMAR era imputato, il

memoriale afferma esplicitamente, tra l'altro (37):

"L'interpretazione dei fatti di tipo sovversivo che si

verificano un poco dovunque in Europa, può condurre a

conclusioni ~ogiche e razionali solo se tali fatti

vengono inquadrati in un contesto politico generale e

nella opportunità che posseggono certe forze di manovrare

le situazioni interne dei singoli Stati per ridurre (ed

in certi casi annullare) la libertà d'azione di singoli

uomini politici o addirittura di Governi, condizionandoli

opportunamente. Anche quando il meccanismo di

quest'azione è visibile, non sempre è chiara l'origine e

l'ispirazione di queste manovre che risalgono

V3,
p48
V7,

all 'i nteresse

(36) Cfr. AA,
29/6/97,

(37) - Cfr. AA,

di gruppi di potere non facilmente

* * * * *C12, p51; cfr. anche DELLE CHIAIE, in vu
e vu 2/7/87, p21.

C44, p67.
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ì nd ì v ì duab ì L ì e definibili con la necessar-ia

chiar-ezza ••• Ai Gover-ni che, pr-eoccupati da qLlesta fuga in

avanti dei ser-vizi segr-eti, hanno cer-cato di l i mi tar-nele

iniziative e dibloccar-ne i poter-i, questi Llltimi hanno

risposto mediante la pr-ovocazione di una campagna

ter-r-or-i sti ca sempr-e pi I~intensa ed i ndiscr-imi nata••• A

tale scopo hanno agito utilizzando la lor-o r-ete di

infor-mator-i per- compiti di istigazione e di attivazione

(o addir-ittur-a in quat che caso di esecuzione>

attentati, di str-agi e di ipotetici colpi di stato

di

allo

scopo di ottener-e poter-i sempr-e pi l~ gr-andi, mezz i sempr-e

p ì ù notevoli, liber-tà d'azionesempr-e p ì ù lar-ga.Ad ogni

violenza infatti, la r-eazione emozionale dei cittadini ha

spinto all'appr-ovazione di leggi sempr-e p i ù pesanti ed

all'eliminazione sempr-e p ì ù spinta delle gar-anzie sulla

libertà, di fr-onte all'evidenza del per-icolo incombente

sulla società••• "

Viene così individuato un "poter-e oscur-o" al cui ser-vizio

avr-ebbe agito, tr-a glialtr-i, Stefano DELLE CHIAIE. :Quale

che sia il peso del 'documento in relazione Cl fatti

1 4:'.7



specifici la cui cognizione non compete a questa Corte,

va sottolineato, ai fini che qui rilevano, che il

memoriale -con l'autorevolezza che in materia va

riconosciuta al suo autore in ragione dell'internità ad

ambienti della destra eNtraistituzionale- viene

descrivendo -come realmente esistenti- situazioni di

fatto di cui non è arduo cogliere, sotto certi profili,

la sostanziale riconducibilità alla ricerca di alleanze

ed alle strategie di fondo sottese alla iniziativa del

convegno dell'Istituto Pollio.

cl Tanto il PUBBLICO MINISTERO (38) quanto il GiLldice

Istruttore (39) hanno appuntato l'attenzione sul noto

volume di Franco FREDA, dal titolo "La disintegrazione

del sistema" (40). Vengono in considerazione i seguenti

passi, nei quali il discorso politico di questo 'ma~tre à

penser' è lapidariamente espresso: " ••• dobbiamo affermare

che la condizione -non sufficiente

* * * * *

ma, comunque,

(38) RE, pp. 54-55.
(39) - SO, pp. 660-661.
(40) Travasi in copia in RA, V5, C170, pp. 5 ss. Il

volume, comparso nel 1969 e riedito nel 1978,
contiene il testo dell'intervento svolto dal FREDA
nella riunione del comitato di reggenza del fronte
Europeo Rivoluzionario, avvenuta a Regensburg il
17/8/1969.
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necessaria- per porre gli elementi di fondazione del vero

Stato, è la EVERSIONE di tutto ciò che oggi esiste come

sistema p o Lì t i c o , Occorre, i nfat'ti, propizial"e e

accele~are i tempi di questa distruzione, esasperare

l'opera di rottura del presente equilibrio e dell'attuale

fase di assestamento politico. Vigilare affinché gli

eventuali veicoli, le potenziali forze che debbono

determinare il collasso dei centri nervosi del sistema

borghese, non vengano assorbi te o integrate i n un a delle

tante possibilità di cristallizzazione che il mondo

borghese offre. IneVitabilmente, qu ì nd ì , dobbiamo

trasferire le nostre considerazioni dal piano del

riconoscimento dei principi al piano operativo •.. il male

rappresentato dalla società borghese è

inguaribile ••• nessuna terapia è possibile .•. nemmeno una

operazione chirurgica riesce ormai efficace•.. occorre

accelerare l'emorragia e sotterrare il cadavere. Noi

dobbiamo persuaderli di come non si possa modificare

nulla fin tanto che rimangano anche solo le macerie;

come il presupposto fondamentale per edificare il vero

An~n



stato sia l'abbattimento pure delle forme residuali e

delle strutture supersti ti dei sistemi borghesi ... " (41)

11 ... .. Non è c ornp i to nostr-D, infatti, l i mi tarsi ad 2.rr-ecar-e

danni o semplici distruzioni al sistema, ma provocarne la

disintegrazione ... Ora è proprio questo, la distruzione

del sistema, il nostro compito storico immediato ... Noi

siamo dei fanatici, dei fanatici che mirano a essere

sempre p ì ù lucidi. •• " (42) "L'appello rivolto a quegli

uomini che, secondo gli schemi parlamentari, compongono

le frange alla estrema destra del sistema, può dirsi

chiuso. Noi, tuttavia, vogliamo rivolgerei a coloro che

rifiutano radicalmente il sistema, situandosi oltre la

sinistra di questo, sicuri che anche con loro potrà

essere realizzata una leale unità di azione nella lotta

contro la società borghese •.. Ciò assume per gli uni e per

gli altri i caratteri di un'identica certezza, che a

entrambi impone l'esigenza di una leale strategia di

lotta comune••. " (43)

Si tratta di proposizioni decisamente esplicite. Ad ogni

* * * * *
(41) RA, V5, C 170, p p. 35-36.
(42) - RA, V5, C170, p47.
(43) - RA, V5, C170, pp. 48-49.
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buon conto, i l FREDAebbe .:\ darne, nell a prassi, una.

~orta di 'interpretazione autentica', benché assolto con

formul a dubitati va d a l La. strage cosi ddetta 'di F'i azza

Fontana' , nel medesimo procedi mento ebbe a ri portare

condanna definitiva per 17 attentati con ordigni

esplosivi, risalenti proprio all'epoca in cui "La.

disintegrazione del sistema" venne alla t uc a , Né a

distanza di dieci .nni il messaggio lanciato da questo

ideologo aveva perso vigore: basti rilevare le assonanze

. fra gli ultimi due passi sopra riportati ed il contenuto

del brano dal titolo "Sul fronte unito", pubblicato sul

n. 5 di 'Costruiamo l'Azione' (44), nel periodo che si

colloca a cavallo fra la campagna dinamitarda del 1978 e

la c arnp aqna degli attentati siglati 'M.R.F'.' del 1979.

d) Dei Fogli d'ordini di Ordine Nuovo si è già avuta

occasione di far cenno (45) . Essi portano,

rispettivamente, le date del marzO e del maggio 1978. Nel

in
1

'"
~,

(45)
(46)

primo si legge, tra l'altro (46): "A oltre 4 anni dallo

* * * * *(44) - Cfr. vu 14/4/87, p44. La bozza del brano fu
seqLlestrata a sergio CALORE in un procedimento
carico al dotto AMATO: cfr. AA, V2/4, fascicolo
pp .. 824-.825.
Cfr. sLlpra,sLlb 2.2.4).
Cfr. AA, V2, C5, pp. 108 ss.
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scioglimento, 4 anni densi di persecuzione e di lotte, il

M.F'.O.I\I. ha dimostrato di saper portare avanti, ·;<\nche

nelle condizioni difficili della clandestinità, la

rivoluzione culturale e politica iniziata trent'anni

orsono. Sono stati consolidati e ampliati i quadri

politici, è stata ridefinita la linea strategica, sono

state create nuove strutture operative ••• CONTRO IL

SISTEMA MULTINAZIONALE RIVOLUZIONE POPOLARE ..• ORDINE

NUOVO E' ALTERNATIVA RIVOLUZIONARIA..• convinti che la

miglior difesa sia l'attacco, dobbiamo chiamare a

raccolta tutte le forze disponibili ad attaccare il

sistema•.. IL MOVIMENTO SI E' DATO UNA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA LA CUI CARATTERISTICA PRINCIPALE DEVE

ESSERE LA CLANDESTINITA· •.• Il militante deve diventare

centro di iniziativa autonoma creando nuovi organismi

d'azione culturale, politica, sociale, sportiva o

entrando in organismi già esistenti a seconda della

opportunità di tempo e di luogo. Non ha importanza

l'omogeneità delle sigle (che, anzi, se differenziate,

consentono di battere meglio la

1442.
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cerchiamo il soldato politico ••• L'UNICA LATITANZA

CONCEPIBILE E'OPERATIVA in Italia' •• LA LOTTA ARMATA E'

LA SOLA GARANZIA CONTRO I CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI

DELLA CHIESA" (sic) ."EIL CONFINO di COSSIGA •• . s ì n dal

prossimo bollettino, inizieremo la pubbli~azione di

nominativi di spie e di coloro ·i:he, con il

comportamento, hanno recatcidanni al Movimento ••• "·

loro

E nel secondo (47): " ••• Il M.p.o.N. deve rinsaldare le

suestrLlttLlre clandestine eda.dottare tutte qLlell e misure

di sicurezza atte ai:onsenti rgli di r-eggere l'aggravato

urto repressi vo ••• La ri strutturazione del M. P. O. N, nei

suoi qLladri e nei suoi settori ha consentito un rilancio

del Movimento ad ogni livello. Vari'e iniziative di

carattere pratico-operativo sono state prese dai

responsabili del settore per fornire efficienza e

saldezza alle strutture clandestine e possibilità

d'i ntervento verso l' esteroo •• ",LA LOTTA.. CLANDESTINA HA

COME SUA PREMESSA LA MENTALITA' CLANDESTINA. ILNÒSTRo

CoMBATTENTE ..E' lLSoLDAToPoLITICo: •• Moltciè stato fatto

*"* * *"*(47) - Cfr. AA, V2, C5, pp. 115 ss.

144:":



negli Llltimi mesi, per dare impLllso all 'attività verso

l 'ester,no. Iniziative di stampa, aggregaz ione di

ambienti, creazione di nuovi organismi, costituzione di

gruppi operativi collaterali hanno caratterizzato la

nostra azione ••• L'articolazione della lotta è condizione

di successo: è necessario colp~re il sistema in tutti i

suoi gangli. Ogni giorno vengono offerte possibilità

d'intervento e sta all'iniziativa dei militanti esser

presenti in tutte le situazioni in cui si intraveda

spazio reale per l'at,tività rivoluzionaria •• ,.Ripetiamo

che. la differenziazione delle sigle è, nell 'attLlale

momento, un'esigenza tattica ed insieme il modo più

efficace per sfuggire alla repressione ••• Organizzare

nuclei rivoluzionari di lotta.al sistema••• Puntare alla

spaccatura orizzontale del paese reale, accelerando con

ogni mezzo la frattura già in atto ••• "

Entrambi i 'fogli d'ordini' terminano con l'invito a

bruciare il document.o subito dopo averlo letto: soltanto

l'averli il NAPOLI imprudentemente, conservati nella

propria abitazione -ove gli furono

1444
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consentito di venirne a conoscere ~[ testo.

Al 'foglio d'ordini' del maggio 1978 era allegato un

dattiloscritto (48) di 33 pagine intitolato "NORME

GENERALI": cioè, "norme di sicurezza per salVaguardare i

singol i soldati politici, l'organi z z az ione a cui

appartengono e la continuità dell'idea rivoluzionaria".

Sono dettate per la sicurezza clandestina del militants:

di COlLli che combatte la "guerra rivolLlzionaria". "La

psicologica, la guerriglia ti .la guerra sovversiva••• è una

gLlerra rivoluzionaria è altra cosa che la guerra

'lotta total e. I soldati politici ch~ la intraprendono

vogliono essere innanzi tutto dei testi Essi,

perciò, non si pongono problemi di tempo ••• di spazio ••• di

metodi. •• di scopi. •• La guerra rivolLlzionaria può qu ì nd ì

comprend~re i n sé ogni al·tro tipo' di guerra ••• "

L~ norme attengono ai seguenti- argomenti: si cureaz.a

individuale, sorveglianza e pe~inamento, perquisizioni ed

indagini, interrogatori .ed arresti, contatti e

comunicazioni interne, copertura, alibi. e pretesti,

* * ** *(48) - Cfr. AA, V2, C5, pp. 120ss.
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recl u t arnerrt o , sicurezza generale dell 'organizzazione,

metodi di polizia, com~ortamento pratico in caso di

provvedimenti repressivi.

Come si è visto nella parte della trattazione relativa al

delitto di banda armata, la paternità dei 'fogli

d'ordini' non è più un mistero. Peraltro, la penna del

SlGNORELLl è facilmente riconoscibile nelle parti che si

riferiscono al "soldato politico", le quali esprimono una

tematica cara all'imputato; e la penna del FACHlNl,

puntiglioso cultore della sicurezza (49), è invece

riconoscibile nelle Il Norme GeneraI i" , costituenti

l'aggiornamento di un compendio di istrLlzioni (50) che

era già patrimonio della destra eversiva. La conoscenza

che oggi si ha circa la paternità dei 'fogli d'ordine'

vale a riempire di concreti contenuti i riferimenti alle

"nuove strutture operative" ed al "rilancio,di iniziative

di carattere pratico-operativo per fornire ••• possibilità

d'intervento verso l'esterno": riferimenti facilmente

* * * * *(49) 'cfr'. Gianluigi NAPOLI, in lA, V9/a-1, C7, pp. 22 e 23.
(50) Più precisamente, della parte relativa alla

'sicurezza' del documento "Formazione Elementare",
seqLlestrato a Marco BALLAN eSB, V1, CD.
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decodificabili~ ave si tengano presenti la realtà del

gruppo coagulatosi attorno a 'Costruiamo l'Azione' e le

campagne di attentati in cui il gruppo stesso fu

impagnatoneglianni 1978-79. Siè fatto cenno di come il

messaggio del FREDA, a distanza di dieci anni, non avendo

perso . in inci si vi 'tà, abbia anzi trovato eco

~riscontrabile anche sul piano operativo- nell"ambiente

di Costruiamo l'Azione.

si è visto che non soltanto la

strategica

FACHINI:

Questa linea

si incarna nella figura di

di c orrt ì nu ì t à

Massimiliano

sua vocazione

dinamitarda affonda le radici proprio alla fine degli

anni "60, ma anche che egli, divenuto capo indiscusso

della 'cellula veneta", fu -assai significativamen'te- tra

gli artefici della 'liberazione" del FREDA dal soggiorno

obbligato di Catanzaro .
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La necessità di avere riguardo a fatti e circostanze emerse

da alt~i procedimenti che hanno avuto od hanno ad oggetto,

dnche indirettamente, vicende di collusione fra spezzoni

deviati dei servizi di sicurezza o di altri apparati dello

stato e frange del terrorismo neofascista, o comunque

condotte deviate di settori di appar.at i istituzionali,

discende dall'impostazione stessa dell'accusa,

-così come risulta delineata nell'ordinanza di

giudizio (51)- predica:

la quale

rinvio a

al l'esistenza di una strategia politica complessivamente

uni t ar ì a, che -pur nelle peculiarità storico-ambientali

che hanno caratterizzato nel tempo le sue articolazioni-

avrebbe ispirato le stragi indiscriminate compiute in

Italia dal 1969 in avanti;

bl lo svolgimento di Dn ruolo funzionale a detta strategia

da parte di alcuni personaggi, che, sotto diverse

copertllt-e e con varie collocazioni (faccendi eri,

giornalisti, e, segnata.mente,

* * * * *

esponenti di formazioni

(51) - SO, pp. 649-650.
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della dest~a extraìstituzianale e funzionari ed ufficiali

dei servizi segreti), avr-ebbero costituito, insieme ad

altri ~imasti ignoti, l'organigr-a.mma segr-e-to di una vera

e propria struttura occulta;

cl l '~ssolvimento di una determinata funzione da parte del

di destra, nelI 'ambi to di determinate

relazioni che sarebbero intercorse fra le varie

+ormazioni eversive

delle loro azioni,

ed il vertice occulto ispiratore

strettamente legato ad apparati di

F"wmi restando, quanto ai procedimenti def i ni ti con sentenz

irrevocabile, i vincoli del ç ì ud ì c atio , operanti tuttavia nei

l i miti di cui si è detto sub 2.2.31, e precisato, con

l"'fferimento ai procedimenti tuttora pendenti, che non

compete naturalmen·te a ques t a Corte valutare la sussistenza

di eventuali responsabilità penali se non nei l i mi t i del

'thema. decidendum'delineato dalle ì mput az ì on ì di cui in

ep il~r:af e, vanno doverosa.mente a.pprezzati .da questo Collegio

t.ut t ì. quei fatti emersi in altri procedimenti che risultino

utilizzabili ai di versi e specifici.fini

-'flAn

della presente



decisione~

A tal fine -e, pi~ in generale, a scongiurare il pericolo

~h2 :a val~tazione dei fatti di 9versione oggetto di

giudizio risentisse dei limiti di un'indagine settoriale e

avulsa dal suo naturale, complessivo quadro di riferimento-

già l'Istruttore aveva acquisito "un'imponente mole di atti e

provvedimenti da procedimenti celebrati in altre sedi

giurisdizionali; ulteriori acquisizioni sono poi intervenute

in corso di giudizio.

In effetti, il presente procedimento costituisce un

osservatorio privilegiato rispetta ad una molteplicità di

vicende, articolatesi negli anni, delle quali si assume la

ricanducibilità ad una strategia e ad una struttura

unitarie. E ciò perché, collocandosi la strage di Bologna e

le manovre di intossicazione delle relative indagini

cronologicamente a valle di tali vicende, è dato, da questo

procedimento, lanciare uno sguardo retrospettivo, e,

cogliere, ave esi ·stente, la trama unitaria fra i vari

episodi registratisi dalla fine degli anni '60 sino

all'inizio degli anni '80.
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Nei cap i tol i ~o'-' , 4° e 5° della requisitoria scritta

rassegnata all'esi to dell' i struttori a, il PUBBLICO MINISTERO

ha condotto, basandosi sugli atti e provvedimenti dei

relativi procedimenti , una lunga ed approfondita analisi di

une mol.teplicità di episodi verificatisi in Italia fra il

1969 ed il 1974, cioè nel periodo che, nella prospettiva

accusatoria, può dirsi idealmente c:ompreso fra la strage

comp ì utamerrce tale analisi nella sua vastità; è SLlfficiente,

'Piazza Fontana' e l'attentato al trenocosiddetta di

'Italicus'. Non è necessario in questa sede riprendere

:7ai fini della verifica dell'ipotesi accusatoria, evidenziare

talune circostanze ricavabili da vic:ende giudicate altrove:

circostanze'dalle quali -a prescindere dalle conc ì ue ì cn ì che

se ne debbon trarre- già è dato evincere la non

episodicità,ma, viceversa, la non casuale ripetitività, nel

corso degli anni, secondo determinati schemi, di situazioni

di collusione.

a) Sono notorie, almeno negli esiti processuali, le vicende

relative alla strage cosiddetta 'di Piazza Fontana'. Se si

è formato un giudi cato assolutori o dubi tati ve per i l
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FREDA, il VENTURA.ed il GIANNETTINI, e se la posizione

del DELLE CHIAIE e del FACHINI rimane da definire nel

separato giudizio attualmente pendente avanti alla Corte

d'Assise di Catanzaro, restano tuttavia storicamente

acquisite, attraverso gli atti di quel procedimento,

importanti certezze. Innanzitutto, vengono in

considerazione gli stretti collegamenti fra il FREDA ed

il VENTURA da una parte, ed il GIANNETTINI dall'altra, in

un'epoca in cui, essendo la 'cellula veneta' impegnata in

un' intensa campagna di attentati dinamitardi, il

GIANNETTINI, reduce dall'esperienza del convegno

dell 'Istituto Pollio, lavorava da anni per conto del

S.I.D.: collegamenti da valutare alla stregua del fatto

che il GIANNETTINI "ben conosceva l'attività eversiva in

corso della 'cellula veneta' diretta da Franco FREDA e

Giovanni VENTURA" (52).

* * * * *(52) - Cfr. AA, V6, C40, p654. Sottolinea la Corte d'Assise
di Catanzaro come il VENTURA, sin dall'istruttoria,
avesse precisato d'aver sempre tenuto il GIANNETTINI
al corrente degli attentati commessi sino all'estate
del 1969; evidenzia inoltre. che il VENTURA, negli
interrogatori dellO e 24 maggio 1973, aveva
dichiarato che "prima di sapere che era stato Guido
LORENZON a tradirlo, denunciandolo all'autorità
giLldiz:i.aria, egli aveva sospettato" anche del
GIANNETTINI; illustra, infine, in che modo, tali
dichiarazionir-isultino controllate attraverso la
testimonianza del LORENZON.

1452



Inoltre, nel gennaio del 1973, il Gen. MALETTI ed il Cap.

LABRUNA, l'Llnocapo del reparto "D" delS;LD.e l'altro

Ufficiale addetto allo stesso reparto, assieme al

GIANNETTINI,coltivarono il 'progetto di far evadere

Angelo VENTURA dal carcere di Monza. Dall'accLlsa di

tentati vO'di procurata evasione furono assolti con la

for.mLll a "perché .i lfattononcostitLli scereato" , solo in

ch ìav ì delcar'cere e delle due bombolette narcotizzanti''',

sia pLlre accompagnate .dalla garanz i adell a consegna del l e

qqanto, "essendosi limitati a formulare mere proposte,

avevano "tenuto una condotta limitata alla fase

preparatoria del reato " (53) .. ".Resta, comunque,

insopprimibile storicamente, con tutto il SLIO carico di

preoccupanti. problemi sulle motivazioniispiratrici. •• il

fatto che Lm piano di evasione ·fu elaborato e,proposto in

favore di Giovanni VENTURA per iniziativa od almeno con

la partecipazione di esponenti delS.LD." (54).

b) Aff.ermare od •escI udere.la penaI e responsabi li tà ·degli

imputati nel procedimento cosiddetto ~del.Golpe BORGHESE~

* * * * *(53) AA, V6, C40, p677.
(54) AA, V6, C40, pp. 677-678.
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e nei procedimenti connessi in relazione alle norme

incriminatrici dall'accusa contestate in quella sede, era

questione rimessa all 'esclusiva cognizione del giLldice

naturale, e in tale sede risolta con pronuncia oramai

irrevocabile (55). Ai fini che qui rilevano, occorre

evidenziare come l'azione dei congiurati si sia potuta

dispiegare solo grazie al compiacente silenzio del Gen.

MICELI ed all'azione di copertura da costui svolta, come

capo del S.I.D., in favore degli insorti. Aveva il MICELI

avut.o "incontri con l 'ORLANDINI ed il BORGHESE prima

degli eventi del 1970" e trattenne poi nei propri

cassetti, fino alla rimozione dalla carica, "una proposta

del reparto 'D' per diramare alle superiori autorità il

risultato delle indagini SLll 'golpe'''. Che egli avesse

aderito o non a determinate iniziative, nulla rileva,

SLlff i ci ente essendo constatare che il "MICELI ha

spLldoratamente mentito, patentemente violando

fondamentali obblighi del suo Llfficio", al pun t o che "per

oltre tre anni egli ha agito legibussolutus, senza che

* * * * *(55) - AA, V20, C89.
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alcuna delle autoFitè sop~ao~di~ate abbia avuto madc di

ì rnpor q Lì il r ì ap et to di fondamentali p r ì n c ì p ì di l,:=ga.lità

"II silenzio cel BID è do l o s a

agevolazi2ne d2i ccngiurati, è sintomatica manifestazione

~i una volontà diretta ad intralciare il corso della

~iusti,zia~ è criminoso rifiuto di uffici legalmente

dovuti Il (56). Il MICELI occulta le prove in SUD possesso

conclusiva di maggioranza della Commissione

il silenzio ai suoi sottoposti.ad ì mpcrie

c) E' agli

r-elazione

at'ti (57) -ed è in parte riportata nella

Parlamentare d'Inchiest·a sulla Loggia P2 (58)- la

trascrizione del:a deposizione resa il 5/6/1974 al

Giudice Istruttore di Padova dal giornalista Giorgio

ZICARI. Questi, convocato a seguito della pubblicazione

di alcuni suoi articoli sul 'Corriere della Bera', ebbe

a riferire che, nel 1970, avendo appreso che il M.A.R. di

Car:o ~UMAGALLI (59) coltiYa~a programmi terroristici di

* * * * *(56) - I brani riportati tra virgolette sono tratti dalla
re~uisitoria scritta del PUBBLICO MINISTERO (RE, pp.
215~217>, i~ quale li cita, testualmente traendo:i
dalla reqL\isitol~ia del PUBBLICO MINISTEF:O di Roma
rassegnata nel procedimento 'del Golpe BORGHESE'.
Cfr. anche Cal., V6, Cl, pp. 192-196 ed AA, V5, C29,
pp. 48 verso-49 verso, nonché RE, pp. 190 ss.

(57) - Cfr. Cal, Vb, pp. 1008/506 ss.
(58) - Cfr. AA, V5, C29, pp. 49 'verso e 50 recto.
(59) - Per quanto riguarda costui ed il M.A.R., cfr. AA'J

V16, Ca5, nonché RE, pp. 295 ss.
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ter'f" i f iC5:~nte e avendone riferito al capo

=rwnist~ ~r2nco DI BELLA, il quale aveva avvisato i

·::::e11 'Arma., ~ collabQr~re con il S.LD., entrando

all'uG~O in contatto con i latitanti C2rlo FUMAGALLI e

Gaetana ORLANDO, e ottenendo da costoro, grazie a

colloqui registrati su nastro, informazioni per il citato

appar~to di sicurezza.

Riferi poi che, dopo la telefonata di convocazione da

parte del Magistrato, ne aveva ricevuta i"mmediatamEnte

Così. testualmente: Il.~.Mi sembra molto grave

ciò che accadde dopo la telefonata della S.V., ne

ricevetti una dal MORETTI della Legione di Brescia, il

quale mi comunicò che il Gen. PALUMBO aveva urgenza ~.

wl

vedermi per cose importantissime di CL\Ì non poteva.

per telefono ... venni avvicinato da un vecchio

amico, il Col. ROSSI dei CC. di Milano, che insistette

perché mi incontrassi con il Gen. PALUMBO ... restai

j'accordo che mi avrebbero prelevato per portarmi

l~i l ario ••• Per l'occasione mi munito di un



registratore••. riconobbi il Gen PALUMBO ... Quando

rimproverai in certo modo al gen. che si era lasciato

prosperare i l gruppo di FUMAGALLI pLlr avendo tLltti gl i

elementi per bloccarlo, il gen. disse che l'indagine era

prosegUita tanto è che l'arresto di SPEDINI e BORROMEO

non era avvenut.o per caso. Obi ettai che in tal caso

avrebbero doVuto riuscire anche a fermare FUMAGALLI e

impedire la strage di Brescia. Si era arrivati in Piazza

De Angeli. Qui scendemmo dall'auto ••• il col. del S.LD.,

muni to di· chi avi, aprì l a porta di un .. appartamento. Si

trattava di un Ufficio di copertLlra del S.LD••• Il Col.

del S.I.D. e il Col. ROSSI si trattennero da una parte

mentre i l gen. PALUMBOed i o entrammo i n LIno stLldi o. Mi

riservo di fornire tutti i dettagli di questo colloquio

il cui tema centraI e fu che io non dovevo parlare, che

poteva succedermi qualcosa, dei fastidi, che io avevo

tLltto da perdere dalla vicenda, che i Magistrati stavano

tentando di sostituirsi allo Sta.to riempiendouh vuoto di

potere, che non si sapeva cosa il giudice TAMBURINO

volesse cercare, che non ero obbligafc!' a test.i;nloniare ••• u
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dI La Corte ha.acquisito la recente sentenza della Corte

d'Assise di Venezia in data 25(7/1987 (601, la quale,

nell'accertare la responsabilità di Vincenzo VINCIGUERRA

e Carlo CICUTTINI per la strage di Peteano, ha altresì

fatto luce sullo sconvolgente scenario di deviazioni

poste in essere per coprire le responsabilità dei

terroristi neofascisti e dirottare le indagini verso

false piste. Responsabili del calunnioso coinvolgimento

di innocenti sono stati riconosciuti, riportando pesanti-

condanne, gli ufficiali dell'Arma Dino MINGARELLI e

Antonino CHIRICO. Dal canto suo, il solito Gen. PALUMBO

-dalla morte sottratto alle sue responsabilità- si servì

poi del fido Col. Michele SANTORD (condannato dalla

Corte d'assise di Venezial, perché costui, unitamente al

S.I.D., potesse orchestrare la simulazione di una falsa

pista 'rossa'.

La complessiva regia del PALUMBO è messa in piena luce

dal seguente passo della sentenza (611:

" .•• PALUMBO ••• ordina . al MINGARELLI di assumere

* * * * *(601 AAD, V10 ter, C2.
(61) Cfr. AAD, V10 ter, C2, pp. 503-504.
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personalmente la direzione delle indagini relative alla

strage di Peteano sovvertendo le ordinarie competenze

secondo le quali mai un comandante di legione avrebbe

dovuto svolgere funzioni di polizia giLldi z i ari a,

'esaLlt.orando' ••• il comandante del grLlppO di Gorizia: e

tutto questo perché MINGARELLI era un suo uomo di

precedenti che avevano contraddistinto la condotta del

f i du'c ì a , la quaLe 11 del tLltto agevole collegarla ai

MINGARELLI nella gestione ed organizzazione del . Piano

"E il MINGARELLI a sua volta si fece(62)8010'"

affiancare da un uomo di fiducia nella persona del

CHIRICO, che pure lui non aveva competenza in merito,

essendo del Gruppo di Udine.

Ma si è vi sto che l'i ntervento del PALUMBO non si esaLlri

nell a scel ta di chi avrebbe dcvute ccndur-r-è l e indagi ni ,

ma si concretò. in un costante interessamento che, avutc

riguardo alla nat.ur-a delle iniziative assunte, meglio si

di rebbeinterferenza.

* * * * *

(62) - Per il quale, cfr. AA, V15,C83e RE., pp. 5-;35, e, in
particolare, pp. 21-26
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E' SLlfficiente richiamare la vicenda F'I8ETTA ••• " (63)

"Ancora le . veline' dirette ad accreditare la pista rossa

e a bloccare quella nera.

Il fatto, poi, del tutto singolare, di preoccuparsi non

solo che gli eredi delle vittime della strage di F'eteano

si costituissero parti civili contro gli imputati di

allora," (64) "ma di disporre riunioni tra i legali delle

medesime, ancora nel procedimento di appello celebratosi

a Trieste, tenute presso la sede del comando di divisione

a Milano•.. l1

Nella parte finale della sentenza, laddove si riepilogano

i nodi della complessa e ponderosa decisione, è scritto

tra l'al tra (65) : " ••• Depistamento delle indagini in

di rez i ani del tutto inconsistenti: pista rossa e

conseguenti reati di falso, pista gialla e conseguenti

reati di falso e di calunnia volti ad accreditare anche

* * * * *(63) - La 'pista rossa' di cui si è fatto cenno fu
orchestrata, attribuendo falsamente a Marco F'I8ETTA,
già militante nel G.A.F'. e nelle B.R., informazioni
secondo le quali il progetto della strage di F'eteano
era maturato nell'ambito delle predette
organizzazioni, e comunque nell 'area eversiva di
estrema sinistra.

(64) - I "Goriziani", incolpati e perseguiti a segLlito delle
prime indagini, vittime della calunnia pluriaggravata
per la quale sono stati condannati il MINGARELLI ed
il CHIRICO.

(65) - AAD, V11) ter, C2, pp. 892-893.
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in sede giudiziaria la seconda, con un interessamento

diretto del F'ALUMBOche da solo dice in quale direzione

debba ~ssere ricercata la fonte delle condotte

del ì n quenz ì al i cOntestate agli impLttati i n qLlesta sede:

ed anche qui l'operato richiamo al 'Piano Solo', alla

Loggia P2," (66) " 0111 e deviazioni di parte dei Servizi di

in~ormazione, visto alla luce di quella strategia della

tensione in 'atto negli anni '70, è un richiamo del t.ut t o

pertinente e assolutamente aderente alla realtà storica

e processuale che connota la v ì c artd a di. F'eteanoe che in

tutti i modi e a vari livelli si è tentato di impedire

che emergesse proprio perché non venissero alla luce.

qLlell e 'coperture' della strage che sono le sole

responsabili della complessità della vicenda ~i Peteano

dato che il delitto in sé della strage non avrebbe

presentato soverchie difficoltà sia in sede di Polizia

Giudiziaria sia in sede giudiziaria.

Ma sono intervenute ql.lell e copertLlreche hanno deviato le

indagini,che

(66) - SLll punto
anticipare
alla loggia

hanno vi sto organi del! o

** * * *
si dovrà tornare, ma

fin d 'ora che.i l PALUMBO
del GELLI.sindal 1972.

:l461

Stato preposti

è necessario
era aff il iato



all'accertamento del crimine e alla individuazione dei

responsabili.attivarsi perch6 tutto questo non avvenisse,

non esitando a ricorrere alla costruzione di calunniose

accuse in danno di innocenti per dare credibilità al loro

operata ... 11

e) Fra il 28 febbraio ed il 2 marzo 1974 ebbe luogo, presso

l' 'Hotel Giada' di Cattolica, una r ì un ì cne cui

parteci parona ,. fra gli altri, Clemente GRAZIANI,

Salvatore FRANCIA, Paolo SIGNORELLI, la moglie di Elio

MASSAGRANDE eIa moglie di Amos SPIAZZI (67). Il F'UBBLICO

MINISTERO, nella requisitoria scritta, ha indicato gli

elementi di giudizio sui quali fonda il convincimento che

nella riunione di Cattolica si siano gettate le basi

della riorganizzazione clandestina di Ordine Nuovo e del

rilancio della lotta armata in prossimità della scadenza

del referendum sul divorzio. Ai fini che qui rilevano,

basterà osservare che si trattava, comunque, di una

ri Lini one cui partecipavano, direttamente, o per

* * * * *(67) - Cfr. RE, pp. 147-148: secondo querrtorì v ì indicato dal
PUBBLICO MINISTERO, tali noti z ì e eran state r ì feri te
il 30/4/75 al Giudice Istruttore di Torino
dall' Ispettorato contro il terrori smo per l' Emil ia
Romagna e Marche (Diretto dal dott; Emilio SANTILLO).
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interposta persona, i verti ci di un movi mento gi .li

disciolto, per aver ripetUto le forme e le finalità del

Pa~titoFasci~ta; che dell' 'Hotel Gi ada' , i n cuì essa

si -svo l se, era ti tol ar-e tal e Mari o Cateri no FALZARI,

collaboratore dei servizi di sicLlrezza;' e che di tale "sLla

qual i tà non mancava l a consapevol ezza, secOndo quan t o

risLllta dal provvedimento 25/6/1976 del Giudice

IstrLlttore di Bologna investi to dell' i ndagi ne reI ati va ad

reqLli~itoria scritta del PUBBLICO MINISTERO (68)- si

'Ordine Nero' , ove -nella pàrte riportata nella

legge: "Il ti tol are dell a pensione Gi ada, Cateri no

FALZARI,era infatti un collaboratore dei Servizi segreti

italiani, e, comunqLle, di questa SLla qLlalità si sono

dichiarati a conoscenza i promotori della riunione. Ora,

è perlomeno insolito che i dirigenti di 'un movimento

illegale scelganoi qUale l Llogo di riunione, proprio

qLlello~ in cLli sanno di poter essere sorvegliati •.. resta

la sola spiegazione che qùellofosse l'Llnico posto

'si CLlro 'C' ove: operare, f i dando di 'opportunecopertLlre. "

* * * *'*(68) - RE, pp. 150-151.
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f) Ne.ll a sentenza .dell a Corte d.' Assi se di Bologna i n data

20/7/1983 (69) , pronunciata nel procedimento per

l'attentato al treno 'Ital iCL\s', dopo aver dato atto (70)

che Luci ano FRANCI, nel l 'istrL.·ttori a -del procedi mento per

l'omicidio del dotto OCCOR8IO, si era detto in possesso

di notizie relative a collegamenti esistenti fra

esponenti della P2, il 8.LD. ed alcLmi elementi di

destra di Arezzo, ed aveva ricevuto sostanziale conferma

da parte del BATANI ("il quale, pur asserendo di non

voler rendere dichiarazioni in, merito (pertimor,e),

implicitamente r ì badi va l'esistenza degli anzidetti

rapporti ed attestava la veridicità del FRANCI"), si

rileva (71), fra l'altro: " ••• la veridicità delle

asserzioni di FRANCI •••.trova riscontro ••• nella pacifica

circostanza che CAUCHI Augusto (già capo degli est~emisti

di destra aretini assieme a BATANI) nel periodo maggio-

giugno 1974 fosse effettivamente entrato .in rapporti col

8.I.D. (lo ha confermato il generale 8ANTOVITO Giuseppe,

anch'egli piduista, nel corso dell'istruttoria

* * * * *
ed

(69) AA, V4, C19.
(70) AA, V4, C19, pp. 197-198.
(71) AA, V4, C19, p199.
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all'udienza 5/5/82) ... "

Questa Corte ha acquisito una nota (72) inviata il

20/12/1977 dal Capo del Centro SISMI di Firenze al Capo

del Reparto 'D', prei5so la. sede centraI e del Servi z ì o, i n

Roma. In essa, sotto l'intit61azione "CRONISTORIA DEI

CONTATTI CON AUGUSTO CAucHI" , si riferisce, tra l'altro,

che: nei primi giorni clelmaggio 1974, la stampa

quotidi.ria aveVa pubblicato la. notizia secondo cui una

giovane reclLlta di· Arezzo, tale BATANI Massimo, "era

stata_ ì n qu ì s ì ti a da organi di polizia del c ap o l uciqo umbr-o

in ordine a presunte responsabilità nell'attentato

perpetrato in Moiano IPG> contro la 'casa del popolo',

che il 22/4/1974 era stata devastata da una forte

esplosione"; "alcuni giorni pi~ tardi, allorché per una

<;

fortuita circostanza si determinò là possibilità di avere

un incontro, che poteva essere chiarificatore, con un

giovane ICAUCHI Augusto) che confidenzialmente si seppe

essere vicino al BATANI e in grado di fare 'confidenze;'

sLllIa vicenda, fU rea1fzi<Ò\to Llh inc:ontro in Firenze";

* * * *(72) - AAD, Vl0 bis, Cl ter.
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l'incontro fLl "attuato con misure di sicurezza e sotto

copertura, cioè non fu specificato al convenuto, il

CAUCHI Augusto, nè il nome nè l'appartenenza del

contattante ad un preciso organismo"; i l CAUCHI "si

dimostrò subito interessato a parlare del BATANI,

scagionandolo completamente dalla sospetta partecipazione

all'attentato di Moiano"; alla domanda "se esisteva

ORDINE NERO, rispose che effettivamente c'era 'gente' già

di ORDINE NUOVO che si dava da fare per riorganizzarsi in

gruppo, ma che li giudicava irresponsabili"; al termine

dell'incontrCJ "promise che si sarebbe adoperato per

acquisire e riferire eventuali ulteriori notizie e, allo

scopo, gli fu dato un numero di telefono per comunicare

con i l contattante"; ogni rapporto con il CAUCHI si

concI Llse "praticamente" il 19 giugno: ciò "può esser

dipeso anche dall'approssimarsi delle ferie estive";

peraltro, il CAUCHI "si rivelò di nessuno o modestissimo

i nteresse si a perché presLlmi bi lmente e comprensi bi l m~nte

interessato a non recare danno alla propria 'parte' sia

perché apparve non portato per temperamento e formazione
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a svolgere un'analisi critica e distaccata di fatti o

situazioni sottoponibili alla sua attenzione"; erano

passati sette mesi prima che il CAUCHI si facesse lidi

nuovo e per l 'ulti'11a volta sentir.e per . tel efono"; dL\e.o

tre giorni dopo ìL. dup Lì c a omicidio di Empoli d a parte di

Mario TUTI, i l CAUCH I aveva cercato "per tel ef ono

l'elemento che lo aveva contattato, a quell 'ora assente

CAUCH I, che aveva l asci ato detto che avrebbe ri chi amato,

di dare un recapito telefonico"; in eff.etti, il CAUCHI di

li a poco aveva .r ì tel efonato,

"fece dire al

"dicendo che poteva esser

rintracci ato,questi,dall'L\fficio";

chiamato al posto telefonico pubblico dellO( Stazione

FF.SS. di Milano ll
; chiamato sL\ccessi vamente dal

contattante, il CAUCHIaveva effettivamen.te risposto dal

recapito dato ed aveva subito chiesto all'interlocutore

se er.a in grado dimetterlo in contatto con il F'UBBLICO

MINISTERO che conduceva le indagini sull'eccidio di

Empoli, "dichiarandosi estraneo alla vicenda e

estremamente interessato a chiarire ogni cosa col

magistrato"; l'i nterl ccut.cr-e lo aveva rassicurato,



dicendogli che av~ebbe ~app~esentato il suo deside~io al

magist~ato inca~icato delle indagini; senonché, il

silenzio del CAUCHI, nei gio~ni successivi, aveva pe~ò

vanificato la possibilità della spontanea p~esentazione

al magist~ato, sino a quando Luca DONATI, costituitosi,

ebbe a confe~ma~e "l "avveriut a fLlga alI 'este~o di CAUCHI

Augusto" •

Cosi concI ude testual mente i l docurnen t o e "Da alI ora non è

stato attuato alcun tentativo di acquisizione di notizie

sulla latitanza di CAUCHI, nella p~ecisa p~eoccupazione

di ingene~a~e in chicchessia malfidati sospetti di

collusione col soggetto. Si può e si deve pu~ di~e:

Giannettini DOCET! •• "

L'anelito autogiustificato~iodella nota p~oduce effetti

di elevato quanto involonta~io umo~ismo. Tanta e tale è

la p~eoccupazione di p~ende~ le distanze dal CAUCHI, che

la possibilità del p~imo incont~o con costui -da un

confidente indicato come potenziale confidente- vien

fatta de~iva~e da un a "fo~tLlÌta ci~costanza". Non solo,

ma il CAUCHI dà la stu~a alle confidenze con persona che,



l uriq ì dal rivelare l'appartenenza "ad un preciso

organismo", per maggior sicurezza non declina neppure le

proprie generali tà; e poiché il CAUCHI deve pLlr

comunicare le notizie che solertemente e

disinteressatamente si impegna a continuare, a

raccogliere, gli vien fornito un numero di telefono al

quale chiamare l'anonimo e misterioso "contattante".

BATANI, che -guarda caso- è persona a l u ì vi ci na e dell a

E' comunque in grado di scagionare immediatamente il

sLla stessa area. Resta soltanto da chiarire quale

effettiva incidenza abbiano avut.c le scadenze feriali

sulla conclusione del rapporto.

Occorre considerare che -come emerge dalla recente

sentenza della Corte d'Assise di Firenze (73)- non

(73)
(74)
(75)

soltanto il CAUCHI ed il BATANI, all'epoca cui la nota si

riferisce, fac.evano parte. della stessa .banda armata (74) ,

operante in Toscana, ma concorsero entrambi, con altri,

nell ~attentato di Moiano .(75) .•. E. ciò, a voler prestar

****.*
La sentenza travasi in vu 10/6/88, pp. 17-450.
Cfr. vu 10/6/88, pp. 21 e 443.
Cfr. la sentenza di .cu ì alla nota (73), in VLl
10/6/88, pp. 91 ss. .e 355ss .• ,ed, in par;ticolare,
pp. 95 e 355, che richiamano la sentenza della Corte
d 'Assi se d 'Appello di Bologna in data 14/2/84.



fede alla nota, aiute~ebb. ~comprendere perché il CAUCHI

avrebbe scagionato il BATANI, ma introdurrebbe, al tempo

stesso, un elemento di grave perplessità: perché, in tal

caso, si dovrebbe pensare che il Servizio, indagando

sulle responsabilità di uno degli attentatori, si sia

trovato, Il per- fortLlita circostanza ll
, a ricevere

confidenze da un correo.

Il quadro si viene chiarendo ove si consideri che, da un

lato -come si vedrà in prosieguo- nei primi mesi del '74

Licio GELLI aveva sovvenzionato la banda armata del

CAUCHI, versando denaro direttamente a costui, e,

dall'altro, che il GELLI -del cui ruolo di surrettizio

controllo rispetto ai servizi di sicurezza si dovrà dire

meglio in seguito- già nel '73, nel corso di una

conversazione intercettata mediante microfoni piazzati in

un albergo romano dal servizio di controspionaggio del

Gen. VIVIANI, poté permettersi di qualificarsi, con

interlocutori arabi, come il capo dei servizi segreti

italiani (76).

* * * * *(76) - Quest'ultima notizia proviene dal teste Gen. Ambrogio
VIVIANI: cfr. VLl 4/12/87, pp. 29 e 31 e AAD, V13,
C5, punto 6, p25.
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Ma anche a pre~cindere da tutto ci ò , basterebbe

soffermare l'attenzione sulla chiusa del documento.

Alla resa dei conti, si deve pur ammettere che non si è

provveduto in a l cun modo ad acquisire "notizie sulla

latitanza del CAUCHI" e si ricorre all'argomento

lapidariamente espresso nelle parole "GIANNETTINI docet":

quasi che siffatta preoccupazione soggettiva, quand'anche

·doverosa attività.

non fosse -come è- pretestuosa (perché altre, appunto,

..erano le ragioni del 'disinteresse' per la latitanza del

potesse giustificare l.~omissione di quellaCAUCHI),



~~1~1~~l IlQ§L§QQ~gg~g §~~bl §Q il §i§~§m~ g~ QQ~§~§ ~L§S~Q

àttc~Y§C§g lÈ _e~~

La centralità della flgura del GELLI nell "economla

dell'impian~o accusa~or10 è di tut~a eviaenza. S1 assu.me

l "eSls~enza 01 un alleanza ai mili~arl e clv1ll, val ta ".1

cond1Z1onamento oegl1 squillOrl PQi1~ici Del Paese ed ai

consolidamen~o 01 ior-ze ostili alla democrazia, anche

attr-averso la ges~lone aella violenza armata neofascista.

All'i nterno di tale alleanza, il GELLI sarebbe stato

contitolare della strategia politica di fondo;. inoltre,

attraverso l LISO del sis~ema dl potere p ar e ì I el o e

surr-ettizio crea~o attraverso la loggia di cu.i era

dominatore incontrastato, avrebbe coordinato, da dietro le

qU1nte, il processo di progresslva infiltrazione nei gangll

yi~ali delle Istituzloni, che 01 quella s~rategla cos~i~uiva

la pratica attuazione; ancora, sarebbe sta~o il vero

'dominus' deg11 apparati di s i curez z a , che, attraverso

spezzoni deviati, da considerare parte integran"CB

dell 'alleanza eversiva, assicuravano le necessarie coperture

a determinati ambienti del terrorismo 'nero'; infine,

sareboe sta~o in collegamento,

1.472;.

in taluni casi direttamente,



i n al tri per i [1terposta persona, con esponenti di qLlegl i

ambienti terroristici la cui azione armata r t uec ì ve

strument~le ~glj obiettivi politici dell'associazione.

Alla stregua di qu~nto test~ detto, la prim. verifica da

compiere attiene all'individuazione della strategia

ri feri bi l e al GELLI e, di ri f l esso, al nucl eodegl i imputati

di associazione eversiva.

Vengono in considerazione, in primo lLlogO, tal unì 'documenti.

In occasione della testimonianza resa il 15/2/1977 ,al

Consigliere IstrLlttore di Bologna, il F'rof. Ferdinando

ACCORNERO, 'massone democratico', produsse, un verbale (77)

della r ìun ì crie 5/3/1971 ,del RaggrL1ppamento GELLI..,F'2 (verbale

recante l'ind,icazione "SEGRETO"),

argome[1ti trattati:

che cosi elenca gli

"a) - ,sitLlazione politica ed economica ,dell'Italia;

b) - minaccia del F'artito Comunista Italiano, in accordo

con il ,clericalism,o, volta alla conquista del potere;

c) -:care[1zadi poteredell e .Forze dElll'Ordi ne;

,*****(77) - Cal., V5, Cl, pp. 48 S5.
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d) - mancanza di una classe dirigente ed assolLlta

ncapacità del GoVerno nel procedere alle riforme

necessarie per lo sviluppo civile e sociale del Paese;

e) - dilagare del malcostume, della sregolatezza e di tutti

i pia deteriori aspetti della moralità e del civismo;

f) - nostrà posizione in caso di ascesa al potere dei

cle~ico comUnisti;

g) - rapporti con lo stato i tal i ano. "

Nel corpo del docurnerrto, dove si i 11 ustrano pi I~ di ffLlsamente

i ccrrcanut I della r ìun ì cne , si dà atto che, tra' l 'àltro, si

è l amentato l' "enorme strapotere assunto dai si ndacati , i

quali, da entità appena tollerate, sono riusciti oggi ad

assoggettare completamente al loro volere tutti gli Organi

governativi"; è stato fatto rilevare come "sia notorio che

il Partito Comunista Russo, in accordo con quello italiano,

stia esperimentando un nuovo tipo di tatticapefil 'colpo

di stato'''; è stato posto in rilievo come "le Forze

dell'Ordine sono impedite nello svolgimeritodei loro doveri

e sono costrette a sLlbire ogni sorta di violenze ed

umiliazioni -alle quali devono sottostare passivamente senza
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poter accennare la benché minima reazione- perché prive di

preci si ord ì ni seri tti Il; è stato fatto rilevare "che la

particolare posizione geografica e la struttura or-o-

idrografica hanno reso e rendono l'Italia un Paese

eminentemente agricolo ••• " ed " ••• è di pressante interesse

procedere ad una riforma che si basi su provvedimenti

adeguati per trattenere, o meglio, per richiamare, alla

disfacimento totale del nostro potenziale agricolo e di

tutti i. valori sociali ed econ9mici ad esso strettamente

terra le forze ancora valide ed impedire così. il

connessi"; si è giunti alla conclusione "che il nostro Paese

è di fronte ad un bi vi o dec-i-si-vEH--e-er-i-el"'l-t--arsi verso una

dittatura clericale di estrema destra, oppure verso un

ancor meno auspicabile regime di estrema sinistraO;

••• "molti hanno chiesto -e non ci è stato possibile dar loro

neSSLlna risposta ••• - come dovremmo comportarci se un

mattino, al risveglio, trovassimo i clerico-comunisti che

si fossero impadroniti del potere: se chiuderci dentro una

passiva acquiescenza, oppure assumere determinate posizioni

ed in base a quali piani di emergel"'l~a".
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Bi Llstamente, qLlindi, il BELLI, nella "RISERVATA" del

15/7/1971 (7B), nel trasmettere il verbale in qLlestione,

poteva vantarsi nei segLlenti termini: " ••• la filosofia è

stata messa al bando, ma abbiamo ritenLlto, come riteniamo,

di dover affrontare solo argomenti solidi e concreti che

interessano tLltta la vita nazionale ••• "

In epoca prossima al "periodo delle ferie estive" del 1974,

l'impLltato, in veste di Segretario Organizzativo della P2,

SLI carta intestata al "Centro StLldi di Storia Contemporanea"

di Roma, coglie l'occasione per dare ai 'fratelli' il

segLlente avvertimento (79): "non è allarmisticamente che si

prevede Llna estate veramente calda, direi scottante per Llna

notevol e quan t ì tà di probl emi estremamente i mpegnati vi"; e

soggiLlnge: "ALlspichiamo il rispetto delle leggi e la

emanazione di qLlei provvedimenti intesi alla salvagLlardia

della dignità Llmana, al diritto al lavoro, alla

conservazione della nostra cLlltLlra e della etica nazionale.

ALlspichiamo che l'organizzazione centrale dello Stato trovi

il modo di adegLlare e ridLlrre alla consapevole

* * * * *(7B) Cal., V5, Cl, p54.
(79) Cal., V6, Cl, pl00B/443.

1476



collaborazione gli organi periferici •.. Auspichiamo che le

buone l eggi tanto agognate da ogni ci ttadi no vedano l a l uc e

e trovino un terreno di applicazione nella ritrovata serena

pace operativa di tLlttala nazione ••. "

In buona sostanza, il GELLI -i n forma neppure troppovel ata-

viene proponendo la propria organizzazione come un soggetto

politico generale, che, essendo strutturato in forma occulta

legislativi sostanzialmente volti ad arginare l'azione di

e mucvendos ì parallelamente alle Istituzioni democratiche,

prende posizione in favore del varo di provvedimenti

que ì "gruppi sindacali che con la loro opera distrLlggono

proprio quei posti ~i lavorb per i quali sono stati, invece,

chiamati ad operare••• "

Ci si deve augurare "che si trovi finalmente la forza di

operare sinceramente e soprattutto con decisione alla

estirpazione del male maggiore ••• : le eversioni, la

delinquenza organizzata ed operante all'ombra dell'ideale

p o I iticd sia di destra che di sini stra••• che il buon senso

prevalgaaldi sopra di ognivelleitarismo demagogico, che

si ì n s e aur ì finalmente una sana politica economica ••• aliena



da ogni vocazione punitiva, intendendo come punizione il

continuo ricorso all'avvilimento della funzione produttiva

dell 'iniziativa privata••• "

Il 4 luglio del 1981, all'aeroporto di Fiumicino, a Maria

grazia BELLI, figlia dell 'imputato, veniva sequestrato, tra

l'altro, il docLlmento intitolato "F'IANO DI RINASCITA

DEMOCRATI CA" (801. Per i riferimenti interni, esso può

essere datato alla seconda metà del 197~ od agli inizi del

1976; e costituisce una più elaborata e sistematica

articolazione, adeguata ai tempi nuovi, della linea politica

riferibile al gruppo di comando della Loggia P2. Commenta

giustamente la. Relazione di maggioranza della Commissione

Parlamentare d'inchiesta che "traspare••• dalle righe di

questo singolare breviario politico, calata in una

prospettiva gelidamente tecnocratica, l'immagine chiusa .e

non priva di grigiQre di una società in cui si lavora molto

e si discute poco".

Nel 'Piano di rinascita democratica', al punto 11 della

premessa, ci si preoccupa di chiarire che "l'aggettivo

democratico sta a significare che sono esclusi dal •.• piano

* * * * *(801 - Cfr. Cal., V6, Cl, pp. 167-179.
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ogni movente od intenzione anche occulta di rovesciamento

del sistema"; già al punto 4) della stessa premessa,

peraltro, si avverte "p~r chiarezza, che i programmi a medio

e lungo termine prevedono alC:Llni ci:!;;QI;I;b.i siis QQ§:!;;i:!;;b\;.iQ!l§

-successivi al~estaurodel libero gioco delle istituzioni

fondamental i -".

Sotto la voce obiettivi, al punto 3), si legge: Il Er::imsr:ig

ovesiano rappresentati, ail'eterogeneità dei componenti),

perrotariana(di naturaun clubcostifuzione~ di

migliori livelli , operatori, imprenditoriali e finanziari,

esponenti delle professioni liberali, pubblici ammnistratori

e magistrati nonché pochissimi e selezionati uomini

politici, che non superi il numero di 30 o 40 unità.

Gli uomini che ne fanno parte debbono essere omogenei per

modo di sentire, disinteresse, onestà e rigore morale, tali

cioè da cosfitLlire un vero e proprio comitato di garanti

rispetto ai politici che si assLlmeranno l'onere

dell'attuazione del piano e nei confronti della forie~miche

nazionali e straniere che lo vorranno appoggiare. "

Natural mente, "i mportante è stabi l i re aub ì to un coll egamento
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valido con la m.§§90§ci. internazionale".

Il piano ~a per obiettivi i partiti politici, la stampa, i

sindacati (da ricondurre "alla loro ria t ur a ì a f unz ì orre anche

al prezzo di una scissione e successiva costituzione di una

li!;!§c. associ az i one dei lavoratori"), il Governo, la

magistratLlra, il Parlamento ("la cui efficienza è

sLlbordinata al successo dell'operazione sui partiti

p o I i ti ci, l a stampa e i si ndacati") •

Tutto è finalizzato ad una forma di controllo irradiantesi

in ogni direzione.

costituiscono oggetto di sollecitazioni possibili sul piano

della manovra di tipo economico-finanziario.

La disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi

sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede e

ben selezionati di conquistare le posizioni chiave

necessarie al loro controllo.

obiettivi successivi, accedibili soltanto dopo il buon esito

della prima operazione, anche se le due fasi sono

necessariamente destinate a subire interferenze



recipr-oche •.. ll

Resta cosi affermata la strategia della strumentalizzazione

degli istituti democratici, previamente 'occupati' in forma

strisciante attraverso il canale non istituzionale del

'club' di stampo rotariano.

Il piano indica poi i "procedimenti" per l 'attLlazione degli

obiettivi. Nei confronti del mondo politico, si tratta

grado di avere ancora la necessaria credibilità esterna",

i nnan z i hlt t o di" 2§1§:siQOÈJ:§ gli b!Qmioi" <nominativamente

e,indicatil

di "affidare ai prescelti gli strLlmenti finanziari

SLlfficienti per permettere loro di acquisire il predominio

nei rispettivi partiti"; in caso contrario, di "usare gli

strLlmenti finanziari per l'immediata nascita dua movimenti",

accorpanti i principali partiti rappresentati in Parlamento,

ad eccezione del partito Comun ì sta: movimenti che

"dovrebbero esser fondati da altrettanti cl uba promotori

composti da ucmì n i politici ed esponenti della società

civile in proporzione reciproca da 1 a -:rll
o_l •

Quanto alla stampa, "occorrerà redigere un elenco di almeno



2 o 3 elementi per ciascun quotidiano o periodico in modo

tale che nessuno 2~QQi~ dell'altro. L'azione dovrà essere

condotta a macchia d'ollO, o, meglio, a catena, da non pi~

di 3 o 4 elementi che conoscono l'ambiente.

Ai giornalisti dovrà essere affidato il compito di

'simpatizzare' per gli esponenti politici ••• prescelti".

"In un secondo tempo occorrerà:

a) acquisire alcuni settimanali di battaglia;

b) coordinare tutta la stampa provinciale e l ocal e

attraverso un'agenzia centralizzata;

c) coordinare molte TV via cavo con l'agenzia per la stampa

locale;

d) dissolvere la RAI-TV in nome della libertà di antenna ex

art. 21 Costit."

Il documento si addentra quindi nella descrizione dei

programmi di breve, medio e lungo termine. I provvedimenti

urgenti attengono all'ordinamento q ì ud ì a ì ar ì o

(responsabilità civile, per colpa, dei magistrati; divieto

di nominare sulla stampa i magistrati comunque investiti di

procedimenti giudiziari;
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preliminari per l'accesso in carriera), all'ordinamento del

Governo, del Parlamento, e all'assettò economico-sociale

del Paese. "PregiLldiziale è che ogni attività ..• trovi

protagonista e gestore un Govefno deciso ad essere non già

autoritario bensì soltanto s~iQC~YQ1~ e deciso a fare

r ì spettare 1eleggi esi stenti".

"E' ..• opportuno ac qu ì s ì r e uno o due periodici da

contrapporre a Panorama, Espresso ed ELlropeo sulla formLlla

vi va del . Setti manal e' " •

Nell 'ambito dei programmi di medio e lungo termine, si

trovano indicate l'elezione del Presidente del Consiglio da

parte della Camera all'inizio di ogni legislatura e la sua

decadenza soltanto per effetto dell 'elezione del sLlccessore,

nonché l'i nemendabi lità dei decreti -legge.

Coevo al PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA è il "MEMORANDUM

SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA" (81), sequestrato nella

medesima occasione. In esso, dopo aver individuato le cause

cuì si r ì concìuce l' "alto livello di instabilità" della

situaiiTòhepolftica italiana, si afferma che "il difetto di

'*'**' **
(81) - Cal., V6, Cl, pp. 180-187.
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leadership politica -e anche sindacale- sta alle radici

dell'anarchismo dilagante così come della fatiscenza delle

istituzioni statuali le quali possono agire soltanto se un

potere politico integro impone di.rettive chiare che vanno

eseguite dagli agenti dello Stato con spirito di purezza

rotariana nella consapevolezza di un servizio reso alla

comunità nazionale". "In altri Paesi -ed in tutte le

epoche ••• - la concomitanza della crisi morale, politica ed

economica ha condotto all'instaurazione di regimi di

ferro ••• ( ì v ì comprese le militaricrazie di cuì sono

costellate

l'Italia

le carte geopolitiche) ••• Non si vede

possa sottrarsi a tale ineluttabile

come

destino

soprattutto quando si è in presenza di un PCI capace, meglio

delle altre forze politiche, di rendersi interprete e

protagonista dei cambiamenti verificatisi nella società

civile ••• Un PCI, chiaro, che nasconde il suo vero volto

ungherese e cecoslovac~o con una maschera di perbenismo e

neoilluminismo liberale ••• "

Si sostiene che "una forte polarizzazione alle. dLle. estreme

potrebbe provocare la scintilla di una guerra civile••• o
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meglio, tenuto conto della natura degli italiani, di una

progressiva degradazione della società civile verso un caos

anarcoide di sommosse quotidiane. A questo punto, la

solLlzione di una 'militaricrazia' all'italiana potrebbe non

apparire del tutto impensabile quale unica alternativa al

regime ccmun ì stà ll
•

Dopo aver individuato le pretese cause della crisi del

della DC PLIÒ significare soltanto virare

"rifondazione, quì nd ì , e

concetto di

di 180 gradi,

ringiovanimento

si introduce ildemocristiano,F'arti to

'escludendo gli errori compiuti e sostituendo -almeno per

l '80'l.- tLltta la dirigenza." Si viene dunque chiarendo che

significato abbia, nel PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA,

l'indicazione dei partiti politici democratici quale

obiettivo primario. Si legge ancora nel MEMORANDUM della

"necessità di costrLlire un nuovo assetto strLlttLlrale del

partito articolato in clubs territoriali e settoriali

desti nati a fLlnzionarecome centri propu'lsori". Si arri va

cosi alle prospettive concrete: "E' bene aggiungere, a'mo'

di c cnc l ua ì crie che se per raggiungere gli obiettivi, fosse



necessario inserirsi -qLlalora si disponesse dei fondi

necessari pari a 10 miliardi- nell 'attuale sistema di

tesseramento della DC per il partito,

occorrerebbe farlo senza esitare con gelido machiavelllsmo

posto che 'Parigi val bene una Messa', Su un altro versante,

ma con altrettanta fermezza, si deve tenere presente che

l'unità sindacale in atto è la peggiore nemica della

democrazia sostanziale che si vuole restaurare.

Sotto questo profilo qualunque spesa per provocare la

scissione e la nascita di una libera confederazione

sindacale che raggruppi gli autonomi appare indispensable se

non addirittura pregiudiziale. Anche un costo aggiuntivo da

5 a 10 miliardi sarebbe poca cosa di fronte al risultato cui

si tende."

Non si poteva essere più espliciti: si prospetta di

'acqLlistare' il parti to di maggioranza relativa e di

intervenire nel mondo sindacale, ristrutturandone l'assetto,

mediante la creazione di nuovi poli di aggregazione a suon

di miliardi di l ire.

Più in generale, i due documenti si muovono nella direzione
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del sostanz i al e svuotamento di fondamental i pr ì nci pi: que Ll a

che è stata definita la logica del controllo -contrapposta

alla logica del governo-tendeasottrar~eil potere alla

comunità nazionale, politicamente intesa. La selezione degli

ucrnì n i , e la manipolazione delle formazioni politiche

esistenti, sono espressione di un surrettizio intervento,

estraneo ai processi politici attraverso i quali, nelle

forme della democrazia rappresentativa, una società libera e

vitale espr~ime le proprie tensioni e trova i propri assetti.

Il 5/10/1980, compare sul 'Corriere della sera' il testo di

un'intervista (82) rilasciata dal venerabile maestro Licio

GELLI al 'fratello' piduista Maurizio COSTANZO (83). Alla

domanda volta a conoscere se, eletto per avventllra

F'resi dente della Repubblica, l'intervistato avrebbe

mantenuto la Costituzione, il GELLI, dopo aver fatto

professione di umiltà, affermando di non possedere i

necessari requisiti, àveva soggiunto: " ••• Ma quando fossi

eletto, il mio primo atto sarebbe una completa revisione

della Costituzionè. Era llnabitCl perfetto, quando fll

* * * * *(82) n"'ovasiin Calo, V4,p65.
(83) Cfr. Cal., V6, Cl, p ìì ,
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indossato perla prima volta dalla nuova RepLlbblica, ma oggi

è un abito liso e sfibrato e la Repubblica deve stare molto

attenta nei SUO! movimenti per non rischiare di romperlo

definitivamente. E' il parto dell 'Assemblea Costituente

avvenuto in un momento del tutto particolare nella vita

della nostra nazione, ma che oggi, a cose assestate, risulta

inefficiente ed inadeguato ••• "

Si tratta di vedere se e fino a che punto determinate

strategie abbiano trovato pratica attuazione.

Per comprendere la possibilità dell'uso strumentale -da

parte del GELLI- della prppria posizione all'interno

dell'istituzione massoni ca rispetto ai fini enuclabili dai

documenti di cui al paragrafo che precede, va subito

chiarito quanto segue:

al l'imputato ebbe ad acquisire, nella seconda metà degli

anni settanta, il controllo completo ed incontrastato

della Loggia Propaganda Due, espropriandone il naturale

titolare, e cioè il Gran Maestro;

bI la Loggia Propaganda Due non poteva più, in quel periodo,
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correttamente def i ni rsi riservata e coperta; era

invero di venut a un'associazione segreta, là cuì

segretezza sussisteva non solo nei confronti

dell'ordinamento generale e della società civile, ma

altresi rispetto all'orgC\nizzC\zione che "Id essC\ aveva

dato vi t.a ,

Sarebbe ultroneo, rispetto "Ii fini dell~ presente decisione,

ripercorrere

ha invece

attraverso

-come 1"1 Commissione PC\rlamentC\re d'InchiestC\

dovuto fC\re (84)- la scC\nsione delle tappe

le quali si sono venute determinC\ndo quelle

si t LlC\Z ioni, rispettivamente di incondizionC\to

assoggettamento della Loggia P2 "Il GELLI, e di sottrazione

della LoggiC\ al controllo dell'istituzione mC\dre.

Quanto all'individuC\zione degli strumenti con i quali il

GELLI ha POtLltO affermare il proprio potere assolLlto sulla

Loggia P2, riLlscendo "I sviluppare Lin crescente

condizionC\mento dell 'intera struttura mC\ssonica del GrC\nde

Oriente, e ad incidere direttamente sui più delicC\ti

C\ppC\rC\ti dello StC\to, purrt uaLi osservazioni hasvol to il

* * * **
(84) - Cfr. AA, V5, C29, pp. 11-18.
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PUBBLICO MINISTERO nella requisitoria rassegnata all'esito

dell'istruzione (85). Trattandosi di individuare cosa ha

permesso al fascIsta volontario della guerra di Spagna, al

disinvolto doppiogiochista della Resistenza,

all'opportunista del pr~mo dopoguerra, al modesto dirigente

indLlstriale degli anni '60, di divenire il 'grande regista',

o il 'grande burattinaio', o addirittura -come taluno

certamente non sprovveduto l'ha definito- "l'uomo

potente d'Italia", si deve avere pr-ac ì puo r ì quar cìc alle

seguenti circostanze:

a) l'aver l'imputato saputo convogliare sotto la copertura

ed il comune denominatore massonico le spinte provenienti

da quegli ambienti militari e dei servizi di sicurezza

che cercavano una tumultuosa centralità nella vita

politica del Paese, ottenendo la massiccia affiliazione

dei gradi superiori dell'Esercito e dei carabinieri;

b) l'aver egli saputo coniugare la tradizionale propensione

delle gerarchie militari per le logge massoniche in

genere con l'impronta di acceso anticomunismo che veniva

* * * * *(85) - RE, pp. 342 ss., sino a p358.



conferendo alle linea politica della Loggia P2: impronta

che si poneva in perfetta sintonia con gli orientamenti

allora prevalenti negli ambienti dello Stato Maggiore,

dei Servizi e~ei comandi delle varie ARMI;

c) ancora, l'aver saputo tessere opportune trame negli

ambienti delle Commissioni militari di avanzamento, dalle

quali l'ulteriore carriera degli ufficiali affiliati

dipendeva;

d) l'aver poi, attraverso il vincolo della 'solidarietà

massonica' -espressione concreta' del solenne impegno

assunto 'dagli affiliati all'atto dell'iniziazione alla

loggia- orizzontalmente esteso le ramificazioni del

proprio potere, in direzione della pLlbblica

amministrazione (861, della magistratura. (87), del mondo

degli affari e dell'editoria (88), degli ambienti

politici (891;

el l'aver ac qu ì e ì t c quel formidabile strLlmento di controllo,

qLlella formidabile leva di p'otenziale ricatto, costitLlita

(86)
(871
(881
(89)

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
408.

* * * * *AA,V5, C29, p57 ss.
AA, V5, C29, p59 verso ss.
AA, V5, C29, pp. 62 verso ss,.

AA, V5, C29, pp. 71 verso ss.ed RE, pp. 374-
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dai fascicoli . del S.LF.A.R., sopravvissuti alla

distruzione nella forma dei cosiddetti 'galleggianti '.

Venendo agli effetti, cioè alle espressioni tangibili del

potere gelliano (che, in definitiva, p ì ù da vicino

interessano l'indagine di questa Corte), va subito rilevato

come la potenza raggiunta dal capo della Loggia P2 già nel

1973 sia concretamente misurabile attraverso il noto

episodio della 'riunione di Villa Wanda'. Era 'Villa Wanda'

il domicilio aretino del GELLI. Si legge nella relazione di

maggi cranz a della Commissione Parlamentare d'Inchiesta:

"F'artecipano a tale r i un Lorre il generale PALUMBO, comandante

la divisione carabinieri Pastrengo di Milano, il suo

aiutante colonnello CALABRESE, il Generale PICCHIOTTI,

comandante la divisione carabinieri di Roma, il generale

BITTONI, comandante la brigata carabinieri di Firenze,

l'allora colonnello MUSUMECI, il dottor Carmelo SPAGNUOLO,

procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma.

Licio GELLI si rivolse agli astanti affermando che la

situazione politica era molto incerta; esortandoli a tenere

presente che la massoneria, anche d~ altri Stati, è contro



qualsiasi dittatura di destra e di sinistra e che la Loggia

P2 doveva appoggiare in qualsiasi circostanza un governo di

centro, il venerabile invitava infine i presenti ad operare

a tal fin.~con i mezzi a loro disposizione e pertanto a

ripetere il discorso ai comandanti di 'brigata edi legione

aUe loro dipendenze. 'In, questo contesto di discorsi fu

al tresì venti l ata l'i potesi di, un governo presi edLlto da

Carmelo ',SPAGNUOLO .••"(90)" ... undatoanal i ti co di estremo

interesse ".è. l a brevi tà del preavviso del'la convocaz i oneche

denLlncia chiaramente come quella riunione non fu un evento

eccezionale;: ma si inseriva in una consLletLldine co t ì aud at.e

di rapporti e frequentaziani~~~" (91) Non può che

condiyi~ersi il giudizio espresso nella stessa relazione:

la qual e., dopo aver affermato che non PLlÒ esser rievocata

senza disagio la convocazione neUa sua villa di alcLlni

generali della Repubblica da parte di un personaggio come

Licio GELLI, soggiLlngetestLlalmente (92): "e veramente

i naudi to appare che essi ascoltassero da questi, alla

sLIlloconcioniombra,

C29,
C2~;

C29,

LInCapO diStato melggiore

* * * * *p13v verso,
p4Ei recto.
p45 verso.

V5,
V5 l.'
V5,

(90) __ AA,
(91) -,Afh
(92) -'AA,

stregua d ì



svolgimento delle loro delicate mansioni, facendosi

destinatari

subal ternì ... li

dell'ordine di trasmetterle ai propri

La qualità delle relazioni intessute dal BELLI -che hanno in

gran parte attinto la notorietà- è di per sé inequivocamente

eloquente in ordine al livello di potere reale raggiunto da

questo personaggio. Non è questa la sede, per ripercorrere,

analiticamente, il vivace spaccato offerto nel 6° capitolo,

3° paragrafo, della requisitoria del PUBBLICO MINISTERO.

Basterà, emblematicamente, ricordar. come, alla corta dello

'Hotel Excelsior' di Roma, ove il prevenuto dimorava e 'dava

udienza', il terrorista 'nero' Paolo ALEANDRI, quando veniva

ricevuto dall'imputato, abbia avuto occasione di trovarsi a

fi anco di personaggi del cal i bro del Gen. MICELI e di

Umberto ORTOLANI, a loro volta ammessi a colloquio con il

GELLI, nonché di vedere un ministro della Repubblica far

anticamera, in attesa di essere ricevuto dal Venerabile, per

sottoporgli le bozze di un decreto economico (93).

Il. livello di penetrazione della 'P2' negli apparati dello

(93) - Cfr.
Cal. ,

* * * *ALEANDRI, 11/3/85,
V5, C3, p87.

*al PUBBLICO MINISTERO: in



Stato ed in quegli ulteriori ambienti il cui controllo si

rendeva necessario nella strategia gelliana va naturalmente

misurato col metro delle affiliazioni. In proposito, va

detto come non occorra spendere parole in qrdine al problema

dell'putenticite, e dell'attendibilità delle liste

sequestrate in Castiglion Fibocchi, dopo quan t c accertato

dalla Commissione ,d'Inchiesta (94).

* * * * *(94) - Cfr. AA, V5, C29, pp. 21 verso ss. Sul punto va fatta
una precisazione. Non ignora il Collegio la sentenza
d e l La, Corte CostitLlzional,e 22/10/85 n. 231, nella
parte in cuì recita: "Come sono diversi i fini, così
differiscono o possono differire i mezzi di cui si
v~lgono le ,commissioni, parlamentari d'inchiesta,
rispetto a quelli tipici'dell'autorità giudiziaria.
Il 2° comma dell 'art. 82 Costo attribuisce, bensì,
pIle ,:prime 'gli stessi poteri', e prescrive 'le
stesse limitazioni' di quest'ultima, e ciò per
consentire loro di superare, occorrendo anche
coercitivamente, gli ostacoli nei quali potrebbero
scontrarsi nel loro operare. Ma le commisssioni
restano libere di prescegliere modi di azione
di versi, p ì ù dutti l i ,ed esenti da formaI i smi
giuriditi, facendo appello alla spontanea
collaborazione dei cittadini e di pubblici
fLlnzionari, al contributo di studiosi, ricorrendo
allo spoglio di giornali e riviste e via dicendo.
Come esattamente fu notato da una antica dottrina, le
persone dalle commissioni interrogate non depongono
propriamente qua l ì, 'testimoni', ma forniscono
informazioni, e lo stesso è a dirsi delle relazioni
varie che pubb Lì crie aLltorità possono, SLI richiesta
delle commissioni, ad esse presentare con riferimento
a determinate situazioni e circostanze ambientali,
tr,a cui pene possono trovar posto anche ,stati d'ani mo
e convincimenti diffusi ••• " Tuttavia, l'opportunità,
che le Commissioni d'Inchiesta hanno, di servirsi
a8che di '" strLlment,i, ,che, restano escI usi da.9l i
accertamenti giurisdizionali, non esclLlde che,
laddove, in relazione ad un accertamento specifico,
l'inda.ginla 1'òJa 1'ò tpta c.0ndottacon mezz ì e tecniche
probatdrie sovrapponibili a quelle dell'attività
giudiziaria, e l"iter' argomentativo appaia
c:onqiV~s~b.il~.>1 e re! ative r ì S,Llltanzepossan0l!'!ssere
mLitùate ed LIti lizzate.' . "
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Orbene, per qGantoriguaFda ~li apparàti militari, dagli

elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi risultano esser

stati iscritti alla P2 52 ufficiali dell'Arma, 50

dell 'Esercito, 29 della Marina, 9 dell'Aeronautica, 37

della Guardia di Finanza e 6 della Pubblica Sicurezza. Come

giustamente hanno osservato la Commissione d'Inchiesta ed il

PUBBLICO MINISTERO, il primo dato che occorre mettere in

rilievo è l'elevato grado ricoperto dagli affiliati: fra gli

ufficiali dei Carabinieri, in servizio o a riposo, che

figurano" negli elenchi, dodici ricoprono il grado di

generale ed otto quello di colonnello; così troviamo ancora

otto ammiragli, ventidue generali dell 'Esercito, cinque

generali della Guardia di Finanza, nonché quattro generali

dell'Aeronautica. Sul totale complessiVo degli esponenti del

mondo militàre, un'aliquota di poco inferiore al 50t..ricopre

il grado di generale o colonnello. Ancor pi~ significativo è

soffermarsi sulle specifiche funzioni rivestite da molti

degli affiliati: l'ammiraglio TDRRISI fu capo di Stato

Maggiore della Marina negli anni 1977-1980 e poi della

Difesa ne~li anni 1977-1980;i1 genefale GRASSINI diresse il
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BIBDE dal novembre 1977 al luglio 1981; il generale

SANTDVITD diresse il SISMI dal gennaio 1978 all'agosto 1981;

il generale PICCHIDTTI fu negl i anni 1974-1975

vicecomandante generale dell'Arma dei Carabinieri e in

precedenza comandante la divisione carabinieri di Roma; il

generale PALUMBD fu comandante della divisione carabinieri

Pastrengo di Milano e poi anch'egli vicecomandante generale

e Sicurezza del SISMI sotto la gestione SANTDVITD; i

ed il 1974;_11 generale MUSUMECI diresse l'Ufficio Controllo

dell'Arma; il gener~leMICELI diresse il S.I.D. fra il 1970

generali GI~DICE e GIANNINI furono comandanti generali della

Guardia di Finanza rispettivamente negli anni

1980--81.

i974-78 e

Per quan t o attiene alla pubblica amministrazione,

va ricordato che l'organigramma complessivo della

infiltrazione della Loggia negli apparati pubblici ammonta a

422 effettivi, divisi nelle varie amministrazioni e sitLtati

ai diversi livelli gerarchici. Si registra "una presenza

penetrante e capillare di uomini della loggia P2 in

praticamente tutti i settori della pubblica amministrazione,
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diretta ed indiretta, compresi gli enti a partecipazione

stata.lel! (95).

Non mancavano negli elenchi sequestrati nominativi di

magistrati, in servizio e a riposo.

Ampiamente rappresentati i vertici del mondo imprenditoriale

ed industriale (vi si contano un settantina di nomi, tra cui

spiccano quelli di EERLUSCONI, GENGHINI, RIZZOLI), della

finanza (particolarmente curato il settore bancario, dove si

contano vari presidenti di i sti tLlti di credi to, di rettori

generali e nurnarca ì funzionari, e dove i nomi di maggior

spicco sono quelli di SINDONA e CALVI), del mondo

dell'editoria, del giornalismo e della televisione.

Fra gli iscritti negli elenchi, trentasei i parlamentari

all'epoca in carica (oltre ad un certo numero di eH

parlamentari), tra cui ministri ed eH ministri.

Oggetto privilegiato d'infiltrazione piduista furono i

servizi di sicurezza.

L'importanza del tema dei rapporti intercorrenti fra il

* * * * *(95)" - AA, V5, C29, p58 recto.
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GELLI e tali delicatissimi apparati è di tutta evidenza, ove

si pensi che -second6 l 'accusa~ spezzoni deviati dei servizi

segreti, secondo 11 patto scellerato sottostante

all' associ az i one eversiva, avrebbero provvedLlto a forni re

adeguata copertura e garanzia d'imp~nità agli autori degli

attentati e, segnatamente, agI i autori dell a strage di

non soltanto era da lunga

Bologna.

Orbene,'è dimostrato che

l'imputazione si riferisce,

Licio GELLI, all'epoca cuì

data

interno agli apparati di sicurezza, ma aveva finito per

assumere,

'dominLls' •

rispetto ai medesimi, il ruolo di occulto

Sul settimanale 'F'anorama' del 18/5/1986 compare il testo di

un 'intervista (961 rilasciatà dal Gen. Ambrogio VIVIANI,

capo del controspionaggio militare fra il 1970 ed il 1974,

ai giornalisti Romano CANTORE e Carlo ROSSELLA. Viene

indicata come fornita dall'intervistato, fra le altre, la

seguente risposta: " Era l'autunno del 1973, non ricordo

se ottobre o nov~mbre. I miei uomini aVeVano piazzato dei

'* * ** *(961 - Cfr. AAD, V16, C5, punto 6, p25.



mic~ofoni in un albe~go ~omano, non distante dalla stazione

Te~mini pe~ cont~olla~e un g~uppo di a~abi che facevano va~i

t~affici un poco loschi. In una ~egist~azione saltò fuori

una voce dall'accento toscano. L'Llomo, ~ivolgendosi a urio

degli a~abi, p~oclamò: 'Si ~ico~di che io sono il capo dei

se~vi z i seg~eti i tal i ani.' Acci denti, chi è quae t o , pensai

io. Non sa~à il capo del se~vizio, il gene~ale Vito MICELI?

Scatenammo le indagini, sop~attutto in Toscana. Scop~immo

che il millantato~e e~a l'ex-mate~assaioBELLI ••• "

L'episodio ~ife~ito nell'inte~vista ha t~ovato confe~ma

att~ave~so la deposizione (97) ~esa in aula dal Ben.

VIVIANI, il quale, in p~oposito, ha pe~alt~o continuato ad

att~ibui~e al GELLI il ~uolo di millantato~e, così.

motivando: " •.• 11 capo non e~a mica lui! C'e~ano due capi,

Fede~ico D'AMATO ed il gen. MICELI. •• " F'osto che anche senza

la sCrLlpolosa p un t.ueLì z z az ì one del Gen. VIVIANI, ~isLlltava

alla Co~te sufficientemente chia~o che il GELLI non è mai

stato fo~malmente investito della di~ezione di appa~ati di

* * * * *(97) - Cf~. vLl4/12/87, pp. 29-31. Il Gene~ale ha tenuto
tuttavia a p~ecisa~e che il te~mine mate~assaio, che
compa~e nel b~ano d'inte~vista sop~a t~asc~itto, non
p~oviene da lui, in quanto egli non si sa~ebbe mai
pe~messo di usa~lo.
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sicurezza, è a chiedersi se e fino a che punto -al di là

delle forme, sul piano della sostanza e del potere reale- la

rivendicazione da parte delGELLI di Llnruolo di supremazia

r ì spetto ai servizi 'segreti fosseLlnatto di millanteria. - Va

detto che, negli anni '72 e '74,Lln Centro delS.LD. (98),

per ordine dell' all ora comandante del Raggruppamento Centri,

ebbe ad avviare un' attività informativa sul conto

dell'odierno i mput a t o , Vennero raccol te noti zi e secondo cui,

fra l'altro, ilGELLI apparteneva alla Loggia F'2, "loggia

massonica importantissima, perché è composta da pochissimi

elementi scelti", vantava la sua appartenenza al S.I.D.,

faceva LISO del nome di copart ur-a "Filippo" e dava come

recap~to teLefonico quello ~el centro CS di Firenze (99).

* * * * *(98) - Che non può essere essere il Centro di Firenze,
erroneamente indicato nella relazione di maggioranza
della Commissione d'Inchiesta sulla Loggia P2 (AA,
V5, C29, p36 recto), ma è uno dei Gentri S.I.D. della
Capitale. Ciò risLllta SLlfficientemente chiaro dal
fatto che, fra l'altro, fu raccolta la notizia
secondo cui il GELLI forniva come recapito telefonico
proprio. quello del- CentroCS-diFirenze. D'altronde,
il Cap. LABRUNA, davanti a questa Corte, ha chiarito
che andò a Pistoia a fare gli accertamenti un suo
collega di Roma (cfr.\iu 11:1/2/88, p43).

(99) - Tali notizie sono contenute in un appurrto del '74,
~h§ l~ Qgmmi§§igo§ Esclsm§oi~c§ Q~lO~hi§§is hsQgi~tg
s~g~i§iC§ Qsl §l§~l Qg§iQiQ~i§is§ QgOifi~sig ggl
§§O.... b!d§f!!3l;;§l= appunto del qual e ,nel l a parte che qu ì

interessa, ha dato lettura in aLlla il PUBBLICO
MINISTERO 1'11/4/88 (cfr. trascrizione requisitCJria,
in VLI22/6/88, p59)-. Già neLLareqLdsitoria scritta
rassegnata all' esitodell 'Istruzi oQe(RE, p365)si dà
atto che i dati raccolti in océ:asiCJl1e di qLlelle
indaginiparl avanodei'legamidi GELLI;col SID, del
nome di coperhlra"Filippo", delr_ec~pito telefonico
presso il CentroCS di -Fi renze da parte del GELLI,
della aue appartenenza alla Massoneria.
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Orbene, dopo che l'informativa del '74, raccolta da un

ufficiale del S.LD. di Roma <1(0) e dal M/llo ROSSI (101)

di Pistoia, fin, nelle mani del Cap. LA BRUNA e del Col.

Rot1AGNOLI ( 1(2) , scattò dai vertici del servizio una

durissima e minacciosa reprimenda nei confronti di chi aveva

avuto l'ardire di indagare sul GELLI. E' testualmente

riportato nella relazione di maggioranza della Commissione

d'Inchiesta sulla Loggia F'2 (103) il seguente

eloquentissimo brano di un aocumento proveniente dal Centro

S.I.D. resosi 'responsabile' delle investigazioni sul conto

del Venerabile: "Dopo qualche giorno lo stesso Comandante

del ... Il (1(4) "mise al corrente il Comandante di questo

Centro che l'allora comandante del reparto D" (10S) lI e r a

andato su tutte le furie per le indagini svolte sul conto di

GELLI. Infatti qualche tempo dopo lo stesso Comandante del

VLIin
LABRUNA* * * * *Cap. SANTONE: cfr. audizione

Commissione Parlamantare,
(100) - Trattavasi del

davanti alla
10/2/88, p93.

(101) - Cfr. vu 10/2/88, p43.
(102) - Cfr. il passo di cui alla nota che precede; il

LABRUNA ha affermato che l'appunto fu consegnato al
Col. VIEZZER: dunque, immancabilmente, nelle mani di
un altro personaggio risultato poi iscritto negli
elenchi di Castiglion Fibocchi.

(103) - AA, VS, C29, p36 verso.
(104) In luogo dei puntini di sospensione si deve leggere,

evidentemente "Raggruppamento Centri".
<1(5) - Il Gen. MALETTI, risultato a sua volta iscritto alla

Loggi a F'2.
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reparto Drimprover~per.onalmenteil Comandante di questo

Centro di aver ubbidito al Comandante del~.~" (106) "nello

svolgere indagini su GELLI, persona, secondo lo stesso,

influente e utile al Seryizio, mlnacciandolo, per altro,di

res,titLlirlo a l I 'Arma territoriale.'.'

. GlLLesto era] Li ci o GELLI nel 1974: indagare su di lui

al L'.ipterno dei .servizi era tab>:l: l'i ncau'tc che, in

adempimento di un preciso dovere d 'ufficio ed in esecuzione

di un,;;ordine. superiore, si fosse posto ad indagare sLllconto

del L' od i erno i mpLltato, incappava melI e ire dei verti ci del

ser-vic~io 0(7) e correva il rischio cdi esser rimosso

dall'incarico. E' perché? perché LicioGELLI era "persona

infll,lente.eduti le al geryizio".

Altrecirc:ostanzeancora.portano ad emergenza que l.La che la

Commissione Parlamentare d'Inchiesta ha defimitocome una

sorta di "cordone sanitario informativo posto dai servizi a

tLrtel al:! sal vagLlardia .del GELLI e di' quarrt o Lo riguarda". ,E'

:* :* :* :*

( 1(6)
( 107)

Cfr. rrJlJ·ta .0041.
Anche il Gen. VIVIANI, che nell'BO si affilierà alla
F'2 (cfr. vu 4/12/B7, p:z4cL, vari ann ì anni prima,
d9Po ,: iO\yer redattlJ un rapportlJsul GELLI, cadde
temporaneameD1:eingisgriO\ziapre,?sQ cil Gen.. MALETTI
(cfr. VLL 4/12/B7, pp. 36'737).



ri portata testualmente (108) nell a reI azi. one di maggi aranza

una parte della risposta che l'Ammiraglio CASARDI, direttore

del S.I.D., firmò il 4/7/1977, riscontrando una richiesta

dei giudici di Bologna che indagavano sulla strage dell'

'Italicus': "Il SID non dispone di notizie particolari sulla

loggia P2 di Palazzo Giustinlani .• ;non si dispone di notizie

sul conto di Licio GELLI per quanto concerne la sua

appartenenza alla Loggia P2 oltre quanto diffLlsamente

riportato dalla stampa" (109). A tacer d'altro, si dovrebbe

c omun que rileVare -come la Commissione rileva-

"l'incredibile rinvio che un capo dei Servizi segreti fa

alle notizie apparse sulla stampa, alla quale non ha

vergogna di riportare il proprio patrimonio di conoscenze".

Ma non di insipienza o inefficienza si trattava. Ricorda

infatti la relazione di maggioranza (110) che già nel 1974

il Direttore dell'Ispettorato per l'azione contro il

terrorismo, Emilio SANTILLO, aveva trasmesso al giudice

TAMBURINO, che indagava sulla 'Rosa dei venti', la prima

CASARDI

(110)

relazione sul "Gruppo GELLI". Ad essa avevano fatto seguito,

** * * *
AA, V5, C29, p42 recto;
Il testo comp I eta dell a ri sposta dell' Amm.
travasi in Cal., V5, C51, pp. 59-60.
Cfr. AA, V5, C29, p36 verso.

(1(8)
(109)
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nel 1975 e nel 1976, altre duerelazibni, rispettivamente

dirette al giUdice ZINCANI, che indagavasLl'Ordine Nero',

ed ai giudici F'AF'F'ALARDO e VIGNA, impegnati nell' inchiesta

sull 'omicidio deFgiLldice OCCORSIO. Osserva la Commissìone

es.e~ le tre relazioni di fnndamentale i~poftan~a perchj

"dalla loro lettùra si evince che SANTILLO aveva lavorato

isolatamente e non aveva p crt u t o accedere, nello svolgere le

sue indagini , al fascicolo, D ai fascicolisLl GELLI in

possessosdei Servizi. L" Ispettorato infatti per fitollegàrsi

ai trascorsi fascisti del Venerabile ricorre come fonte

soltanto""alla citazione di a ì cun ì brani di documerrt ì redatti

dai massoni democratici. SANTILLOsostanzialmente centra,

nelle tre relazioni, i tollegamenti tra GELLI e gli ambienti

massonici legati al generale GHINAZZI (comunione di F'iàzz~

del Ge§ù) con l~eijersione nera, disegnando Llna aggiornata

mappa della 'massoneria nera', e parla per la prima volta di

finanziamenti massonici a gruppi dell'estrema destra•.. "

Riporta poi testualmente là ,Commi ssi one (111 )Lln passo della

relazione SANTILLOdEH1976; nel qLlal.esi ripOrta, per sommi

capi , il,' con t enutio d i'ClndocLlmento propagand isti CD 'che il

* * * * *(lllì - AA, V5, C29, p37 fecto.



GELLI avrebbe inviato.ad alcuni 'Fratelli' suoi intimi in

occasione della campagna elettorale di quell'anno: e non è

arduo riconoscervi -come la Commissione vi ha riconosciuto-

"gli estremi del piano di rinascita democratica, con

elementi che" orientano "a ritenere che il riferimento sia

da riportarsi a tale documento o ad un suo estratto o

t" i aSSLtnta Il •

Orbene compulsando le informative dei Servizi su GELLI,

redatte in quegli stessi anni e negli anni successivi, la

CommissLone ebbe a rilevare she non vi era traccia delle

relazioni del dotto SANTILLO.

Ma, nel 1974, anche l'Ufficio I della Guardia di Finanza si

era interessato a Licio GELLI, predisponendo nella primavera

tre rapporti. All'esito della loro lettura, la Commisssione

rileva (112): "Il pi ':l c ompl eto dei tre rapporti è senza

dubbio quello del maggiore DE SALVO che riferisce delle

nuove attività economiche di GELLI e degli incarichi

ricoperti in due società del gruppo LEBOLE nel settore

dell'abbigliamento: la GIOLE e la SOCAM. Circa la posizione

politica di GELLI, la qualifica 'spiccatamente destrorsa',

* * * * *(112) - AA, V5, C29, p37 recto e verso.



dopo aver peraltro riferito che il BELLI 'in Pistoia sino al

1956 era di orientamento comunista'; il rapporto si dilunga

sulle amicizie e sui rapporti politici e con le autorità

civili e militari di colui che indica come 'un alto

esponente della massoneria internazionale' ed afferma che

proprio attraverso la massoneria passerebbero i auc ì

rapporti con PERON e CAMPORA (nel 1973 ha ricevuto la nomina

notizia dei rapporti di BELLI con i paesi arabi e avanza

l'ipotesi che egli svolga funzioni di 'public relation man'

a console onorario d'Argentina). Il maggiore dà anche

per i rapporti non palesi e non ufficiali intrattenuti

dall'Italia con Stati arabi, chiedendosi se ciò non sia in

relazione al traffico di armi". Rileva ancora la

Commissione come tale filone d'indagine non sia stato più

ripreso da nessun apparato informativo, nonostante il

rapporto documentasse in modo certo il contatto tra Licio

GELLI e Luigi LENZI di QUARRATA, che era sospetto di

traff i co di armi (113). "Il rapporto accennava anche" -si

legge poi nella relazione di maggioranza- "al si curo

* * * * *(113) - Ed è risLlltato iscritto nègli elenchi della F'2 (cfr.
Cal., V6, Cl, p24).



possesso, da parte del Centro di Firenze, di un fascicolo

personale intestato a Licio BELLI, del quale" al maggiore DE

SALVO "non fu possibile prendere visione".

Si registra dunque, da parte del Servizio di sicurezza,

rispetto alle iniziative d'indagine adottate da altri organi

sul conto del BELLI una perfetta impermeabilità, operante

nei due sensi: quello della non collaborazione; e quello

della non utilizzazione degli spunti dalle altrui indagini

emergenti.

L'ulteriore espressione del 'cordone sanitario' è offerta

dall'atteggiamento assunto dall'apparato di sicurezza

mi l i tare, a l I orch é, 'obtorto collo' , dovette i n qua.l che modo

uscire allo scoperto. Si legge nella relazione di

maggioranza (114): "Continuando la lettura del fascicolo del

SISMI, troviamo una nota datata 1977, quando in seguito ad

un articolo apparso sull 'Unità il Servizio, sollecitato dal

ministro della difesa, risponde di non avere 'sinara

sviluppato specifiche attività di ricerca sulla massoneria'

e con riferimento a Licio BELLI afferma che 'è risaputo che

* * * * *(114) - AA, V5, C29, p37 verso.
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i l noto GELLI ha i ntrattenLlto ed i ntratti ene rapporti con

varie personalità di rango elevato, sia in campo nazionale

che in quello internazionale'. Il Servizio è soltanto a

conoscenza che 'il PCI ha recentemente deciso d

ridimensionare la forza e l'influenza dèlle logge massoni che

in Italia, ritenLlte'centrldi potere' capaci di intralciare

le attività politiche ec:leconomiche del partito.' A tal fine

avrebbe intrapreso urra campagna di stampa che .accusando

screditarla. "(115)

massoneria di 'inquinamento fascista' tende solo

la

a

Nel 1978, sotto l a gesti one 8ANTOVITO, il 818Mlappronta Llna

relazione, per consentire al ministro della difesa di

docLlmentarsi in segLlÌ to alla presentazione di

un' i nterrogazi one dell' On , NATTA alI a camera dei DepLltati.

Anche del contenuto di questo documento si dà conto nella

relazione di maggioranza (116) ,che, fra l'altro, ne riporta

testLlal mente i l segLlente brano concI us ì vo: Ula massoneria,

nell'ambito delle Forze Armate ha un'influenza modesta e

non .certo tal e, nonostante l a propaganda i n contrari o, da

( 115)
( 116)

* * * * '*Cfr. l'a.ppunto ìn Cal., V5, C51, pp. 61 ....62.
Cfr. AA, V5, C29, p38 recto.



riuscire a.~istorcere le leggi che regolano la progressione

delle carriere e l'assegnazione degli incarichi."

Rileva lapidariamente la Commissione che il documento

"costituisce un esempio probante di disinformazione mirata,

in quanto è sostanzialmente centrato su una serie di

valutazioni politiche, concernenti il ruolo del partito

comunista, ma anche di altri partiti, mentre difetta in modo

esemplare di informazioni e notizie precise. Nulla si dice

infatti di concreto sulla massoneria, per la quale ci si

r ì porta ad informazi oni tanto pHI pLlntLlali quanto pi.ù

lontano nel tempo è il periodo al. qLlalesono riferite; ma

soprattutto" il documento "è del tutto carente di notizie

concernenti Licio GELLI e la loggia massoni ca P2".

Questo l'atteggiamento del Servizio in data anteriore al

sequestro di Castiglion Fibocchi: il 'cordone sanitario'

viene sal~amente mantenuto (117), secon~o una linea di

spudorata coerenza.

* * * * *(117) - Ci si riferisce al contegno mantenuto nei confronti
~el prevenuto ~agli apparati ~i sicurezza in quanto
tali; che non è contra~~etto ~al fatto che taluno,
~all'interno degli stessi, per ostilità verso il
GELLI, già prima ~el sequestro ~i Castiglion
Fibocchi, avesse fatto pervenire nelle mani ~el

giornalista PECORELLI l'informativa 'Cominform'
(cfr. AA, V5, C29, pp. 41 vreso e 42 recto), ~i cui
si ~irà in appresso.
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Dopo quel sequestro, neppure la fida gestione piduista del

Gen. SANTOVITO potrà continuare a chiudere gli occhi di

fronte al bubbone ormai scoppiato e prepotentemente

impostasi all'attec1>'ione non solo delle sedi istituzionali,

madell 'intera opinione pubblica. Allora, e soltanto allora,

il 'cordone sanitario' verrà allentato: e, non

potendosi p i ù ignorare la figLlra ed il ruolo del GELLI, si

adotterà una linea tendente a salvaguardare, nei limiti del

possibile, l'organizzazione p ì duì s t a , Per comprendere il

senso di quarrt o si viene dicendo occorre tener presente che

-come si legg'e sempre nella relazione di maggioranza (118)-

fin dal 1950 era agli atti del Servizio l'informativa

cosiddetta 'Cominform', proveniente da un centro periferico

del SIFAR. Secondo le parole della Commissione, vi "si

sostiene che GELLI, legato al partito comunista fin dal

1944, è per lo meno dal 1947 un agente dei servizi segreti

dell' Est (Komì nform). Avrebbe mascherato qLlesta sua atti vi tà

dietro quella di indLlstriale e commerciante prima (trafilati

di ferro e rame), edi libraio in un secondo momento."

Riferisce ancora la relazione di maggioranza: "L'informativa

* * ** *
(118) - AA, V5, C29, pp. 35 verso e 36 recto.



descritta dà luogo ad un unico accertamento successivo in

ordine ai gravi elementi informativi in esso contenuti. Il

solito Centro periferico comunica all'Ufficio centrale il

risultato dell'unico riscontro che era stato effettuato in

ordine alle notizie contenute nell'informativa: la libreria

di GELLI era stata sottoposta ad attenta sorveglianza e

l'attività in essa svolta dal GELLI non aveva dato luogo ad

alcun sospetto. Non era inoltre risultato che al GELLI fosse

stata perquisita l'abitazione perché sospettato di traffico

d'armi e di spionaggio a ~avore dei paesi dell'Est né tanto

meno risultava che egli fosse stato segnalato dalla Questura

di Livorno quale elemento in relazione con una banda di

contrabbandieri di armi ed esplosivo <queste ultime

affermazioni erano anch'esse contenute nel rapporto).

Dopo una nota in data 1953, che riepiloga in termini molto

blandi il tenore dell 'informativa, segue nel 1960 un ultimo

documento nel qua), e i l GELLI viene sostanzialmente

presentato come un uomo di affari che non si preoccupa più

di politica. A partire da questa data" -annota ancora la

Commissione, riferendo gli esiti della compulsazione del



fascicolo relativo al GELLI acquisito presso il SISMI- i'~ade

il silenzio su GELLI per ben 13 anni • per arrivare al

1973. quanDo con una nota si chiede se è possibile

ldentifi~areGELL con tale Luì q ì GERLA. segnalato nel 1964

per aver reso 'serVlzl ai Serviz i segreti l'lngheresi (A. V. H. ) .

Nella stessa nota sisost1ene che' ilsoggettò afferma eh

avere avut c conneSSlonl con il SIFAR e sembra avere

connessioni con i circoli ungheresi;'"

Orbene', nel' fascicolo r el ati vo al GELLI ac qu ì si to presso il

SrSMIdalla Commissione parlamentare d'inchiesta, compare un

documen t o r-i sal ente al periodo dell a gestione SANTOVITO, che

-come la relazione di maggi oranz,a sottolinea- è stato

redat1:ò dopo il sequestro di Castiglion FibocchL

DalI a!relazi one emerge (119) come nel cìocumant.o i n ql'lesti cne

si affermi di non esclLldere "che' il GELLI possa essere

divenuto un agente dell 'Est nell 'immediato dopoguerra in

cambi o della sal vezza, si a stato sLlccessivamente 'congel ato'

secondo la metodòIogia pHI classica propria dei Servizi

segreti, sia stato fatto gradualmente penetrare in settori

sensibili e tenuto alla mano per losfrLlttamento delle

*"'**"*
(119) - Cfr. AA, V5, C29, p38 verso.



In sostanza, si i esumano notizie risalenti ad oltre

érent'anni prima: notlzle che mai avevano ricevuto positlvi

riscontri~ 6111 e qual i mai il Servizio aveva ritenuto di

dover dare un seguito d'indagine, e che comunque mai il

Servizio aveva sottoposto 6111 'att.enzione dell 'aLltorità di

Governo o dell'autorità giudiziaria. E, pur' precisando

prudentemente che "i cioe urnarrt ì citatili (cioè, appunto,

segnatamente, le informative del '50) "hanno esclusivo

valore informativo e non di prove", si afferma che "sembra

possibile ritenere verosimile quanto sostenuto in rapporti

dell'epoca, e cioè che il GELLI aveva avuto salva la vita in

cambio di future prestazioni per le quali fu sottoposto

successivamente a verifiche". "Richiede molta attenzione

l'ipotesi che il GELLI sia s.tato posto a 'dormire' (e non in

senso massonico)~ abbia assunto una nuova veste, sia stato

favorito per penetrare l più delicati ambienti p o l i ti ci,

economici, i ridusrt r ì al i • militari, della magistratLlra,del

giornalismo e professional " ~at.ural mente, se le cose

stanno così, solo l 'esplosione.del.caso poteva richiamare



l'attenzione su un personaggio liberatosi da oltre un

trentennio da un passato ambiguo e trasformatosi, da abile

attore, in un manager di interesse per le questioni

economiche e politiche del Paese II: proposizione,

quest'ultima, con la quale, evidentemente, si Vor~ebbe

giusti~icare la pregressa inerzia del Servizio nei con~ronti

dell'odierno imputato.

A ben vedere, i l documento , sul dato certo -e ri slll tante

dagli atti del Servizio- del ruolo di doppiogiochista svolto

dall'odierno prevenuto durante la Resistenza (120), innesta

l'ipotesi che vuole il GELLI agente dei Servizi segreti

dell 'Est, posto per anni i'n quiescenza, e quindi

r ì llti l ì z z ato per condurre, attraverso ildutti le e discreto

canal e massoni co, una machi ave l l i ca opera di tentacolare

penetrazione -che si deve presumere volta a fini

destabilizzanti- nei pHldelicati e qualificati a.mbienti del

Paese. Non spiega il documento come ciò~si concilii con il

* * * * *(120) - Risultadal1a relazione di maggioranza (AA, V5, C29,
·p34 recto) come da un' informati va del 1945 emerga
che tale ruolo era stato ammesso dallo stesso GELLI
nel corso di un interrogatorio reso in quell'anno al
Centro di Cagliarii aveva dichia~ato l'odiè~no

prevenuto che, essendo ufficiale di collegamento con
le S8 presso la. Federazione dei Fasci, aveva poi
prescr contatti~on il CLN pistoiese, rendendo utili
servizi ai partigiani.



fatto 7pure risultante dagli atti del Servizio- che già

nell'ottobre del 1944 il GELLI era stato chiamato a

collaborare con il 'Counter Intelligence Corps' al seguito

della 5~ Armata (121), vale a dire con il ser'vizio di

controspionaggio militare statunitense; e neppure deve darsi

la pena di spiegare almeno come quell'ipotesi si concilii

con le notizie che sin dalla metà degli anni '70 il dotto

SANTILLD aveva faticosamente raccolto: proprio perché -come

si è visto- quegli spunti informativi il Servizio non aveva

certamente raccolto e coltivato.

Il documento allenta il 'cordone sanitario', perché -come si

è detto- dopo lo scandalo di Castiglion Fibocchi, il

personaggio GELLI e la sua ingombrante presenza sullo

scenario pubblico italiano non possono essere piQ ignorati.

E allora, da parte del vertice di un servizio deviato,

coinvolto fino al collo nelle torbide mene del GELLI, non

resta che una carta da giocare: confondere le acque,

tenendo accuratamente il GELLI al di fuori del Servizio e

presentandolo invece come un agente dei paesi dell'Est

* * * * *(121) - Anche tale circostanza era
nell'interrogatorio cagliaritano.

stata riferi·ta



Eur-op a s nell 'ottica 'del diabolico intrigo internazionale,

chi ha colluso .c o l GELLldiviene un raggirato, vitt.ima della

perversa opera di i nf il trazione condotta attraverso l a F'2.

Per al troverso, nei l i miti cde-l~possib i le, il .cìoc umerrt o si

por"]e l unq o una l i,nea di sostanziale .corrtì nuì t.à rispetto ai

prec",denti di cui si è, detto: allarepri menda fatta nel '7.4

dal Gen. MALETTI "alI: ì-n c au t o llff,i ci aIe ,che aveva indagato

au ì GELLI; alla professione di ì qnoranz a dell 'Ammiraglio

CA8ARDI in ordine a ncrt ìzì a diverse da quelle pubb Li c a t e

auì La stampa; alledisqllisizioni storico-politiche del Gen.

v
)

,~

'Xl.;Q
~

8ANTDVITD. NOn sarà certo il 818MI del p ì du ì s t a 8ANTOVITO a

chiarir,e.def,i,nit.ivamente che il GELLI è-per usare le parole

del MALETTI- "persona inf1l1enteelltile al Servizio". Né

certamente da parte del 818MI deviato del piduista

8ANTOVITO -i mpegnato con il ,SllO ',staff', in ossequi o alI a

volontà del GELLI, a costruire l,a pista internazionale,per

stornare le indagini sllila st.rage di Bologna dalla pista

dell 'eversione interna neofascista- si farà luce sulle

collusione del GELLI con ambienti neofascisti. In tal senso,

i l 'cor'dqne, san~t.ari-o r'egge ,e .deverleces~ar'iamente regger",.
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La sua solidità è garantita dal vincolo di subalternità

extraistituzionale e piduistica, che lega il SANTOVITO

all'odierno imputato, ed è direttamente proporzionale al

grado di coinvolgimento di SANTDVITO e soci -in nome del

comune interesse extraistituzionale che li lega al GELLI

-nell' attività deviata, posta in essere -attraverso gli

uffici 8 gli strumenti del Servizio- contro le finalità del

Servizio e contro lo stato.

Ma la posizione del GELLI rispetto agli apparati di

sicurezza emerge da ulteriori Si fa

riferimento, innanzitutto, ad un episodio, ricordato già

nella requisitoria scritta (1221 che -come giustamente ha

rilevato il PUBBLICO MINISTERO- dimostra che l'imputato

disponeva dei servizi di sicurezza come di un'agenzia

privata. E' stata acquisita agli atti ( 123) copia del

documento che il Col. VIEZZER -già capo del Centro SIO di

Firenze, poi passato alla sede centrale del Servizio, quale

segretario del delicatissimo reparto 'O' (124), e risultato

* * * * *
( 122)
( 123)
( 124)

- RE, p363.
AAO, V13, C5, punto 5,' pp. 7-8; cfr. anche pp. 5-6.
Cfr. vu 10/2/88, p107.



immancabilmente i scritto nelle l i ste dell a F'2~' ebbe a

ricevere nel 1973 dalle mani del Venerabile. Si tr-attadiun

dattiloscritto di due pagine intitolato "NOTA INFORt1ATIVA

SUL C.ONTO DELL' ONOREVOLE GIULIO ANDREOTTI ", contenente

notizie sul F'arlamentaree SLl que ì Lì che vengono definiti

"personaggi.della Segreteria": dattiloscritto non certamente

ispirato da benevolenza nei confronti delle persone che

nomi n a , Che LlSO ne fece il Segretario delL'Ufficio 'D'?

Po i ché -come egl i stesso ha preci sato alI a Commi ssi orie

F'arlamentare d'Inchiesta (125)- era.quello "un periodo in

cui il ser.vizio non .s ì interessava degli uomìn ì politici",

non trovò di meglio che passare il documento nelle mani di

.--'

"---'
"-.--!

~
k9.
~

un giornalista, di quel MarcelloCOF'F'ETTI (126) nel cui

studio i l datti loscri tto f u poi .seqLlestrato. Lo stesso

VIEZZER ha riconosciut.o di fronte alla Commi ssi one

d'Inchiesta che, a SLlO giudizio, il docurnerrt o , proveniente

da fonti de.lGELLI, conteneva "soltanto delle maldicenze".

E allora, resta da, capire perchéglidiE1de qLlella singolare

destinazione. Sempre difronte alla Commissione,· il Col.

( 125)
(126)

* * * * *Cfr·. vu. 10/2/88, pp .·,188-189.
Cfr. deposizione COF'F'ETTI, in vu 17/11/87, p231.
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VIEZZER non si • peritato di sostenere che, dopo aver dato

un'occhiata all'appunto, lo passò al COPPETTI "perché si

rendesse c on t o ?, Quindi, egli, che aveva eompr-eso come

si trattasse di maldicenze, avrebbe voluto far toccare con

mano al giornalista ciò cui il GELLI era in grado di

spingersi. Così testualmente il VIEZZER: "Lo diedi al

COPPETTI affinché COPPETTI fosse orientato su che cosa

faceva quel personaggio," (il BELLI, appunto) "perché

COPPETTI si era p~eso l'incarico di cercare di capire come

lavorasse. quel personaggio. Questo è stato il mio

intendimento in quel momento". Di fronte a questa risposta,

il Commissario che in quel momento stava interrogando il

VIEZZER, ebbe a dire che preferiva evitare commenti. La

Corte -ai fini che qui rilevano- osserva che i commenti sono

del tutto superflui, risultando dall'episodio fin troppo

chiaro quale tipo di uso il BELLI potesse tranquillamente

fare di delicatissimi uffici degli apparati di sicurezza,

grazie alla presenza, negli stessi, di uomini che sono poi

ris'_lltati a l u i legati da un vincolo eHtralstitLlzionale.·

Ma il BELLI è anche colui che il Ben. BRASSINI, Direttore
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del SISDE, riteneva "u t ì Le , per àvere il polso della

situazione politica nazionale" (127): ciò perché, secondo

quanto lo stesso odierno imputato riferiva al generale,

natllralmente iscritto negli elenchi di Castiglion Fibocchi,

il GELLI "aveva rapporti con i massimi livelli politici e

dimostrava di essere sempre perfettamente al corrente della

si t.uaz ; one p o I i ti ca, tanto che tal voI ta prevedeva al cun ì

nell 'ambiente dell 'ambasciata argentina, al pun t o

(128). Così ancora, testllalmente,avvenimenti Il

GRASSINI: Il ••• i l GELLI era perfettamente

i l Gen.

introdotto

che, i n

occasione di ricevimenti, era anche lui a fare gli onori di

casa. Questa slla padronanza dell 'ambiente mi fu

particolarmente utile quando ravvisai l "cpp cr t.un ì t è di

intrecciare rapporti con il servizio di informazioni

argentino. Constatai che.i l rappresentante del servizioi n

Italia si presentòlmmediatamente n.el mio llfficio offrendomi

la sua collaborazione" (129).

Ma l'autorevolezza del GELLI, agli occhi del Direttore del

* * * * *(127) - Cfr. di chiarazi oni GRASSINI al F'UBBLICO MINISTERO i n
data 19/2/85 (Cab, V5, C31, p7); cfr., per le
conferma dibattimentale, Vq12/10/87, p123.

(128) Cfr. i riferi.menti di cuì alla nota ch.eprecede.
(129) Cfr. i riferimenti di cqialla nota (127).
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SISDE, era tale per cui, all'occorrenza, eg l i,

personalmente, sL\lla base delle indicazioni del GELLI,

prendeva appunti, passandol i poi al fido dottor CIOPPA. Il

dotto Elio CIOPPA, piduista, in forza al SISDE dal settembre

1978, ebbe a riferire sin dal 1981 al Giudice Istruttore di

Roma (130) : "Preciso che quando sono arrivato al Servizio,

fui informato che il GELLI era una fonte del SISDE ••• Di

solito il Gen. GRASSINI, quando si trattava di informazioni

del GELLI, mi consegnava i biglietti, scritti a mano a

matita, ed io poi sviluppavo le indagini •• :."

Cosi ancora, 1'8/2/1985 (131), al PUBBLICO MINISTERO di

Bologna: "Un giorno, nel novembre-dicembre 1978, mi chiamò

il Gen. GRASSINI per consegnarmi tre appunti riguardanti

accertamenti ed indagini sulle brigate rosse. Gli appunti

riguardavano precisamente pretesi rapporti tra l'avvocato

sardo Giannino GUISO con un giornalista della testata di

area socialista 'Critica sociale';

* * * * *

l'avv. GUISO era

(130)
(131)

Cal., V5, C15, p7.
Cal., V5, C15, pp. 1 verso e
dichiarazioni dibattimentali del
16/11/87, pp. 113 e 121-152, e vu
46-48, 55, 67 e 206-211.

15:::

2 recto. Per
CIOPF'A, cfr.
17/11/87, pp.

le
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considerato esponente o in contatto con le brigate rosse; il

secondo app urrt o aveva ad oggetto accertamenti sul l . avv.

SF'?',ZZALI, in rapporto con la colonna milanese delle brigate

rosse; un terzo appurrt.o aveva natura esclLlsivamente p o l i ti ca

in quanto riferiva che ilseqLlestrodell 'Dn , MORO era stato

organizzato per svitare il 'compromesso storico'. Poiché non

capivo che tipo di indagini potevo fare .SLII terzo pun t o ,

chiesi al generale chi mai .avesse espressoqLlel parere ed

egli, mi disse di averlo r ì c evut.c nel corso di un c o Ll o qu ì o

con Licio GELLI".

Il Gen. GRASSINI, dal canto suo, in q ì ud ì z ì o , ha tenLlto a

riferire che solo in un caso prese nota per iscritto delle

indicazioni del BELLI (132): "Una sola volta GELLI mi parlò

di SPAZZALI ecc ... ed io passai a CIOPPA, che era capo centro

operati 'IO, l' appun t o che avevo scri tto i n base a ci ò che mi

aveva detto GELLI, come una qualunque fonte informativa ed

invitai CIOPPA a svolgere accertamenti •.. i bigliettini a

mano li .ho dati un a sola volta aCIOPPA. GELLI non mi diede

mai informazioni operative; erano. soprattuttp informazioni

* * * * *(132) - Cfr. vu 12/10/87, p132.



sLllla s ì t.uez ì orie politica. GELLI er.," un politico ... " Già

dall'istruttoria (1331, peraltro, il Gen. GRASSINI aveva

chiarito come non considerasse il GELLI un informatore del

Servizio, data appunto la sua diversa veste di termometro ed

oracolo della situazione politica nazionale. Si comprende

così. il suo imbarazzo e la preoccupazione di concentrare in

un'unica occasione quella singolare prassi, attribuendo al

GELLI il ruolo di fonte informativa,' in via eccezionale,

soltanto con riferimento a quella circostanza. Senonché, dal

tenore delle prime dichiarazioni rese dal CIOPPA al Giudice

i 'strLl'ttore di Roma -sopra trascritte- emerge che il

passaggio di un bigliettino, per sviluppare indagini sulla

base di indicazioni provenienti dal GELLI non ebbe carattere

episodico. In giudizio (1341, il CIOPPA, timidamente, si è

spinto a dire che ricevette due o tre volte appunti scritti

con quella provenienza.

A ben vedere, il Gen. GRASSINI, nei suoi rapporti con il

GELLI, non contravvenne alla regola consuetudinaria -da

lui stesso enunciata (135)- secondo cui il capo di un

* * * * *(133)
(134)
( 1351

Cal., V5, C31, p7.
Cfr. vu 16/11/87, p136.
Cal., V5, C31, p2.



servizio di sicurezza non incontra confidenti se non

eccezionalmente~ Perché, in effetti, il GELLI certamente

non era un confidente. Per usare le diplomatiche parole

spese in Istruttoria dallo stesso Direttore del SISDE, nella

riferita ci~costanza l'odierno imputato gli "dette delle

indicazioni come spLlnti di indagine" ( 136) .

realisticamente si e espresso il PUBBLICO MINISTERO,

affermando che il GELLI, nell'ambito di quel rapporto,

"assegna gli argomenti delle indagini". Signi+icativo, in

proposi to, il contenuto dell' LInico appurrt o , fra que l I i

manoscritti ~al Gen. GRASSINI,rinvenuto agli atti del SISDE

ed acqLlisito al presente procedimento (137) .In sostanza, il

Direttore del Servizio, premettendo che, "nel corso di

recente colloquio", erano emersi taluni nominativi "di

Avvocati, giornalisti, favoreggiatori, ecc.", a lui p i ù o

meno noti pregava, per oqnurio , di volergli predisporre una

brevissima nota, "con rinvio al fascicolo esistente agli

atti"; elencava poi i dieci nominativi in questione. Dunque,

a q ì LIdi eare dal tenore dell' appun t o , non si erano apprese

(136ì
(137ì

* * * * *Cfr. Cal., V5, C31, p7,
AAD, V13, C5, punto 5,p22.



specifiche e concrete notizie in ordine ad investigazioni di

interesse per il Servizio, ma si si era ricevuto, e si

trasmetteva a valle,

direzioni.

l' 'i nput' ad i ndagare i n determi nate

Né si deve mancare di rilevare che il CESIS, nel trasmettere

il manoscritto alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta

sulla Loggia P2, lo fece pervenire in allegato ad un

appun t c (138), pure proveniente dal SISDE, nel quale, tra

l'altro, si legge: "Il nome di licio BELLI non è mai apparso

nell a documerrtaa i one concernente l e 'fonti'· del Serviz i o, né

alcun funzionario, tranne il dotto CIOPPA,· ha mai avuto

occasione di ravvisarne la 'collaborazione'." Duri que ,

all'interno del Servizio, funziona un canale privilegiato ed

esclusivo, di pura impronta piduista. Il direttore del

servizio in persona, nei slloi incontri col venerabile

maestro della Loggia P2,

diligentemente appunti,

cui egli stesso appartiene, prende

che vengono acriticamente girati

nelle mani di un funzionario a sua volta piduista, il quale

si trova addirittura ad aver a che fare con un 'bigliettino'

* * * * *(138) - AAD, V13, C5, punto 5, p21 •
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d i contenuto escI us ì va.mente p o l i ti co sul seque'stro dell' On.

MORO, e non comprende bene che tipo di indagini dovrà

svolgere.

Si arriva cosi all:indomanidel 2 agosto. Ancora una volta

la partita si gioca tutta in casa F'2: ma, 'in questo caso, si

stabilisce

Venerabile.

il contatto diretto fra il CIOF'F'A ed il

Occorre ricordare, in proposito, che il CIOPPAè lo stesso

funzionario che, fin dalle prime battute delle indagini,

aveva ricevuto le confidenze di Giorgio FARINA, e che

le i nf or-ma.:?:i oh i da lui raccolte convergevano ....nella

prospettiva di allora- con la pista d'indagine battuta dal

dotto LAZZERINI, dirigente della DIGOS, e riguardante

l'eversione interna neofascista, al purrto che la fonte del

CIOPPA è uti li z z a t a nel 'rapporto LAZZERINI' ed i due

fLlnzionari -come lo stessoCIOPPA ha ricordato (139)- si

misero congiuntamente a disposizione della magistratura

bolognese.

Occorre ricordare, ancora, che il SISDE disponeva già del

*'* * *.*(139) - Cfr. vu 17/11/87, p48.



prezioso spunto dJindagine costitu~to dall'informativa

SPIAZZI. L'informativa parte il 28 luglio dal Centro di

Bolzano; perviene alla Direzione del servizio il 31 luglio,

e viene '.listata dal Gen. GRASSINI, che la inoltre alla 4A

Divisione per "valutazioni e propos·te" (140); già il giorno

successivo quella Divisione, con appunto, riferisce tra

l'altro (141) : "L'informativa del Centro di

Bolzano ..• presenta punti suscettibili di ulteriori pi~

approfondite indagini di natura informativa da espletarsi

prevalentemente a Roma •.. ln considerazione che i Centri 1 e

2 di Roma stanno conducendo capillari accertamenti per

risalire ai responsabili dei pi~ gravi atti terroristici

rivendicati dai N.A.R. , si propone -salvo diversa

indicazione della S.V.- di trasmettere il tutto ai predetti

Centri perché -sLlll a, base delle notizie contenLlte

nell'appunto del Centro di bolzano- esplichino tutte quelle

azioni ritenute pi~ opportune verifitando, altresl, la

validità e l'attendibilità delle notizie confrontandole e

valutandole anche in rapporto ai dati informativi di cui al

* * * * *(140) - Cfr. RA, V3 bis, C132 bis, p11.
(141) - Cfr. RA, V3 bis, C132 bis, p19.



momento dispongono (i quali ultimi sono tuttora in fase di

approfondimento) ... " F'roprio il 2 agosto 1980, il Gen.

GRASSINI, in calce alI appunto, annota:

disponendo l atrasmi SSl onedell'i nformati va, fra gl i altri,

al CentroSISDERoma 2 (142), dicLli era responsabile il

dott. El i o CIOF'PA.

Nonostante tLltto' qusis t o , poiché "verso la fine d'agosto,

insistentemente, i giornali affermavano chela strage del 2

agosto era opera di LLn 'organizzazione internazionale e che

pertanto occorreva batterè la 'pista internazionale '" (143),

.il CIOPPAsente il bisogno di ricevere lumi in proposito' da

colui nel quat e -come si è visto- egli solo, fra i

funzionari del BI8DE, ravvisava un collaboratore del

Servizio: da qua l Licio GELLIche di piste internazionali

doveva i ntendersene , farse per laci rcostanza-dal 'CIOF'f"A

indi c at.a nello stesso contesto i n cu ì narra del contatto-

che lIaveva entrature nelle ambasciate, ed in

particolare in quella argentina".

* ;;. * * ;;.

Il CIOF'PA cerca il

(142)
(143)

Cfr. RA, V3 bis, C132 bis, p20.
Cfr. Cal., V5, C15,p3 recto.
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Venerabile,all' 'E:·:.celsio("', ma non lo trova. IL portiere lo

avverte che il BELLI è in ferie e tornerà a settembre. Il

CIOf'F'A non demorde, e, nella prima decade di settembre,

nella 'hall' dell 'albergo, il funzionario del SISDE riceve

la preziosa illuminazione di cui si è detto sub 1.1.10),

circa l'erroneità della pista sino ad allora battuta e

l'oppo("tunità di battere invece la 'pista internazionale'.

Orbene, il 25 settembre, il dotto CIOF'F'A, in qualità di Capo

del Centro SISDE Roma 2 (1441 -cui l "informativa SF'IAZZI',

come si è visto, era stata inoltrata per i necessari

approfondimenti- trasmetteva alla Direzione del Servizio un

appunto del seguente letterale tenore ( 145) : llGl i

accertamenti svolti in merito al contenuto dell'appunto

pervenuto col foglio in riferimento non hanno fin qui

fornito utili elementi di conferma, né di valutazione. In

proposito sono state opportunamente sensibilizzate alcune

fonti di settore, ma con esito negativo."

Va rilevato che il Centro SISDE Roma 2 venne ad essere,

all'interno del Servizio, praticamente l'esclusivo titolare

* * * * *(144) - Cfr. RA, V3 bis, C132 bis, p29; cfr. anche p ì o ,
(1451 Cfr. RA, V3 bis, C132 bis, p30.
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( 146)
(147)

delle indagini relative ai nodi centra.li dell' 'informativa

SPIAZZI'. L'informativa. invero, era stata trasmessa anche

al Centro Roma 1; senonché, il dotto DE FRANCESCO, Direttore

del SISDE nel·1983. nel dar c orrt o di qua ì I e vi cende al

Gi ud ì ce IstrLlttore del presente procedi mento, r ì ferì. (46)

in pr-op os ì t.o i "Non si dispone della risposta del çgmir:Q 1 di

Roma in'quanto nel frattempo le sue attribuzioni in materia

erano state di fatto demandate al ç§!J.ir:Q :;; di Roma. "

L'informativa era stata poi trasmessa anche ai centri

periferici di Milano, Firenze e Pirugia, ma solb in

relazione a specifici e marginali aspetti (147).

* * * * *RA, V3 bis, C132 bis, p6.
RA, V3 bis, C132 bis, pp. 6 e 30~31. In particolare,
il Centro di Milano venne interessato in relazione
alla "segnalata riunione all'interno dell'albergo
'Rosa' di Milano, asseritamente presieduta da
Rodolfo CROVACE"; e quelli di Firenze e PerLlgia, per
l'identificazione dei nominativi degli .estremisti
residenti nelle rispettive ç ì ur ì adt a ì on r nOME I •
FORESI e DE LUCA per Firenze, e LUCIDI per PerLlgia).
I due Centri di Roma, e, dunque, in definitiva -come
si è visto~ il Centro 2, di cui era responsabile il
CIOPPA, erano stati interessati ai seguenti
argomenti (cfr. RA, V3 bis, C132 bis, pp. 5-6):

. "rapporti tra Sandr'ò SACCUCCI e Stefano DELLE CHIAIE
e tra il secondo e i N.A.R."; "identificazione di
"CICCIO" con l'indicazione delle sue caratteristiche
somatiche"; "ruolo svolto dallo stesso "CICCIO"
nell'area dell'estrema destra"; "attività
terrori sti ca dei N',A. R. nella CapitaI e, segnaI ata
spaccatura in diversi tronconi del pericolosissimo
gruppo di matrice nera anche in relazione
all'attribuzione, ad uno dei nuclei dei N.A~R.,

della responsabilità dell'omicidio del Giudice AMATO
nonché alla cena nel corso della quale si sarebbe
decisa l'eliminazione fisica del Magistrato,,;
"l'incontro all' inter'ho dèl1' albergo 'Rosa 'di
Milano".
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In tal modo, già alla data del 25/9/1980, in ambi.to SISDE,

la linea d'indagine che, attraverso l "informativa' SPIAZZI,

avrebbe potuto condurre, nella ricerca delle responsabilità

per la strage, in direzione degli ambienti neofascisti della

Capitale (linea certo non incoerente con il quadro emergente

dalle prime informazioni raccolte dal CIOPPA attraverso il

FARINA e dalle indicazioni contenute nel 'rapporto

LAZZERINI'), si era i~rimediabilmente isterilita. Bisognerà

aspettare il 1983 prima che l'Istruttore del presente

procedi mento possa prendere cognizi one dell" i nformati va

SPIAZZI', acquisita -come si è visto sub 1.6.4.1)- da altro

IstrLlttore del TribLlnale di Bologna, in un diverso

procedimento, nel quale lo SPIAZZI aveva veste di imputato.

Dopo il settembre '80, occorreva ancora però che prendesse

corpo la fantomatica 'pista internazionale': a ciò

provvederà egregiamente, in perfetta sintonia con la

divinatoria intUizione del Venerabile, il SISMI deviato dei

SANTOVITO, dei PAZIENZA, dei GIOVANNDNE, dei MUSUMECI, dei

BEU1DNTE.

Il GELLI non è persona semplicemente 'legata' in qualche
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modo agli apparati di sicurezza; non è una modesta fonte

ì r.f ormet ì v.a ; e non è neppur-e una " pe r- s o n a influent'.e ed ut.ì Le

al Ser-'/i::ioq~ :=ome ebbe a definil'""lo nel '74 il gen. 1'1(4LETTI.

Nell'ambito della pi~ vasta opera di attivo interessamento

per le nomine delle a.1te ger-ar-chie m ì l ìtar ì (148), il GELLI,

fin da tempi lontani, non aveva trascurato quel .settore

privilegiato che sono gli apparati di sicurezza. Bi legge

nella relazione di maggioranza della Commissione d'Inchiesta

La nomina del generale r1ICELI a capo del BIO". Orbene, il

Giudice tv'IGNA di Firenze "ammise di essersi interessato per

sLllla loggia (149) che il GELLI, in dichiarazioni r-ese al

Gen. Biro ROBSETI, già tesoriere della Loggia P2, sentito

prima dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta (150) e poi

da questa Corte (151), ha riferito non solo d'aver appreso

dal BELLI che il medesimo era intervenuto per la nomina del

MICELI presso PALMIOTTI ( 152)' , segr-etario dell 'allora

ministrò TANASSI, ma altresi d'aver appreso dal GELLI della

Cash gl i on

* * * * *(148) - Sul tema, cfr. diffusamente AA, 1,15, C29, p44 verso;
ma cfr. anche RE, pp. 347 ss.; AAD, 1,113, C5, punto
5, pp. 3 e 30; vl\17/11/87, p230.

- Cfr. AA, 1,15, C29, p44verso.
Cfr. AAD, V13~ C4, pUnto 3, p26.
Cfr ..vu 2/11/e7,p40.
Ri Sl\l tato poi .iscr-i tto negl i el enchi di
Fibocchi.

(149)
1150 )
(151)
(152)



nomina del MICELI prima che la notizia della nomina atessa

fosse ufficialmente diffusa.

Si è avuto modo di rilevare, v ì a via, nel COI'"" '50 della

trattazione, la massiccia presenza negli elenchi di

Castiglion Fibocchi dei personaggi che sin son trovati, nel

corso del tempo, ad occupare posizioni di vertice o di alta

responsabilità negli apparati di sicurezza. Ai nomi dei vari

MICELI, MALETTI, LABRUNA, VIEZZER, occorre aggiungere quelli

di Federico Umberto D'AMATO e Giovanni FANELLI, responsabili

dell 'Ufficio Affari riservati presso il Mi ni ·staro

dell' Interno. All'epoca dei fatti per cui è processo, il

controllo del GELLI sugli apparati, attraverso il vincolo di

affiliazione, è totale e incontrastato: piduisti sono il

Direttore del SrSDE, Gen. GRASSINI (153), il Direttore del

sr8MI, Gen. 8ANTOVITO, ed il Capo del CESIS, con compiti

di coordinamento fra i due Servizi,

* * * * *

Prefetto PELOSI;

(1531 - Il GRASSINI, iscritto negli elenchi, fLI inizia.to
alla P2, in Roma, nella sede di via Cosenza, dal
Gran Maestro SALVINI, alla presenza del Gen. Siro
ROSSETI. Cfr. deposizione ROSSETI (AAD, V13, C4,
punto 2, p231, confermata in giudizio (vu 2/11/87,
p41). Il Gen. Siro ROSSETI ebbe vest~ di tesoriere
della Loggia P2 dal 1970 o '71, fino al gennaio del
1975 .



piduisti sono ancora il Capo dell 'Uffici_o Controllo e

Sicurezza e Segretario Generale del BISMI, Gen. Pietro

<: 154) E·d il dot.t , Elio CIOF'F'A (155), Cape del

Centro Roma 2 del BI8DE.

Non soltanto il BELLI è colui sul quale, all'interno del

Servizio, fin da anni lontani, era tabù indagare; egli

comandava attraverso i suoi affiliati; ne condizionava le

indicava l'oggetto delle indagini e le piste

;..

fino ad ispirare,ciò deviati

fiducia,

un 'agenz i a

a spezzoni

utilizzandoli come

di suoi uomini disi serviva

degli apparati,

da ·;;;egL\i r-e;

all 'inter;no

dell 'apparato, quella mostruosa macchinazione che è stata il

depistaggio delle indagini relative alla strage di Bologna.

Resta pienamente confermata l'assunto accusatorio secondo

cui il BELLI era il vero 'dominus' occulto dei servizi

segr-eti .

* * * * *

(154) - Il MUSUMEC1, iscritto negli elenchi, è un uomo del
GELLI almeno a far tempo dall 'epoca delle 'riunione
di Villa Wanda'. Della sua partecipazione a quella
riunione si apprende da fonte insospettabi le: cioè
dallo stesso Venerabile (cfr. il brano del secondo
memoriale inviato dal GELLI alla Commissione
Parlamentare d'Inchiesta, in .Cal., V6, Cl, p576)

(155) - Cfr. ancrie , per il CIDPF'A, VLI 17/11/87, pp. 50~66.



Paolo ALEANDRI ha ~eso, in ist~utto~ia ed in dibattimento,

~oltepli=i dichiarazioni in ordine al cosiddetto 'Golpe

BORGHESE' g E' necessario, in proposito, sgomberare il

te~~eno da un possibile equivoco. L'ALEANDRI, che ~ife~isce

sul punto notizie app~ese da alt~i, ha semp~e individuato

una linea di continuità tra i vari sussulti eversivi

succedutisi in Italia f~a il 1970 ed il 1974-75. Ciò può

ave~ ingene~ato confusione, pe~ esse~ stata l 'esp~essione

'Golpe BORGHESE' talo~a usata non conspecifico ~ife~imento

alla vicenda conclusasi la notte f~a il 7 e l '8 dicemb~e

1970 (cui comunemente la si riferisce), ma al complesso

delle manovre eversive poste in essere nei primi anni '70~

delle quali l'ALEANDRI -secondo i ~acconti ~icevutine- ha

avuto una pe~cezione sostanzialmente unita~ia. Il quadr o si

chia~isce quando si leggano le dichia~azioni dall'ALEANDRI

~ese in dibattimento (156), dove -p~endendo a p~estito le

pa~ole di Alf~edo DE FELICE- parla dei "p~ogetti eve~sivi

che e~ano poi quelli del golpe BORGHESE 1, 2, 3, 4, insomma

* * * * *(156) - Cf~. vu 7/1/88, p33.



'tutte le sue varie fasi '", La puntu21izzazione si rende

~ace3saria~ ~erché l,'ALEANDRI ha tra l'altro riferito (157)

d'aver appreso da F~biQ DE FELICE che il di lui fratello

Alfredo "~veva incentrato BELLI negli anni del golpe

BC!F:GHESE, quando Alfredo tent·ava cii stabilire c on ta t t ì con

ufficiali dell 'Arma dei Carabinieri per il tramite della

r ì v ìec a 'Politica e Strategia'lI~ Orbene, 'Politica e

chiaro che

nel racconto

strategia'~ usci

i mporn,bbe di

dell'ALEANDRI,

a far tempo

rilevare un

se, appunto,

dal 1972

anacronismo

non fosse

(158) , il che

l'espressione 'Golpe BORGHESE' è riferita, in generale, al

complesso dei conati eversivi risalenti al quinquennio '70-

Peraltro, anche a prescindere dal ch ì ar ì rnen t c

dibattimentale, già l'aver l'.ALEANDRI fatto riferimento, nel

brano sopra trascritto, agli "anni del golpe BORGHESE" non

lascia adito a dubbi.

Orbene, di quelle vicende l'ALEANDRI è reso edotto "per il

90%, dai fra.telli DE FELICE, in parte dalI 'Ono DE IORIO, in

pa.rte

(157)
( 158)

dal Col. BERTI e in parte da tutta una serie

* * * **- Cfr. Cal., V5, C3, p84.
Cfr. certificazione allegata alla memoria n.
dell 'Avv. MENICACCI, in vu 18/6/88,pp. 637-638.

di

8



persone m.::\rginali ll (159)~ Specificamente, per ciò che

qui interessa, 2g1i venne ad apprendere appunto ~elle

modalità del: 'incontra fra Alfredo DE FELICE ed il GELLI.

Il primo, nel corso dei cont a t t ì che, ai fini delle

diffusione della ~ivista e in ~elazione ai p~ogetti eve~sivi

a11 'epoca anco~a attuali, p~endeva in quegli anni con alti

ufficiali dei Carabinieri, in un'occasione, a fianco

dell'ufficiale che andava a visita~e, t~ovò il GELLI in

pe~sona, il quale "gli disse abbastanza esplicitamente che

pe~ un ce~to tipo di ope~azioni, per un certo t po di

contatti, per un ce~to tipo di ambienti da contattare doveva

passare attraverso di lui ' l (160). Questo episodio si viene a

c oLl o c ar e necessariamente fra il '72 ed il '74. Ma da Fabio

DE FELICE l'ALEANDRI apprende (161) altresl che dal GELLI

era venuto anche il llcontrordine " del 'golpe': chiaro

riferimento alle note vicende del dicembre 1970, cioè a

quello che -per usare la terminologia di Alfredo DE FELICE-

dovrebbe defini~si "Golpe BORGHESE" n. 1. E' a chiedersi se

le ~ife~ite

( 159)
(160 )
( 161ì

Cfr~

Cfr.
- Cfr.

circostanze restino affidate soltanto

* * * * *vu 8/1/88, p25.
vu 7/1/88, p33.
Cal., V5, C3, p73 e vu 8/1/88, p25.

alla



parola dell' ALEANDRI (162) . Orbene, quanto al fatto

'* '* * * *(162)- Va ribadito, 1n proposito. ancora una volta, che la
valutazione della sussistenza Q non delle penali
responsab11ità delle persone imputate nel
proced1 mento cosi dbetto' del Gol pe BORGHESE' e nei
procedimenti .. connessi (fra·le gLlali, peraltro, il
GELLI non figLlrava), in relazi.c:me",i fatti in quella
sede contestati, era demandata in via esclusiva .alla
cognizione del.giudice.natLlrale, che si è. già
es;presso con seqtent"l.irrevocabile; ma che può e
deve qui il Collegio (cfr"' .. SLlprC\, aub 2.2.3)
al;ltonomamente prendere i n consi derazi ono: .determi nati
fatti storici .e determinati collegamenti la cui
valutazione rientri anche nell'economi"" della
presente. deci.sione. OrC\,. se l'improvvisazione,
l'approssimazione dei fini e dei mezzi, la
goffaggine dei 'golpisti' impedirono lo.ro di
raggiungere gli obio:ttivi preHssati, nondimeno la
realtà del focolaio insurrezionale resta. Basti
prendere .. in considerazione,. in proposito,
unitariamente, l'avvenuta penetr~zione di alcuni
congiurati nel Viminale, la "rnar c ì avau .ROJTIa ' del
Colo BERTI, al comando. di.200 uomi ni della. SCLlol a
.AlI i evi dell a GLlardi a Forestal e, npnch é i 1 contenuto
del proc1aJTIasequestr.ato nel m.arzodel . 1971. nell o
studi o del BORGHESE. Quanto a l I a prima Si rcostanza
(cfr. Atti Commissione d 'tnchiesta, in CaLV6, Cl,
pp. 209-212, che f"lnno riferimento agli ""tti del
procedimento penale), vari l evato come dalla
registrazione delle ... dichiarazioni .. dell.'ORLANDINI
emergesse che, qLlando, dopo il contrordi ne,. si
trattò di restituire le .sei pistole mitragliatrici
custodite in un armadio dell'armeria del Viminale,
una . risultò mancante, al punto che lo. stesso
ORLANDINI dovette farne fareLLna copia da rimettere
al posto di quella sottratta, perché neSSLlno si
accorgesse i n segui to dell i accadLlto '.. Drber;e, l e
indagini eseguite nel c0r"so di quell 'I.struttoria
portarono a rinvenire, in un armadio dell'armeria
del t.ut.t.o sI.mil ea quello desc.ri tto dall 'ORLANDINI ,
le . sei pistole mitragliatrici, ..unadello:gLlali
risLlltò effettiVamente falsificata.. A confermare i
sospetti derivantI. dalle anomal i e che. l'arma
presentava visibilmente rispetto alle altre c ì nque ,
intervennero le dichiarazioni dei tecnici della
'Beretta', nonché lerisLlltanze della perizia
eseguita: la pistola mitragliatrice in questione non
era autentica e doveva ritenersi interamente
contraffatta, in quantofrLlttodi assembl'7~gio di
parti provenienti da armi diverse; losto:sso 'numer-c
di matricola· era compostoda·lettere ..ecifre
dissimili da quelle c~.e imJTIed1",tamen~el0l"ret::edono.

'DRLANDINlpoi, dieci q ì or-ni dopo la. ngtte del
'Tora-tora', e durrqua in .epoca .. assol utaJTIentE;!, non
sospetta, nel corso . una tel,efonata,acèennò
"111 ~oppor'-"hlr;i tà. '. di.. f.ar, f.are, . "nel dLl.bpI.O", una
"copia" ·di quaLcos a di cuì egli si· era già· (segue)



del 'c;ontrordine', esse non trovano riscontro; ma nella

"* * * * *
(segue) procurat.o il tipo (c:ioè il rncid e l Lo ),
L'ALEANDRI apprenderà dal OE FELICE addirittura il
nome di colui che era entrato in possesso dell'arma
sottratta al Viminale (cfr. vu 8/1/87, pp. 165-166).
Per quanto attiene alla circostanza che il Col.
BERTI, la notte del 'golpe', confluì a Roma alla
testa di 200 uomini della guardia forestale <cfr.
Calo V6, Cl, pp. 216-218 e RE, pp. 203-204, che
fanno riferimento agli atti del relativo
procedimento penale), essa va letta alla luce dei
rapporti fra 11 BERTI ed il BORGHESE;
all'ordinazione di un ingente quantitativo di
manette che il BERTI, con irregolare procedura
amministrativa, aveva fatto in epoca prossima al
'golpe'; alla singolarità della destinazione per la
pretesa 'esercitazione' di guardie forestali; alla
non necessità di spingersi sino al Piazzale del
ministero degli Esteri prima di invertire la marcia;
al colloquio che il BERTI, prima di far rientrare la
colonna, ebbe, sulla via Olimpica, all'altezza del
c ava l cavia sul Tevere., con due mi steri osi
personaggi, che dapprima, ai SLIOi uorn ì n L, indicò
come dua fLlnZ i onari mì n ì sterial i e. poi, nel corso
del. procedi mento, co~e due pederasti; all'apparente
illogicità del rientro, posto che gli uomini del
BERTI, a bordo degli automezzi, erano al riparo dal
temporale.
Gli obiettivi del Fronte Nazionale, che avrebbero
dovuto trovare realizzazione attraverso il 'golpe',
sono resi perfettamente espliciti dal testo del
proclama sequestrato nello studio del BORGHESE e che
avrebbe dovuto essere diffuso al momento opportuno.
Esso SLlona così <cfr. Cal. , V6, Cl, p203):
"Italiani, l'aLlspicata svolta politica, il
lungamente atteso 'colpo di Stato' ha avuto luogo.
La formula politica che per un venticinquennio ci ha
governato, ha portato l'Italia sull'orlo dello
sfacelo economico e morale, ha cessato di esistere.
Nelle prossime ore con successivi bollet.tini, vi
verranno indicati i provvedimenti pi~ immediati ed
idonei a fronteggiare gli attuali squilibri della
Nazione.
Le FF.AA., le Forze dell'Ordine, gli uomini pi~

competenti e rappresentativi della Nazione sono con
noi; mentre, dall.'altro canto, possiamo assicurarvi
che gli avversari pi~ pericolosi, quelli, per
intendersi, che volevano asservire la patria allo
straniero, sono stati resi inoffensivi.
Itapani,
lo Stato che insieme creeremo, sarà un'Italia senza
aggettivi né colori politici. Essa avrà un a sola
bandiera: il nostro glorioso Tricolore!
Soldati di Terra, di Mare e dell'Aria, Forze
dell 'Ordine, a voi affidiamo la difesa" <segue)



mi aur a i n cui, facendo risaI i re al GELLI i l 'contrord i ne' ,

implicitamente pongono l'lmputato, con ruolo eminente, in

collegamento con i congiurati, esse trovano pregnanti e

convergenti conferme logiche nell~ circ6stanze, da valutare

unitariamente, dell 'interessamento del GELLI per la nomina

del MICELI al vertice del S. I. D., dei contatti del MICELI

con i congiurati, della sua inerzia nei confronti delle

indagini SLll Fronte Nazionale condotte dal Reparto 'D' del

Ser~_~io, nonché della presenza, nelle liste di Castiglion

Fibocchi, non soltanto del nominativo del MICELI, ma di

-'.";

c.7.'

~

V8
~~
-::::::

vari dei personaggi inquisiti nel procedimento 'del Golpe

BORGHESE':· l'Avv. Filippo DE IORIO (163) e gli ufficiali

dell'aeronautica Giuseppe LO VECCHIO (164) e Giuseppe

CASERO (165).

* * * * *

il glorioso
il nostro

ITALIA! VIVA

p12.
p25.
p8.

(segLle) "della Patria ed il ristabilimento
dell 'ordine interno. Non saranno promulgate leggi
speciali né verranno istituiti tribunali speciali;
vi chiediamo solo di far rispettare le leggi
vigenti.
Da questo momento, nessuno potrà impunemente
deridervi ,offendervi, ferirvi nello spirito e
nel corpo, uccidervi.
Nel riconsegnare nelle vostre mani
TRICOLORE vi invitiamo a gridare
prorompente inno d'amore: ITALIA!
L'ITALIA" •
Cfr. Cal., V6, Cl,
Cfr. Cal., V6, Ci,
Cfr. Cal., V6, Ci,

(163)
( 164)
(i65)

j.54:



Per quanto attiene alle notizie dall'ALEANDRI apprese in

ordine all'incontro fra Alfredo DE FELICE ed il GELLI, ed al

ruolo a sé rivendicato in quell 'occasione dall'odierno

prevenLlto, basterà osservare come esse si armonizzino

perfettamente con i contenuti della riunione di Villa

Wanda' e con i massicci arruolamenti di ufficiali nella

Loggia di cui il GELLI era a capo.

La vocazione 'golpistica' del BELLI era già stata accertata

dalla Corte d'Assise di Bologna che ebbe a giudicare gli

ì mpu t a t ì della .strage del treno' ItalicL\S' (166). In quella

sentenza già si legge (167) anche dei rapporti di

frequentazione fra Licio BELLI ed eversori neofascisti

toscani, nonché dei finanziamenti del BELLI in favore

dell'estremista aretino Augusto CAUCHI. Si trattava,

peraltro, di circostanze non oggetto di imputazione in quel

giudizio, ma sulle quali la cognizione della Corte d'Assise

di Bologna era dovuta cadere 'incidenter tantum', al fine

di valutare la prospettazione accusatoria di parte civile

secondo cui gli imputati di qua l q ì ud ì z ì o , "membri di Ordine

* * * * *(166) - Cfr. AA, V4, C19, pp. 191-197.
(167) - Cfr. AA, V4, C19, pp. 198-199.



_ finanziati dalla Massoneria, che celI 'eversione e

Nella re~ante sentenz~ 15/12/1987 della Carte d'Assise di

~i~enze (169) • rapporti di fi~anziamenta da parte jel GEL~I

in terrorista neofascista Augusto CALJCHI

il SELLI in quella sede imputato del delitto di cui all'art.

costituivano uno s~ecifico 'thema decidendum', essendo stato

306 ult~mQ comma del Codice penale, quale sovven~ore della

. ': an d·:>. ar:t·:>.ta che al CAUCHI e ad al t r ì f:>.ceva capo.

articolata, puntuale motivazione, 1 a Co~-te

fiorentina torna più volte sul tema dall'attendibilità

:ntrinseca ed estrinseca del BROGI ( 170) , che, i n qu~l

procedimento, costituisce il perno dell'accusa non soltanto

l~ relazione alla ~osizione GELLI. Per quanto attiene alla

credibilità delle accuse del BROGI nei confronti del SELLI,

qU911a Corte osserva innanzitutto che il primo, dimostratosi

( 168)
(169)
(::.70)

* * * **AA, V4, C19, p190~

Cfr. ';u 10/6/88, pp. 17-450.
Cfr., in particolare, §§ 14, 15, 17 ~ 41 e 42 de:la
sentenza 15/12/87.



veriti~ro in ordine a tutti g~i altri episodi che ~an~o

~armato oggetto ~i quel giudizio~ non avrsbbe avuta motivo

riguardi di quel par~icolere

coi~pwtato. E'-con 5rgomenti che questo Collegio non può' non

l'Perché mai avrebbe dovuto accusare

falsamente e fra i tanti scegliere quest'uno per l'appunto

in GELLI? 80ve le ragioni che possono averlo indotto a

calunniare questo suo coimputato? Per la verità gli atti di

causa non ne evidenziano, laddove argomenti logici di

immediata evidenza provano esattamente il contrario;

dimcst;ano~ cioè, che BROGI (anche e soprattutto) nel caso

di GELLI non ha mentito. Sono argomenti che discendono in

maniera diretta dalla personalità dell'accusato perché

GELLI, nel momento in cui BROGI ne parla, è ed è visto da

questi come personaggio potentissimo,

spregiudicate e tenebrose macchinazioni,

capace delle più

in grado ben ~iù

c~e di schiacciarlo. Se questo è vero, perché BROGI, del

quale tutto potrà dirsi non che è uno stupido oppure una

~ersona che non è capace di valutare la portata delle sue

af~ermazioni~ avrebbe dovuto scagliarsi

~S44

contro un Uomo



cosi potente come GELLI, accusandolo per di piÙ di fatti mai

commessi? Perché avrebbe oovuto calunniare e nel. decidere di

farlo rivolgersi proprio e solta.ntoa lui? Non ad un CIOLLI,

non ad un RINALDINI, non ad un DANIELETTI qua.l s ì aa I , ma a

13ELLI? Al capo della F'2, all'uomo dalle mille ed

imprev~dibilirisorse7~1l

Dopo aver esposto slffatti argomenti di ordine logi.co,

in sé già difficilmente superabili, la Corte fiorentina

passa ad enumerare (171) le numerose conferme di carattere

estrinseco che le dichiarazioni del BROGI hanno ricevuto con

riferimento specifico al finanziamento oppur e ai contatti

del GELLI con elementi dell 'eversione toscana. Si tratta di

dichiarazioni provenienti da una molteplicità di soggetti,

cui occorre in questa sede fare semplice rinvio, limitandosi

a ricordare come la sentenza dia atto anche di quant?

riferito dal LUONGO e dal BALDINI, rispettivamente

funzionario e maresciallo dell'UCIGOS di Arezzo, i quali

IIconcordemente hanno dichiarato di aver appreso da

GALLASTRONI, sLloito dopo la strage della stazione di Bologna

071 ) * * * * *Cfr. vu 10/6/88, pp. 393 ss.



dell'agosto 1980, che CAUCHI nel 1974 aveva avuto contatti

con GELLI per finanziamenti"· (72).

Riconosciuto colpevole d'aver sovvenzionato la banda armata

del CAUCHI, il GELLI è stato condannato dalla Corte d'Assise

di Firenze alla pena di anni 8 di reclusione.

Il CAUCHI chiese finanziamenti al GELLI, e costLli,

dimostratosi interessato, pretese tuttavia l'intervento di

un militare che garantisse la serietà dell'operazione. Il

militare fu scelto nella persona del Maggiore Salvatore

PECORELLA (173). Dopo un incont~o a ~uattro, a 'Villa

Wanda' , fra il GELLI, il PECORELLA, il CAUCHI ed il

MENNUCCI (il BROGI rimase ad attendere all 'esterno) ,

finalmente il CAUCHI poté recarsi in un palazzo di

Arezzo a ritirare il denaro, diviso in mazzette, per un

ammontare di circa 18 milioni di lire. Tale denaro fu da

CAUCHI e sadali, di li a pochi giorni, i mpi egato

nell 'acquisto di un camion di armi ed esplosivo.

Andrea BROGI è stato sentito ex art. 450 bis del Codice di

(172)
( 173)

* * * * *Cfr. vu 10/6/88, p394.
- Già inquisito, nel '74, nell'ambito dell 'istruttoria

del 'Golpe BORGHESE': cfr. vu 10/6/88, pp. 401-402;
cfr. anche Cal., V6, Cl, p207 •.
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rito anche da. questo Collegio (174). Dalle dichiarazioni

da lui rese in questo .procedimento e nel procedimento

fiorentino emerge che il. GELLI non fLI.messo al corrente

del fatto che la somma, di lì a breve, sarebbe stata

impiegata nell "ac.qu ì a t o di armi e di esplosivo di cui si è

detto. Peraltro, il BFiOGI, invitato a ch.iarire cosa il

CAUCHI ebbe .. a dire al GELL.I au l La destinazione del denaro,

. i mpostato che c'erano dei .qrupp ì al di fLlori del MSI, che i n

previ si orie di una pre!';a aL potere dell e si ni stre avrebbe·

ha, fra l'altro, dichiarat.o (175): " ... 11 discorso fu

fatto urt cer.to tipo di reazione, in quanto a que l I 'epoca

ci rcol ava all' i nterno dei nostri grLlppi qLlesta convi nz ì orie ,

ci oè che la sconfitta. nel referendLlmavrebbe portato molto

facilmente a.un cambiamento radicale politico in Italia e

quindi con una cer t a emarginazione Pl'!r: que l La .che era la

nostra vitanellayoro e quì rid ì il modo di fare.i partigiani

alla ovescia. Cioè in caso di Llna. presa di potere.da parte

dell.e sinis.tre con un.a. pre!';a di piazza, une scesa di piazza

del Partito ccmun ì sta.e una nostraemarginazi one, avere

( 174)
(175)

* * * * *Cfr. VLI 22/1188, pp .. 14-::':6,.
Cfr. vu 22/1/88, p18
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delle scorte, delle armi, dell 'espl'Dsivoper poter 'fare una

controrivoluzione oppure una difesa individuale ..• " E

ancora (176): " ..• io rispondo, dicendo questo, che se mi

volete chiedere cosa capi il GELLI di che cosa gli

chiedevamo, il GELLI capi questo: che un gruppo o dei gruppi

al di fuori del M81 si stavano organizzando in previsione

di un mutarnerrto stGlrico, come lo è stato infatti qualche

anno dopo, del cambiamento politico del Paese, e quindi

chiaramente creare un serbatoio di materiale, sia di

struttLlre logistiche, operanti e anche di finanziamento di

uomini, in caso di una presa di potere da parte delle

sinistre e in caso di una limitazione di quelle che erano le

iniziative private, le imprese private ripeto, che era una

ghettizzazione di un certo mondo. In particolare modo al

GELLI non fu parlato esplicitamente né di attentati né di

quello che noi avremmo fatto ••• l'uso del materiale che il

GELLI al massimo avrebbe potuto concepire era di fare questi

piccoli addestramenti di preparazione a quello che ho detto,

doveva essere un utilizzo, non però per un discorso

* * * * *(176) - Cfr. vu 22/1/88, pp. 24-25.
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destabilizzante, cioè per un discorso di preparazione a

qualcosa çne, diciamo cosi, doveva accadere; in quel momento

li tutt. ne eravamo conv.nt •. Quindi questa realtà opera~iva

e militare doveva essere SLI piccolissime basi

addestrati va. Certo, ribadisco che il GELLI none avrebbe mai

pensato che i soldi fossero stati poi inVestiti in un

grossissimo quantitativo quas ì tutto di armi ed 'esplosivo,e

non chiaramente anche in librerie o iniziative di questo

tipo e che poi a sua volta questo esplosivo andasse a finire

nelle mani dei qrupp ì pi~"· est~emizzati in

,
.;/

c.J
'~

VJ
./
~

e--'
r~

.qua l I 'epoca ••• Certo che, i l GELLI non avrebbe mai pensato che

i 18 milioni sarebbero andati tutti spesi soltanto per le

armi e l'esplosivo ... !! Davanti alla Corte fiorentina, il

BROGI ebbe a chiarire (177) come egli ed ilCAUCHI avessero

concordatoche"qLlest'ultimo, per ì nt.r cdur-r-e la richiesta di

finanziamenti a fiOidi aLltodifesa, avrebbedoVLlto segnalare

al GELLI che, "ccrna consegLlenza della vittoria delle

sinistre,)sarebbe stata c ornpr-ornes s a lali,bera iniziativa con

conse!gLlente perdita di potere di determinati ceti e di

* * * **
(177) - Cfr. VLl 10/6/87, p409.



determinati interessi". Ed ha in quella sede riferito (178):

"Ricordo che per memorizzare il succo dei propositi espressi

da CAUCHI al GELLI io riassunsi il tutto nell'espressione

'fare i partigiani alla rovescia', nel senso cioè che noi

dell'estrema destra non avremmo accettato passivamente un

rovesciamento della situazione politica e saremmo andati in

montagna per fare un certo tipo di opposizione

armata •.• Dopo un'altra telefonata, CAUCHI tornò da GELLI e

mi riferi di un colloquio brevissimo in cui GELLI non aveva

posto ostacoli a soddisfare la richiesta purché fossè

partecipe della cosa un uomo 'con le stellette' che facesse

da garante. Ricordo che, secondo quanto mi riferi CAUCHI,

GELLI gli aveva detto di avere la possibilità di certi

contatti e rapporti con rappresentanti dell'Arma dei

Carabinieri e dell'Esercito e che riteneva opportuno che

fosse un esponente dell'Arma o dell 'Esercito a farsi garante

presso entrambe le parti e che le armi e gli esplosiVi

acquistati con il denaro che egli procurava fossero

custoditi in depositi ed usati esclusivamente per le

* * * * *
11781 - Cfr. vu 10/6/88, pp. 410-411.
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finalità che CAUCHI gli aveva prospettato già dal primo

colloqui o". "Al GELLI era stato preci sato che mol ti erano i

gruppi che si erano venuti formando in diverse città, come

il nostro in Arezzo,molti restavano all'interno del M.S.I.,

per impedire uno spostamento di quel partito versò sinistra.

Torno a ripetere che ~uchi "avrebbè dovuto usare quel

mater~ale, cioè armi ed esplosivo, CAUCHI disse chiaramente

venivano acquistati CAUCHI precisò che

che sarebbero state usate da un'ala piùa GELLI

t1.S.I.".

esplosivi

"Sullo scopo o i fini per cui que l I e

dura del

armi ed

avrebbero

dovuto servire, come ho già detto, per una resistenza

armata, una sorta di 'partigiani alla rovescia'''. Si tratta

di dichiarazioni sostanzialmente tonfermative di quelle già

rese nell 'istruttoria di quel procedimento (179), dove il

* * * * *(179) Cfr., segnatamente, vu 21/1/88, pp. 47 e 50-51. La
consonanza delle dichiarazioni sopra riportate, rese
in qLlestogiLldizio, nonché in quello fiorentino e
nel l areI ati va i strLlttori a, consemte di interpretare
correttamente il senso dell e segLlenti !.lIteri ori
dichiarazioni del BROGI -rese al Giudice IstrLlttore
di Bologna dotto GRASSI (cfr. VLl 21/1/88, p61), e
confermate avanti a questa Corte (cfr. vu 22/1/88,
P 18) - che, "p r ì mafaci e' ,appai ono di segno diverso:
"Stando a quaLl c che mi ha detto i 1 CAUCHI, questi
non disse assol~tamente àl GELLI che il denaro
sarebbe servi to per ac qu ì stare ahni ed esplosivi, ma
gli fece quel discorso sull'autòdifesCl e ssuLl a
tLltel CI dell a propri età che si era in precedenza
prepClrClto". A ben vedere , allà lLlCe di tutte le
altre d~chiClrazioni" si comprende come 11 BROGI
abbia inteso dire -coerentemente.. con . quarrto
Clffermato negli altri verbali- cheilCAUCHI (segLle)
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BROGI aveva, tra l'altro, dichiarato: " .•. Siccome il GELLI

sapeva che Augusto veniva da O. Nuovo e che O. Nuovo aveva

cercato e cercava di arare nel campo del M.S.I. per fare

nuovi adepti, Augusto avrebbe dovuto dire al GELLI che i

soldi sarebbero serviti per iniziative tutte volte allo

scopo di dare maggior forza a queste forze di destra

alternative al M.S.I. (gli avrebbe parlato anche di una

libreria da aprire ad Arezzo dove vendere libri di edizioni

come Ar) , e, in particolare compiere un'azione di

addestramento e di preparazione, sul piano militare e cioè

* * * * *(segue) non fece concreto riferimento a singole
specifiche operazioni di acquisto di armi o di
esplosivo' (e cioè, in sostanza, all'acquisto che
segui di pochi giorni il finanziamento),
mantenendosi invece sulle generali. Particolarmente
illuminante il contenuto del verbale reso in data
1/12/86 al dotto MINNA ed al dotto VIGNA (cfr. vu
21/1/88, pp. 51-52): " ..• a GELLL .• f u detto
chiaramente che eravamo un gruppo che si armava e
che era pronto alla lotta armata nel caso di una
vittoria delle sinistre al referendum. Su insistenza
del G.I. escludo che a GELLI sia stato fatto un
discorso con riferimento specifico o ad attentati
individuati oppure al procacciamento di queste armi
o di questo esplosivo. GELLI sapeva che eravamo
pronti per la lotta armata e che gli chiedevamo
finanziamenti ma non gli fu detto nulla nè di
singoli attentati né di singoli armamenti .•. "
Peraltro, già nelle dichiarazioni rese al dotto
GRASSI, il contestuale riferimento al discorso sulla
"aLltodifesa e sulla tutela della proprietà" stava ad
indicare come il non aver messo il GELLI a parte
degli imminenti acquisti di armi ed esplosivi
andasse riferito a concrete operazioni di acquisto,
ma non certo alla generica attività di armamento del
qr upp o , che era implicita nel concetto stesso di
"autodifesa", cioè in qL\ell 'attività di 'partigiani
alla rovescia' che veniva prospettata per il periodo
postreferendario.



con armi ed esplosivi, a persone che avrebbero potuto e

doyuto~ nel dopo-referendum, assumere iniziative. Augusto

avrebbe dovuto dire al GELLI che per addestrare questi

giovani si trattava di fargli fare delle azioni non di

grossa entità in Vista di unalorb preparazione. Augusto

andò da GELLI e dbpo mi riferl che gli aveva puntualmente

detto quello che avevamo concordato ••• Disse che il GELLI era

rimasto d'accordo sulla proposta ••• "

Nel pervenire all'affermazione della pehale responsabilità

del GEL~I, la COrte d'Assise di Firenze (180) -con argomenti

che questo ColI egi o fa propri - ha ri l evato che "reato scopo

della banda armata può essere il delitto di 'attentato

contro la costituzione dello stato', consistente, secondo

quanto prevede l·art. 283 C.P., nella commissione di un

'fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la

forma di Governo con mezzi non cohsentiti dall'ordinamento

costituzionale dello Stato· •.. Orbene, se si tien presente

che GELLI ha finanziato consapevolmente, attraverso CAUCHI,

un'associazione che si proponeva l'addestramento e la

* * * * *(180) - Cfr. vu 10/6/88, pp. 411 ss.
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preparazione 'sul piano militare, e cioè con armi ed

esplosivi " di persone che avrebbero dovuto assumere

'iniziative' -ovviamente illegali, .dati il tipo di

addestramento e la natura dei mezzi a disposizione- dopo il

referendum, per controbilanciarne gli effetti ed impedire

che l'asse politico del paese si spostasse irreparabilmente

a sinistra••. GELLI ha finanziato nient'altro che una banda

armata, giacché quest'imputato, nel momento di porsi come

sovventore, ben sapeva che i denari erano destinati

all'addestramento ed alla preparazione (con armi ed

esplosivo) ••• perché l'assetto politico dello Stato

assumesse una forma diversa da quella che, a segLli to dell a

consultazione referendaria, avrebbe potuto legittimamente

determinarsi; non ignorava, insomma, che con i mi li oni

offerti sarebbero stati acqui stati armi ed esplosi vo" (anche

se non proprio quelli che f ur orio di fatto acquistati> "con i

quali il gruppo di CAUCHI, agendo in collegamento con altri,

avrebbe dato vita ad una vera e propria resistenza armata

avente lo scopo di controbilanciare d destra l'asse politico

del Paese che, all'esito del
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attuazione, sifDsseo~ientatD a sinist~a.ll

Dunque, agli effetti della penale responsabilità per il

delitto di sovvenzione di banda armata, "a nulla rileva che

GELLI non sia stato informato che con l'esplosivo che ci si

sarebbe procurato con i suoi milioni avrebbe avuto inizio

una campagna di attentati a beni pubb l ici".

ideologici ma) di armi e soprattutto di esplosivo a ragazzi

disponibilità (non di volantini pubblicitari o di opuscoli

Peraltro, il GELLI "non poteva non rendersi conto che dar la

equivaleva acome CAUCHI,a dir poco spregiudicati,

consentire che gli stessi, garante o non garante, si dessero

alla commissione di azioni terroristiche con lo scopo di

suscitare nella popolazione richiesta d'ordine e favorire

un governo forte di destra. GELLI, del quale tutto si potrà

dire ma non che sia LIno sprovvedLlto o un ingenuo, non poteva

non prevedere che i ragazzi ai quali rendeva possibi~e di

munirsi di esplosivo se ne servissero per attentati

terroristici che frenassero lo spostamento a sinistra

dell'assetto politico; non poteva non rendersene conto

perché questa era anche la sUa aspirazione e perché in
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queaq I i anni l'attentato terroristico non era un evento

eccezionale né un fatto assolutamente improbabile; •.. nella

prospettazione di GELLI, nel momento di consegnare i denari

a CAUCHI, non è stata estranea l'eventualità di attentati, e

di queI genere (a treni) che era il pezzo forte della

destra, di talché già con la consegna dei milioni a CAUCHI

per l'acquisto di armi e di esplosivo GELLI ha accettato che

di questi potesse farsene uso per attentare alla sicurezza

deIl o Stato e mettere i n peri colo l'i ncol umi tà al trui. "

Crmc l udsa la Corte fiorentina: l~ .••• a GELLI occorre

rimproverare di aver sovvenzionato una banda armata, ben

sapendo che questa si proponeva di mutare con mezzi non

consentiti la Costituzione dello Stato o la sua forma di

Governo (reato di cui all'art. 283 C.P.) e ben dovendosi

prospettare che la stessa si proponeva anche di commettere

atti , diretti a portare .•• la strage', 'allo scopo di

attentare alla Sicurezza dello stato' (reato di cui all'art.

285 C. P. ) . Il
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Si tratta ora di portare l'indagine su quelle che,

nell' assunto accusatorlO, yengono presentate come le

ulteripri componenti dell 'ipotizzata associazicJne eversiva.

Va premesso che la pubbLi ca accLlsa, attraverso la laboriosa

ed attenta anal i si d uno sterminato materi al e cccumen t ar ; o,

vastissimo affresco tracciato dal

in parte ultronei

deliberazione dell 'imputazione,

rispetto all'alveo alla

limiti

per investire temi che paiono

daiimposto

in taluni casi,

zone del

ha finito,

alla Corte

Che al CLine

PUBBLICO MINISTERO restino escluse dall'indagine condotta ai

fini della presente decisione non è quindi frutto della

sottovalutazione dell'immane mole di lavoro svolta nel

presente procedimento dall'Ufficio requirente, ma frLltto

della esigenza, tecnicamente doverpsa, di circoscrivere

quell'indagine entro i l i mi ti invalicabili del 'thema

deci dendum' •

Tanto premesso, va detto che -secondo una schematizzazione

di cui già si è fatto cenno- si possono individuare, qual i

ut t er ì cr ì componenti della contestata associazione, quella



'ordinovista' (imputati SIGNORELLI, FACHINI, DE FELICE),

quella 'avanguardista' (i mputati DELLE CHIAIE, BALLAN,

TILGHER, GIORGI ì e quella degli apparati di sicurezza

(imputati PAZIENZA, MUSW1ECI, BELMONTE); Quanto alle prime

due, l'indicazione classificatoria che fa riferimento alla

formazione di provenienza viene adottata per ragioni di

comodità espositiva e non va intesa rigidamente: sia perché

si dà il caso di personaggi -come, ad esempio, lo stesso

imputato FACHINI- che hanno, rispetto alle due tradizionali

formazioni neofasciste, una posizione ambivalente; sia

perché dette formazioni -nella prospettiva accusatoria- non

entrano, in quanto tali, nell'associazione eversiva in

esame; sia, ancora, perché, nella stessa prospettazione

dell 'ordinanza di rinvio a giudizio, quella distinzione

sfuma all'interno dell'organizzazione eversiva in esame,

nella quale i personaggi di matrice avanguardista e 'lato

sensu' ordinovista sono riguardati non come esponenti di

vertice delle due organizzazioni di provenienza, ma,

appunto, come membri di un organismo occulto nel quale si

riconoscono, operano (mettendo a disposizione,

':'-358
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associativi, gli uomini, i mezzi e le atti'."'ità che, da

posizioni di vertice, possono gestire nel mondo

dell'eversione neofascista) e trovano un denominatore

comune, avendo mantenuto rapporti a livello personale ed

avendo conti nuato a coll aborare .anche dopo i l fall i mento

della riunificazione tra Ordine Nuovo ed AvangLlardia

Nazionale (181).

Ciò posto, si tratta di cogliere, con riferimento alle varie

componenti, eventuali ruoli, percorsi eversivi, collegamenti

significativi, ed ogni altro elemeqto sintomatico della

dedotta internità di ciascun ì rnpu t at.ò all.'associazione in

esame: e ciò, avendo come costante quadro di riferimento

que l I o emergente da quanto argomentato ssub 2.4.4.3), per vi a

della segnalata centralità, nell 'economia dell 'impianto

accLlsatorio, dellafigLlra del GELLI, quale titolare dello

strumento di penetrazione ed occupazione 'indolore' dei

* * * * *(181) - Cfr. SO, pp. 952 ss. Nell 'ordinanza di rinvio a
giudizio si chiarisce altresl come questa
prospettazi one sia diversa., da quell a,gi à sostenLlta
dal F'UBBLICO MINISTERO e non accolta dal GiLldice
Istruttore né dal 'Tribunale della Libertà', secondo
la quale unica sarebbe stata, anche fra il '77 e
1'80, la centrale -composta da 'vecchi tramoni'
ordinovisti ed avanguardisti- alla quale andavano
r ì condotti .tLltti gl i attentati attribLli ti all a
destra (cfr. SO, pp. 947-951).
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gangli vitali del sistema istituzionale.

al La 'carriera' di Paolo SIGNORELLI è già in larga parte

ricostruibile attraverso quanto si è venuti dicendo nelle

precedenti parti della trattazione. Va ricordato, senza

pretesa di esaustività, che egli partecipa alla riunione di

Cattolica; ospita, nella sua villa sul Lago di Bolsena, una

riunione nella quale egli, a differenza di altri, si fa

sostenitore della linea degli "attentati istintivi, cioè sul

pesante n, ( 182) ; dalI' incOntr.o d i Al bano i n poi,

puntualmente presente ad ogni altra scadenza eversiva: al I a

riunione di Nizza dell'8/12/75, alle vicende di Cos~ruiamo

l'Azione, a quelle della banda armata oggetto del presente

giudizio, nell'ambito della quale si è visto quale ruolo

egli abbia avuto rispetto all'omicidio del dotto AMATD. Ai

fini che qui rilevano, non è tanto importante siffatta

carriera eversiva in sé, quanto il fatto che il SIGNORELLI

abbia agito essendo da data remota collegato ad ambienti

mi li t ari ed apparat ì di sicLlrezza.

* * * * *(182) - Cfr. dichiarazioni BROGI, in vu 21/1/88, p52 e vu
22/1188, p20.
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Nel 1974, essendo stato compiuto un attentato in danno del

Circolo 'Drieu La Rochelle' di Tivoli, il CALORE ed il TISEI

~accolgono info~mazioni secondo cui ne sarebbero stati

autori giovani della sinistra extraparlamentare; il

SIGNORELLI, messo al corrente di ciò, chiede ed ottiene una

'relazione' scritta sui fatti e sui presunti responsabili;

qualche giorno~ dopo arrivano a TiVoli due ufficiali dei

l'allora Tenente Sandro SPAGNOLLI ed un

cui nome dovrebbe essere Antonio MARZACCHERA;

Carabinieri:

Capitano, il

si presentano, in divisa, direttamente al 'bar Garden',

punto di ritrovo di CALORE e soci, e, dopo aver salutato

alla maniera nazista, dichiarano che vengono da parte del

SIGNORELLI e desiderano saperne di più sull'episodio; il

CALORE ad il TISEI hanno modo di vedere, nelle mani dei due

ufficiali, la 'relazione' che essi stessi avevano consegnato

al SIGNORELLI (183).

Riferisce ancora Sergio CALORE che il SIGNORELLI, richiesto

disp i egaz ioni i n proposi to, ammi se d'aver consegnato il

* * * * *(183) - L'episodio è così ricostrLlÌbile attraverso le
dichiarazioni, di segno sostanzialmente convergente,
del CALORE e del TISEI: cfr. Cal., V5, C12, p18;
Cal., V5, C12, p2; vu 9/12/87, pp~ 31-32; vu
19/1/88, pp. 20-21.



foglio ai Ca~abinieri, e, reso edotto che gli ufficiali

avevano chiesto collabo~azione,

"appoggi "TI i" (184).

invitò il CALORE stesso ad

Dal verbale dell 'interrogatorio dibattimentale ( 185) di

Sergio CALORE: ( i due ufficiali) 11dissero ... che dovevano

fare una serie di operazioni lt nella zona, dovevano cercare

informazioni relative a persone legate alle B.R. dell'epoca

e dovevano fare una serie di controlli anche su queste

persone indicate sulla 'cosa'" (la 'relazione' consegnata

dal SI GNORELLI ) • dissero se volevamo partecipare,

addirittura, a qualcuno di questi controlli, dicendo che

loro avevano il potere di ••• in caso di necessità, di

procedere alla militarizzazione delle persone ..• se ne parlò

con SIGNORELLI e lui riteneva queste persone estremamente

affidabili e riteneva questo tipo di rapporto abbastanza

normale ... all 'epoca, per quella che era la mentalità del

nostro ambiente, non è che questa cosa fosse scandalosa al

di là di un certo limite••. nel momento in cui si parlava

della possibilità di partecipare ad operazioni di tipo

(184)
(185)

-lE- -lE- -lE- -lE- -lE

Cfr. vu 9/12/87, p33.
Cfr. vu 9/12/87, pp. 32-33.
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golpista non è che ~oi uno si doveva scandalizzare piÙ di

tanto se esistevano rapporti con esponenti dell 'Arma dei

Carabinieri ... Il

Al CALORE ed al TISEI, i due ufficiali riferirono che

facevano parte del qr upp o comandato. dal Col. CORNACCHIA: i l

quaLa ultimo, immancabilmente, è risultato iscritto nelle

liste di Castiglion Fioocchi (186).

Ben si comprende come, grazie ad opportune entratLlre in

certi ambienti, il SIGNORELLI, in occasione di determinate

scadenz~ golpistiche, risultasse preavvisato di ciò che si

andava preparando (187).

Sergio CALORE ha poi riferito (188) d'aver appreso, in

carcere, aONovara, da Franco FREDA, di come costui avesse a

sua volta saputo da Guido GIANNETTINI che il SIGNORELLI, ~er

conto del SID, aveva effettuato schedature di Llff i cial i dei

reparti operativi dell'Esercito operanti nel settore Nord-

Est. Il GIANNETTINI aveva riferito ciò per sottolineare come

(186)
( 187)

(188) -

* ** * *Cfr. Cal., V6, Cl, pIO.
Cfr., in particolare, interrogatorio
AA, V4, C24, p74; interrogatorio
AA, V4, C24, p197; confronto 13/12/84,
C12, p16; vu 10/12/87, p26.
In Cal., V5, C12, p16;cfr, 'O· per IL
9/12/87, p3l.

12/1/84, in
25/2/84, i n
in Cal,;, V5,

q ì ud i zdo , vu



il 8IGNORELLI fosse stimato negli ambienti del 8ID. La

notizia, doppiamente 'de, relato', non sarebbe in sé

utilizzabile, se dell 'attività di schedatura di ufficiali da

parte del 8IGNORELLI non vi fosse in atti un irresistibile

riscontro documentale. Il 28 agosto 1980, nel corso di una

perqLtisizione (189 ) effettuata nell'abitazione

dell 'imputato, in Roma, veniva sequestrato, tra l'altro, un

appunto manoscritto redatto in codice (190). Una volta

decriptato, l'appunto rlsultò (191) essere un'elenco di

nominativi di alti Ltfficiali dell 'Arma, con l'indicazione

dei reparti di appartenenza. 8i è visto, sub 1.11.4.5), come

il 8IGNORELLI, in dibattimento, a contestazione

del l "appun t o , si sia dapprima difeso -secondo un non

edificante paradigma giudiziario- sostenendo che si trattava

di un assemblaggio di numer ì o di un fotomontaggio; e come

solo nella ripresa dell'interrogatorio, due giorni più

tardi, re melius perpensa' , abbia ritenuto bene di

modificare tale linea, non essendo peraltro riuscito ad

escogitare

(189)
(190)
(191)

Cfr.
Cfr.
Cfr.

nulla di meglio delle

* * '* * *F'QA, V2, C74, p8.
SA, V3, C7, reperto 13.
RA, V5, C247, p16.
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sarebbe trattato di un elenco -da lui manoscritto- di

lIprovocatori Il spacci anti si per . camerati'. .L~ LlSO del codi ce

cifrato sarebbe valso ad evitare che eventuali occhi

indiscreti, quali quelli dei domestici, potessero cogliere

i l contenuto dell' app unto , Nella medesima occasione di cui

si è detto, al SIGNORELLI fu sequestrato anche un al tro

foglietto (192), recante,a chiare lettere e senza l'uso di

qLlattro ufficiali, con l'indicazione, per tre di essi, dei

reparti di appartenenza. 8i trattava, in questo caso, di

a contestazione di tale

i nominativi dicodici cifrati, in forma dattiloscritta,

ufficiali di Artiglieria 11931;

ulteriore appunto, il Prof. 8 I GNORELLI , poiché

l'impersonalità del dattiloscritto glielo consentiva, ha

preferito adottare la linea della presa di distanze (194):

".• • Prendo visione del dccumerrto , che io ricordi, non

conosco nessuna di tali persone; può darsi pure che li abbia

conosciuti, non ricordo i nomi. Non l'ho scritto io. lo

scrivo sempre a mano, c'è incompatibilità con la macchina da

. "scrlvere ...

(192)
1193ì
(194)

Cfr.
Cfr.
Cfr.

Non si èpremurato, il prevénuto, di spiegare

* * * * *i riferimenti di cui alle note (189) e 1190ì.
AAD, V4, C13, p2.
vu 14/4/87, p20.
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come e perchél'appLlnto fosse finito nella sua abitazione.

Ha precisato Sergio CALORE. (195) d'aver appreso che le

schedature compiute dal SIGNORELLI riguardavano "Llfficiali

considerati affidabill da un punto di vista politico negli

anni '74-'75 11
• Nell'apprendere questa notizia, il CALORE la

ricollegò con quanto il SIGNORELLI gli aveva detto nel '73-

'74, nel periodo in cui il CALORE stesso prestava servizio

di leva: e cioè che "era in preparazione un colpo di stato

in quel periodo ad opera di esponenti delle forze armate

operanti appunto nel settore Nor-d-Est ". SIGNORELLI def i ni va

tali ambienti militari come nazionalsocialisti ed aggiunse

che il 'golpe' militare avrebbe dovuto essere stimolato da

una campagna di attentati". "SIGNORELLI mi disse" -conti nua

il CALORE- "che io, per il mio grado di s ì cur-ez z a , in

occasione del golpe programmato per l'estate del '74, avrei

dovuto essere contattato da un ufficiale del servizio I,

evidentemente per ragioni di schedatLlre" (196). Si tratta di

dichiarazioni che vanno necessariamente poste in

correlazione con quelle provenienti dal BROGI, nella parte

* * * * *(195) - Cfr. vu 9/12/87, p31.
(196) Cfr. Calo, V5, C12, p16.
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in cui egli riferisce come, in quel periodo di tempo,

nell 'ambito di un contrasto sorto in proposito fra i vertici

di 'Ordine Nuovo', 11i1 SIGNORELLI~ ~ .era faLttore di una linea.

politica che ~revedeva l'appoggio dei militari" l197),

favofèvolissi~ò ad unintervento~ilitareperò creato da

cause dèstabilizzanti ll (198)s -come si è già accennato-

"voleva attentati 'istintivi " cioèsLll pesante" (199).

'sorpreso in flagranza' da Paolo ALEANDRI. Cosi testualmente

comprende come il SIGNDRELLI, apprezzato collaboratore del

Alla stregua di tale quadro di equivoci rapporti, ben si
,,

già da anni, abbia potuto, ancòra nel 1978, essereS. L D.

l'ALEANDRI (200): "nell'estate del 1978, mentre mi trovavo

nella casa di INCARDDNA a Trabia, il giorno successivo il

rilascio dall'Ucciardone dove ero stato portato per

un'actusa di rissa, èopragdi~nse una pefsona .•• la quale

chiese del SIGNDRELLI. Mi disse che aveva saputo del mio

arresto e che lavorava all'Ucciardone. Nell'attesa di

SIGNDRELLI mi pose domande sulla mia collocazione politica

( 197)
( 198)
( 199)
(200)

* * * * *Cfr. vu 21/1/88, p59.
Cfr. vu 22/1/88, p20.
Cfr. i riferimenti di cui alla nota (182).
Cfr. CaI., V5, C12,pp. 1'9--20; per l q ì ud ì z ì o , cfr.
vu 7/1/88, pp. 44-45.



ed altre r ì chieste -na.tura riservata. QU·::\ildo

sopraggiunsero SIGNORELLI e la moglie, li 'lidi entrambi

sbiancare in ·~ol~o ~er l'evidente disagio c~e dava loro la

quello sconosciuto· in casa tanto che si

allontanarono con lui precipitosamente da casa. Quando

successivamente chiesi a SIGNORELLI di chi si trattasse

questi mi disse che era persona inter-na ai servizi e che si

trovava in Sicilia per svolgere indagini circa probabili

sequestri

Sicilia.

che gruppi di destra potevano aver progettato in

SIGNORELLI mi spiegò di essere stato aiutato da

questo uomo dei servizi quando molti anni prima era stato

arrestato e sua moglie era riuscita ad avere rapporti con

lui ed aveva risolto una serie di problemi legati alla sua

detenzione. Mi disse che fu propr-io lo sconosciuto a

presentarsi ~lla moglie e a mettersi a sua disposizione. Ciò

0'1'-.,11 amente avvenne a Roma Il.

b) Anche i l percorso eversivo del FACHINI è noto, nelle SLle

gr.s.ndi linee, attraversa quanto si è detto in altre parti

della trattazione. Si è visto carne remata nel tempo sia la

sua vocazione dinamitarda e come egli sia venuto assumendo

<1.568



il r uo Lo di vertice della cellula venta o "qrup p o del Nord'.

Lo t.r ovìarno , in Llneloquente crescendo, in veste costante di

comprlmar.io, pl.... esen-se pr-lmaall,a riunioneoi AloanoLaziale,

e poi al centro dellE!.,e~per-l:en2e;ai ~,CostrLliama l' Az.ione' e

della banda.armata oggetto del. pr.esente giudizio". Orbene,

qLlesto essendo, nel 'tratti essenzial i, i l 'cLtrri eul um

eversivo del FACHINI, Y'è prova che egli, da data assai

r ì sal ente., è in c o l Legamento con apparati di si curez z a ,

(201l: "QLlalche mese dopo il dirottamento aereo"

Così. Vincenz.o VINCIGUERRA,

Istruttore

il 19/7/1984, al Giudice

(di Ronchi dei Legionaril "venni a sapere che il Col.

* * * * *(201) - Cfr. EB, '.13, C76, p31. Nel presente giudizio, il
VINCIGUERRA non ha inteso rendere testimonianza
(cfr. vu 2/12/87, p141, con ciò assoggettandosi alle
relative conseguenze penali (cfr. vu 2/12/87, pp.
18-19). Le motiYOIzioni.ditaleatteggiOlmento sono
contenute in una lettera inviata dal VINCIGUERRA al
Presidente della Corte (cfr. vu 4/12/87, p15), letta
dopo la prestaziqne del giuramento e dal teste
confermata (cfr. VLl 4/12/87, pp. 14 e 181, nella
quale il VINCIGUERRA afferma altresì. di confermare
integralmente quanto ha dichiarato in sede
istruttoria ai magistrati dai quali è stato
interrogato (cfr. anche -vu 2/12/87, pp. 18-19
la, conferma delle dichiarazioni rese il. 18/11/87 al
Giudice Istruttore dotto GRASSI). Siffatta conferma,
espressa in forma generica, cristallizza il
contenuto delle dichiarazioni istruttorie del
VINCIGUERRA, sottraendole in questa sede, negli
aspetti specifici, alla dialettica dibattimentale.
Per.al tra, le ci rcostanzE;!. che. qLli[il evano ri sLll tano
confermate avanti alla Corte d<A.ssi sE;! di Venez i a.
dove il VINCIGUERRA, interrogato propri o sLlll ~
ci rcostanzex.iferi te nel verbal e 19/7/84 (cfr. AAD,
'.15, Cll,. 1"40), .•.. ha.tra l'altro risposto (cfr. AAD,
'.15, Cll, p41l: "Il fatto che SANTORO».avesse ..riferito
a DE ECCHERpmlO coì.nvcì girnenj:o.sLl F'eteano me lo
aveva detto Cesare TURCO e poi n.eebbi" (segLlel

-1.569



SANTORO a·.,reva convocato Ori sti ano DE EOOHER, mentre il

capitano LABRUNA S1 era recato a P~dova da FAOHHH

Massimi l ì ano , Il primo disse ad EOOHER che loro erano a

conoscenza del fatto che io ero l'autore dell 'attentato di

Peteano. LABRUNA invece si recò da FAOHINI per dirgli che

era ora di smetterla con certe 'fesserie'll.

Il FAOHINI ed il LABRUNA (202) hanno negato di conoscersi.

Ora, nella recente sentenza della Oorte d'Assise di Venezia

pronLlnciata nel procedimento per la 'strage di Peteano', si

legge (-203>: " ••• GLlido GIANNETTINI in istruzlone il

16/1/1985 aveva dichiarato che' Nel 1972 (probabilmente

verso il settembre-ottobre) venne a casa mia a Roma

Massimiliano FAOHINI il quale mi disse che che aveva saputo

che il capitano LABRUNA cercava di avere un contatto con lui

e con il gruppo padovano. Probabilmente FAOHINI mi aveva

telefonato prima per fissare l'appuntamento. All'epoca il

* * * * *

(202)
(203)

(segue) "conferma anche durante il mio soggiorno
Spagna da elementi di Avanguardia dei quali
intendo fare il nome". "Non ricordo invece da
appresi il fatto che LABRUNA si sarebbe recato
FAOHINI per dirgli che era ora di smetterla
c:er-te fesserie. Il

Ofr., per ilLABRUNA, VLI 10/2/88, p916.
Ofr. AAD, V10ter, 02, p758.

in
non
chi
dal
con



mio numero di telefono si trovava sull'elenco~ anche se non

posso escluder2 che possa aver avuto il mio numero

telefonico o da FREDA Q da POZZAN. FACHINI mi disse che non

si fidava del capitana LABRUNA e chiedeva a me un parere,

in quanto aveva saputo che ero amico di FREDA. In precedenza

il capitano LABRUNA mi aveva chiesto un paio di volte se

conoscevo FACHINI perché voI eva entrare i n conta·tto con l u ì

ai fini di evitare provocazioni. Mi disse che voleva evitare

che FACHINI e il suo gruppo veneto fossero spinti a fare

sciocchezze, sul tipo di tenere armi in casa o di compiere

quel coaa di non legale'. E GIANNETTINI consigliò il FACHINI

di accettare il contatto con il LABRUNA:

che confermerà al dibattimento" (204).

circostanze tutte

Che il consiglio del GIANNETTINI sia stato raccolto emerge

dalle dichiarazioni che il Giudice Istruttore di Venezia

dotto CASSDN (205), grazie alla collaborazione e per il

tramite del 'Commissioner' di Johannesburg (206) , ha

(206)

* * * * *(204) - E' appunto tale conferma dibattimentale che
consente l'utiliz~azione in questa sede delle
dichiarazioni del GIANNETTINI. Cfr., SLII punta,
Cass., Sez. I, Sento n. 8817 delI '8/10/82 -udienza
6/4/82- Presi denteF1Llb i no, i mp. Pi r-rcne ,

(205) - Cfr. AAD, V5,. C9, p1.
Cfr. AAD, V5, C9, p3.
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ricevuto i'n ter~it~ri~ sudafricana da~ i1ALETTI,

fatti in qU8sticne diretta superiore del

~ABRur~A alI 'intarGD del 8~I~D..

Dal verbale (207) di tali dichiarazioni: D. "Lv aLt r o q ì or no

l·E ho chiesto se sapeva di un contatto o di contatti circa

LABRUNA e FACHINI e lei disse che pensava che tali contatti

aV2ssero avuto luogo - la mia domanda ora è: cosa intende

;Jer 'F'ensare'?" R. llPenso di aver avutc un rapporta verbale

dal Capitano LABRUNA". D. "Che genere di contatti ci furono

fra LABRUNA e FACHINI7" R. "F'enso che LABRUNAabbia ricevuto

~a ~ACHINI delle informazioni sui gruppi di estrema destra,

Neppure nel suo sicura rifugio sudafricano il Gen. ~1ALETTI

riesce a rinunciare al conforto psicologico che gli viene

dall'uso ostinato del verbo 'pensare', con il quale tende in

qualche modo a prendere le distanze dall'operato del suo

Pur attraverso tale filtro psicologico, vengono

(207)
* .. * * *

Verbale letto, nella parte che qui interessa, dal
PUBBLICO MINISTERO all'udienza del 10/2/88 <cfr. vu
10/2/88, p30) , durante l' aud ì z ì one del Cap. LABRt:NA"
L'utilizzabilità delle dichiarazioni del MALe:TI
discende dal combinato disposto degli artt. 144 bis,
466 bis e 462 n.3 C.P.P., per essere il MALETTI
assente dalla Repubblica.
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~gualmente alla luc9 le ci~costan2e storiche i

~ulla v'è da ~gnsare~ ma delle quali si tratta di avere

cQgniziQ~e o ~Qn: il ~ABRUNA ebbe i contatoti col FACHINI e

verbalmente al superiore~ Di fronte a tale

ammissi=ne -che il ~ABRUNA~ standa in Italia, non si è

conc:e-;sso,'} preferendo'} in altra sede giudiziaria, affrontare

reticente sul reale contenuto dei contatti LABRUNA-FACHINI.

le relative conseguenze penali (208)- poco importa, ai fini

individui

parzialmente

da

che il MALETTI sia poi

fronte a diclliarazioni provenienti

rilevano,che qui

nassuno dei quali appare animato da volontà gravatoria o

mossa dall' interesse a mentire sul pun t o ; non il

VINCIGUERRA, al di sopra di ogni sospetto di , c:apt.~.t i o

benevolentiae' nei confronti dell 'autorità giud~ziaria in

vista di eventuali benefici~ per essersi egli recentemente

lasciato passare in giudicato un a condanna a l I 'erga.stolo p er'

la strage di Peteano, in ordine alla quale si era reso

non il GIANNETTINI, stante la llsua comprovata

(209) -' .Il i i1

(208)
(209)

* *' *' * *Cfrd vu 10/2/88, p12~

Cfr. AA, Vb, C40, p746.



favo~e degli elementi del Se~vizioll; n~n il ~ALETTI, che ~~

2~a in precedenza tenuto su ~osizioni di negativa (210) ,

311e t:epide ammissioni che si san viste

soltanto dopo aVe~ lasciato l'Italia.

il conforto ·che alle del

VINCIGUERRA indirettamente viene da quelle del GIANNETTINI e

del ~ALETTI, la circostanza del collegamento LABRUNA-FACHINI

~esta pienamente confermata.

c) ~on è necessario qui ricostruire nel dettaglio la pa~abola

'politica' di Fabio DE FELICE. Basterà ricordare l'attività

di redazione e diffusione di 'Politica e strategia' come

strumento dl penetrazlon~ ~d amalgama degli amblen,-l

militari virtualmente ancora interessati, dopo il 'golpe

BORGHESE n. 1 ' , B, svol te di tipo autoritario: attività

che va interpretata alla luce del suo inserimento "sin

d.sl I 'inizio", con il fratello Alfredo, in "un c errt ro di

direzione politica parallelo a O.N. ed occul to a.i SUCJi

mi l i ta.nti Il , nell "arnb ì t o del qu a l e i DE FELICE 112.ssicuravano

i collegamenti tra settori militari e politici ufficiali e

...............
(210) - Cfr. AA, V6, C40, pp. 746-747.
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e\,'er-si va di

Costruidmo ~ 'Azione (212} ~ con altr-i,

è promotore, e all'interno della quale~ fra 1 'altro~ è

une dei redattor-i dei 'fogli d'or-dini di Or-dine Nuovo'.

è rilevar-e l'elemento di continuità che

accompagna l'attività del DE FELICE lungo tutta la sua

multiforme ·carriera'.

MINISTERO di Roma,

Per- usar-e le parole del PUBBLICO

"DE FELICE golpista è diverso da DE

C~LICE esponente di ordine Nuovo e ancor-a diverso da DE

FELICE 'quadr-o coper-to' di Costr-uiamo l'Azione: ma

stran~mente è sempre se stesso nella ricerca dei moduli più

funz i or. oEl l i alla conquista del potere Il

funzione di potere che il DE FELICE

(213) .

tende,

Ed è in

tr-amite

l'ALEANDRI, a por-si in r-appor-to di collabor-azione col GELLI.

Dei contatti ALEANDRI-GELLi non è dato dubitar-e: non solo

perché l 'ALEANDRI, dopo iniziali comprensibili r-eticenze, ne

* * * * *

(2U) c--. Cal., V5, C3, p3; nonché, VL\ 7/1188, p42.
(212) Cfr-. , segnatamente, vu 9/12/87, pp. 17-18 e 56-57;

vu 11/10/87, pp. 14-15; vu 7/1/88, pp. 20, 37-39 e
46-48; YU 8/1/88, pp. 22, 27-28 e·123-124.

(213) - Cfr-. AA, Vl, Cl/5, pl041.



~a ~if2rito in ter~i~i ~articolaraggiati ;na

ta:i cc~tatti si ha ~otizia anC~2 da parte del

col GELLI J

la dà nel carso del c~nfronto ca! CALORE del

25/2/1985 (216): Il ~ ~ ~ F'er- c;uanto ri,;}u2\.rda~ in par-ticolare, i

ccn 13ELLI , è necessario ripercon'-erl i

di5tinguendone tre fasi: in una prima fase, essi consistono

~el rif2ri~e a GELLI quanto mi comunicava telefonicamente,

dalla sua latitanza, Fi l ippo DE IDRIO. In effetti, DE IDRID

fac9va c~iamare Marcelli, ed io mi facevo annunciare a

GEL~I come 'l'incaricato di Mar-celli '. Tali rapporti ebbero

inizi8 zon la partenza per il Sud Africa, definitiva, di

~lfredo DE FELICE. La seconda fase è caratterizzata da

alcuni progetti di Fabio DE FELICE che dovevano da me essere

~iport~ti a GELLI; tali progetti consistevano nel tentativo

di. in contatta con ambienti economici ed

2ffa~istici e nel prospet~2re a GELLI l'opportunità di ~sa~e

2:;' 4)
215)
2~.6)

Cfl" •
Cfr.
Cf l'"' ~

organizzazione. Non riportai

* * * * *vu 10/12/87, p52.
vu 12/5/87, p33.
Cal., V5, C3, pp. 73-74.
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progetti a GELLI per un duplice ~ativc~ non lo ritenevo

per lo stato dei miei rapporti con lui e

s'::Jpr·.;;.t::u.':tw ;:H?l"'ché l-=t lijj,=2 politica. .... '- -'_11= in quel periDdo

(1978) io andavo elaborando con CALORE mi rendevano cstil-e a

aimili ·ipotesiu L'unico progetto concreto che mi si c~iese

di riferire a BELLI fu la- ~ichiesta di favorire l'ingresso e

la permanenza di GRAZIANI in Paraguay poiché BELLI aveva

tale proposta la riferii al BELLI. La terza fase

di amicizia con il Capo dello Stato STROESSNER.

GELLI,alnella presehtazione che io feciconsiste

rapporti

interessato .::;\ ta.l e presentaz i one, di Franco SALOMOr'~Erl (217)

"e di Claudio LANTI," (218) "giornalisti del Tempo di Roma e

del Giornale di Milano. Questi ultimi si in~ontrarono con

* * * * *(217) - Risulterà iscritto nelle liste di Castiglion
Fibocchi (cfr. Cal., \;6, Cl, p42). Personaggio dello
'entourage' del DE FELICE, il SALOMONE consegna
arr'ALEANDRI una lista di magistrati della Procura
della Repubblica di Roma, con l'orario dei turni,
Il 'v'Dg1 io pt-ec isare che i n questo caso c 'era un 2'\

specie di gioco delle parti, nel senso che io non
chiesi esplicitamente questa lista per i motivi che
saranno evidenti a tutti, e SALOMONE pur intuendo
questi motivi non esplicitò né dissensi né consensi
e si limitò a consegnarmela" (vu 7/1/88, p47ì.

(218) - Anch'egli risulterà iscritto nelle liste di
CastigliO::ln Fibocchi (cfr. Cal., \16, Cl, p23).
La natura dei suoi rapporti col DE FELICE è tale,
per c u ì quest'ultimo può tranquillamente, alla
presenza del LANTI, nel corso ~i un diverbio con
l'ALEANDRI, manifestare, tra l'altro, la pretesa d:
gestire diretta.mente i proventi delle rapine di
~utofi~anzlam.nto (c~r.Cal.,V5. C3, p85, e vu
7/1/88, p46).



'3EL..LI su.c:::rassi V.E.1T1e;:.-:e

C~~ DE FELICE 9 =on i

Ci Ò 1978~ In

ve~ità la r~ttu~a dei miei rapporti con SEMERARI, SALor"'~ONE,

DE FE~ICE avvenne nel marzo 1979, pur se i~ mantenni

~~3lc~e rap~crto personale con SALO~ONE, con LANTI e con

Seppi casi ~a SALOMONE che si stava interessando

-,r:;:) ....
r- '_o il ":;alvat.aggia di GE~mHINI che av:va dei prob l emi

giudiziari e che GELLI lo aveva invitato ad iscriversi alla

, ,7::::+.ss'~r:e:'"' i a t

. ,
l. che, per il ce~imoniale ~revisto, l Cl

-----~.j:-i-7-er-':-i-v:.::\--mc'_l-t_e•.-"'--'_""11r:::E-b-b-I--s-i-i3-~8p-8R-e-v-aì--a-t-t--r-----a..~,,;-er=-SQ---t-l------ _

con i due giornalisti, entrambi c:roni3ti

giudiziari, di esercitare un certo controllo sulle notizie e

sugli ambienti giudiziari. F'lt""a:ci so poi che i l pretesto per-

l~ presentazione di SALOMONE a GELLI fu un progetto di

~g2nzia giornalistica internazionale che SALOMONE aveva

In questo contesto, GE~LI mi rif2rì di

t2Gtativi di impadronirsi di ,~rgani di ':5tampa tr-:? i

GELLI mi citò le testate del 'Car~ieredellaSera' ':?



del 't1essaggero'. Ciò avvenne nel 1978, agli inizi ••. "

Il quadr-D si chiarlsce e completa attraverso al curie

dichlaraZloni o r oa t t ì rnan t a Li (219): II ••• r'ar Llna serie di

motivi di ordine pratico" (Alfredo DE FELICE) l'decise di

presentare me a GELLI, proprio perché era stabilito che 10

fossi poi il contatto di tLltta un a serie di ambienti e anche

per motivi di opportunità, perché fondamentalmente Fabio DE

FELICE era anche un personaggio noto in certi ambienti ed

8EMERARI••. Poi avevo indicazioni da DE FELICE per sfruttare

era meglio stabilire una specie di filtro prima di iniziare

le presentazioni dirette di Fabio DE FELICE e di

questo tipo di conoscenza in modo che potesse servire a noi

e cominciai a lanciare una serie di proposte ••. che ci

interessavano come la creazione di un trust di giornalisti

che potesse svolgere una funzione di filtro per quanto

riguardava la stampa e in quell'occasione appresi tutta una

serie di manovre di GELLI per impadronirsi di alcune testate

giornalistiche .•• ll

L'internità del DE FEL.ICE, in posizione di spicco,

* * * * *(219)':" Cfr. VLI 7/1/88, pp. 33-34.
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all'ambiente di Costruiamo l'Azione, e le llindicazioni ll che

egli forniva all'ALEANDRI circa le possibilità di sfruttare

i l rapporto cMe S1 era venuto instaurando col BELLI, si

conciliano e trovano spiegazione ave si pensi che i l DE

FELICE "da una parte era contrario alla lotta armata corrt r o

il potere, che riteneva velleitaria", e, "dall'altra, agiva

su due strade: l'uso del terrorismo come strUmento che

incuteva paura e creava consenso; ma anche un uso

strettamente finalizzato alla conquista, mantenimento ed

alla stabilizzazione di quelle fette di potere reale a cui

DE FELICE tentava di accedere. A tale fine egli curava anche

una serie di rapporti personali con ambienti giornalistici e

politici" (220). Nella stessa luce si spiega la contrar1età

del DE FELICE alla rivendicazione degli attentati: llegli mi

fece comprendere" -ha riferito l'ALEANDRI (221)- che

l'aspetto della banda armata era soltanto uno, forse il

meno importante, di un più vasto ed articolato disegno

politico che si muoVeva in un livello molto superiore al

* * * * *Cal., V5, C3, pp. 83-84; cfr. anche vu 8/1/88,(220)

(221 )

Cfr.
p124.
Cfr. EA, V10/a-4, C190/3/2, p61 evu 7/1188,
39.

1 SRn
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nostro. Per questa ragione gli attentati potevano c:ostituire

una merc:e di sc:ambioperottenerealtri agganc:i o per

c:ondizionare delle sc:elte. Nonoc:c:orreva allora nessuna

rivendic:azione perc:hé il messaggio sarebbe apparso fin

troppo eloquente".

Si è reso nec:essario soffermarsi, nella presente sentenza,

sulla posizione di Fabio DE FELICE, esc:lusivamente per il

ril ieVo c:he essa assume nell 'ec:onomia< c:omplessiva

dell'imputazione assoc:iativa, in "vista della valutazione

delle posi z ioni dei c:oimputati:. dovendosi infatti sondare

nec:essariamente -secondo quanto si è c:hiarito sub 2.4.3)- il

retroterra ideologic:o ed organizzativo dell'assoc:iazione

eversiva di c:ui si assume l'esistenza, si è dovuta

nec:essariamente foc:alizzare l'attenzione anc:he su un

personaggio c:he, pur non raggiunto da prove di c:olpevolezza

-c:ome immediatamente di seguito si vedrà- per il periodo

posteriore all'entrata in vigore della norma incriminatric:e,

risulta t!.lttaviaaver avuto, sino ad epoc:aè p~ossima

all'entrata in vigoredL quellanor.ma, un ruoloc:entrale

nell 'ambiente e nella trama dei rapporti c:he legano gli



imputati di associazione eversiva.

Ciò premesso, la posizione del DE FELICE può essere

definita, proprio in ragione dell'accennata mancanza di

elementi idonei a comprovare la sua operatività o, comunque,

una sua attività significativa in epoca posteriore al

17/12/1979. La pubb 1 i ca accusa, in proposito, ha

sostanzialmente fatto leva su due circostanze. La prima

emerge dalle seguenti dichiarazioni dell 'ALEANDRI (222) :

"Quando io e CALORE uscimmo dall'orbita di DE FELICE il

gruppo che rimase intorno a costui del quale facevano parte

SEMERARI SIGNORELLI -che però continua a mantenere rapporti

con noi- e probab i 1mente FACHINI, i n quanto personal mente

collegato a SIGNORELLI, depositò presso il Tribunale di Roma

il nome di una nuova rivista dal titolo "SOLARIS" o

simile ••• Ciò avviene intorno al marzo del 1979 ed io da

allora non so più quali siano state le successive vicende

politiche di questo gruppo". Il PUBBLICO MINISTERO ne fa

discendere che il DE FELICE, attorniato dai soliti

personaggi, e sgravatosi di presenze oramai incompatibili

* * * * *(222) - Cfr. AA, VI0, C60, p129 e vu 8/1/88, p52.
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con il suo progetto politico, abbia coltivato ulteriormente

tale progetto, riaggregando l'ambiente attorno alla nuova

rivista. L'ipotesi è tutt'altro che peregrina. Senonché, i

riferimenti cronologici emergenti dalle acqui si z i oni

processuali non confortano la tesi accusatoria. Dagli atti

del procedimento per ricostituzione del disciolto Partito

Fascista avviato nella primavera del '79 dalla Procura della

Repubblica di Rieti non risulta (223) se non che, verso la

fine del marzo di quell 'anno, la rivista 'Solaris' era di

prossima pubblicazione presso la casa editrice A.R. di

Padova.

La seconda circostanza accusatoriamente utilizzata dal

PUBBLICO MINISTERO emerge dalla deposizione di Renato ERA.

Costui, con riferimento all'epoca successiva alla

scarcerazione del SEMERARI nel presente procedimento, ha

cosi deposto (224): "Asseriva anche" (il ·SEMERARI) "che vi

era un 'camerata' di Castel San Pietro che lo seguiva

dappertutto. Mi disse che 'se lo trovava sempre fra i piedi'

in casa ed in ufficio e che ciò serviva ad intimorirlo ancor

* * * * *(223) - Cfr. AA, Vl bis, Cl bis, p44.
(224) - Cfr. Cal., V5, C23, p14.



pia. Si tratta di persona pia volte arrestata e rilasciata

(2 o 3 volte), figlio di un collaboratore della sua campagna,

estremista di destra e suo compagno di riunione, del quale

non ricordo il nome". Sulla base di queste indicazioni, il

PUBBLICO MINISTERO ha creduto di identificare il giovane in

MaLlrizio NERI (225) ed ha posto l'accento sul collegamento

fra quest'ultimo ed il DE FELICE (226). Ora, è ben possibile

che il DE FELICE abbia fatto controllare il SEMERARI (227).

Occorre non dimenticare che -come si è visto altrove- il

criminologo aveva dato segni di cedimento: e ciò doveva

* * * * *

(225) - L'identificazione trae in qualche modo conferma
dalla deposizione dibattimentale dell 'ERA (cfr. vu
12/10/87, plll), il quale, alla domanda volta a
conoscere se dal SEMERARI avesse sentito nominare il
NERI, ha risposto in modo dubitativo, ma
tendenzialmente affermativo.

(226) - Cfr. AA, Vl bis, Cl bis, pp. 63 ss. La conoscenza
del DE FELICE e la frequentazione della sua casa
-sia pure nell 'ambito del rapporto di conoscenza dei
figli dell'odierno imputato- sono ammesse dal NERI
(cfr. lA, V9/a-l, C20, p3)

(227) - E' ben vero -come è stato rilevato- che Maurizio
NERI ha continuato ad essere detenuto nell'ambito
del presente procedimento anche dopo la
scarcerazione del SEMERARI, per esser stata ordinata
la scarcerazione di quest'ultimo il 2/4/81 (cfr.
l'ordinanza della Sezione Istruttoria in data
8/5/81, in AR, V3, C27/1) e quella del NERI, da
parte del Giudice Istruttore di Roma investito a
segLli to dell a sentenza dichiarati va
dell'incompetenza per territorio, il 28/11/81 (copia
del relativo provvedimento trovasi in CP, C14). Ma
le circostanze confidate dal SEMERARI all'ERA
possono r ì f.eri rs;i.alperi od0t:0mpreso fra l 'uscita
dal carcere del NERI e l'assassinio del criminologo,
che risale alla primavera dell' '82.

1 C::O.il



necessariamente creare apprensione nell 'odierno imputato.

Tuttavia, se pure la circostanza che, per il tramite del

NERI, il DE FELICE abbia controllato le mosse del SEMERARI,

fosse non solo plausibile, ma provata, non si vede quale

conclusione significativa dovrebbe trarsene in termini di

certezza, se non, appunto, quella che l'odierno imputato

per via dei pregressi illeciti rapporti e della pericolosità

del patrimonio di conoscenze del SEMERARI, aveva un forte

interesse a

eventualmente,

verificarne costantemente la tenuta ed,

a cercare di garantirsela mediante un'opera

di intimidazione diffusa.

Mancando, con riferimento all'epoca cui l'art. 270 bis del

Codice penale è applicabile, la prova che il DE FELICE

abbia commesso le condotte contestategli, s'impone

l'assoluzione dell'imputato con la formula "per non aver

commesso il fatto".

d) Contiguo alla componente 'ordinovista' della contestata

associazione è Aldo SEMERARI. Il dato rilevante di questo

personaggio è che, essendo egli legato a doppio.filo al DE

FELICE ed alSIGNORELLI, per non esser rimasto estraneo, tra



l'altro, all'esperienza di Costruiamo l'Azione (228), è poi

risultato collegato alla malavita organizzata, a personaggi

inseriti negli apparati di sicurezza, nonché interno alla

'P2' ed in contatto personale col GELLI.

Fu l vi o LUCIOLI, personaggio interno alla 'banda della

Magliana' fra il 1978 ed il 1981, ha riferito (229): " ••• 11

Prof. 8EMERARI era lo psichiatra di fiducia della.banda • Ha

fatto perizie per 8ELI8, O'ORTENZI, e probabilmente anche a

COLAFIGLI. Un giorno venne da noi D 'ORTENZI, detto

Zanzarone, era il 1978 per dirci che 8EMERARI ci proponeva

di collocare delle bombe, credo a Roma, e di effettuare

alcuni sequestri di persona dandoci un elenco di nomi. Ci

prometteva di far uscire le persone eventualmente arrestate

per questi fatti, come del resto era già riuscito a fare con

O'ORTENZI e con 8ELI8 messi fuori grazie a perizie

psichiatriche di favore •.. " Orbene, F'aolo ALEANORI ha

* * * * *(228) - Il 8EMERARI ospita, nella sua villa, talune delle
riunioni nelle quali il gruppo si viene
strutturando ed organizzando (cfr. vu 9/12/87, pp.
17-18; VL\ 7/1/88, p19-20); "dava la sua adesione",
pur non essendo portatore ed elaboratore di una
specifica linea 'politica' e senza svolgere un ruolo
attivo (cfr. vu 7/1/88,p22).Lo ritroviamo ancora,
nel maggio del '79, in occasione della conferenza
tenuta presso il Cinema Hollywood (cfr. AA, V4, C24,
p167, e vu 10/12/87, p17).

(229) - Cfr. Cal., V5, C37, p2, e vu .21/10/87, p33.



dichiarato (230) : "Nel 1978 Fabio DE FELICE e SEMERARI mi

proposero di interessarmi di reperire notizie su persone da

sequestrare a scopo di estorsione poiché loro avrebbero

provveduto a passare le notizie ad ambienti della malavita

organizzata romana". Ma le dichiarazioni del LUCIOLI hanno

trovato conferma anche su altre circostanze. Egli ha altresi

riferito (231) : "So anche di una vicenda relativa ad una

borsa piena di armi che era stata consegnata ad un esponente

di destra di cui non ricordo il nome e che non venne ]
~

resti tLli ta. Era il 1979 in un periodo in cui io mi trovavo
V~

in La vicenda poi mi verrà riferita da CARNOVALE
,~

carcere. ~

Gi Llseppe che mi di sse di avere tenuto seqLlestrato i l gi ovane

di destra in casa sua su incarico di GIUSEPPUCCI, ABBATINO,

TOSCANO, ABBRUCIATI e COLAFIGLI. La persona sequestrata

venne poi rilasciata a seguito credo del ritrovamento delle

armi." Oggi sappiamo che il giovane sequestrato era Paolo

ALEANDRI, il quel e , infatti, ha dichiarato (232): (Franco

GIUSEPPUCCI detto 'Franco il Negro) "l'ho conosciuto perché

VLI

mia

1-2, e vu 21/10/87, p33.

a cavallo tra il momento della

* * * * *C3, p89; per il giudizio, cfr.Cf r. Cal ., V5,
7/1/88, p48.
Cfr. Cal., V5, C37, pp.
Cfr. vu 7/1/88, p41.

discorsi che stanno

(230)

(231 )
(232)

nei
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frequentazione di DE FELICE e 8EMERARI e la creazione di

Costruiamo l'Azione si era già posto il problema di accedere

a fonti di finanziamento, io non avevo nessuna esperienza e

il prof. 8EMERARI che aveva un rapporto professionale con

GIU8EPPUCCI perché faceva.. del l e perizie, me lo

presentò ••• GIU8EPPUCCI mi affidò un sacco molto alto di armi

che erano sue. lo portai queste armi da Italo IANNILLI a

Tivoli ••• alcune persone del gruppo si recarono li prelevando

varie armi e Italo IANNILLI non percepi o non ricordò che

questa non era la nostra dotazione di armi. lo mi trovai

perciò nella condizione di trovare questo sacco depauperato

del suo contenuto e per questo subii il primo sequestro

della mia storia ad opera del gruppo di GIU8EPPUCCI ••• "

Per quanto attiene ai collegamenti del 8EMERARI con persone

inserite negli ambienti degli apparati di sicurezza, va

subito detto che egli, perlomeno con certe persone, non ne

faceva mistero. Ancora Paolo ALEANDRI (233): "8EMERARI mi

* * * * *(233) - Cfr. Cal., V5, C3, p70; in giudizio <cfr. vu 7/1/88,
p41l, l' ALEANDRI ha spi egato: " ••• questo di scorso
del rapporto con i servizi segreti era un argomento
un po' spinoso e quindi tutti tendevano ad escludere
di avere rapporti con i servizi, salvo poi lasciar
capire che i rapporti c'erano e potevano esser
sfrL\ttati. •• c'è anche da dire che 8EMERARI aveva
professionalmente dei rapporti con tutta una serie
di persone che andavano da i sti tuzi onie" (segLle)



parlava con una certa facilltà dei suoi rapporti con i

'ServiZl' a l I ucìencìo a persone che ricopr-iva ll

"speciflcl ruoli professlonali o che contemporaneamente

svolgessero rapporti informativi con i servlzi'. Ricordo a

tal proposito che più volte fece riferimento al Colonnello

Michele SANTDRD" (234) "suo amico e frequentatore della sua

abitazione come di persona in collegamento con i servizi

collocabile

come di persona collegata alla C. LA.... " (235).

FERRACUTI ha riferito (236) di un episodio

FERRACUTI

sequestro

F'ropri o il

più volte parlò anche del suo collega

"probabllmente nel '1978 dopo la c.cnc ì ue ì crie del

segreti;

MORD" : "un giorno••• SEMERARI mi consegnò una lettera in

codice a firma 'Mister BRDWN'. lo mi limitai a trasmettere

la lettera al Dr. RUSSDMANND, trattandosi di fatto

·operativo'." In dibattimento (237), il FERRACUTI ha

* * * * *(segLle) "qu ì nd ì agll stessi servizi segreti, ed era
difficile discriminare i rapporti che erano poi
professionalmente giustificati, da rapporti di altro
tipo ... l1

(234) - In altra sede, il SANTDRD ha ammesso di esser stato
ospite in casa 01 SEMERARI: cfr. AAD, ',110 ter, C2,
pS08.

(235) - Sugli incontri del FERRACUTI con esponenti della
C. LA. e dell 'F.B. Io, cfr. le dichiarazioni dello
stesso F'ERRACUTI, in AA, ',110, C60, p540, confermate
in giudizio (cfr. vu 19/10/87, p114).

(236) Cfr. AA, ',110, C60, pp. 541-542.
12371 Cfr. vu19/10/87, p115.



chiarito che argui trattarsi di un appunto cifrato dal fatto

"che era un a lettera del tLltto sconclusionata e priva di

senso e l'unica possibilità era che ci fosse un qualche

messaggi o". Vi "si alI Lldeva vagamente al del i t to MORO, se

r1cordo bene al Partito Comunista". A prescindere dalla

natura della missiva (238) e dal suo contenuto, occorre

sottolineare come già nel '78 fosse operativo questo

singolare circuito, in forza del quale un documento

proveniente dal SEMERARI, senza filtri di sorta e in modo

del tutto automatico, affluisce all'interno del SISDE: il

che, quarrtomerio , sta a significare che, rispetto al

Servizio, il SEMERARI non era un 'quivis de populo' e, nei

confronti del FERRACUTI (239), non si poneva come colui

che è semplicemente in possesso della notizia riservata

(238)
(239)

dell'appartenenza di un collega ad un apparato di sicurezza.

Quanto all'appartenenza del SEMERARI alla P2, si è visto

altrove come la circostanza resti provata attraverso la

testimonianza del fratello dello stesso SEMERARI. Ma il

* * * * *Cfr. vu 20/11/87, p13.
Che -come egli stesso ha ammesso <cfr. AA, VI0, C60,
pp. 537-538)- nel febbraio-marzo 1980 si affiliò a
sua volta allaP2, venendo iniziato dal GELLl alla
presenza del Prof. GAMBERINI e del Gen. PICCHIOTTI.
Cfr. anche Cal., V6, Cl, p16.



defunto criminologo era personalmente in contatto con Licio

GELLI. Viene in considerazione, sul punto, la testimonianza

di Gi acomo GEIROLA: " ... Il GELLI" (Raffaell o, figlio

dell'odierno imputato) "mi disse che conosceva, il padre, il

Prof. SEMERARI di Roma ••• " (240) " ..• Confermo in particolare

quanto ho riferito circa l'occasione in cui GELLI Raffaello

mi fece il nome del SEMERARI; egli allorché gli espressi il

mio desiderio di ottenere una perizia psichiatrica ai fini

di una declaratoria di malattia mentale mi disse che

potevamo ricorrere al SEMERARI perché era una persona fidata

alla quale essi si rivolgevano quando ne avevano bisogno

perché era disponibile ..• " (241)

Ma dei rapporti SEMERARI-GELLI v'è anche la prova

documentale. Su un calendario da tavolo (242) dell'anno 1980

sequestrato al criminologo, sotto la data del 12 giugno, si

trova l'annotazione "ore 16 Gelli". Che l'indicazione

si riferisca ad un contatto telefonico, ad un incontro, ad

* * * * *

(240) Cfr. EA, V10/a-5, C214, p17. Confermata in giLldizio:
cfr. vu 3/11/87, p42.

(241) . Cfr. EA, V10/a-5, C214, p18. Confermata in giudizio:
cfr. vu 3/11/87, p42.

(242) Cfr. SA, V5, C11, reperto 8.



un appuntamento non col l . odi erno i mpLltato, ma col Prof.

GILLI, resta escluso non soltanto dal fatto che sul

calendario da tavolo è inequivocamente annotato il cognome

"GELLI", ma da quanto ha perentoriamente affermato il ques ì

omonimo Prof. GILLI (243): "Ho conosciuto il prof. 8EMERARI

in occasione di una relazione in tema di epilessia

posttraumatica••• nel mese di giugno 1956 ••• Nell'occasione

ebbi uno scontro verbale su temi, ovviamente scientifici,

scontro che si ripetè poi in occasione della stampa della

relazione ... Da

casLlal mente

allora ho forse incontrato

ed occasionalmente il prof.

del

8EMERARI

tLlttO

in

occasione di Congressi, ma non ho mai avuto occasione di

intrattenermi con lui dato anche la sincera antipatia che

provare" (sicl "io nei suoi confronti e lui nei miei. Credo

che il rapporto orale si sia limitato a buongiorno e

bLlonasera esclLldo nel modo pii:' assolLlto di avere mai avuto

colloqui telefonici con il predetto.•• Non ho mai dato il mio

Aumero di telefono a 8EMERARI .•• "

* * * * *

(243) - Cfr. EA, V10/a-6, C292, pp. 1-2. Dichiarazioni lette
in dibattimento: cfr. vu 3/11/87, p32.



al Non è compito della Corte accertare se Stefano DELLE

CHIAIE, la notte fra il 7 e l '8 dicembre 1970, si trovasse a

Barcellona -come ha sempre sostenuto- o se, al comando di un

manipolo di congiurati, fosse penetrato nei locali del

Viminale. Quello che va sottolineato sono la profondità e la

risalenza dei suoi rapporti 'politici' con il BORGHESE,

personaggio nei cui confronti l'imputato fa mostra di

ai fatti del dicembre 1970, ha usato l'espressione "preteso

profondissima stima. In aula, il DELLE CHIAIE, riferendosi

golpe BORGHESE". Sul numero 51 del settimanale l'Espresso,

recante la data del 26/12/1982, compare il testo di

un'intervista (244) rilasciata dall'odierno prevenuto al

giornalista Roberto CHIODI. Vi si legge, tra l'altro: "D.

Epp ur e un anno dopo il golpe scattò lo stesso•.. R. Molte

illazioni sono state fatte in proposito. Non si può più

accettare che i l Comandante BORGHESE sia fatto

passare ..• come uno strumento del sistema. Piaccia o no,

abbiamo goduto della sua piena fiducia. D. Quali compiti

* * * * *(244) - RB, V4, C60, pp. 8-15.



avevate? R. Dovevamo controllare l'organizzazione e sventare

eventuali infiltrazioni. Compimmo il nostro dovere e bene..•

D. Ma lei, la famosa notte del golpe, si trovava o no al

Viminale? R. Mi trovavo a aarcellona, in attesa di ordini.

D. Perché non l'ha mai detto prima? R. Perché ritenevo

inutile stabilire le verità che potevano far pensare a un

mio tentativo di sfuggire a eventuali responsabilità.

Infatti, se quella notte ci fu un tentativo di golpe, io ne

fui corresponsabile."

Nella stessa intervista si legge (245): 11 ••• Quanto

all'esecuzione OCCOR8IO, posso dichiarare questo: non ho

dato il mitra Ingram a CONCUTELLI. Non sono il mandante di

quell'azione. Ma la condivido••. " Nell'intervista (2461

successivamente rilasciata ad Enzo BIAGI, il DELLE CHIAIE

ribadisce il concetto, e crea un preciso collegamento:

" .•. Condivido il gesto per gli stessi motivi per i quali

tentavo prima di 5piegarle il fenomeno NAR •.• " In proposito,

poche pagine prima si legge: " •.. i ragazzi dei "NAR sono

ragazzi che venivano da una triste esperienza;

* * * * *

sprangati

(2451
(2461

Cfr. RB, V4, C60, p13.
Cfr. RB, V4, C64, pp. 8 ss.



nelle scuole, sotto casa, senza una garanzia -come si usa

dire- in Italia. E, in ultima istanza, perseguitati dallo

stesso regime che li accusa dei reati più diversi: apologia

di fascismo, tentata ricostrLlzione" (si cl "del partito

fascista, associazione sovversiva. Quindi lentamente

lentamente quast 'area si è sentita aggredita da ogni parte.

E ha considerato che l "un ì c a passi bil i tà, l'Llnica

possibilità di sopravvivere politicamente, potesse essere

ritrovata nell 'atto di testimonianza. lo credo che molti dei

ragazzi dei NAR erano coscienti della 10ro••• D. Lei chiama

testimonianza sparare addosso ad uno? R. lo mi domando se

sparare addosso a uno sia diverso che sparare addosso, per

esempio, a Pierluigi PAGLIAI. Quando lo Stato scende al

livello del banditismo al quale è sceso lo Stato italiano

io credo che è legittima ogni reazione ••• " La pretestuosità

della giustificazione con la quale si vuole legittimare la

lotta armata dei NAR è dimostrata dalle parole di colui che

dei NAR è stato il principale e più qualificato esponente.

Così. Valeria FIORAVANTI nel dibattimento (247) per

* * * * *(247) - Cfr. AA, V4, C17, pp. 19 e 22.
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l'omicidio del dotto Ar1ATO: " ••• noi scegliemmo AMATO come

simbolo dello Stato per addivenire ad una rottura con quelle

forze dello Stato stesso a cui eravamo 'slmpatici' fino a

quel momento, poiché ci consideravano 'figli della

borghesia' lasciandoc1 fare e scorazzare liberamente per

tLltta Roma ••• per 'simpatia' degli organi di polizia

intendevo dire tolleranza, che prescindeva da qualunque

rapporto con noi, noi abbiamo agito per far finire questo

stato di tolleranza" (248). Ma a prescindere da ciÒ, resta

c cmun que la giustificazione della lotta armata. Gli

argomenti sono stati r1presi 1n giudizio. E poiché 'scripta

manent', l'imputato è stato posto di fronte all'~biettività

delle dichiarazioni sopra trascritte riportate sulla stampa.

Ha affermato (249) che, al momento dell'intervista, dato il

particolare stato d'anlmo in CU1 si trovava, non condannava

l'atto del CONCUTELLI, perché comprendeva "l'ottica di colui

che aveva agito, di col u i che aveva patito una

perseCL1Z i one Il , nei cui confronti aveva inteso esprimere

* * * * *(248) - Sulla disattenzione degli apparati statali -sino ad
una certa data- nei confronti dell'eversione
neofascista, cfr., diffusamente, AA, Vll, C68,pp.
71 sS.

(249) - Cfr. vu 9/7/87, p31.
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solidarietà umana; quan~o ai giovani dei N.A.R. e di Terza

Posizione, non ha potuto che ribadire (2501 il concetto

della "grande col pa del si stema, che negl i anni '70, ha

permesso che questi giovani fossero sprangati, perseguitati

e indicati come coloro che invece utilizzavano la violenza

fascista".

Peraltro, nel testo dell 'intervista resa a Roberto CHIODI

alla fine dell '82 -quando appunto la scelta della lotta

armata da parte dei N.A.R. era un fatto pacificamente

acquisito- il DELLE CHIAIE non si era peritato di affermare:

" ••. Riteniamo pertanto che tutti i militanti dei NAR possano

costi tLli re Lln potenziale positivo per la lotta

rivoluzionaria. L'intero movimento nazional-rivoluzionario

deve riternersi corresponsabile del sacrificio" (sicl

"sLlbi to dai camerati dei NAR ••• u (251).

Ma il DELLE CHIAIE, oltre che nelle sue affermazioni, va

letto -come in parte Sl è già fatto a proposito dei

rapporti 'politici' col BORGHESE- nelle sue relazioni e nei

suoi collegamenti. Si scopre cosi che, durante la latitanza

(2501
(251 )

* * * * *Cfr. vu 13/7/87, p53.
Cfr. RB, V4, C60, p13.



all'estero, egli diviene sicuro punto di riferimento degli

autori di attentati stragisti; verso il DELLE CHIAIE, con

moto inesorabilmente centripeto, conf l u ì scono: ALlgLlsto

CAUCHI (252ì, reduce, fra l'altro, dall'attentato commesso

il 21/4/1974 sulla tratta ferroviaria Bologna-Firenze, per

il quale ha riportato condanna nella recente sentenza

15/12/1987 della Corte d'Assise di Firenze (253); Giancarlo

ROGNONI (254), reduce dall'attentato del 7/4/1973 al treno

Torino-Roma, per il quale è stato poi condannato in via

definitiva (255); Vincenzo VINCIGUERRA (256), che aveva

commesso la 'strage di Peteano', per la quale è stato poi

condannato in via definitiva; Carlo CICUTTINI (257), a sua

volta allontanatosi dall'Italia dopo aver commesso la

'strage di Peteano' per la quale è stato condannato

all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Venezia (258).

Significativa la reazione del DELLE CHIAIE allorché apprende

dal VINCIGUERRA delle responsabilità del medesimo. "Di

* * * * *(252) Cfr. VL' 917187, p27.
(253) Cfr. vu 10/6/88, pp. 20 e 443.
(254) Cfr. vu 917/87, p25.
(255) Cfr. AA, V14, C77, pp. 14-15 e 55-56.
(256) Cfr. VL' 9/7/87, p26.
(257) Cfr. AAD, Vl0 ter, C2, p833.
(258) Cfr. AAD, V10 ter, C'" pp. 4 e 901.~,



Peteano ne venni a conoscenza in Spagna dallo stesso

VINCIGUERRA che lo definiva un gesto di lotta armata che si

sottraeva al contesto della strategia della tenslone. lo gli

avevo fatto presente allora che lo stesso Peteano poteva

essere strumentalizzato e di questo lui successivamente se

ne rese conto attraverso il suo atteggiamento e modo di

essere l l (259). Mentre il VINCIGUERRA veniva così messo in

ed aver c cncac ì ut o il carcere grazie ad copor-t un ì

in Italia, alcuni innocenti, dopo esser statiguardia,

ì n quì s ì ti

interventi depistanti in favore dei veri responsabili

neofascisti, solo a distanza di anni otterranno una

pronuncia lrrevocabile di accertamento della loro estraneità

alla strage. Stefano DELLE CHIAIE, dal canto suo, aveva

s aput c magnanimamente "comprendere" : Il ••• Venendo al

VINCIGUERRA, mi disse quello che aveva fatto; ma ciò che mi

interessava di lui era che, nel momento stesso in cui

parlava dl quello che aveva fatto, non lo accettava più. Non

capisco perché esista unpentitismo che lo Stato perdona e

premia e perché io non dOVrei comprendere chi, avendo le mie

* * * * *(259) - Così il DELLE CHIAIE in dibattimento a Venezia: cfr.
AAD,Vl0 ter, p756.
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idee, ha commesso qualcosa che non condividevo e non

condivido ancora oggi ••• " (260)

Quanto agli altri personaggi che, in templ diversi, vengono

a gravltare nell'orbita spagnola del DELLE CHIAIE, vale la

pena di ricordare, fra l tanti, i nomi di Paolo SIGNORELLI,

Massimiliano FACHINI, Pierluigi CONCUTELLI.

Nel '75, nel quadro del progetto di riunificazione fra

Avanguardia Nazionale ed Ordine Nuovo, l'imputato prende

parte prima alla riunione di Albano Laziale, e poi, nel

dicembre, a quella di Nizza. Nella primavera del 1979 è in

Italia, ove prende parte alla riunione nello studio

dell 'Avv. CAPONETTI, tenutasi nell'ambito della

ricostituzione clandestina di Avanguardia Nazionale (261).

Ora, esula dai compiti di questa Corte, in quanto esula

dall'economia del presente giudizio, ripercorrere

analiticamente le vicende relative a tale ricostituzione

(260i
(261)

* * * * *Cfr. vu 9/7/87, p26.
Movimento che era stato sciolto -come si è avuta
occasione di ricordare- con decreto del Ministero
degli Interni in data 8/6/1976. Ciò a seguito della
condanna inflitta tre giorni prima a numerosi
militanti, con sentenza del Tribunale di Roma
(cfr. AA, V6, C37), per il delitto di ricostituzione
del disciolto Partlto Fasclsta. Fra i condannati 'era
anche il DELLE CHIAIE, per il quale la sentenza è
divenuta definitiva il 22/11/82 (cfr. certificato
penale, in CP, C5).



clandestina, nell 'ambito delle quali sono state r-avvisate

un a ser-ie di ipotesi di r-eato, or-a àl vaglio delle Corte

d'Assise di Roma (262). Baster-à r-ilevar-e, ai limitati fini

che quì inter-essano, come il DELLE CHIAIE abbia

per-sCJnalmente partecipato a deter-minate iniziative. Ci si

r-ifer-isce all'episodio dell'incontr-o, avvenuto a Par-igi, fr-a

l'odier-no imputato, e l'ALIBRANDI ed il CARMINATI, che

fur-ono accompagnati dal DIMITRI.

r-i costr-ui ta dall' autor-i tà

per-sone (Valer-io e Cr-istiano

stataLa vi cenda è

g ì ucì I z i ar-i a r-omana sLlll a base

didi chi arazi onidelle

FIORAVANTI, Walter- SORDI, Angelo IZZO), che, a var-io titolo,

hanno avuto veste processUale anche nella pr-esente sede.

Scr-ive, nella SL\a r-equisitor-ia, il PUBBLICO MINISTERO di

Roma (263): "Le modal ità con l e qual i avvenne l' i ncontr-o a

Par-i gi tr-a DELLE CHIAIE e ALIBRANDI , patr-oci nato da DIMITRI,

sono impor-tanti per-ché fanno compr-ehder-e quale r-ilievo

assumesse per- A.N. la capacità di egemonizzar-e l'ar-ea dello

* * * * *(262) - Per- le imputazioni r-imesse alla cognizione della
Cor-te d'Assise di Roma, cfr-. l'or-dinanza di r-invio a
giudizio, in AA, V9, C58 (segnatamente pp. 240 ss. e
447~448) •

(263) - Cfr-. AA, V9, C58, pp. 75-77; si tr-ascr-ive il br-ano,
omettendo i r-ichiami -ivi contenuti- agli atti
pr-ocessuali di quel pr-ocedimento.



spontaneismo armato.

Già il solo fatto dell'intervento diretta di Stefano bEllE

CHIAIE -capo indiscusso di Avanguardia Nazionale sin dalla

fondazione del movimento- è indice di intensa interesse.

La presenza del DELLE CHIAIE è poi LIl teri ormente

sottolineata dal cerimoniale che scandisce l'incontro.

ALIBRANDI racconta a SORDI che per essere ammessa alla

presenza di DELLE CHIAIE era stato anriunc ì e t'o da Eugenio DE

ROSA, un mi l i tante romano di A~N . ., soprannomi nato ~ lo

scemo', che egli ben conosceva; ciò nonostante il DE ROSA,

vedutolo, gli si era rivolta con il 'lei' salutandolo

romanamente .•. A Cristiana FIORAVANTI ALIBRANDI racconta poi

'che nel corso dell'incontro con DELLE CHIAIE aveva avuto

modo di assistere ad una sorta di cerimoniale e cioè a un

massiccio spiegamento di uomini del DELLE CHIAIE, tutti

schierati in assetto militare, con tute mimetiche e armati;

ciò al fine di colpire gli eventuali nuovi adepti con la

potenza delle armi e con il rispetto della gerarchia'. Si

nati, per inciso, come ALIBRANDI avesse perfettamente

compreso il significata della messa inscena, confermata

1. SO':



per-altr-o a Cr-i sti ano FIORAVANTI dal fr-atel1o Val ed o, il

quale gli dice che l'ostentazione di potenza avveniva sulla

base di specifiche dir-ettive emanate da A.N. in un opuscolo

nel quale si istr-uivano i militanti sulla manier-a di far-e

pr-osel i ti ... Di una 'messa in sceha#, a pr-opqsito

dell'incontr-o

FIORAVANTI.

con DELLE CHIAIE, par-la anche Valer-io

Angelo IZZO, inoltr-e, appr-ende nell'ambiente car-cer-ar-io, del

quale è ascoltatore assai attento, e in par-ticolar-e da

SINATTI, dell'incontr-o a Par-igi tr-a ALIBRANDI e DELLE

CHIAIE.

Il r-acconto di IZZO coincide sin nei minimi dettagli con

quanto pr-ocessLlal mente acqui si to da al tr-e fonti. Innaz i t.u t t o

per- la descr-i z ione dell' atteggi amento spr-ezzante con i l

qual e ALIBRANDI tr-attò DELLE CHIAIE, per-. nui ; a i mpr-essi CJnato

dal cer-imCJniale e dallo spiegaménto di for-ze.

E che effettivamente le cose si siano svolte in questi

ter-mini emer-ge dalle dichiar-azioni di Cr-istiano e valer-io

FIORAVANTI e di SORDI.

Poi per- l'individuazione dell'ar-mamento (mitr-a Matt) dei



quali erano dotati i guardiaspa11e e che ALIBRANDI cercò di

acquistare da DELLE CHIAIE, insieme alle radio rice-

trasmittenti ...

Anche IZZO infine asserisce che tra i militanti che

attorniavano il capo di A.N. vi era Eùgenio DE ROSA, detto

~ lo scemo # •••

Vi è dunque da parte di DELLE CHIAIE la predisposizione di

un cerimoniale e di uno spiegamento di forze e mezzi che non

troveremo certo ne11 e r ì un ìcn ì i nterne al movi mento, a11 e

quali cioè sono ammessi i veri e propri militanti di

Avanguardia Nazionale.•• " (2641.

Va rilevato che il DELLE CHIAIE, pur negando d'aVer

incontrato chicchessia circondandosi di uomini armati (2651,

ha dovuto ammettere l'i ncontro con l'ALIBRANDI ed il

DIMITRI a Parigi, soggiungendo di non sapere se ha

conosciuto il CARMINATI (2661.

La vicenda si colloca verso la fine del '79, in epoca di

al G.I. dott.ssa
p20; cfr. anche vu

reso
C20,

p42.

* * * * *(2641 - Cfr., per i richiami alla vicenda contenuti nel
dibattimento del presente giudizio: vu 25/11/87,
p84; vu 1/12/87, pp. 33, 45 e 54-55; vu 20/1/88, pp.
214-232; vu 13/7/87, p47.

(2651 - Cfr. vu 29/6/87, p43.
(2661 - Cfr. l'interrogatorio

MAGAGNOLI, in AAD, V12,
29/6/87, p43 e vu 9/7/87,



poco precedente l'arresto del DIMITRI (267). Ma, nel lugl io

dell' 8Q, mentre i l DELLE CHIAIE è di nuovo in Europa', e

dalla vicina e sicura Francia controlla la situazione,

Francesco MANGIAMELI, qual e sLla' longa manus ", prosegLle

l'opera di ri compattamento dell' eversi eme giovanile

neofascista, tentando di convogliarne i rivoli dispersi

attorno ad un programma terroristico unitario. In q ì ud ì z Lo ,

Amos SPIAZZI, nel quadro della più vasta operazione -di cui

si è fatto cenno- di annacquamento dei suoi contributi

istruttori, si è, tra l'altro, erto a 'difensor~ d'ufficio'

di Stefano DELLE CHIAIE, introducendo elementi di confusione

sLlll e fonti delle notiz e ricevLlte e sforz,,!ndosi di

mì n ì mì z z ar-e , se non di porre nel nulla, la valenza

accusatoria delle notizie che egli stesso aveva raccolto e

che attraverso di lui erano state introdotte nel presente

procedi mento. E si è sehti to i n dovere, a 'p ì ù r ì prese -qLlasi

che ciò gli competesse- di rimarcare quella che sarebbe, a

suo giudizio, l'infondatezza di tali notizie. Ma anche

prescindendo dal fatto che le valutazioni certamente non

* * * * *(267) - Cfr. vu 9/7/87, p42 e vu 2Q/1/88, p232.
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competono al teste, resterebbe da spiegare perché solo

nell'ottobre dell'87 il Col. SPIAZZI abbia sentito il

bisogno di sottolineare che "chi è assente ha sempre torto"

(con _ciò riferendosi alla pregressa latitanza dell'odierno

ì mpu t atc) e che "DELLE CHIAIE c'è dappertutto come il

prezzemolo ll
•

Ma i giudizi -si torna a ripeterlo- non spettano al Col.

SPIAZZI. Dall'informativa che prende il suo nome (268)

emerge aver lo SPIAZZI appreso, in epoca anteriore alla

strage, che il 'CICCID' -ora identificato in Francesco

MANGIAMELI- disponeva di ingenti mezzi finanziari

- -

inviatigli dal DELLE CHIAIE; che, per incarico di costui, si

occupava di coordi nare l'atti vi tà terrori sti ca di quel; i che

vengono definiti i "quattro gruppi dei NAR" operanti in

Roma; e che, sempre per incarico del DELLE CHIAIE, doveva

reperire armi ed esplosivo ad ogni costo, acqLlistandoli

senza limiti di prezzo, ovvero procurandoli in altro modo.

Lo SPIAZZI ebbe poi a confermare-all'autorità giudiziaria,

in . più occasioni, quanto aveva appreso circa i rapporti

* * * * *(268) - Cfr. supra, sub 1.6.4.1),



fra il DELLE CHIAIE ed il 'CrCCIO'. In particolare: "Il FIORE

mi disse che Ciccio agiva per 'conto di DELLE

CHIAIE••. Preciso dunque che, dopo la mia indagine romana,

confermai al BARONE.•• che vi era un imminente pericolo di

gravi attentati terroristici con le armi e gli esplosivi che

che il MANGIAMELI si stava procurando con i fondi fornitigli

da DELLE CHIAIE. ~ibadisco che FIORE era ben consapevole

del collegamento esis~ente tra MANGIAMELI e DELLE CHIAIE e

che apprezzava l'inter"vento del DELLE CHIAIE ••• " (269)

" ••• FIORE aggiunse che era in corso un tentativo di

ricondurre i diversi gruppi su una linea comune, tanto·

sotto profilo ideologico, che 'sotto i l profilo

organizzativo ed operativo. Mi disse che a tal fine era

intervenuto il DELLE CHIAIE il quale era l'unica persona

dotata della statura necessaria.

attraverso certo . CICCIO' ... " (270)

DELLE CHIAIE operava

Come si • avuto modo di vedere. (271), anche nell'intervista

comparsa sull'Espresso nell'agosto "SO 'Ciccio' e il DELLE

CHIAIE vengono indicati,

(269)
(270)
(271 )

Cfr.
- Cfr.

Cfr.

in rapida successione, come coloro

* * * * *EA, Vl0/a-5, C232 bis/l, pp. 30 e 34.
EA, Vl0/a-5, C232 bis/l, pp. 40-41.
supra, sub 1.1.4).
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che tentano il ricompattamento dell'ambiente N.A.R.

Ma il FIORE non fLl certamente l'unica fonte dello SPIAZZI.

Nel cìccumen t c 'dottor PRATI', fra l'altro, si legge: " .•• 11

.Dottore appura che Ciccio è un agente di DELLE CHIAIE,

provocatore, che ha mandato in galera per conto della

polizia dei malavitosi laffermazioniconcordi di R.G. e

T) •.• " Orbene, come lo stesso SPIAZZI ha chi~rito le come,

del resto, era facile intuire), sotto le iniziali R.G. si

nasconde Gi u l ìa RACANI ELLO, e" 'T' potrebbe essere Tommaso

D' AF'RILE". Ora, la RACANIELLO, pur escludendo di aver

parlato a SPIAZZI del 'Clccio', il 14/6/1983 ebbe tuttavia

ad affermare (272) : "come ho già detto in altro

(273)
(274)

interrogatorio" (273) "fu la MINETTI a dirmi che un tale che

all'epoca conoscevo soltanto con il soprannome di 'Ciccio' e

che solo sL\ccessi vamente ho s apu t o essere Ci cci o MANGIAt1ELI,

militava nell'organizzazione di DELLECHIAIE". E poi, il

15/10/1983 (274): "Confermo di avere saputo da Leda PAGLIUCA

MINETTI che Ciccio MANGIAMELI era alle dipendenze di DELLE

* * * * *(272) - Cfr. EB, V2, C49, pp. 3-4. Circa l'esame della
RACANIELLD in giudizio, cfr. supra, sub 2.1.2.3.2),
nota (71); e, con riferimento all'argomento in
esame, specificamente sub 2.2.5.2), nota (104).
Cfr. EB, V2, C42, p5.
Cfr. EB, V2, C42, pp. 8-9.



CHIAIE•.• Leda MINETTI non mi precis~ quale ruolo avesse

MANGIAMELI nell'organizzazione di DELLE CHIAIE. Disse

soltanto che era 'un fedelissimo· ... Nulla 50 dei rapporti

tra 'l 'ORGANIZZAZIONE', i N.A.R. , TERZA POSIZIONE,

eccetera... Peraltro è vero che fu la stessa Leda PAGLIUCA a

dirmi che l ei aveva un ruolo di collegamento tra

l'organizzazione . e i N.A.R .•.. '· Ulteriore conforto alle

in cui individuano un rapporto di dipendenza gerarchica del

dichiarazioni dello SPIAZZI e della RACANIELLO -nella parte

MANGIAMELI dall'odierno prevenuto- viene indirettamente

dalle parole di quanti hanno riferito del ruolo del

MANGIAMELI , quale "purrto di riferimento" o "capo" di

AvangLlardia Nazionale in Sicilia, ovvero come "momento di

collegamento politico ed operativo" di AvangLlardia con altre

organizzazioni (275).

Stefano DELLE CHIAIE ha respinto con indignazione la tesi

accusatori a relati va a suoi coll egamenti con apparati di

sicurezza; ed ha escluso altresì ogni suo collegamento con

Li ci o GELLI.

* * * * *(275) - Si fa riferimento alle dichiarazioni di Sergio
CALORE, Angelo IZZO e Marco AFFATIGATO: cfr. supra,
sub 2.2.5.2), nota (104).
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Orbene, è pacifico che il 30 novemb~e del 1972, i l Cap.

LABRUNA, dell'Ufficio 'D' del S. LD., volò a Barcellona, per

incontrare Stefano DELLE CHIAIE. La notizia, che -come si è

visto in narrativa- è riferita dallo stesso DELLE CHIAIE, ha

tr6vato conferma da parte del LABRUNA (276). E' altresi

pacifico che accompagnò il LABRUNA in Ispagna Maurizio

GIORGI. Il DELLE CHIAIE tende comprensibilmente a contrarre

la durat a dell a permanenza del SLlO interI ocutore in

Barcellona, anticipando il volo di ritorno alla dicembre.

Ma è lo stesso capitano LABRUNA ad ammettere di essere

ripa.rtito il giorno 2 (277). E precisa (278): "praticamente

io sono arrivato la sera del 30.~.siamo andati a cena e poi

ci si amo separati: i l gi orno. dopo nell a tarda matti nata sono

venuti a prendermi, mi hanno portato alla periferia di

Barcellona in un"abitazinne, abbiamo parlato pi~ o meno un

paio d"ore, poi siamo ritornati, siamo andati a mangiare al

mare, poi ~bbiamo fatto il giro della città, successivamente

il giorno dopo a mezzogiorno o l'una, ho pigliato l'aerèo e

(276)

(277)
(278)

* * * * *L'interrogatorio del LABRUNA ex art. 450 bis trovasi
in vu 10/2/88, pp. 12 S5.

Cfr. vu 10/2/88, p23.
- Cfr. vu 10/2/88, p24.



me ne sono tornato a Roma••• " F'eral tro, dallo stesso

i nterrogatori o del DELLE CHIAIE si apprende che anche i l

giorno della partenza egli fu in compagnia del LABRUNA

(quantunque poi il prevenuto si faccia scrupolo di escludere

dal "coll oqui o" tale u l ti mo contatto, che sarebbe avvenuto

"nell'attesa dell'aereo, passeggiando ••• "'.

E che cosa si dissero i due interlocutori? Il LABRUNA, nel

corso di un confronto in cui entrambi hanno dato prova di

consLlmata abilità, è arrivato a sostenere (279': " ... l'unica

cosa che io gli ho fatto è una sola domanda in albergo il

r

giorno successivo, dicendo del golpe BORGHESE. Lui

praticamente disse 'che cos'è questo <;Iolpe BORGHESE?' Chiusi

la discussione e ripartii per Roma ••• " E, sentendosi

obiettare dal DELLE CHIAIE: "... ma di cosa abbiamo parlato

il giorno che siamo stati insieme?ll, ha r ì sposto

i mpertLlrbabil e: "ha par I ato sol tanto lui". In un precedente

passo della sua audizione, aveva peraltro sostenuto che,

essendosi recato a Barcellona per cercare materi al e

e collaboratori in relazione alla vicenda del 'Golpe

* * * * *1279' - Cfr. vu 10/2/88, p19.



BORGHES~' (nella quale il DELLE CHIAIE era sospettato d'aver

avuto parte), non aveva ottenuto neSSLlna informazione, ma

una risposta interlocutbria: cioè, un richiesta di previa

assicLlrazione, da parte del Gen. MALETTI, in ordine al

"contesto politico" in cui si sarebbe dovuta svolgere

l'eventuale collaborazione.

Il vero contenuto del colloquio, che non si risolse

certamente -lo si è visto- in un fugace contatto, è in parte

noto attraverso le dichiarazioni dell'imputato (280) , le

quali, se non dissipano di sicuro le ombre che avvolgono

l'incont~o barcellonese, sono tuttavia menO reticenti di

quelle del LABRUNA. QLtest 'ultimo, tra l'altro, chiese "un

aiuto per l'evasione di FREDAe VENTURA", e sondò circa la

.possibilità di aiutare ed ospitare il POZZAN. Ma che

concI LISioni si debbon trarre dalI' esser stata posta i n

essere una richiesta di collaborazione in attività di quel

tipo, posto che la stessa, se rivolta a persona di non

collaudata affidabilità, avrebbe messo i proponenti alla

mercé della controparte, esponendoli ad una situazione di

* * * * *(2801 - Cfr. anche supra, sub 1 •.11.4.111,



permanente ricattabilità? Con una valentia dialettica che

gli è poi valsa, da parte del PUBBLICO MINISTERO,

l'appellativo di "filosofo" (281), è stato lo stesso Cap.

LABRUNA a sollecitare indirettamente dal DELLE CHIAIE una

risposta sul punto, allorché, negando d'aver rivolto

all'odierno imputato richieste d t a ì trt o per la fuga del FREDA

e del VENTURA, ha così. argomentato: " ..• quindi, se si doveva

fare un'evasione di FREDA e VENTURA, noi ci andavamo a

credo che unServizio ... lI

Non eravamo nelle condizioni di poterlo fare?

fidare di

Servizio?

elementi stranieri? Di elementi esterni al

Ma v'è molto di pHI. A Barcellona, il LABRUNA confessa al

DELLE CHIAIE le responsabilità, proprie e di altri, per la

vicenda dell 'arsenale di Camerino (282). Davanti a questa

Corte, l'i mputato ha sostenuto (283) che i l LABRUNA ebbe

semplicemente a dirgli: "Camerino lo abbiamo fatto noi".

Cosa diversa aveva sostenllto davanti alla Corted 'Assi se di

* * * * *
(281) Cfr. trascrizione r aqu i e ì t cr ì a orale, in Vll 22/6/88-,

pl06.
(282) - Per la quale, cfr. RE, pp. 137 5S.; cfr., inoltre:

la sentenza della Corte d'Assise di Venezia, in AAD,
Vl0 ter, C2, pp. 518-520.

(283) - Cfr. vu 10/2/88, pp. 29-30.
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Venezia, affermando (284) avergli il LABRUNA riferito "che

essi stessi avevano costruito l'operazione di Camerino e che

colui che aveva costruito il famoso codice sul libro di

DEBRE'" (285) "(sequestrato a uno degl i imputati) era stato

GIANNETTINI. Questo me lo disse per farmi capire come

fossero in grado di pilotare verso e contro la sinistra,

come posteriormente contro di noi, la responsabilità su

determinati fatti delittuosi".

Dunque, Stefano DELLE CHIAIE viene a messo a parte di

gravissime responsabilità dell'apparato di sicurezza in

queli 'episodio di provocazione politica. E a quale titolo,

che non fosse l'internità dell' imputato all'area

degl i apparati e l a sua pregressa accertata aff i dabi l ità?· In

effetti, benché degli innocenti venissero inquisiti, per

al CLini anni il DELLE CHIAIE serberà il più rigoroso

silenzio, cosi come si è visto che farà poi quando,

attraverso la confessione stragiudiziale resagli dal

. VINCIGUERRA, si renderà conto dell'innocenza di coloro che

venivano all'epoca perseguiti per la 'strage di Peteano'.

(284)
(285)

* * * * *Cfr. AAD, V10 ter, p520.
- Trattasi di Régis DEBRAY.



L'impLltato capisce bene di dover in qLlalche modo

giLlstificare siffatto silenzio (286): "LABRUNA••. durante

l'incontro mi Cltò il fatto di Camerino••. e qui mi si

potrebbe chiedere: perché DELLE CHIAIE ha aspettato per

attaccare LABRUNA e i servizi? •• " E imbastisce una

fumosissima spiegazione.

Il prevenuto darà conto del suo contatto barcellonese col

LABRUNA soltanto nell'intervista concessa a Romano CANTORE e

comparsa ssuI settl manal e 'Panorama' del 4/5/1976 (287). Non

lo farà, cioe, se non dopo che quel contatto era emerso nel

procedimento per la 'strage di Piazza Fontana' (288) ed era

rimbal zato sugli organi di stampa. L'i ncontro col LABRUNA,

che non dava certamente ì uat.r-o all'i mmagi ne dell . i deol ogo e

del rivoluzionario puro cara al DELLE CHIAIE, era ormai di

pubblico dominio; non restava che mettere in guardia il

LABRUNA, per salvare il salvabile e far sì che la posizione

e l'immagine dell 'imputato non avessero a subire Lllteriore

detrimento. Dirà (289) il DELLE CHIAIE a Romano CANTORE,

(286)
(287)
(288)

Cfr.
- Cfr.
- Cfr.

p312.

* * * * *VLl 7/7/87, p30.
RE, p141.

AA, Vb, C40, pp. 305 ss., e, segnatamente,

(289) - Cfr. EB, Vl, Cl, p9.



riferendosi alla vicenda di Camerino: "quelle armi, quegli

esplosivi e quel cifrario erano stati messi da LABRUNA per

far scattare una crociata anticomunista ..• Se LABRUNA

smentirà anche questa azione, allora gli ricorderemo facendo

nomi e cognomi chi gli ha fornito le armi e l'esplosivo e

chi gli ha preparato il cifrario". In sostanza, sappia il

LABRUNA come comportarsi per il futuro: 'intelligenti pauca'.

Ma non basta. Accompagnò il LABRUNA dal DELLE CHIAIE

Maurizio GIORGI. E chi è costui," se non un uomo del SIO?

Ciò, non soltanto perché il S.I.O. procura al GIORGI il

passaporto per recarsi a Barcellona (290) col LABRUNA e gli

paga il viaggio di andata e ritorno (291); ma, soprattutto

(290)
(291)
(292)
(293)

e risolutivamente, perché lo stesso LABRUNA, che pure l 'ha

negato davanti a questa Corte (292), aveva però ammesso

davanti alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla

lòggia P2 (293) che Maurizio GIORGI è stato un collaboratore

del Servizio. Sul punto la risposta era emersa faticosamente

e dopo vari tentennamenti; il LABRUNA aveva però finito per

* * * * *Cfr. vu 10/2/88, pp. 24-25 e 71.
Cfr. vu 10/2/88, p174.
Cfr. vu 10/2/88, p24.
Fra le dichiarazioni rese alla Commissione, quelle
relative al GIORGI trovansi in vu 10/2/88, pp. 70-71
e 173-176.



rivelare che il GIORGI è stato un collaboratore del NOD

(Nucleo Operativo Diretto); che la sua collaborazione

sarebbe iniziata proprio in occasione della trasferta a

Bal~cell ona; e che prosegui "per un certo peri odo di tempo",

anche se il GIORGI -a detta del Cap. LABRUNA- non "ha mai

volutd un soldo". Dall'audizione del LABRUNA davanti alla

Commissione Parlamentare d'Inchiesta emerge altresi che,

in occasione dei fLlnerali del BORGHESE, e, dunque, nella

tarda estate del 1974 (294), il DELLE CHIAIE, servendosi,

per tal e ambasci ata, di Mauri z i o GIORGI, aveva mandato a

. dire all'ufficiale che intendeva parlargli; nell'occasione,

il GIORGI pretendeva di portare il LABRUNA in Ispagna,con

,
•

l ' au t ornob i l e, in ventri quattro ore. Se i rapporti

conti riu.avarto , ben si comprende come sia potuto accadère che

-secondo quanto riferito da Clemente GRAZIANI a Marco

AFFATIGATO (295)- il GRAZIANI, nel maggio del 1975,

recatosi da Londra a Parigi per incontrare il DELLE CHIAIE,

si fosse imbattuto, nel 'bar' in cui era stato fissato

l'appuntamento, nel Cap. LABRUNA, ed avesse quindi fatto

* * * * *(294) - Junio Valeria BORGHESE muore alla fine di agosto del
'74: cfr. AA, 7, C44, p75.

(295) - Cfr. EA, V10/a~5, C215, p41.



immediato rientro a Londra.

Peraltro, i contattt col DELLE CHIAIE si inquadraMo in una

vasta opera di 'penetraz i Dna' delI ' amb ì ente di

Avanguardia Nazionale. Di una "penetrazione" non limitata al

GIORGI, ma pia estesa, v'è traccia nella stessa audizione

del Cap. LABRUNA alla Commissione Parlamentare (296). Ed

anc~e il Ben. MALETTI, nel corso della deposizione resa

in territorio sudafricano, alla domanda volta a conoscere se

il Servizio avesse utilizzato fonti di Avanguardia

Nazionale, eb~e a rispondere (297): "SI, l'abbiamo fatto: ho

preso contatti, a scopo informazioni, con il movimento, ma

non so quali fossero le fonti".

Durante la latitanza in Ispagna, Stefano DELLE CHIAIE

intrecciò rapporti con i servizi segreti di quello Stato: lo

apprendono dal CONCUTELLI il TISEI (298) e l'IZZO (299) .

Quest'ultimo fa riferimento ad operazioni anti-ETA; e dei

:-acconti del CONCUTELLI circa 111 a collaborazione

nell 'operazione anti-ETA" fa cenno anche il CALORE (300).

<:296 )
(297)
(298)
(299)
(300)

- Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

- Cfr.

... ... ... ... ...
vu ·10/2/88, pp. 175-176.
AAD, V5, C9, pII.
vu 19/1/87, p13.
vu 25/11/87, pl11.
vu 9/12187, p62.



Addirittura un fedelissimo come Marco BALLAN riferisce al

PUBBLICO MINISTERO di Firenze (301) ".,. QLtesti fuoriusciti

di O. N. che erano stati in un primo tempo aiutati da DELLE

CHIAIE che li aveva posti in contatto in Spagna anche con le

per-sone dei Servizi con le quali egli era in contatto, e da

qu ì l e operaz ioni anti -ETA, si erano poi resi autonomi ... "

Ciò -se pure Ve ne'fosse bisogno~ conforta ulteriormente

l'assunto del colI egamento del prevenuto con apparati di

sicLtrezza italiani, essendo del tutto natLtrale che da detti

r

apparati sia venuto l'accreditamento presso servizi

stranieri collegati.

Nel 1977 l'imputato si trasferisce in Argentina, Riferisce

i l teste LANFRE' (302) d'aver conoac ì u t o, "nell'entourage

degli Itali ani di BLtenOs Ai res, certo Alfredo GORLA", che

egli riteneva un uomo d'affari, e che era "continuamente in

viaggio fra l'ELtropa, l'Argentina e gli altri paesi

. sudamericani." Sotto le false generalità di Alfredo GORLA si

nascondeva Stefano DELLE CHIAIE. Di tale vera identità il

LANFRE' sostiene d'aver avuto contezza soltanto nel

(301 )
(302)

Cfr.
- Cfr.

* * * * *p7 interrogatorio 6/3/86, in AAD, V3, C15.
EB, V2, C47, p5 e vu 18/2/88, p13.



febbraio-marzo dell'80, dopo che 2 'immagine dell'odierno

imputato apparve ·5LIl l "Espresso' , in occasione della

pubblicazione di un'intervista. L'affermazione è destituita

di fondamento, atteso che la vera identità del 5edicente

GORLA era nota fin dal '77 a Carlo TADDEI (303), persona

aS5ai vicina al LANFRE', al punto da venirgli concretamente

in soccorso per aiutarlo a far fronte alle sue precarie

condizioni eCQnomic~e. Peraltro, l'immagine del DELLE

CHIAIE, per esser comparsa i nnumerevoli val te sull a stampa,

non poteva essere certamente ignota alla comunità degli

Italiani residenti in Argentina, e soprattutto alle autorità

diplomatiche italianeaccred!itate in quel paese. Ora, dalle

~tesse parole del LANFRE'. si apprende che "il sedicente

GORLA" -cioè colui che non poteva. non essere a tutti noto

come i l lati tante Stefano DELLE CHIAIE- "frequentava a

Buenos Aires tutte le ~ssociazioni di italiani dove era

t ..... attato con r-ispetto ll
• AggiLlnge i l teste: "un a ser·:\ lo vidi

assieme al console italiano, seduto al suo fianco durante

una cena della associazione ~.brLlzzese. Il

* * * * *(303) - Cfr. la sua deposizione istruttoria <EB, V2, C52,
pp. 3-8), dichiarata utilizzabil~eH art. 466 bis
C. P. P. (cfr. VLI 26/2/88, p30).



Si apprende dal TADDEI che, i n LIn pri mo momento, i l DELLE

CHIAIE e le altre quattro o cinque persone giunte in

Argentina al suo seguito se la cavavano piuttosto male. Si

presentano come perseguitati politici, sono male in arnese e

ricevono qualche aiuto dalla Fondazione di assistenza

inserita nei Comitati Tricolori. Rimangono per diverso tempo

a Buenos Ai res "senza parti col are atti vi tà". Dopo dua o tre

di nuovo in serie difficoltà economiche. Senonché, a un

Passato LIn certo peri odomesi partono alla volta del Cile.

di tempo, ricompaiono à Buenos Aires; ed il DELLE CHIAIE il!

certo punto, qualcosa accade, e l'imputato trova quella

fortuna che non aveva trovato nel Cile di Augusto PINOCHET.

Riferisce il TADDEI : "Nel frattempo DELLE CHIAIE ".veva

troVato con ogni evidenza una sistemazione perché da un

certo momento in poi cominciò a vedersi mèno in giro e dava

manifestazioni esteriori-di una certa agiatezza."

Ora, va chiarito che il colpo di stato realizzato dai

- militari boliviani nel luglio del 1980 fu appoggiato

dall 'esterno dai governi cileno ed argentino. Il TADDEI poté

constatare i "rapporti strettissimi" che il DELLE CHIAIE

-162.1



~antenEva ir: Bolivia, "cìova non sa:!. tanto '::ii recava spesso,'

'i1è.~ aSLlO cir-e~ aveva ;Joteri ì mpenaab ì f ì" (304). Ponendo in

relOlz i ana tal i circostanze, si comprende che . ,
l. DELLE

CHIAIE, seguendo il percorso già intrapreso in Europa, era

evidentemente entrato al servizio della polizia militare

argentina. Se ne ha peraltro la riprova, ponendo a confronto

* * * * *13041 - Occorre fare c~iarezza sulla cronologia. Il TADDEI
colloca il. mutamento della condizioni di vita del
~ELLE CHIAIE dopo il colpo di stato in Bolivia, che
risale al 17/7/1980 (per la data, cfr. AAD, V4, C38,
p41. Il ricordo sul punto è evidentemente confuso.
In effetti, dal contesto dell a·, deposi z ione 9merge
che la presentazione del DELLECHIAIE al . CIOLINI
,è posteri ore all' avvenuto mutamento dell e condizi ani
di vita dell 'odierno imputato. E quella
presenta.zione risale ai primi mesi del 1980 (cfr. lo
stesso TADDEI, ma anche il DELLE CHIAIE, che -in vu
30/6/87, ~22~ fa risalire l;incor.t~Q alla pri~aver~

'SOl. Addirittura, quando si trattà di presentare
qual cuna al' CIOLINI -che cerca interI oc u't cr ì • per:
lucrose ed allettanti operazioni commerciali~ il
LANFRE' pensa al sedicente GORLA, in quanto costui
gl i appare già come un "uomo di affari,
ccntinLlamente- in viaggio ~ra 'l,,~Eu~o~à, l'Argentin~ e
gli altri paesi sudamericani". Le sorti del DELLE
CHIAIE si erano dunque risollevate nel periodo
compreso fra il ritorno dal. Cile e la presentaziona
al CIOLINI: qui ndi, nel peri odo a cavall o fra il '78
ed il '79. D'altronde, il TADDEI, quando fa
riferimento agli lI s t r e t t i.s s i mi rapporti Il c~'ie

l'i mput at.o-, stando i n Argenti na , manteneva in
Bolivia, ed ai freqwimU viaggi del DELLE CHIAIE in
quel Paese, non pu~ che riferirsi ad apoca anteriore
al colpo di Stato, dal momento che, avendo
l'imputato trascorso l'estate dell'SO in Europa, dal
settembre di quell;anno, ~er 5~a s~e5sa amcissio~2,

passò defini~~vamente in Bolivia. Mente, ~unque1 il
DELLE CHIA:~, quando afferma che, prima del
settembre '80, non era stato in Bolivia, se non una
volta -;501.,3', forse nel ;78, per diporto. Che il
baricentro 'dei suoi interessi si fosse spostato in
Bolivia' già nel periodo di incubazione del 'golpe'
è ulteriormente confl:rm_ato dalle dichiaraziDni
del VINCIGUERRA (certamente non sospetto di ostilità
nei c~nfronti del DELLE CHIAIE), secondo cui
l'imputato si trasferi stabilmente in Bolivia verso
la fine del '79, provenendo dall 'Argentina (cfr. EB,
V3, C76, p49).

)



l'esperienza dell 'odierno imputato con quella di Vincenzo

VINCIGUERRA. CostLd, latitante dal '74 sino al momento della

costituzione, avvenuta nel settembre del '79, approda a

B~enos Aires a metà del mese di maggio del 1978 (305). Nel

giro di qualche tempo si rende conto di essere oggetto di un

intenso controllo da parte di individui che poi apprenderà

appartenere ai servizi di sicurezza argentini: in

particolare, ai servizi della marina. Dapprima riceve delle

pretestuose visite nell'appartamento in cui abita; poi viene

fotografato lungo la strada e seguito da un paio di

automobili; qu ì nd ì c ì giorni pHI tardi, avendo rivisto le

stesse vetture all'uscita da un 'bar', raggiunge la propria

abitazione, di dove vede gli occupanti delle automibili

-che l'hanno evidentemente seguito- rimanere per un paio

d'ore sulla strada e poi allontanarsi. Nel marzo del 1979 il

VINCIGUERRA lascia l'Argentina (306). Spiegherà pia tardi al

Giudice Istruttore. (307), nel chiarire i motivi per cui si

era costituito, che aveva scartato la soluzione di

arruolarsi presso un servizio di sicurezza di un Paese

* * * * *(305) - Cfr. EB, V3, C76, p13.
(306) - Cfr. EB, V3, C76/1, pp. 4-7.
(307) - Cfr. EB, V3, C76, p73.



~oliticamente allineato su posizioni anticomuniste, per non

divenire un mercenario.

stefano DELLE C~IAIE, invece, si muove invece con grande

disinvoltura nell'Argentina dominata dalI 'occhiuto regime

~ilitare; da latitante qual è, frequenta liberamente vari

ambienti e compare a cena a fianco del console italiano;

reduce dall/~sperienza
. ,cl ... ena, dopo un primo momento di

difficoltà, comì nc ì a a prosperare, ragç;iungendo l'apice

della sua For t un a nel periodo in cu ì le forze governative

arç;entine -il che, tenuto conto di quella realtà, equivale a

dire <;;li apparati militari- appoggiano, assieme a quelle

ciLene". iL. colpo di stato militare boliviano; proprio nel

periodo prodromico del 'golpe' intensifica la frequentazione

della Bolivia; e, dopo la realizzazione del 'golpe' ,

ottiene addirittura una collocazione stabile ed ufficiale

~resso lo Stato Maggiore dell'Esercito boliviano, quale

'assessore' del VII Dipartimento: carica di tale importa"za,

c~e gli dava l'opportunità di incontri di~etti con il Capo

dello Stato.

Occorre a questo ~unto soffermare l'attenzione su alcuni

i62.4



dati che attengono all'epoca in cui, da un lato, il

VmCIGUERRA è oggetto di pr2ssanti . attenzioni' da parte dei

servizi della marina argentina e preferisce lasciare quel

P~ese piuttosto che divenire un mercenario dei servizi, e,

dall'altro, il DELLE CHIAIE comincia a prender quota in

quello Stato, dove la polizia militare imperversa. Capo di

stato Maggiore della Marina è l'Amm. MASSERA, piduista (308)

e addirittura visitatore dello stabilimento industriale

stretti rapporti con i servizi argentini: ciò non solo

GELLI in Castiglion Fibocchi (309) • Licio GELLI

del

ha

è

stato ogge~to di una confidenza fatta a Giancarlo Elia

VALORI (310) dal Presidente FRONDIZI, ma può essere

constatato per esperienza diretta dal Gen. GRASSINI.

Dell'argomento si è già fatto cenno, citando le

dichiarazioni rese sul punto dal Gen. GRASSINI nel presente

procedimeroto. Converrà qui riportare, perché ancora più

eloquenti, quelle rese alla Commissione parlamentare

d'Inchiesta (311): " .•. Non avevamo nessun rapporto con i

* * * * *(308) - Cfr. Cal., Vb, Cl, p2b.
(309) - Cfr. testimonianza VENTURI Carla, in Cal., V5, C55,

p125, e vu 4/11/87, p42.
(310) Cfr. vu 29/1/88, pb9 e vu 14/12/87, p151.
(311) - Testualmente riportate nella relazione di

maggioranza, in AA, V5, C29, p70 recto.



8e~vizi dell 'Ame~ica latina••• Sapendo bene che GELLI aveva

;1i-andissime pc:ssibilità per: qUanto rigu,,\i-da 1 'A~ger.tina, gli

chiesi 3= mi poteva mette~e in contatto con gli a~;er.~ini.

a~eri a questa richiesta 2 l'indomani mattina

puntualmente il Capo del 8e~vizio a~gentino in Italia,

alI 'ambasciata a~gentina in Italia, si presentò nel mio

L.lfficio

casa .. io II

dicendosi p~onto a collabora~e pe~ qualsiasi

Dun que , be.sta una paro l a del GELLI e il Capo del Se~vizio

a~gentino in Italia co~re a mette~si a disposizione del

Di~ettcre piduista del SI8DE, stabilendo ~appo~ti di

p~cf i o::ua coll aboraz i cne , Baste~ebbe qLtesto pE!~ attestare il

;Jote~e ~aggiunto dal GELLI i n quell o stato l ati noame~ic ano ,

Ma si deve ~ico~da~e anco~ache eglient~a in ~elazione con

?~RON (312) e con il suo 'entourage', dove spicca un

pe~so;-,aggio c ome LOPEZ REGA (313); ha~a.ppo~ti cc ì Gen.

VIOLA (314); affilia alla P2 anche VIGNES (315), già

* * * * *(312) - Cfr. vu 29/1/88, p69.
(313) - Cf~. vu 29/1/88, p69; diffusamente, il ve~bale delle

dichia~azioni ~ese alla Commissione Parlamenta~e

d'Inchiesta da Gianca~lo Elia VALORI, in vu
14/12/87, pp. 22 ss; cf~. anche AA, V5, C29, p70
~ecto.

(314) Sf~. VALORI alla Commisssione d'Inchiesta, in vu
14/12/87, p 156.

(315) - Cf~. Cal., V5, Cl, p46.



ministro degli Esteri, dal quale ot.tiene la nomina a console

onorario di Argentina in Roma (316). La 'penetrazione' del

potere gelliano in Argentina, tende dunque ad assumere le

medesime caratteristiche e ad attingere livelli non

inferiori a quelli dell'analoga 'penetrazione' nella realtà

i tal i aha.

Nel contesto di t ut t c quanto precede e di tall\ne ci rcostanze

riferisce di contatti telefonici fra Licio GELLI e Stefano

analizzate in precedenti paragrafi viene a cadere la

testimonianza di Nàra LAZZERINI, nella parte in cui

DELLE C'-!IAIE.

In aula, si è fatto L\ngran discutere circa l'attendibilit.à

della LAZZERINI. Va sUbito chiarit.o che restano estranee

alla valutazione di questa Corte le ragioni per le quali la

Commissione Parlamentare d'Inchiesta non ha ritenuto di

procedere all'audizione della donna. Dal momento che, in

istruttoria, ella aveva deposto su circostanze che

apparivano rilevanti ai fini della presente decisione, la

sua escussione' si è imposta come doverosa per questo

(316) - Cfr. VALORI
14/12/87, pp.

* * * * *alla Commissione
146 e 155.

d'Inchiesta, in vu



Col l egi o; né la Carte, ai fini dell 'assunzione della

ri12va~z2 pr6cessu~le ~211e =ir=ostanzesu r-tt !-'"', ... LAZZERcNI

era in grado di riferire, pesto che, ai sensi C!e:l·2.rt~ 348

cl ccmmadal Cadice~ di· rito, "ogni persona ha capaci~à
-' .
~l

testimoiiiar9 11
, Il .sa l vo " , r.clt~lral mente, Ilal ~iudice di

valutarne la credibilità l l
•

E ccn riguardo, appunto,alla generale credibilità, va detto

..

che non scltanto nessUna delle molte circostanze riferite

dalla donna si è riYelata falsa, ma che la LAZZERINI, ha

trovata, fra le altr~, ahchEuna soprend2nt~ ~anferma di

;::roveni enza certamente non sospetta. La :natti na del 3 apri! e

1985 la DIGOS di Bologna procede "'.1 sequestro (317) di V'ari

documenti consegnati dall'a LAZZERINI. Vi compaiono, tr'a

l'altra, vari appu~t! manoscritti (318) in cui la donna ha

notizie apprese durante il periodo di

frequentazione del SELLI. In uno di essi, si legge il

seQuenteperiodo, il cui soggefto sottinteso -come si evince

dal contesto- è Licio GELLI: "E:' felice' del regalo

(317)
(318)

* * * * *Cfr. Cal., V4, C1, pp. 74-75.
Cfr. Cal., V4, C1, p77/30.



r ì cevuto da AGNELLI: un telefono d'or-o che por-ta a Villa

Wanda. La notizia della donazione di un telefono d 'or-o,

che sar-à poi testimonialmente confer-mata (319), pr-opr-io

per-ché all' appar-enza al quanto fantasi osa, er-a desti nata a

gettar-e ombr-e su tuttà la deposizione LAZZERINI, se non

avesse tr-ovato confor-to estr-inseco. Ebbene, nella stessa

gior-nata del 3 apr-ile, li F'UBBLICO MINISTERO sente come

teste Car-Ia VENTURI, la fedele segr-etar-ia-ar-chivista del

GELLI, giLlstamente definita come "lasegr-eteria che tutti

vor-r-ebber-o aver-e", per- esser-e ella 'discreta' al punto da

far-si ar-r-estar-e in aul a per- r-eticenza (320). Il SostitLlto

F'r-ocur-ator-e" che evidentemente dalla F'oliziaGiudiziar-ia

aveva già avutc notizia in via informaI e degli esiti del"

sequestr-o , pose alla donna la seguente domanda (321):

"Ri cor-da se al GELLI è stato r-egal ato un tel e'fono?" E si

sentì. ri sponder-e: "Il telefono d' or-o?; si ri cordc questa

cir-costanza poiché fu BELLI a dir-ci che gli avevano r-egalato

un tel efono d' or-o. "

(319)

(320)
(321 )

* * * * *Cfr-. p6 del ver-bale dell 'esame testimoniale
9/4/85, in Cal., V5, C35 e vu 21/10/87, p35.
Cfr-. vu 4/11/77, pp. 52 e 77.
Cfr-. Cal., V5, C55, p123 e vu 4/11/87,p42.



Si è sostenuta ancora l'inattendibÙità della LAZZERINI,

affermando, 'aperti s verbi s' , che ella sarebbe una

ri c at; tatri ce', In linea generale, occorre rilevare che

l'eventuale disponibilità a fare un uso strumentale di

determinate notizie non implica affatto la falsità dellE!

medesime; a ben vedere -a prescindere da ogni rilievo etico-

la possibilità di una proficua strumentalizzazione è

direttamente proporzionale alla fondatezza delle notizie di

cui da altri si paventi .la d ì vuì qaz ì orie,

Per altro verso, in concreto, non si comprende il motivo per

cui l a LAZZERINI, che per l a natura e l a durata del SLIO

rapporto di frequentazione del BELLI, era comunque in

possesso di un 'enorme messe di notizie. genuine e non

sl11entibili la cui divulgazione era per molti non certamente

auspicabile, avrebbe dovuto frammischiarle con notizie

false, esponendosi a smentite che avrebbero pesantemente

inciso sulla credibilità complessiva del coacervo delle

rivelazioni da lei provenienti, travolgendone anche la parte

veritiera.

Le argomentazioni che precedono non hanno tuttavia rilievo



affermare
(segue)

central e e si pongono sol tanto come corni ce ri spetto al

cuore del problema: perché il punto è che le indicazioni

provenienti dalla LAZZERINI circa i contatti GELLI-DELLE

CHIAIE (322) si sposano, armonizzandosi perfettamente, con

* * * * *(322) - Oltre alla lettera d1 cui alla nota che segue, cfr.:
uno degli appunti manoscri tti contenuti nella bLlsta
che trovasi in Cal., V4, Cl, p77/30; la deposizione
2/4/85. in Cal., V5, C35, pp. 46 e 59; nella
medesima cartella, i fogli 6° e 7 0 . della deposizione
9/4/85: e la deposizione dibattimentale, in vu
21110/87, pp. 35 ss.
In sede di replica, l'Avv. MENICACCI, codifensore
del DELLE CHIAIE, ha prodotto un'abbondante
documentazione che dovrebbe dimostrare come i
contatti telefonici di cui riferisce la LAZZERINI
non possano aver avutò luogo. Va premesso che la
LAZZERINI ha sempre sostenuto che i contatti
telefonici fra i due imputati avvenivano su una
linea riservata e diretta (senza mediazione del
centrali no) di cui il GELLI frui va all" E:<cel sior' •
La donna, che nella prima deposizione istruttoria
aveva memoria di due telefonate risalenti al '77,
in occasione della seconda testimonianza fu poi in
grado di precisare che i rapporti telefonici col
DELLE CHIAIE proseguirono "almeno fino alla fine del
'79 inizio '80". Siffatta testuale espressione
indica l'impossibilità di definire con precisione
-secondo l'esperienza ed il ricordo che la donna ne
ha- il momento ultimativo di quel rapporto
telefonico: momento che, dunque, ben può collocarsi
entro l'anno 1979. Ora, l'Avv. MENICACCI ha prodotto
documenti relativi al traffico telefonico degli anni
'80-'81 (cfr. vu 18/6/88. pp. 282 ss. e 1614 ss.):
siffatti documenti, per la maggior parte già
presenti in atti fin dall 'istruttoria (cfr. AA, V21,
C98/2, pp. 259 ss.) sono inconferenti, perché
riferentisi ad un periodo posteriore a quello cui le
dichiarazioni della teste sono con certezza
riferibili
Fra l e al tre produzi oni dell' Avv. MENICACCI fi gLlra
altresì un verbale (cfr. vu 18/6/88, p277) di
sommarie informazioni testimoniali rese dal "secondo.
portiere" dello 'EHcelsior', da cui risulta che
nell'appartamento formato dalle stanze nn. 127, 128
e 129, che il GELLI occupò dal 1979, l'odierno
imputato "usufrLli va, 01 tre che del normal e
apparecchio telefonico sito in ogni stanza, anche di
un apparecchio telefonico con linea diretta••• fatto
installare dalla direzione dell'albergo a richiesta
del GELLI. "
Non è dato comprendere come si arrivi ad
(cfr. vu 18/6/88, p271) che trova conferma

-.-

~
-~~



una serie di acquisizioni che alla donna non potevano essere

note. E' agli atti una lettera (323), consegnata dall a

* * * * *(segue) l'assLlnto "che la famosa linea diretta fLI
installata dopo il 1979". Né -dal momento che la
persona sentita a titolo di sommarie informazioni
testimoniali fa riferimento agli impianti telefonici
installati nell' appartamento. occupato dal GELLI a
far tempo dal 1979- si comprende perché resterebbe
dimostrato che "nella stanza n; .220, stanza dalla
quale il GELLI avrebbe ricevuto nel 1977 le
telefonate del DELLE CHIAIE, ••• non esisteva un
telefono diretto" (ibidem).
A ben vedere, la testimonianza LAZZERINI,laddove
riferisce della fruizione, da parte del GELLI, di
una linea esterna diretta, sarebbe risultata
corroborata e non indebolita dalla conferma
dibattimentale delle citate sommarie informa.zioni
te!stimoniali. Ma . non si •.è resa nece.ssaria
l.' interruzione della discussione. el{art •. 469 C.P. P.,
per l 'escussione della persona. sentita dalla Pellizia
GiLldiziaria, perché dell'esistenza della·.linea
esterna, oltre che dalla. testimonianza di Tommaso
MASCI, primo portiere delL' •Excelsior' (cfr. AA,
VI0, C60, p584 e VLI 5/10/87, p13),. si aveva già
notizia anche dal rapporto della Questura di Bologna
in data 10/11/87 (vu 19/11/87, p17). Per altro
verso, solo perché nullaemE!rgevache apparisse
idoneo a contra,;;tare la testimoni"lnzè\LAZZERINI sul
punto dellefrLlizione, da par~e del .. GELLI, di una
linea riservè\ta diretta anche nelle stanze da LLli
occupate all' . Excel si [lr. i n epoca anteriore
alI 'assegnaz ione dell' appar.tamento . formato dalle
stanze nn. 127, 128 e 129,. non ebbe a ritenere
necessaria la Corte L'acquisizione al giudizio
-mediante la c.itazione el'E!scussione in aula del
teste-del contributo offerto dal teste BROCCA
Giorgio, vicedirettore derI' •Excelsior (cfr; VLI
19/11/87, p17), il qualE! aveva. riferito al
PUBBLICO MINISTERO· (cfr.vu19III187., • pp... 48-49)
dell'esistenza diuna>1ine.a .telefonica d.ella rete di
Roma. intestata alI 'E:<celsior, ma in LISO esclLlsivo al
cliente Lido GELLI, soggiungendo: "Era solo Lu ì

dun que che poteva effettuare telefonate e riceverle.
Tale Lltenza non .passava né per il permutatore né per
il centralino••• la cosa certa è ••• che quella utenza
venne distaccata ed assegnata in via esclusiva al
GELLI già dal 1977, quando fui trè\sferito
arI'EHcelsior. tanto è vero che io provvedevo ad
addebi tagl i gli importi dell a reI ati va bolI ettè\ SLll
suo conto ... l1

(323) - Trovasi, in originale, in Cal., V7, Cl/maggio, punto
13), nella busta in allegato 1) alla nota 26/4/85
della Questura di Bologna; e, in copia, in Cal., V4,
Cl, p77/23.



LAZZERINI alla DIGOS di Bologna e posta sotto sequestro, in

c:ui, fra le molte altre notizie sul c:onto del GELLI, ve n'è

anc:he una c:he lo pone in c:ollegamento c:ol "DELLE GHIAIE"

(sic:). La lettera porta la data del 2/12/1977 e sulla busta

si legge: "Da c:onsegnare al Sig. RobertoFABIANI Giornalista-

Dell'Espresso••• in c:aso c:he mi suc:c:eda qualc:he c:osa". La

LAZZERINI ha riferito (324) l "La lettera 2/12/1977••• la

sc:rissi per c:onsegnarla al giornalista FABIANI. Infatti in

quel periodo riusc:ii a fissare c:onlui un appuntamento e c:i

vedemmmo nella prima fila di poltrone di un c:inema alle

spalle di Via Veneto. Gli rac:c:ontai la storia••• " Con

quest'ultima espressione la donna allude al c:omplesso delle

notizie sul c:onto del GELLI di c:ui ella era in possesso e

c:he sono in parte c:ondensate nella missiva. Ora, un'indagine

tec:nic:a (325) eseguita dalla Polizia Sc:ientific:a sulla

missiva in questione ha ac:c:ertato esser "possibile c:he la

c:arta del foglio e della busta riSalga a quella della data

apposta sul f og li o" ; e c:onsente altresì di ritenere

V7, Cl/maggio,
26/4/85 della

* * * **e 3° della deposizione(324)

(325)

Cfr~ fogli 2°
Cal ., V5, C35.
La c:ui relazione trovasi in Cal.,
punto 13, in allegat02l alla nota
Questura di Bologna.

1633
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possibile che "la scrittura sul recto del foglio" -ove,

appunto, compaiono le notizie relative al "DELLE GHIAIE"-

"possa essere stata stilata in epoca corrispondente alla

data che figura sul foglio stesso". Il FABIANI, dal canto

suo, deponendo il 21/5/1985 (326), ebbe a riferire che 9 o

lO anni prima, in periodo invernale, era stato contattato

dalla LAZZERINI; che vi era stato anche un incontro in un

cinema nei pressi di via Veneto; che la donna gli disse, fra

l'altro, di aver dell e carte che gl i avrebbe fatto

recapitare se le fosse aècaduto qualcosa. Riferi ancora il

FABIANI tal uni particolari (327) appresi nell'occasione

dalla LAZZERINI e che è dato rinvenire nella lettera in

questione. Può dunque ritenersi provato che la missiva fu

effettivamente redatta alla fine del 1977. Ad ogni

buon conto, il 21/6/1982 -quando ancora non erano apparse

sulla stampa le notizie, emerse nell'ambito della 'pista

CIDLINI', che ponevano in relazione il GELLI ed il DELLE

(326)
(327)

* * * * *Cfr. AA, VI0, C60, pp. 576 ss. ,e vu 4/11/87, p13.
Cfr., a titolo d'esempio, quello delle valigie
cariche di denaro viste dalla donna
nell'appartamento occupato dal GELLI allo
'Exce1sior'. Il FABIANI ha a1tresi ammesso d'aver
utilizzato alcune rivelazioni della donna nel suo
libro 'I massoni d'Italia' <libro che trovasi, in
copia, in AAD, V5, C3).

1634



SHIAIE !329'-e~b~ 3 rtferir~ 31 dat~~ 6i~vanni D! crDMMC

(329), addetto -31 La 82greter a celI a Commi ssione

:sulla Lag~ia c·..,, ''';'', che Il ' "
l L GELLI

2\/2\'·3. con t ì nur corrta t t ì 'telefonici con DELLE C~IAIElI;, 8tJiega

~~ =ott~ D! CI8M~OLAURORA: Il Il senso celsLlodi scorse era

GELLI aveva rapporti talmente estesi che lo

;:J~Ir'-:a'yano ·3.da·/ere contatti costanti e non superf i c i a l ì con

un arco di ;Jersone che andava da AGNELLI a DELLE CHIAIE".

La donna scriva nel '77, e riferi~ce poi al dott. DI CIDMMC

'....~L'F:ORA il 2116/92; la ncrt ì a ì a di un collegamento GELLI~

DELLE C~IAIE che sarà poi possibile riscostruire salo in

. S:gLtito, gl'-3.zie a.11a ricomposizione, in urr quadro ùnitario e

coerente, di acquisizioni processLlali posteriori e anche d:f

dati precedentemente noti, ma l a cui si gni fi cati vi tà è stata

* * * * *(328) ~ Sono ac quì s ì t ì .:agli atti, in RS, \/2, C4,
rispe~tivame:;t.gjJp,~, 882--8972:"2 902__903, duea;-tic:oli
tr.s.tti dai pi"~lGif~Llsisettii1laì"ali" i tal i=Uii ~ !\lel
se'condo, tratto da ~ Panorama', del 23 agosto 1982,
faceMdo ~iferimento all~ rivelazioni del test~

Celso (51=) CIDLINI, si pqngcno in col12çame~tc la
It s u ;Js r- l ogg i a di Montecarl::J crea1:=. da Licio GELLI II e
Il • ~,,' Or-c!;2s~:--a nar a ' di ret~a- da DE!.-~E:: CHIAIE ll

; ma :-,e:
primo, tra~to dall' 'Espresso~ del 23 maggio 1ge2 e~

int9:--amen~2 dedicato ail~attentatodE12agostc'90,
sotto il titolo "Lì brc . b ì anco sulla" straç!: ~i

Bolcgna1'f ~i ha ancora esclusiv~mente riguardo al~~

pista 'FAF:INA~i'"apporto LAZZERINI~VETTOF:E' (salvo un
C2n:-::i ·3.11a 'pista libanese'), 11lentre il SELLI -ed il
DEL~E CHIAIE non vengono neppure nominati.

(329) - Cfr. Cal., V5, C19, pp. 1 55 •• e VLL 5/10/87, pp , 19
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sue fortLlne. -fino ad aSS1curarSI 001 un ruolo erm n en-ce

::Jresso lo S~atoMaaOlore oell EsercI~o bollvlano. ln un

C1Lt-ci\ll

ln~rat~eneva s~re~~15S1ml e CiLlall-t l c st a r ario or t r

presxavano l~ iDro 30000010 e5~erno per la realIzzazIone oei

COiDO 01 S~aLO In 2.01!V~3. in ouona sos~anza. ie InOlC3Z1onl

51 venDono aa lnnes~are. senza

BELLI-DELLE CHIAIE non si presenta come
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Il
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una

una

cua ì e

ma cast i tLll sce

Indl,larlO solo-cessu-coun

val uc ao i J. e.

OOSSlOlll-cà.

PDLerne dI0enaere.

collegamento

compleSSlvamen-ce

un Ul.LlmO carollarlp. ~! -fa~~o s~esso cne la Donna scrIva

dDELLE GHIAIE ll anzicnè DEI-LE Ct"1IAIE: confor'C3 l assun-co oella

percnela lIeve s~orpI3"cura.

sealmos~ra. oaun lato. cne quel nome non fu mallzlosamen~e

rlCoDlato aa arganI al s'Campa. aall altro appare come" 11

proDa.Olle fru"CLo oello speCITICD con'Ces"co. assolu"Camen'Ce

ln-rormale. In CUI quel nome po'Cé essere raccolto Dalla viva

voce 01 L1C10 BELLI.
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sua fr-eoUentazlone Del GEL~I nelle stanze aeilo "Excelslor



b) Adriano TILGHER è stato la 'longa manua ' in Italia di

Stefano DELLE CHIAIE a far tempo dalla fLlga all'estero di

quest'ult1mo.Responsabile di Avanguardia Naz10nale fra il

'70 ed il '76. ha -come il latitante DELLE CHIAIE- riportato

condanna definitiva per r1costituz10ne del disciolto Partito

Fascista (330).

Come Sl è vi sto i n narr-atl va, l'i mputatc , pur' affermando di

esser stato contrario alla riunificazione fra Avanguardia

Nazionale ed Ordine Nuovo, ha ammesso di aver partecipato a

varie r ì uru cn ì "su questo argomento". HaesclLlso,invec:e, in

part1colare, di essere stato presente alla riunione di

Albano Laziale, comprensibilmente preoccupatc -è evidente-

di ci ò che è emerso sLlgl i specifici contenuti di

quel l 'incontro. Senonch~. lo indicano presente ad Albano

Laziale Sergio CALORE (331), Aldo Stefano TISEI

Piero GITTI (333).

(332) e

* ;o ;o * *
(330) Cfr. AA, V6, C37; cfr. anche il certificato penale

del TILGHER, in CF', C21.
(331ì Cfr. lA. V9/a-l bis, C13/12, p34 e VLI 10/12/87, p52.
(332) Cfr. EA, VI0/a-5, C217 bis, p4 e vu 19/1/88, pp.12 e

20. Il TISEI, che ha sLllla r-iLlnione notizie • de
~elato'. diede. inizialmente indicazioni cronologiche
(fine del 1974) e topografiche (una vil~a di
Frascati) imprecise; ma il complesso dei riferimenti
e le dichiarazioni dibattimentali non lasciano
dubbi sul fatto che le notizie da lui apprese
riguardavano la r-iunione di Albano Laziale.del '75.

(333) - Cfr. EB, V2, C50, pp. 8-9 e 16.
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Ritroviamo il TILGHER al centro delle vicende della

ricostitLlzione clandestina di AvangL(ardia Nazionale (334).

Tali vicende. complessivamente conslderate, esulano -come si

è glà avuta occasione di affermare- dall'alveo del presente

q ì ud ì zio. Ai fini che qui rilevano, va semplicemente

osservato come il TILGHER, in epoca signifiéativa rispetto

all'imputazione di associazione eversiva contestatagli in

questo procedimento, si sia personalmante attivato, con

iniziative parallele a quelle delle DELLE CHIAIE e del

BALLAN. in attività di arruolamento, nell 'ambito di un

progetto teso al ricompattamento ed alla strumentalizzazione

delle forze disperse dell 'eversione giovanile neofascista.

Già nel procedimento romano per la ricostituzione di

Avanguardia Nazionale, il TILGHER, "in data 5/10/84 nel

contesto di una piÙ ampia modifica del proprio atteggiamento

processuale, comportante l'ammissione dell'aver egli nel

corso dei vari interrogatori, detto 'qualche non verità',

ammette di aver avuto frequenti incontri, tramite VACCARI e

CASALI, con giovani ai quali egli ripeteva di stare lontani

* * * * *(334) - Cfr. AA, V9, C58. passim. In particolare, il TILGHER
parteclpa, fra l'altro, alla riunione nello studio
dell'Avv. CAPONETTI, cui è presente il DELLE CHIAIE.
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da ogni metodo terroristico" (335). Anche di fronte a questa

Corte, ,il prevenutO, pur non desistendo dal porl i in

relazione ad un "progetto politico come ancora di salvezza

per giovani che si stavano avvicinando alla lotta armata",

ha dovuto ammettere quei contatti. Significativamente, ha

però affermato di non ricordare gli incontri col FIORAVANTI

e col SORD I. E se ne comprende la ragione. Valerio

FIORAVANTI (336): "Devo dire che nell 'inverno del '79 Peppe

organizzazione non meglio identificata. Alla mia

DI MITRI con il quale avevo rapporti di amicizia mi

dicsndomi se volevo entrare a far parte

contattò

di una

risposta

negativa ILlÌ insistette perché andassi con lui ?id un

incontro da Adriano TILGHER il quale avrebbe nei dettagli

precisato in che cosa consisteva l'invito e mi avrebbe

convinto della serietà. della proposta. lo pH.I che altro per

condiscendenza mi recai con DI MITRI da Adriano TIL13HER ••• Mi

recai insieme a DI MITRI in via Alessandria nello studio del

TILGHER dove il predetto sia pure non esplicitamente cercò

(335)
(336)

* * * * *Cfr. AA, V9, C58, p95.
Cfr. EB, V3, C86/A, pp. 21-23. Cfr. anche il
confronto dibattimentale TILGHER-FIORAVANTI Valerio,
in vu 13/5/87, pp. 194-196.
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di convincermi in merito all'opportunità di coordinare le

nostre attività. Ovviamente da quanto il TILGHER andava

dicendo, era assi chiaro nonostante i giri di parole, che io

gli interessavo in quanto persona molto valida sul piano

operativo. Anche il DI MITRI intervenne nel discorso

garantendo la serietà delle proposte che TILGHER andava

facendo invitandomi a riflettere prima di rifiutare le

proposte che mi venivano fatte. Rammento che nella

circostanza TILGHER mi assicurò che avrebbe potuto fornirmi

tutta l'assistenza di cui potevo avere bisogno compresa

quella legale ove avessi potuto incorrere in altri incidenti

del tipo di quello occorsomi a Chiasso in occasione di una

detenzione di pistola••• Devo dire a proposito di DI MITRI

che questi ebbe a dirmi che non c'erano preoccupazioni di

sorta circa il luogo ove conservare le armi che avevo

assieme al mio gruppo. Dopo la mia scarcerazione per i fatti

di Monte Chiasso potei personalmente constatare che le armi

erano state trasportate nel locale di via Alessandria dove

vennero poi sequestrate. Quando io visionai le armi, non

avevo ancora incontrato il TILGHER. Quando mi recai da
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quest' ul ti mo, mi accorsi che il suo studi o era nell o stesso

stabile dove c'erano le armi. DI MITRI mi raccomandò di non

farne parola con TILGHER ••• Sta di fatto che successivamente

Giorgio VALE mi disse che DI MITRI gli aveva mostrato le

armi di via Alessandria dicendogli che le armi stesse erano

di A.N. che le metteva a disposizione di ToP •••• " (337)

Walter SORDI (338); "Tra il febbraio ed il marzo dell '80

TILGHER contattò me, Carlo PUCCI ed altri invitandoci a

richiesto da Seppe DI. MITRI." (339) "Avanguardia in quel

* * * * *(337) - Il 6/5/82, Cristiano FIORAVANTI riferì al Giudice
Istruttore (cfr. EA, V10/a-4, C163/1,. pp. 48-49f;
"Di TILGHER so che Dario PEDRETTI e mio fratello
Valeria mi feèero chiaramente capire che . il
sott0!5cala.di viel Alessandria, <129 era.stat.o dato in
uso . Per deposi tare l e armi da. Aciri ano TILGHER". .In
giudizio (cfr. vu 1/12/87, pp. 23-24), non serbava
un buon ricordo della circostanza, ed ha introdotto
elementi. di dubbio circa l'origine della sua
consapevolezza in ordine all' appartenenza al
TILGHER. del sottoscala. . Ma, dClpo le dichiarazioni
del 6/5/82 sopra trasc:ri tte., .. aveva. riferi to
all'autorità .. giudiziaria romanel.cheH DIMITRI gli
a,"'E1vaconfidato . esser stato> proprio il TILGHER. a
segnalel,..gli . i. locali. nella cantinadello~tabile,
oyeoccul tare l eelrmi (cfr. .AA,. V9,. C58, p199l •• Non
è.dato dubitare della disponibilità dello scantinato
da .parte deITILGHER,se< solo .si pongono le
dichiarazioni dei fratelli FIORAVANTI in relazione
con la circ:ostanza che lo scantinato sorgeva nello
stesso stabile in cui aveva sede la società del
TILGHER e con quella ulteriore che proprio il
DIMITRI, prima della cattura, aveva operato -come
emerge dalle dichiarazioni di Valerio- in veste di
emissario del TILGHER per l'arruolamento.

(338) - Cfr. Cal., V5, C52, p3.
(339) Il DIMITRI, già elemento di rac:cordo fra Avanguardia

Nazionale e Terza Posizione, e 'operativo'
infaticabile, era detenuto -come si è avuta
occasione di vedere- dal 14/12/79.

entrare in A.N. sostenendo che ciò ci veniva
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periodo non aveva più nessuno che facesse le rapine e che la

finanziasse:. Già in precedenza aveva fatto la stessa

proposta a CARMINATI, ALIBRANDI e FIORAVANTI Valerio che gli

avevano risposto, come mi dissero, negativamente ••• " Ancora

i l SORDI (340): " ••• Perché TILGHER disse: . sì, voi veni te

con noi' ••• Ma prima ci parlò per due ore della necessità di.

rifondare Avanguardia come movimento rivoluzionario ••• tutte

belle parole e poi ci disse: 'Comunque voi entrate con noi,

ci date tutte le armi che avete, quando fate le rapine ci

chiedete il permesso, ci dite dove le fate, con chi le fate

e ci date tutti i soldi.' Al che io gli dissi: 'Ma tu le

vieni a fare con noi le rapine?' e lui disse di no. 'E

allora per quale motivo ti devo spiegare tutto questo'."

Emerge così, nitidamente e drammaticamente, la natura

(340)
(341)

davvero singolare dell'opera di apostolato che il TILGHER

svolgeva per scongiurare il pericolo del coinvolgimento dei

giovani nella lotta armata.

All'epoca dell 'incontro, Walter SORDI non aveva ancora

compiuto il diciannovesimo anno di età (341).

* * * * *Cfr. vu 20/1/88, p211.
Cfr. le tremende parole del SORDI trascritte in AA,
V9, C58, p220. .
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c) Marco BALLAN ha dichiarato di esser stato "vicino" (342) ad

Avanguardia Nazionale. Vicino al punto -osserva la Corte-da

aver partecipato alla riunione di Albano Laziale in veste di

rappresentante di Avanguardia per la Lombardia. Di tale

partecipazione si ha notizia da Giorgio COZI (343) :

"Ribadisco inoltre che ad Albano era presente un certo Marco

di Milano di cui non rammento le fattezze fisiche e che

veniva indicato come il referente per la Lombardia di

Avanguardia Nazionale". L'identificaziDne Il! certa: sarebbero

sUfficienti, in tal senso, l'indicazione del nome di

battesimo e la provenienza geografica; ma anche l'ulteriore

riferimento converge nella medesima direzione, posto che lo

stesso BALLAN -il quale, nel negare di esser stato "in

Avanguardia", ammette tuttavia di aver "appartenuto al mondo

di Avanguardia"- ha dichiarato (344): "sono indicato come

referente di A. N., cosi Il! apparso, o forse anch' i o ho dato

modo che apparisse ••• in un certo senso corrispondeva alla

real tà qLlesta apparenza, ma non comp l etamente".

da parte del

vu 21/1/88, p66.

narrativa7'- v'è,

* *Cfr.
Cfr.
Cfr.

D'altronde -come si è visto in

* * *vu 26/5/87, p12.
EB, V3, C84, p6 e
vu 26/5/87, p14.

(342)
(343)
(344)
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prevenuto, la timida ammissione di un "rapporto minimo" col

FACHINI all'epoca del tentativo di riunificazione, nel '75-

'76. Sempre dalle dichiarazioni dibattimentali del BALLAN

risulta che egli ha partecipato nel '76 a riunioni di

Avanguardia Nazionale, ha avuto incontri col DELLE CHIAIE

in epoca posteriore allo scioglimento di AvangLlardi a

Nazionale, ed è "molto legato a TILGHER".

Immancabilmente, si ritrova il BALLAN -che di Avanguardia

è nulla di meno che un responsabile nazionale (345)- al·

centro dell a campagna di arruol amenti lanci ata nell' ambi to

della ricostituzione clandestina del Movimento. Così Valerio

FIORAVANTI, nel medesimo verbale in cui ebbe a riferire

dell'incontro col TILGHER (346); "Dopo l'incontro presso lo

studio del TILGHER si presentarono a casa mia a Roma DI

MITRI in compagnia di BALLAN. Non conoscevo quet'ultimo.

Nella circostanza entrambi mi sollecitarono ad entrare a far

parte della loro organizzazione senza peraltro scendere nei

particolari. Il BALLAN si qualificò come persona che

al l. 'interno dell 'organizzazione svolgeva

* * * * *(345) - Cfr. AA, V9, C5S, pp. 407-40S.
(346) Cfr. ES, V3, CS6/A, p23.
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funzioni logistiche piLlttosto che politiche e riteneva che

proprio qLlesto poteva pClrtarmi ad avere più fidLlcìa in lui

piuttosto che non nel TILGHER, dal momento che quet'ultimo

invece ricopriva solo un ruolo politico. Nuovamente declinai

la proposta". Marco BALLAN, lettura delle

dichiarazioni del FIORAVANTI, preferisce non negare in

radice l'incontro,
I

e attinge vertici di involontario

umorismo, affermando (347); "io ritengo che l'incontro con

FIORAVANTI ci sia stato, non ricordo questi particolari che

mi sembrano strani, l'incontro c'è stato senz'altro. lo

ricollego il discorso di FIORAVANTI, ricordo che andai a

casa, a Roma, di un giovane che non sapevo essere

FIORAVANTI , lo seppi solo successivamente••• non lo

conoscevo di fama •.• Fu un discorso inserito nel discorso che

facevo pri ma, di contattare gi ovani nella r ì cerca di una

unità di ambiente, nonfinaliizato a proposte di altro

tipo". Nell 'occasione, il BALLAN era accompagnato, oltre che

dal DIMITRI, anche da Domenico MAGNETTA (348). La

puntualizzazione si rende necessaria per meglio afferrare il

* * * * *(347) Cfr. vu 26/5/87, p14.
(348) - Cfr. AA, V9, C58, pp. 71 e 291.
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contesto e l'inequivocabile messaggio sostanziale che, al di

là delle formule ambigue e dei sottintesi, era contenuto

nelle parole del BALLAN. Giuseppe DIMITRI e Domenico

MAGNETTA, infatti, sono, fra l'altro, coloro che, nel

medesimo lasso di tempo, si rendono responsabili, con il

FIORAVANTI ed al tri , di quel l a rapi na alI a . Chase Manhattan

Bank' della quale oggi anche il DELLE CHIAIE, il TILGHER ed

il BALLAN sono chiamati a rispondere, a titolo di concorso

morale, davanti alla Corte d'Assise di Roma (349) •

Ma la natLtra dei rapporti FIORAVANTI-DrMITRI è attestata

dalla comune disponibilità, per la custodia delle arm~,

dello scantinato di via Alessandria, e dal fatto che il

pri mo si era I-i solto ad i ncontrare i i TILGHER "p ì l~ che altro

per condiscendenza" verso il DIMITRI, cui era già legato da

'~rapporti di amicizia". Marco BALLAN, che è di Milano, a

Roma si fa accompagnare ad incontrare colui che -tramite gli

* * * * *(349) - La rapina è del 27/11/79. Cfr. AA, V9, C58, pp. 137-.
138, 245, 351 e 448. Significativo il fatto che il
BALLAN -nelle dichiarazioni rese al PUBBLICO
MINISTERO di Firenze (cfr. 5° foglio del verbale
6/3/86, in AAD, V3, C15)- pur- dichiarandosi estraneo
alla rapine della fine del '79 ed affermando di non
averne mai sapLlto in termini precisi, abbia però
ammesso che non ignorava "certe situazioni"; e il
suo non ignorarle era tale da consentirgli di sapere
"che parte del denaro provento delle rapine fu
inviato all 'estero a DELLE CHIAIE che era in Sud
America" •

1648



accompa.gnatori, ed il DIMITRI in partico1are- sa benissimo

essere un consumato criminale, dedito a nu11 'altro che a

rapine e ad attività terroristica. Peraltro, la vera

finalità del discorso di 'redUctio ad unum' dell'ambiente è

fatta palese dalle parole che di li a qualche tempo, in un

analogo contesto, l'altro dirigente nazionale di

Avanguardia, Adriano TILGHER, rivolgerà -come si è visto- a

Wa1 ter SORDI.

L' •operati vi tà' di Marco BALLAN durante i 1 peri odo cui

l'imputazione si riferisce è attestata dalle proposte che"

ancora nei primi mesi del 1981, egli rivolgeva a Gilberto

CAVALLINI. SLll punto sono intervenute le dichiara.zioni del

SORDI e di Angelo IZZO. Il primo (350): "So che CAVALLINI,

dopo i fatti di Padova" (3511 "si appoggiò al suo vecchio

amico MAGNETTA che conosceva fin dai tempi in cui stava a

Milano, il quale a sua volta 10 indirizzò verso Marco

BALLAN. Costui, dopo averlo ospitato in un rifugio che non

so indicare, gli propose di espatriare insieme anche a

(3501

(351 )

* * * * *EA, Vl0/a-5, C225 bis, p13; cfr., per il giudizio,
vu 20/1/88, p218.
Si allude all'episodio del Canale Scaricatore del
5/2/81, a seguito del quale fu arrestato Valeria
FIORAVANTI.
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gli altri del gruppo, in Bolivia. CAVALLINI mi disse anche

che aveva rifiutato perché le condizioni che gli erano state

poste gli sembravano inaccettabili= infatti avrebbe dovuto

consegnare armi e denaro e mettersi alle dipendenze di DELLE

CHIAIE in Bolivia, persona di cui non si fidava ••• "

Il secondo (352) = "CAVALLINI mi ha detto che dopo

la uccisione dei due carabinieri a Padova lui e quelli del

suo grLlppo si trovarono in una situazione diffici.le anche

perché vari covi erano caduti ed era caduta la sua copertura

in Veneto dove viveva in clandestinità. Mi disse CAVALLINI

che a Milano era st·atoavvicinato, in quella situazione

difficile che gli si era creata, da MAGNETTA e BALLAN i

quali proposero a l ui ed a quell i del suo gruppo di l asci ar

loro le armi e di rifugiarsi in Bolivia••• mi raccontò che

aveva detto della proposta fatta da MAGNETTA e BALLAN della

Bolivia, a Cristiano FIORAVANTI specificandomi che questo

incontro col FIORAVANTI era avvenuto al laghetto dell'EUR a

Roma. CAVALLINI mi disse, poi, che aveva l asci ato cadere. la

* * * * *(352) - AA, V4, C24, pp. 102-103; cfr. anche EB, V3, C68,
pp. 32.,.33; in dibattimento (cfr. vu 25/11/87, pp.
87-88), l' IZZO ha preci sato che l a proposta fu fatta
in due occasioni e d'aver avuto come fonte anche
Gabri el e DE FRANCISCI.
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proposta di andare in Bolivia••. "

Il BALLAN, secondo il suo pHI recente atteggiamento, fatto

di molte menzogne e qualche mezza verità, nel negare d'aver

ai Lltato il CAVALLINI edi. averlo personalmente incontrato

nell'occasione, ha tLlttavia finito con l'ammettere

significativamente che si adoperò, per motivi umanitari, per

procurare ospitalità alla SBROIAVACCA ed al figlio di lei.e

occaslone può anche darsi che qualcuno vicino a me consigliò

.al CAVALLINI di andarsene dall'Italia, che forse era la cosa

del CAVALLINI (353). Ed ha soggiunto: " ••• In questa

migliore e da qui le varie dichiarazioni dei pentiti •.• "Non

si capisce perché, pur disponibile a soccorrere la

SBROIAVACCA, il BALLAN, che poco pi~ di un anno prima aveva

contattato un personaggio come Valerio FIORAVANTI, avrebbe

dovuto arricciare il naso di fronte alla prospettiva di

incontrare il CAVALLINI ("non ho voluto avere a che fare con

lui personalmente"), soprattutto dopo che l'aveva già

aiutato una volta nel '77, 'appoggiandolo' al FACHINI,

quando il CAVALLINI evase mentre si trovava detenuto con

* * * *(353)- Cfr. vu 26/5/87, pp. 17-18.



l'imputazione di omicidio.

d) La posizione di Maurizio GIORGI si presta ad essere

rapidamente definita. Si è avuta occasione di rilevare il

suo rapporto di collaborazione col S.I.D. ,Il prevenuto è'

poi presente alla riunione di Albano Laziale (354). Si

stabilisce in Sudamerica nel luglio del 1.977 (355) e rientra

definitivamente 'in Italia nell'ottobre del 1981 (356).

Benché in Sudamerica abbia mantenuto contatti personali con

Stefano DELLE CHIAIE, non ha partecipato all'opera di

riorganizzazione di Avanguardia Nazionale, e, segnatamente,

all'opera di arruolamento che ha visto impegnati in prima

persona il DELLE CHIAIE, il TILGHER ed il BALLAN. Negli anni

in cui dimora fuori dall'Italia, si viene percib a trovare

in posizione defilata, a differenza del DELLE CHIAIE, che,

nella sua posizione di latitante all'estero, mantiene

tuttavia i rapporti col GELLI, rientra temporaneamente in

Itali a,

(354) """'"

(355)
(356)

per partecipare, da capo carismatico, alla riunione

* * * * *Cfr. le dichiarazioni del CALORE, in lA, V9/a-1 bis,
C13/12, 'p34 e vu 10/12/87, p52, e quelle delCITTI,
in EB, V2, C50, pp. 9 e 16; della presenza del
GIORGI ad Albano ebbe a riferire anche Giorgio COZI,
come emerge dalla contestazione mossa al GIORGI dal
GiLldice Istruttore di "Roma, ricavabile dal verbale
14/6/83, in IB, C6/1, p7.
Cfr. IB, C6, p2.
Cfr. IB, C6, p38.



nello studio dell 'Avv. CAPONETTI della primavera' del '79,

riceve l'ALIBRANDI ed il CARMINATI a Parigi in un contesto

grottesco che vorrebbe fungere da catalizzatore per

l'adesione all 'organizziazione, e, dai comodi rifugi di oltre

frontiera, riprende le operazioni in Italia per il tramite

dei suoi sottoposti TILGHER, BALLAN, MANGIAMELI.

Il fatto che il GIORGI, in sede di discussione, sia stato

Va chiarito che, stanti le premesse di cui sopra, non incide

sulla decisione della Corte il fatto che pende tuttora, in

pri vata è i n sé assai eloqLlente.

e'dimenticato' dalle accuse pubblicasostanzialmente

istruttoria, un separato procedimento a carico del GIORGI (e

del DELLE CHIAIE, del TILGHER e del BALLLANl per la strage

del 2 agosto 1980. Tale questione -con i problemi che essa

comporta (quali, ad esempio, l'esatta individuzione del

periodo o dei periodi di soggiorno in Italia del GIORGI nel

1980)- può e quindi deve rimanere estranea alla cognizione

di· qLle~ta ,Corte e resta del tutto impregiudicata. Infatti,

nell'assenza ~testé constatata- di elementi diversi che

inducano a ritenere l'inserimento del GIORGI all'



dell'associazione eversiva ipotizzata dall'accusa,

l'eventuale accertamento della responsabilità del prevenuto

per l'organizzazione della strage non varrebbe se non ad

individuarlo come partecipe del disegno terroristico del

grLlppo degli attentatori, senza per questo farlo assurgere

al livello di membro dell 'organizzazione che si assume

essersi collocata a monte quale 'sponsor' politico occulto

di campagne di attentati. Allo stesso modo in cui è stato

possibile ipotizzare da parte dell 'accusa la penale

responsabilità del FIORAVANTI , della MAMBRO e del

'PICCIAFUOCO per la strage, senza ricollegarla -data la

peculiare collocazione di quegli imputati- alla

partecipazione all'associazione eversiva, cosi l'eventuale

accertamento della responsabilità del GIORGI nell'attentato

del 2 agosto non verrebbe, 'rebussic stantibus', ad

alterare il quadro su cui si. forma il giudizio circa

l'i mputaz i one associ ati va contestata all'i mputato i n questa

sede.

Da tale imputazione associativa.il GIORGI va assolto per non

aver commesso il fatto.
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a) Francesco PAZIENZA -come si è visto in narrativa- tende a

far risaLire .. la conoscenza del SANTOVITO al di cembre '79,

onde poter poi collocare.. l 'ingresso al SISMI nel 1980. Si

tratta di una postdatazione evidentemente dettata· da

esigenze difensive rispetto all'imputazione di calunnia,

giacché mira a rappresentare una situazione in cui

l'i mputato, nel momento i n cui prendono· i l vi a l e manovre

depistanti, sarebbe entrato nel Servizio da pochi mesi e non

sarebbe ancora inserito nel tessuto dell'apparato abbastanza

profondamente da poter avere, rispetto alle macchi nazioni

poste i n essere, il ruolo che l'accusa gli ha contestato e

che la Corte ha accertato. Ma l'assunto di.fensi va è

decisamente destinato a naufragare. L'occasione

dell'incontro col SANTOVITO -secondo lo stesso PAZIENZA-

sarebbe stata una colazione organizzata al 'Grand Hotel' di

Roma dal fratello e dal nipote del generale.

All'Lldienza del 19/10/1987 veniva escLlsso·(357) il nipote

del gen. SANTOVITO, Ing. Luc ì ano BERARDUCCI, teste indotto

* * * * *(357) - Cfr vu 19/10/87, 127.



dall'imputato. Il Presidente, dopo avergli~ammentatoche

il Gen. SANTOYITO, di fronte alla Commissione Parlamentare

d'Inchiesta, aveva affermato d'aver conosciuto il PAZIENZA

ad una colazione all' 'Hotel Excelsior' cui era presente

anche lo stesso Ing. BERARDUCCI, è dopo aver accertato che

il teste aveva memoria dell'episodio, gli chiedeva di

precisarne la data. La risposta dell'Ing. BERARDUCCI:

"Ritengo che avvenne nel 1978". Al quel punto interveniva il

prevenuto, affermando che la colazione risaliva al '79 ed

aveva avuto luogo non all' 'Excelsior', ma al 'Grand Hotel'.

L'Ing. BERARDUCCI ri conosceva esser S:t:èlta quest' ut ti ma l a

sede dell'incontro, ma, quanto alla data, rimaneva fermo

sulle sue posizioni: "francamente mi sembra sia il '78 11
•

Coincideva dunque con quello del nipote il ricordo del Gen.

SANTOYITO, allorché, il 20/10/1983, al Giudice Istruttore di

Trento dotto Carlo PALERMO, ebbe a dichiarare (358): "Ho

conosciuto PAZIENZA nel 1978; me lo presentò mio nipote,

tale Luciano BERARDUCCI" (359):

(358)
(359)

* * * * *Cfr. AA, V21, C98/2, p251.
Sorprendentemente, poi, di fronte allo stesso dotto
PALERMO, venti giorni p.ì ù tardi il SANTOVITO
dichiarerà (cfr. AA, V21, C98/2, p253): "Ho
conosciuto PAZIENZA nel 1980, anzi nel 1979•••



Nell a medesi ma udi enza i n cui fu senti to l' Ing. BERARDUCCI,

era stato ,esami nato (360) anche i l teste Francesco LALLE,

che, a suo tempo, aveva lavorato alle dirette dipendenze del

Gen. SANTOVITO, occupan~osi della rassegna stampa per il

direttore del Servizio. Alla domanda circa la data della sua

conoscenza del PAZIENZA, aveva risposto: "l'ho conosciuto

appena arrivato lì, che poi siamo arrivati

contemporaneamente. Non ricordo il mese, penso a cavallo, tra

il '78 e i l ' 79 " •

Il Gen. NDTARNICOLA (361) è stato in grado di collocare

l'arrivo del PAZIENZA al 818MI, con sicurezza, nel 1979.

Il teste, assumendo come punto diri feri mento il proprio

ingresso nel Servizio, che rimonta allo settembre' 1978, fa

risalire l'inizio della frequentazione degli uffici del

818MI da parte dell'odierno imputato ad un un epoca

posteriore di vari mesi, che potrebbero andare dai 4 o 5

fino ai 7 od 8.

IlCol.COGLIANDRO, che in di batti mento è apparso confuso e

* * ** *

(360) Cfr. vu 19/ 0/88, pp. 112.-113.
(361) - Cfr. vu 12/ 0/87; p27.
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disorientato (362), di fronte all'Istruttore, mettendo a

fuoco il ricordo e correggendo una precedente indicazione

fornita al PUBBLICO MINISTERO (363), aveva reso le risplute

dichiarazioni riportate sub 1.10.2): dichiarazioni secondo

cui il 'PAZIENZA "entrò nel! 'orbita del SrSMI fin dal! 'estate

J

del 1979" e fu presentato al teste nel l ug li o del! o stesso

anno.

Coordinando le indicazioni cronologiche di varia

provenienza. delle quali si è dato conto, si . deve

complessivamente concludere che il PAZIENZA, presentato al

SANTOVITO verso la fine del '78, iniziò verosimilmente a

frequentare gli uffici del SISMI in un-periodo a cavallo fra

la tarda primavera e l'estate del 1979, ·e comunque non dopo

l'estate di quell'anno. Sempre per ovvie esigenze difensive,

il PAZIENZA ha negato ogni rapporto di conoscenza o

frequentazione del coimputato GELLI. Contro l'imputato

stanno le dichiarazioni di Nara LAZZERINI, le quali, lungi

dal rimanere isolate, anche in questo caso si vengono ad

innestare in tessuto valutativo estremamente omogeneo e

(362)
(363)

* * * * *Cfr. vu 13/10/87, pp. 39, e 61-63.
Cfr. Cal., V5, C16, p10 recto.
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compatto (364).

Ha affermato l a LAZZERINI (365): " ••• i l noto Francesco

PAZIENZA fu tra i frequentatori di GELLI, poiché ricordo con

certezza di
\

averlo visto almeno un paio di volte nel salotto

in attesa di GELLI presso l 'Hotel 'Excelsior' d:i. Roma.

Poiché ho visto GELLI nel 1981 una volta sola, e

precisamente nel febbraio; poiché fui all"E:<celsior' solo

tre volte nel 1980 e posso escludere di aver visto PAZIENZA

in quel periodo, devo concludere di averlo visto in più

occasioni all'Excelsior fare anticamera nel 1979, poiché

quel ri cordo non è molto remoto". E ancora (366) :

" ••• Vidi il PAZIENZA in p ìù di un'occasione entrare nel

salone più piccolo, e cioè il primo, dove GELLI riceveva una

parte

(364)

(365)
(366)

dell e persone che lo attendevano ••• Lo stesso

* * * * *Dal quale vanno tuttavia escluse le annotazioni di
numeri telefonici dell' 'Excelsior' sull 'agenda di
Massimo F'ENNA, segretario del PAZIENZA (cfr. vu
20/10/87, p78). Fra le medesime, dal Giudice
Istruttore (cfr. PAZ., V2, C27, p56) e, in un primo
tempo, dal PUBBLICO MINISTERO (cfr. RE, p428) , si
era ritenuto di individuare quella del numero
riservato del GELLI nell'albergo romano. Senonché,
dalla data sotto la qualefigur.no apposte e dal
contanut o del rapporto 14/11/87 della DIGOS di
Bologna e de!Ì.siJoiall egati , prodC?tti diall o .s~es;so

PUBBLICO MINISTERO (sfr. vu 19/11/87, pp. i15'ss."
risulta ora chiaro che. le annotazipni in qLles;tionE!
si riferisconclaRobert (Bpb)ARI'1AO, che alloggiÒ
alI "Exc121sior'fra il. 27 12d il 290ttobredelL'82.
Cfr. Cal •.,Y5, C~5,pp•. 44__45 eYll gl,(1pl~?"iP35.

Cfr. l" foglio deL verbale 5'/4/95,inCal., V5,C35,
e vu 21/10/87, p35. .
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GIUNCHIGLIA, che spesso si fermava a parlare con GELLI, ••• mi

ha più volte fatto il nome di PAZIENZA come di persona

conosciuta da lui e da GELLI ••• "

Ora, il PAZIENZA, che, all"El'ocelsior', più volte era stato

notato (367) "entrare nella hall e dirigersi verso il

salone.", non ha negato di essersi recato qualche volta

nell'albergo in questione, anche se ha collocato quegli

accessi nel 1981.

Il 4.17/1986, il Giudice Istruttore di Milano ebbe a

rendere edotto il PAZIENZA di tal une dichiarazioni di

Michele 8INDONA, il cui contenuto è fatto palese dal tenore

della risposta data dal PAZIENZA a quel magistrato (368);

"Prendo atto di quanto dichiarato da Michele 8INDONA a

questo ufficio il 16 ottobre 1984 e il 17 ottobre 1984~ Non

risponde assolutamente a verità che io gli abbia prospettato

di poterloaiutare essendo io amico di Licio GELLI ••• "

D'altronde, come sarebbe stata realizzabile la folgorante

carrierca del PAZIENZA all'interno del 8ISMI, al di fuori di

* * * * *(367) - Dal teste MASCI Tommaso (cfr. AA, V10, C60, p584) ,
che poi, vedendo il vol to del PAZ lENZA all a
televisione, riconobbe la persona che aveva visto
transitare nell'albergo (cfr. vu 5/10/87, p13).

(368) - Cfr. PAZ., V3, C4, p2.
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uno stretto rapporto, di un legame fiduciario con colui che

dei Servizi di Sicurezza era il 'dominus'?Il PAZIENZA -come

taluno. giustamente ha rilevato- all'interno del SISMI non è

mai stato un 'soldato semplice'; egli è nato 'generale'. E

la sua bruciante ascesa, fino ad acquisire la direzione di

fatto del SISMI deviato, avviene immancabilmente nel-! 'orbita

del piduista Ben. SANTOVITO, sul quale l'odierno imputato

finisce ~er avere il sopravvento.

Non è quindi un caso che il PAZIENZA sia poi protagonista

del salvataggio massonico del BELLI. Il 22 marzo 1981,

c ì n qusa giorni dopo la perquisizione di Castiglion Fibocchi,

si svolge all' 'Hotel Hilton' di Roma un' assemblea

massoni ca. Il 25 marzo ha luogo uni ncontro fra il PAZIENZA

ed il giornalista BARBERI: nell'occasione, quest'ultimo

apprende dall'imputato, che pure gli dice di non conoscere

il BELLI e di essersi mosso per conto di altri, che dietro

l'operazione di salvataggio che ha consentito al BELLI di

non essereespLllso dalla Massoneria v'è stato, con ruolo di

protagonista, lo stesso PAZIENZA (369). Che siffatta

(369) * * * * *r. Calo, V5, C5, pp. 1 retro, 7, e 13-14,
0/87, pp. 128, e 136-138.



operazione potesse e volesse avere il senso di prel Lldere,

non già ad un semplic:e affianc:amento, ma addirittLlra -c:ome è

alternativamente sostenibile- ad un'indolore suc:c:essione del

PAZIENZA al SELLI alla .testa di un . impero', non c:ambia i

termini dell a ques t ì one, gi ac:c:hé l' avvic:endamento sarebbe

stato c:omunque frutto di strategi e .i nt.erne a quell" impero'

nel quale gli interessi ,del SELLI e del PAZIENZA avevano

trovato il loro amalgama e non risulta siano mai entrati in

c:onfl i tto, almeno nel periodo c:ui l'imputazione fa

riferimento (370).

Ulteriore riprova logic:a del c:ollegamento SELLI-PAZIENZA

sta nella frequentazione dei medesimi ambienti interni ed

internazionali. Della posizione massonic:a del PAZIENZA si è

detto altrove; dopo quanto si è argomentato trattando il

* * * * *(370) ... Diversa è la qLlestione del c:onflitto di interessi
c:he tra i due odierni c:oimputati può essersi
venuto a c:reare a distanza di tempo, quando,
allontanatosi anc:he il PAZIENZA dall'Italia, si
sarebbe dec:iso di 'sac:rific:arlo' a benefic:io del
SELLI (c:fr. PAZ., V2, C27, p64, e, per ulteriori
riferimenti, c:fr. anc:he pp. 21-22, 50-51 e 58).
Cert·o è c:he quando il PAZIENZA -a ragione o a torto
si duol e di. esser stato ·vemd.uto' per fini
manovrieri leg",,~i. agli interessi del SELLI (c:fr~

PAZ., V2, C2Cl,p66 rec:toeverso), nella doglianza
si deve l eolggeolre , sottinteols;a, la pregres;sa
c:ompenetr"lziol1e. di .interessi fra i due prevenLlt.i:
Peoll'"C:11ésoltanto nell' otticadi un preolS'Tdeoll1t:e
col l eg"lmento possono trovar luogo eventuali
tradimenti dell'uno a benef ici o dell'altro.



delitto di calunnia pluriaggravata e in precedenti paragrafi

relatiyi alla posizione del GELLI, occorre qui soltanto

ribadire che i due imputati -in occasione delle indagini

sulla strage di Bologna- hanno utilizzato l'apparato di,

sicurezza militare, imprimendo ad esso una linea unitaria

deviata; entrambi vengono invitati alla cerimonia di

insediamentò di Ronald REAGAN (371); tra coloro che il

PAZIENZA, a vario titolo,ha conosciuto o frequentato, o con

i quali ha avuto contatti, si trova tutta una serie di

personaggi, non certo di secondo piano, iscritti negli

elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi: da Fabrizio

TRECCA TRIFONE (372), medico personale del GELLI, a Carmelo

SPAGNUOLO (373), già tra i partecipanti alla riunione di

'Villa Wanda'; da Loris CORBI (374) a Mario GENGHINI (375);

ancora, da Michele SINOONA (376) a Roberto CALVI (377), e

ad altri, fra i quali Federico Umberto D'AMATO (378).

* * * * *
(371)

(372)
(373)
(374)
(375)
(376)
(377)
(378)

Cfr., per il GELLI, AA, V5, C29, p70 recto; e, per
il. PAZIENZA, Calo, V5., C5, pp. 1 verso e 17.
Cfr. vu 7110/87, pp. 65 5S. '. e COlI. ,1.16, Cl, p45.
Cfr. vu2/6/87, P 100 e Cal., V6,Cl, p44.
Cfr. F'AZ., V2, C20, pl0 e Calo V6,CI,pl0.'

.- Cfr. VLI 8/6/87, p51.e Calo, V6, Cl, p19.
-Cfr. PAZ., V3, C'I ,p3 e Cal. , V6., Cl, p43.

Cfr. VLI 1/6/87, p30Ei! Calo, V6, Cl, p7.
- Cfr. vu 1/6/87, p29 e Calo, V6,Cl, pII.
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b) Pietro MUSUMECI è un uomo del GELLI almeno a far tempo dalla

riunione di 'Villa Wanda'. Legato al Venerabile -come si è

già rilevato altrove- dal vincolo piduistico (379),

approderà immancab~lmente al SISMI del SANTOVITO, dove si

renderà coprotagonista delle manovre depistanti analizzate

nel capitolo dedicato al delitto di calunnia.

Fra il '71 ed il '74, presso la I Divisione dei Carabinieri

. Pastrengo , di Milano ,è attivo il "gruppo di potere

al di fuori della gerarchia" sul quale ha fornito

indicazioni, il teste Col. BOZZO (380), descrivendone anche

la composizione soggettiva.

Il "qruppo " si coagula attorno al Comandante di Divisione

Gen. Giovambattista PALUMBO ed annovera nomi come quello

del Ten. Col. Antonio CALABRESE e del Ten. Col. Michele

SANTORO. Il PALUMBO ed il CALABRESE risulteranno iscritti

negli elenchi della P2 (381); la figura del primo, piduista

di antica data, presente alla riunione di 'Villa Wanda',

ri corre si ni stramente -come si è avuta occasi one di vedere-

* * * * *
(379)
(380)
(381)

Cfr
Cfr.

- Cfr.

Cal., Vb.,. cr, p35.
EB, V2, C45, passim, e vu12/10/87, pp. 89ss.
Calo V6 Cl, ri~pettivamente p36e p6.



nella vicenda del giornalista ZICARI e nei depistaggi

relativi alla strage di Peteano; il SANTORO -come pure si è

visto- è r ì SLIItato pesantemente coinvol to nell e ,devi azioni

delle indagini relative alla strage di Peteano. Orbene,

all 'interno di quel "grLlppo" non manca. il MUSUMECI, i l quale

si trova in "stretto e personale! collegamento" con il

Comandante della Divisione e, "pur facendo parte di altro

c) Per ciò che riguarda la posizione di Giuseppe BELMONTE,

"praticamente di casa nell 'Llfficio del ••• generale PALUMBO".

reparto non dipendente dalla Prima Divisione," è

basterà qui fare, rinvio alla parte della trattazione

relativa al delitto di calunnia, richiamando segnatamente

tutto quarrto condensato sub 2.3.6.2), sottolineando la SLla

piena consapevolezza -desumibile dalle pur reticenti

confidenze fatte al SANAPO (382)- del ruolo del PAZIENZA e

della necessità di salvaguardare la struttura al PAZIENZA

stesso facente capo, e aggiungendo semplicemente le seguenti

parole del Millo SANAF'O (383) : " ••• BELMONTE, su' mia

richiesta tendente a sapere se anch 'egli f.osse iscritto alla

* * * * *(382) Cfr. supra, sub 2.3.6.3).
(383) - Cfr. Cal., V5, C47, pp. 26-28.



P2 mi disse che egli non aveva voluto aderire ad una simile

richiesta rivoltagli dal Generale MUSUMECI perché, così mi

disse, era cattolico... BELMONTE mi disse anche che era stata

una fortuna che 'lui non si era trovato iscritto nella P2'

in quanto, venuti a mancare SANTOVITO e MUSUMECI, egli si

era trovato di fatto a dirigere l'ufficio in quanto era il

vice di MUSUMECI e quindi stava eliminando un po' di carte

della vecchia amministrazione; aggiunse che cio gli era

consentito per legge, perché tutta la contabilità ordinaria

andava distrutta nel passaggio da un'amministrazione ad

un'altra amministrazione ••• BELMONTE già quando comandava il

Gruppo, negli ultimi tempi di quel comando, sapeva che

MUSUMECI lo avrebbe chiamato con lui al SISMI, tanto che

aveva comprato la casa di Marino quando ancora comandava il

gruppo di Taranto. BELMONTE comandO il gruppo di Taranto

fino al luglio 1978.

BELMONTE aveva già avuto MUSUMECI come comandante a

Velletri, ma già in precedenza era stato con lui per ragioni

di lavoro, tanto che vantava con il MUSUMECI un'amicizia

ventennale ••• Quando SANTOVITO

L

venne reintegrato



BELMONTE••. mi disse 'hai visto che SANTOVITO ce l'ha fatta a

r-i tor-nar-e?' La SLla sper-anza er-a sempr-e quel l a .che anche

MUSUMECI venisse r-eintegr-ato ••• "

Pr-ima di tr-ar-r-e le debite conclusioni ,. occor-r-e ancor-a

passar-e r-apidamente in r-assegna tal uni elementi di giudizio

su cui ha fatto leva l'accusa:

al Vi sono 'coi nter-essenze' pr-ocessual i fra Li cio GELLI e

Valer-io FIORAVANTI. Non sono in discussione, natur-almente,

le r-esponsabilità per- l'omicidio di Mino PECORELLI, che

dovr-anno esser-e accer-tate in altr-a sede dal giudice

natur-al e. Qui occor-r-e semplicement~ r-ilevar-e come sia

pr-ovato che, per- conto del GELLI, l'Avv. DI PIETROPAOLO,

per- inter-posta per-sona e anche dir-ettamente, inter-venne

pr-esso Valer-io FIORAVANTI, per- r-accomandar-gli di tene~e, in

or-dine alla vicenda dell'omicidio PECORELLI, un contegno

pr-ocessLlal e tale che consentisse al GELLI di star-e

tr-anquillo e, per- tr-asmetter-gli, qualecontr-opar-tita, le

pr-offer-te d'aiuto del GELLI stesso. Le vicende in esame sono

r-i costr-uib i li attr-aver-so i contr-i bL\ti pr-ocessLlal i



complessivamente offerti da Angelo IZZO (384), Sergio

CALORE (385) e Stefano SODERINI (386).

b) In via Alessandria 129, in Roma, al 4° piano dello stabile

nel cui scantinato era custodito il noto arsenale, presso

gli uffici dell 'agenzia assicurativa di Adriano TILGHER.

aveva sede anche la redazione-direzione-amministrazione del

periodico 'Confidentiel' (387), fra i cui redattori figurava

lo stesso imputato, ed il cui direttore (388) era il di lui

padre, il piduista (389) Mario TILGHER. In quegli uffici, il

,
17/9/1980, venne sequestrata (390), tra le altre cose, una

rubrica alfabetica (391) sulla cui prima pagina interna si

rinvengono annotazioni dalle quali si desume la riferibilità

della rubrica stessa alla rivista 'Confidentiel'. I

nominativi e gli indirizzi che vi compaiono sono dunque

quelli degli abbonati alla rivista. Sotto la lettera 'C'

* * * * *
(384)
(385)

(386)
(387)

(388)
(389)
(390)
(391)

- Cfr. EB, V3, C68, p62, e vu 25/11/87, pp. 94-95.
Cfr. lA, V9/a-1 bis, C13/15, pp. 2-3, e vu 9/12/87,
p64.

- Cfr. AAD, V11,C16, p14, e vu 2/11/87, p70.
All'atto dell a. cattura, i l DIMITRI aveva nel
borsello "alcuni fogli dattiloscritti contenenti là
bozz a di un arti.colo sul 'I<GB' che doveva apparire
sulperiodico lO

: cfr.RA, V9, C384, p161.
Cfr. RB, V3,C52,p4.

- Cfr '.C:Cll ~,> V6,<C1 ,p.lj.5.
- C:fr.PQA, V3,C88/2,pp. 29-30.

Chetrovasi in SA,V9, C32.



figura il nominativo di Elio CIDLINI (392). E, all'interno

della rubrica, sono inseriti alcuni fogli separati -con

ulteriori nominativi ed indirizzi- costituenti evidentemente

una sorta di aggiornamento: in uno di essi, fra le tante

annotazioni, ove i nomi di alti ufficiali si sprecano, si

legge "Comm. Dott. LidoGELLI - Villa Wanda S. Maria delle

Gr-azie52100 Arezzo ll
•

c) L'ALEANDRI ed il CALORE si allontanano dal .DE FELICE

allorché cominciano a prendere in seria considerazione

l'ipotesi di essere stati strumentalizzati, e arrivano a

,prospettarsi la possibilità di eliminare Licio GELLI. Paolo

ALEANDRI (393): "Nel frattempo si erano incrinati i

rapporti fra me e DE FELICE; ricordo poi che vi fu

addirittura un diverbio molto duro tra me e DE FELICE a casa

di quest'ultimo. Era presente Claudio LANTI. In quella

occasione DE FELICE criticò apertamente il mio operato,

chiese di gestire dir~ttamente i proventi delle rapine e

pretese che facessi autocri ti ca. Gli ri sposi dLlramente ed

** * * *(392) - Costui dovette essere tra i primi abbonati:
ricevette i primi due numeri e, alla data· del
1717180 (cfr. RB,V5, C71, p ì i , era ancora in attesa
dei successivi (il p""riodico .. Clveva. fre!quemza
trimestraleed il n. 3 reca la data delgiugno'80).

(393) - Cfri.CCll. ,V5, C3, pp 85-86.
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andai via. La settimana successiva fu deciso di rivederci

per' tentare una chiarifIcazione. La riunione era a casa di

SEMERARI ma io scelsi di non partecipare. Sergio, che vi

partecipò, mi riferi tutto nei minimi particolari. In

particolare DE,FELICE, in presenza oltre che di SEMERARI, di

FACHINI e SIGNORELLI, chiese nuovamente di amministrare i

proventi delle rapine e disse a CALORE che lui ed io eravamo

dei ragazzini irresponsabili e che era vero quanto gli

contestava CALORE e cioè che loro, in particolare DE FELICE,

SEMERARI e SALOMONE, stavano tentando l ',operaz ione di

salvataggio del costruttore GENGHINI, per riceverne

riconoscenza dagli ambienti politici legati al costruttore.

Fu a questo punto che in me e in CALORE iniziò una

riflessione seria sui rapporti tra noi ed il gruppo di DE

FELICE e tra questo e, GELLI e su una ipotesi di una nostra

strumentalizzazione inconsapevole ad opera di DE FELICE, per

cui ipotizzammo di effettuare un attentato a GELLI" (394).

* * * * *
(394) - Cfr., per il dibattimento, vu 7/1/88, pp. 46-47 ,e

vLl8/1/88, pp. 38 e 42. E, per le dichiarazioni di
Sergio CALORE sul tema della rottura col DE FELICE e
sul l 'i potesi di soppressi one del ,GELLI, Cal •• , Y5,
C12, pp. 42-43 vu9/12/87, pp. 42....44; yu 10/12/87;
p52.
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d) V'è stato un amplissimo travaso dalla parte relativa alla

'SICUREZZA' del manuale 'FORMAZIONE ELEMENTARE', di matrice

avanguardista (395) e sequestrato a Marco BALLAN (396), alle

'Norme Generali' allegate al secondo 'Foglio d'Ordini

di Ordine Nuovo'. Ha evidenziato il PUBBLICO MINISTERO (397)

chetali 'Norme Generali' costituiscono una rielaborazione

di quella specifica parte del documento avanguardista, che

in larga misura viene pedissequamente ricopiato (398), e,

per le istruzioni relative a taluni argomenti, aggiornato

. (395)

(396)
(397)
(39Ì3)

* * * * *Cfr. p64 del volume, che trovasi in SB, Vl, Cl. In
base ai riferimenti storici in esso contenuti, 'il
manuat e è databile. alla metà degli anni '70. Il
BALLAN ha sostenuto che il volume è uno studio su
"come la sinistra conduce la sua guerra
r ì vot uz ì oner-t a'", Non si vede come siffatta
giustificazione si attagli alla parte relativa alla
'SICUREZZA', . la cui norme sono precedute da
proposizioni del seguente tenore (cfr. pp. 111 e 112
del volume): "La battaglia nazionale ha bisogno di
metodi nuovi! ••• Allo stato attuale, l'unica
possibilità di vittoria può venire dall'unione dei
veri combattenti ••• autentici militanti di una guerra
rivoluzionaria. La guerra rivoluzionaria è, in
effetti, un combattimento all'ultimo respiro,
totale, senza requie, contro dei nemici potenti e
forgiati dalla esperienza ••.• I Nazionali devono
prevedere .l 'eventLlalità che tale considerevole forza
possa cadere, un domani, nelle mani del P.C.1. e,
quindi, che potrebbero essere costretti ad
ingaggiare una battaglia nella clandestinità alla
quale la repressionemar~ista li spingerebbe. E',
quindi, ora di studiare seriamente il terreno sul
qual e l' az i one verrebbe ad arti col arsi. E' .or.a di
f.ormare. tecnicamente e in modI:) razionale unI:)
schieramento; . di fornire ai SLIOicomponentì le vere
",rmi di cuì hanno bisogno e, in .primo luogo,i mezzi
per di fendersi nella eventual e c1'andesti ni tà".

- Cfr.PQB, C22,p5.
Cfr.•. RE,PP',71-72.
La ricopiatura-secondo il calcolo del PUBBLICO
MINISTERD-.riguarda650 righe.



sulla scorta di pi~ recenti esperienze.

e) Il fallimento dell 'unificazione di Ordine Nuovo e

Avanguardia Nazionale non comportò rotture fra i vertici

delle due formazioni raggiunti dall'imputazione in esame. Ne

fanno ~ede, in particolare, il fatto çhe çhe il SIGNORELLI

ed il DELL~ CHIAIE si ritrovino in Ispagna (399) e che al

FACHINI -verosimilmente anche virtù dell'ambigua

collocazione, tale per cui poteva esser considerato

referente anche di Avanguardia- venga appoggiato il

CAVALLINI da parte del BALLAN (41)1) • D'aver "vi sto" il

SIGNORELLI anche dopo il fallimento della riunificazione fra

Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale ammette anche Adriano

TILGHER (41)1), sal vo preci sare che "ci ò è avvenuto sul pi ano

del tutto personale e del tutto saltuariamente" e che "in

ogni modo non vi è mai stato alcuno scambio politico di

nessun genere':.

* * * * *(399) - La circostanza è ammessa da entrambi gli imputati, i
quali fanno tuttavia ricorso allo stereotipo
dell'incontro casuale, ricorrel1te in questo
processo, quasi che la Spagna avesse le dimensioni
del· vicino Prinçipatodi Andorcra.

(4(11) -- Della çircostanzasiè già fatto çenno altrove; ne
ha riferito, oltre a Sergio CALORE, anche Angelo
IZZO:(cfr. vu25/11/87, p8n, le cui fonti sono
state ilOAVALLINI, Valerio FIORAVANTI e lo stesso
OALORE.

(41)1)- Cfr, IB, 09, p48.



fl Il VINCIGUERRA non ha ottenuto la collaborazione che aveva

richiesto ai vertici. di Avanguardia Nazionale, per condurre

una comune opera di ricostruzione storico-politica e fare

chiarezza sul! o stragi smo.. Dbi etti va del VINCI GUERRA , che

era mosso dall 'esigenza -da lui profondamente sentita- di

evidenziare la totale estraneità di Avanguardia Na~ionale

"rispetto a qual unque strategia stragista" l era quello di

dimostrare "che la linea stragi sta non è stata seguita da

nessLlna formazione di estrema destra in quanto tale, ma

soltanto da elementi mimetizzati, ma in realtà appartenenti

ad apparati di sicLlrezza o comunque legati a questi da

rapporti di collaborazione" 14021. Cosi il VINCIGUERRA 1'11

gennaio del 1986 14031: "A distanza di un anno ho preso atto

e ne sto traendo le debite conclusioni che il gruppo

dirigente di A.N. con cui avevo chiesto di confrontarmi non

ha voluto partecipare neppure in minima parte alla mia

azione lasciandomi prima isolato ed ora evidentemente

cercando di presentarmi come un mitomane ed un

(402)
(4031

.* * * * *

Cf r. EB, V3, C76, P13.
Cfr. EB. V3, C76, p77.
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calunniatore" (4041.

gl Deve intendersi qui richiamato l'intero capitolo della

presente parte motiva dedicato al delitto di calunnia

pl uri aggravata.

E quarrt o argomentato i n que l I a sede va posto i n reI az ione

con ciò che si è visto sub 2.4.4.3.31, laddove si son messi

a fuoco i modi ed i termini in cui, nel SISDE· del Gen.

GRASSINI e del dotto CIOPPA, dopo l'illuminata ed

illuminante indicazione del GELLI circa la pista da battere,

finì per inaridirsi irrimediabilmente -con l'accantonamento

dell' 'informativa SPIAZZI'- la pista originaria, che

portava in direzione degli ambienti in cui si muovevano gli

odierni imputati.

* * * * *(404) - Si afferra il senso di qLlest 'ultima proposizione,
leggendo le prime righe del verbale, ove il
VINCIGUERRA afferma: "Prendo atto che BALLAN nel
suo interrogatorio mi ha definito un nuovo CIOLINI".
In effetti, nell 'interrogatorio del 18/12/85 (cfr.
IB, C8, p561, Marco BALLAN aveva affermato: "Quanto
al fatto di non aver voluto partecipare al processo
di ricostruzione delle stragi iniziato da
VINCIGUERRA, non è vero che io abbia dato un
semplice assenso formale rifiutando nella sostanza
di partecipare ad esso. La verità è che quando mi
incontrai con VINCIGUERRA egli mi disse di aver
acquistato elementi precisi e circostanziati in
ordine alI 'implicazioriedi alcuni vertici di ORDINE
NUOVO, comeSIGNORELLI, FACHINI e altri nomi tra c[4i
tal e Delfo in una vera e propria strLlttLlra OCCLII ta
che util i zzava gli ambi enti di.destr-a in si ntonia
con i fini di apparati istituzion~li. La cosa mi
sconcertò e pensai che VINCIGUERRA..fosse un al tro
CIOLINI, perché parlava di sitLlazioni per me
abnormi ."
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Mentre il DE FELICE ed il GIORGI, per motivi diversi l'uno

dall'altro, debbono essere assolti -come s'è visto- con

formula ampiamente liberatoria, per tLltti gli. altri ì mput a t ì

di associazione eversiva, la verifica condotta -secondo lo

schema d'indagine delineato sub 2.4.2)- sulla base della

complessiva • sinottica valutazione degli elementi di

giudizio porta a ccnc ì uder-e che si versa in una sitL\azione

di insufficienza probatoria, ed impone, conseguentemente,

l'adozione della formula assolutoria dubitativa. Alle

assol LIZ ioni debbono consegL\i re i necessari effetti

liberatori per quanti si trovino ristretti per questo solo

delitto e non debbano, in forza dela presente sentenza,

essere catturati per altro titolo di reato.

La positiva verifica della responsabilità degli imputati per

l'ipotesi associativa loro contestata deve necessariamente

passare attraverso l'accertamento della SL\ssi stenz a

dell 'elemento costitutivo del reato sostanziantesi in un

accordo idoneo a vincolare stabilmente gli imputati stessi

alla realizzazione di un programma comurie , Siffatto stabile



vincolo consensuale non ammette sLlrrogati: non, in

particolare, la convergenza di interessi 'politici', in

forza della quale, fuori da ogni previo accordo, tal uno

compia determinate attività (i n ipotesi, attentati

dinamitardi), speculando -eventualmente anche sulla scorta

garanzia di impunità che altri, avendone i mezzi (e,

segnatamente, disponendo di uqmini e strutture deviate

all'interno di apparati statuali), potrà e vorrà assicurare,

perché interessato a ~fruttare, per propri fini,gli effetti

politici di quell'impunità, od a porre le condizioni per la

reiterazione di quelle condotte criminose.

Non si intende con ciò affermare -beninteso- che la norma

incriminatrice di cui all'art. 270 bis sia applicabile

soltanto in quanto l'accordo assuma forme solenni o sia

consacrato in un atto scritto: un siffatto limite resta

escluso dalla lettera della legge, e sarebbe impensabile,

per l'ovvia ragione che si configura come un' ipotesi

meramente scolastica quella dell'adozione, da parte di

un'organismo eversivo, di forme 'statuta.rie' documentali o

.'... 71-.



comunque Llfficializzate. Ben potrà il vincolo associativo

-ed è questa l'ipotesi che nella prassi si verificà-

consolidarsi sulla base di intese orali. Ma il previo

accordo per la realizzazione del còmune programma eversivo

resta comunque necessario. Né -evidentemente- la maggior

difficoltà di provare, in sede giudiziaria, la sussistenza

di un vincolo associativo contratto in forme più sfuggenti

di quelle normalmente adottate dalle

-difficoltà generalmente ricollegabile

associazioni lecite

ipotesi

autorizzaremodo

ad ogni

associativa- puè in alcundel i ttLlosa

l'impiego di criteri di valutazione della prova meno

rigorosi di quelli utilizzabili. per giudicare le fattispecie

in cui l'illecito prende corpo in accadimenti di più

.palpabile materialità; e neppure, quindi, ad abbassare la

soglia delle certezze necessarie per un giudizio di penale

responsabilità, facendo discendere, in via presuntiva, la

prova della fattispecie associativa dal conseguito

accertamento di situazioni -eventualmente ripetentisi nel

tempo- di obiettiva reciproca strumentalizzazione delle

azioni di ambienti eterogenei.



E' vero, peraltro, che la dimostrazione del vincolo

associativo non dev'esser necessariamente affidata a prove

dirette, di natura rappresentativa (quali, ad esempio

testimonianze o chiamate in correità) che abbiano ~d oggetto

il momento consumativo dell'accordo, ben potendosi ricavare

la dimostrazione stessa da un quadro probatorio complesso,

anche di natura squisitamente indiziaria, la cui unica

possibile chiave di lettura sia quella che riconduce alla

sussistenza del vincolo in questione (405). E, in un

siffatto quadro, non v'è dubbio che la prova della

strumentalizzazione reciproca di cui si è testé fatto cenno

gioca un ruolo, . non decisivo, ma di peso specifico assai

rilevante, lungo l"iter' logico attraverso il quale, sulla

base delle acquisizioni processuali, ci si proponga di

verificare -attraverso e oltre il passaggio intermedio della

convergenza o anche sovrapponibilità di interessi 'politici'

fra determinati ambienti- la sussistenza dell'ulteriore

* * * * *(405) - Pur tenuto conto delle diverse specificità del
delitto in esame e di quello previsto e punito
dall'art. 306 C.P., va. rilevato come sia stato
posE;i bi l eall a Corte accertare la auss ì stenza d.ella
bandaarm~ta di.. cui al CapoZ) dell'.imput~zionE1'
anche' in assenza di .chi amate in correità provenienti
da persone interne alla banda stessa.



retrostante si tLlaz ione di fatto (necessari a per

l'integrazione della fattispecie 'de qua') delI'intervenLlto

accordo volto a coordinare le rispettive future condotte,

finalizzandole al risultato in cui si vorrebbe che quegli

interessi trovassero attuazione.

Orbene, reputa la Corte che la ragionata disamina del

materiale probatorio evidenzi una situazione non già di

semplice convergenza d'interessi 'politici' , quanto

pi Llttosto di ccrrt ì çuì tà -con purrt ì di raccordo a l i velI o di

statLlal i gravi tanti attorno a Lici o GELLI, ed esponenti di

rapPl?rti personali- fra ambienti deviati di .apparati.

vertice delle tradizionali formazioni neofasciste; ma che

l'ipotesi secondo cui quella contiguità, a partire da un

certo momento, avrebbe trovato stabile espressione

organizzativa, in virtù di uno 'storico contratto' ,

nell 'associazione eversiva ipotizzata dall'accusa, benché

probabile, non possa essere affermata in termini di

certezza, essendo possibile formLllarne Llnaalternativa.

Al t.r.o è l a fondatezzadell 'indagi ne r ì costrutti va condotta

dall'accasa, con riferimeflto ad un lungo arco di tempo,
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circa l'inerzia di spezzoni di apparati statuali deviati nei

confronti di attività eversive neofasciste, azioni di

copertura di atti di terrorismo, o, ancora, aiuti materiali

offerti ad esponenti di spicco dell 'estremismo 'nero';

altro è -si torna a ripeterlo- la riconducibilità delle

attività terroristiche e delle attività deviate di aPParati

statuali ad una medesima organizzazione, in virtù di una

saldatura operativa fondata su uno stabile vincolo di natura

consensuale.

In sintesi -e attingendo risultati in parte necessariamente

anitcipati altrove (406)- deve dirsi provato che:

- Licio GELLI; a partire dalla metà degli anni '70, si pose

al centro di una strategia ~cosiddetta 'del controllo'-

tendente a sottrarre il potere alla comunità nazionale,

politicamente intesa, ed a svuotare i contenuti

sostanziali della Costituzione, mediante un processo di

infiltrazione nei gangli vitali delle Istituzioni;

~ strumento principe del processo di occupazione delle

Istituzioni dall'interno .fu la Loggia 'P2', sUlla quale il

* * ** *(406) - Bfr. supra, sub 2.3.6.4).



GELLIvenne acquistando un potere incondizionato;

- oggetto privilegiato d'infiltrazione furono gli apparati

mì ì ì t ar ì , fra i cu ì alti gradi le affiliazioni fLlrono

massicce, nonché, precipuamente, i servizi ,di sicurezza;

- degli apparati di sicurezza, il GELLI, dopo avervi

assunto, pur senza a l c una veste ufficiale, una posizione

di assoluto rilievo già nella prima metà degli anni '70,

fini poi per divenire, in epoca p ì ù recente, l "occut t c

'dominus ' ;

- il prevenuto si mosse, con ruolo eminente, negli ambienti

coinvolti nei sussulti 'golpistici' dei primi anni '70;

- nella primavera del '74, in un'epoca in cui -come emerge

dai contenuti della riunione di Willa Vanda, dell 'autunno

1973- precedenti propensioni schiettamente

'golpistiche' venivano già digradando verso ipotesi di

involuzione autoritaria sostenuta da ambienti militari, il

BELLI finanziò la banda armata neofascista di Augusto

CAUCHI;

vi sono 'cointeressenze' -nei termini di cui si è detto-

fra Licio GELLI ed un terrorista 'nero' a tempo pieno come

, LO·!



Valerio FIORAVANTI;

- a parti re da epoca oramai remota, all'i nterno di qLlegl i

ambienti militari e degli apparati di sicurezza nei quali

il ruolo dell 'imputato veniva assumendo importanza via via

crescente, e segnatamente da parte di personaggi che sono

poi risultati direttamente collegati al GELLI attraverso

il vincolo dell'affiliazione alla 'P2', sono state poste

in essere condotte deviate di favoreggiamento di

esponenti dell'estremismo 'nero' e di sviamento ed

intossicazione delle indagini relative a gravissimi

delitti commessi da eversori neofascisti (407);

* * * *'*(407) - Con riferimento ai 'riguardi' sovente Llsati da
spezzoni deviati degli apparati di sicurezza nei
confronti di estremisti 'neri', si è già fatto
cenno, sub 2.4.4.2), del progetto, coltivato dal
MALETTI, dal LABRUNA e dal GIANNETTINI, di far
evadere Angelo VENTURA dal carcere di Monza. Tale
progetto, risalente al gennaio del 1973, si inquadra
evidentemente in quello, più vasto -comprendente
anche la fuga del FREDA- al quale il LABRUNA volle
interessare il DELLE CHIAIE verso la fine del '72.
Ricorda Vincenzo,VINCIGUERRA (cfr. EB, V3, C76, pp.
47-48) che, proprio nel 1973, fu contattato da Delfo
ZORZI, perché aiutasse il FREDA -evidentemente una
volta che fosse stato fatto evadere- ad attraversare
clandestinamente il confine fra l'Italia e
l'Austria. Il progetto abortì. Miglior sorte ebbe
Marco F'OZZAN, che potè sottrarsi ai provvedimenti
restri ttivi emessi, a SL\O car ì co .nel procedi mento per
la 'strage di Piazza Fontana', grazie ai soliti
MALETTI e LABRUNA. Il latitante POZZAN fu ospitato
ne!gli uffici del S. L D. di via Sicilia in Roma,
dotatp di un passaporto con false generalità ,e fatto
accompagnare in aerep,inIspagna (cfr. AA,V6,p.q.(l,
p720) , dove finirà anch'egli per gravitare
nell 'orbita del DELLE CHIAIE.

1,L,R7



- Paolo SIGNORELLI, del cui percorso eversivo si è detto

ampiamente, già "fautore di una linea politica che

prevedeva l'appoggio dei militari" e "favorevolissimo ad

un intervento militare •.• creato da cause destabilizzanti",

è stato da data remota in rapporto di collàborazione con

ambienti dell'Arma risultati poi collegati al GELLI

(tramite il piduista Col. CORNACCHIA) e con apparati di

dinamitarda ed eversiva risale ad anni lontani e trova da

apprezzati lavori di schedatùra;

per conto dei .qual i ebbe ad

vocazione

effettLlare

personaggio la cuiFACHINI,Massimiliano

sicurezza,

ultimo espressione nella strage del 2 agosto 1980, è

entrato a sua volta in contatto, sempre in anni lontani,

con ambienti del S.I.D., e segnatamente con Guido

GIANNETTINI e con quell'onnipresente Cap. LABRUNA che,

assieme al suo diretto superiore Gen. MALETTI, risulterà

poi iscrittto nelle liste di Castiglion Fibocchi;

- Fabio DE FELICE, già elemento di raccordo fra ambienti

militari ed eversione di destra, tese a porsi, tramite

l'ALEANDRI, in rapporto di collaborazione col GELLI;



contrario all~ lotta armata contro il 5istema, teorizzava

invece un uso del terrorismo inteso da un lato come

strumento per incutere paura e creare consenso, e

finalizzato, dall 'altro, alla stabilizzazione di quel

potere reale-al quaLe si proponeva di ,accedere ed al quale

la sua attenzione era costantemente rivolta; faceva

comprendere all'ALEANDRI come la banda armata fosse

soltanto uno degli aspetti di un più vasto ed ' articolato

disegno, nell'ambito del quale gli attentati potevano

fungere da merce di scambio per ottenere altri agganci o

condizionare delle scelte;

- Aldo SEMERARI, personaggio contiguo allla componente

'ordinovista' della contestata associazione e collocantesi

all'incrocio fra formazioni dell'eversione di destra,

ambienti della criminalità organizzata e frange degli

apparati di sicurezza, entrò direttamente in contatto con

Licio GELLI;

- il SIGNORELLI, il FACHINI, il DE FELICE ed il SEMERARI

hanno vissuto, in anni ormai prossimi alla strage d~

Bologna, la comune esperienza eversiva di Costruiamo

1684



l'Azione, ed i primi due hanno avuto ruolo di comprimari

all'interno della armata nella cui progettualità viene a

collocarsi l'attentato del ~ agosto 1980;

l'ALEANDRI ed il CALORE si allontanarono dal ·DE FELICE,

quando cominciarono a sospettare che la loro azione fosse

stata strumentalizzata ed arrivarono ad accarezzare l'idea

di sopprimere il GELLI; nella riunione che segnò il

definitivo distacco, il DE FELICE apostrofò il CALORE, nei

termini che si son visti, alla presenza del SEMERARI, del

FACHINI e del SIGNORELLI;

- Stefano DELLE CHIAIE, già legato all'ambiente 'golpista'

di Junio Valerio BORGHESE, già sicuro punto di riferimento

in Ispagna di una molteplicità di personaggi provenienti

da esperienze stragiste, già al centro del tentativo di

riLlnificazione di Avanguardia Nazionale ed Ordine Nuovo, è

stato poi impegnato in prima persona nella campagna di

arruolamenti di giovani terroristi lanciata dai vertici

avanguardisti a far tempo dalla fine 'del '79; ha

coordinato le attività dei vari TILGHER, BALLAN,

MANGIAMELI; è stato in collegamento con ambienti dei
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servizi segreti italiani Ce segnatamente col solito Cap.

LABRUNA), e non solo italiani; sotto l'ala protettrice di

quegli stessi ambienti militari e dei servizi segreti

argentini presso i quali enorme era l'influenza del GELLI,

ha cominciato dapprima a prosperare in quel paese, finendo

poi, dopo che i militari argentini avevano prestato

appoggio esterno al colpo di Stato boliviano dell 'SO, per

ricoprire in Bolivia addirittura una carica ufficiale

presso lo Stato maggiore dell'esercito;

contatto diretto (almeno telefonicamente,

emerge dagli atti) con lo stesso LicioGELLI;

è stato in

per quanto

- il TILGHER ed il BALLAN, legati a doppio filo al DELLE

CHIAIE da epoca assai risalente, si collocano entrambi al

centro della campagna di arruolamenti promossa dai vertici

avanguardisti, diretta all'incanalamento ed alla

strumentalizzazione dell'azione armata degli

giovanili dell'estremismo neofascista (40S);

* * * * *

amb.ienti

(40S) - Dopo la morte del MANGIAMELI, Giulia RACANIELLO
apprese da Leda PAGLIUCA MINETTI che il TILGHER, di
cui la PAGLIUCA parlava come di "un esponente
q~\alificato dell'ORGANIZZAZIONE al cui vertice era
DELLE CHIAIE", "avrebbe preso il posto del
MANGIAMELI" (cfr. EB, 1,/2, C42,p9).
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- il nome di Licio GELLI figura nell 'indirizzario di

, Conf i denti el ' ;

i vertici di Avanguardia si sono dimostrati refrattari

alla proposta, provenientè dal VINCIGUERRA, di collaborare

per far chiarezza sullo stragismo;

- anche dopo il fallimento della riunificazione fra le due

due tradizionali formazioni neofasciste (409), non vengono

- v'è un ampio travaso di contenuti, in relazione a profili

'Avanguardisti' ed 'Ordinovisti';

operativi,

livello

J
~.

fra

, Formaz ione

i collegamenti

avançuar-cì ì sta

di vertice,

documentodal

ameno,

Elementare' alle 'Norme Generali' allegate al 'Foglio

d'Ordini' di Ordine Nuovo del maggio '78;

- negli anni '79-'80, il SIGNORELLI, il FACHINI, il DELLE

CHIAIE, il· TILGHER, il BALLAN, con azione convergente,

concentrano le loro attenzioni, a fini di egemonizzazione

e strumentalizzazione, sui medesimi ambienti

dell 'eversione giovanile neofascista (Terza Posizione e

(409) * * * * *Nell'ambito del progetto di riunificazione, ad
Al bano Laz ì al e, nel '75, si .trovano
s;ignificative,mente riuniti in un un ì.co contesto gli
odi erni i mp LI té\ t i SIGNORELLI, FACHINI, DELLE CHIAIE,
TILGHER e BALLAN (oltre a Maurizio GIORGI).
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N.A.R.);

- Francesco PAZIENZA, approdato al SISMI del Gen. SANTOVITO

non tardi dell 'estate del '79 e d ì verurtona

rapidamente l'occulto direttore di fatto, se ne servì, fra

l'altro, in combutta col MUSUMECI, per orchestrare la

macchinazione voltà a deviare le indagini rel~tive alla

strage ~el Z agosto, indirizzandole verso la fantomati~a

pista internazionale, e stornandole dai vari SEMERARI,

FACHINI, DE FELICE, SIGNORELLI, FIORAVANTI: e ciò, in

perfetta sintonia con l'indicazione promanante da Licio

GELLI, con il quale il PAZIENZA era in rapporti personali,

ed al quale è risultato collegato non solo all'interno dei

servizi, ma anche in ambiente massonico, e attrverso la

conoscenza o frequentazione .di vari personaggi di

elevatissimo livello, operanti in settori diversi, ma

accomunati dall'affiliazione alla Loggia 'PZ';

- Pietro MUSUMECI, già interno al gruppo coagulatosi

nell'ambiente della Divisione 'Pastrengo', nel quel e

operano i vari PALUMBO e SANTORO (segnalatisi -come si è

visto- per gravissimi .epì.sodi di devì.azione), legato
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personal mente al GELLI fi n dalI a rhmi one di 'Vi Ila

Wanda', pid~ista, entra nel SISMI del SANTOVITO e, con il

PAZIENZA, che opera dietro le quinte, pone in essere il

depistaggio delle indagini per la strage di Bologna;

- il BELMONTE, legato al MUSUMECI da antica data, è entrato

al SISMI al suo seguito, nell 'organico dell'Ufficio

Controllo e Sicurezza, del quale il PAZIENZA farà poi la

sua base operativa; benché non sia risultato formalmente

iscritto alla P2, il suo 'cursus honorum' in ambito

massonico è, per il resto, folgorante e perfettamente

parallelo a quello dello stesso MUSUMECI; pienamente

consapevole del ruolo del PAZIENZA, si presta a rendersi

corresponsabile della varie manovre depistanti;

- Licio GELLI aveva 'ispirato' -con i risultati che si son

visti- anche il SISDE dei GRASSINI e dei CIOPPA.

Sulla scorta del complessivo quadro probatorio, tirando le

fila, si deve affermare che:

- anche dopo l'evoluzione che si registra nella strategia

gelliana attorno alla metà. degli anni '70, non viene meno,

ma piLlttosto si intens{fica, la
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penet~azione e cont~ollo degli appa~ati milita~i e di

si curezza;

- come e~a accaduto pe~ le condotte deviate della p r ì ma

metà degli anni '70 (depistaggi, connivenze,

favo~eggiamenti), allo stesso modo, all'indomani della

st~age del 2 agosto 1980, la complessa e pe~vicace manov~a

di intossicazione p~ocessuale in favo~e degli ambienti

dell'eve~sione neofascista ~aggiunti dalle p~ime indagini

-ambienti nei quali si annidavano i ~esponsabili

dell'attentato- fu posta in esse~e, dall'inte~no di

settod di quegli apparat ì , da uom ì n ì ~isLlltati poi legati

al BELLI;

- nella protezione acco~data all'eve~sione neofascista è

dunque individuabile una linea di continuità, che non

~isente dell'adeguamento della st~ategia gelli~na ai tempi

nuovi: che si pe~petua, cioè, anche dopo l'evoluzione

di p~opensioni più ma~catamente 'golpistiche' ve~so il

nuovo obiettivo dell'occupazione delle Istituzioni

dall'inte~no;

- tale '. linea di continuità è ~iscont~abilein una fitta



trama di rapporti tessuta in anni lontani e rinsaldatasi

nel tempo: si pensi al ruolo del Gen. PALUMBO nelle

deviazioni relative alla 'strage di Peteano', alla sua

affiliazione alla loggia del GELLI sin dal 1972 (anno in

cui quella strage fu perpetrata), ai suoi rapporti

extragerarchici col MU8UMECI nell'ambiente della Divisione

'Pastrengo', alla presenza di entrambi nella riunione di

'Willa vanda ' nel '73,'all' 'episodio ZICARI' del '74 (che

vede di nuovo protagonista il PALUMBO). e, da ultimo al

ruolo del piduista MU8UMECI -dall'interno del 8I8MI del

piduistà 8ANTOVITO- nelle deviazioni relative alla strage

del 2 agosto 1980;

le protezioni, e la loro reiterazione ancora in occasione

dei fatti che qui si giudicano, attestano, quantomeno, la

strumentalità -perdurante sino all'epoca cui l'imputazione

si riferisce- dell'azione eversiva o. dell'impunità

dell 'azione eversiva di coloro cui le protezioni venivano

accordate, rispetto agli interessi degli spezzoni deviati

degli apparati resisi di volta in volta responsabili

delle coperture e dei favoreggiamenti: interessi ed



ambienti deviati riconducibili ad unità proprio nel gruppo

di potere coagulatosi attorno al GELLI;

d'altronde, la strLlmental i tà dell' az ione eversiva

neofascista rispetto alla strategia gelliana è dimostrata,

in modo ancora pi~diretto, dal finanziamento alla banda

armata del CAUCHI: occorre richiamare, in proposito, le

pregevoli argomentazioni della Corte d'Assise di Firenze a

proposito delle finalità che l'imputato si riprometteva,

nel sovvenzionare il CAUCHI (410);

- gli impLltati SIGNORELLI, FACHINI, DE FELICE, DELLE CHIAIE,

TILGHER e BALLAN, collegati da una fitta e risalente trama

di rapporti, hanno avuto un'indubbia centralità ed un

ruolo di vertice negli ambienti dell 'eversione

neofascista, e dunque, virtualmente, avrebbero avuto

titolo per concludere lo 'storico' contratto ipotizzato

dall'accusa;

i collegamenti del SIGNORELLI con ambienti militari e dei

servizi di sicurezza, del FACHINI con apparati di

sicurezza, del DE FELICE con ambienti militari e, per

* * * * *(410) ~Cfr •. supra, sub 2.4.4.3.4).
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inte~posta pe~sona, col BELLI, del DELLE CHIAIE con

ambienti milita~i, con i se~vizi e di~ettamente col BELLI,

il ~appo~to di st~etta dipendenza del TILBHER (411) e del

BALLAN ~ispetto al DELLE CHIAIE, pongono questo g~uppo

'di impLltati -malg~ado le ostentazioni di indignazione e le

~ivendicazioni di pu~ezza ideologica- in una posizione

almeno di contiguità 'politica' ~ispetto alla componente

della contestata associazione che fa capo al BELLI ed ai

ve~tici del 8I8MI deviato.

Pi~ da vicino, si t~atta di vede~e se non di semplice

contiguità si sia semp~e t~attato, ma se, invece, almeno a

fa~ tempo da una ce~ta data, si sia venuta st~ingendo

-in te~mini tecnicamente app~ezzabil i nel senso

p~ecedentemente chia~ito- l "alleanza' che l'accusa p~edica.

Occo~~e conside~a~e, in p~oposito, il compendio delle

seguenti ci~costanze, che vengono a cade~e

anni a cavallo della st~age di Bologna,

* * * * *

pr-cpr ì o negli

e che vanno

(411) - Pe~ costui, e,. quindi, pe~ tutta la componente
aVangua~dista, occo~~etene~e alt~esi costantemente
p~r=sente, sul piano dei colle!gamenti significativi,
l'elemento di p~ova costituito dall'indirizza~io di
·Confidentiel'.
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considerate

significazione:

nella loro complessiva e combinata

- verso la fine del '78 viene a cessare il rapporto di

intermediazione fra il GELLI ed il DE FELICE da parte

dell 'ALEANDRI: rapporto sostanzialmente sterile, posto che

l'ALEANDRI, per motivi ideologici, non si fece latore

delle istanze, provenienti dal DE FELICE, rivolte ad

ottenere contatti "con ambienti economici ed affaristici",

né della . proposta di porre la loro organizzazione a

disposizione del GELLI;

- con la cessazione dei pellegrinaggi all' 'Excelsior'

dell'ALEANDRI -che aveva avuto il tempo di presentare al

GELLI il LANTI ed il SALOMONE, personaggi gravitanti

nell'orbita del DE FELICE- non viene certo meno il cordone

ombelicale fra l "organizzazione' ed il GELLI;

i legami si rinsalderanno: entrerà personalmente in

contatto col GELLI Aldo SEMERARI;

costui, presente -come il SIGNORELLI ed il FACHINI- alla

riunione che segna il definitivo distacco del CALORE (e

dell'ALEANDRIl dal DE FELICE (riunione nel cor:so della
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quale quest'ultimo si esprime in termini da cui esce

inequivocamente riaffermata la sua strategia tutt'altro

che rivoluzionaria di accesso al potere) l è lo stesso

personaggio che già aveva proposto ad esponenti della

'banda della Magliana' di collocare bombe ed effettuare

sequestri di persona;

unico è il vertice strategico ispiratore delle tre

campagne di attentati del 1978, del 1979 e del 1980

(quest'ultima riferibile alla banda armata oggetto di

giudizio) ;

- a quel vertice strategico il 8EMERARI è indissolubilmente

collegato, per aver aver partecipato all'esperienza di

'Costruiamo l'Azione' e per i rapporti che lo legano al DE

FELICE, al 8IGNORELLI, al FACHINI;

- il rapporto fra il GELLI ed il 8EMERARI -individuo

certamente non limitato dalle remore psicologiche che

avevano reso l'ALEANDRI un pessimo 'trait d'union'- si

viene a consolidare in un imprecisato momento intermedio

del crescendo terroristico rappresentato dalle campagne di

attentatitesté richiamate;
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- all er-ch é , dopo la str-age del 2 agosto 1980, acme

dell "escalation' ter-r-or-istica, le indagini si or-ientano

in dir-ezione dell'ambiente dei 8EMERARI, dei 8IGNORELLI,

dei DE FELICE, dei FACHINI, dei FIORAVANTI, ed i pr-imi

quattr-o vengono cattur-ati, scatta, da par-te del 818MI

gelliano e contr-o l'inchiesta, una macchinazione per- la

quale, a giusta r-agione, è stato speso l'aggettivo

llsconvol gente u •

In questo quadr-o di r-ifer-imento, non è chi non colga la

valenza, in senso accusator-io, delle manovr-e depistanti

analizzate nel capitolo r-elativo al delitto di calunnia

pILlr-iaggr-avata:' al punto che quelle deviazioni finiscono per-

assumer-e il r-uolo di pr-ova pr-incipe del delitto in esame. 8i

è visto come le tappe dell'intossicazione fur-ono scandite

dall'acuir-si ,di momento in momento, dell'esigenza di venir-e

in soccor-so dei var-i per-sonaggi coinvolti nell'inchiesta.

D'altr-onde, le stesse modalità oper-ative che, ad un cer-to

purrt o , ci si spinse ad adottar-e, sono oltr-emodo eloqLlenti:

due alti ufficiali del ser-vizio segr-eto militar-e si r-endono

cor-responsabili addir-ittur-a della collocazione su un tr-eno'"
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di L1na valigia carica di armi ed esplosivo. La

considerazione del gravissimo e mLlltiforme rischio che L1na

simile operazione necessariamente comportava è in grado di

orientare la complessiva valLltazione delle circostanze sopra

indicate in L1na direzione decisamente accLlsatoria: perché il

livello del rischioassLlnto è direttamente proporzionale al

grado della compenetrazione di interessi fra chi ha

depistato e chi del depistaggio doveva beneficiare. Più in

generale, la complessità, la pervicacia e la pericolosità

'alleanza' fra

a confortare l'assLlntodelle deviazioni tende

servizi deviati gelliani e

della

vertici

dell'eversione neofascista.

Ma tLltto qLlanto precede non consente di addivenire a

certezze. L'esistenza ola conclLlsione di L1n"alleanza'

configLlrantesi in forma tale da essere sLlssLlmibile sotto

la fattispecie astratta di cLli all'art. 270 bis non

rappresenta l'L1nica possibile chiave di lettLlra del

complesso di circostanze SLI cu ì si è focalizzata

l'attenzione. Iridubb ì amarrt e , fra il '79 e l' 'SO, si vengono

serrando i ranghi: non solo all'interno del mondo della



eversione (412), ma, grazie alla solidità e qualità del

raccordo che è venuto ad impersonare il SEMERARI, anche fra

eversione e ambienti GELLIANI; e, altrettanto indubbiamente,

in questo quadro, l'intossicazione delle indagini relative

alla strage del 2 agosto viene ad assumere il considerevole

peso probatorio che si è evidenziato.

Mancano tuttavia più diretti e specifici elementi di prova

idonei ad attribuire univocità, nel senso postLllato

dall'accusa, al tessuto logico-indiziario che si è venuto

delineando. In definitiva, alla stregua delle acquisizioni

raccolte, resta possibile che mai la contiguità ampiamente

dimostrata fra le due principali componenti della contestata

associazione sia venuta evolvendosi verso forme di

aggregazione penalmente apprezzabili. I fatti accertati non

implicano, in termini di stretta necessità, la conclusione.

del 'pactum sceleris'.

* * * * *

(412) - Si pensi, in particolare, all 'operà del MANGIAMELI,
che, per la doppia dipendenza di costui dal DELLE
CHIAIE e dal SIGNORELLI, e per i l sLIO essere
contemporaneamente interno a Terza Posizione e
•coll abor.atore' del gruppo •spontanei sta' del
FIORAVANTI, rappresenta un emblematico momento di'
aggregàzione 'militare'.



Concretamente, con rl-terlrllento al periodo posterlore

all'entrata in v1gore della norma incr1mlnatr1ce 1n esame, è

lecito -quantunque Sl tratti di ipotesi meno plauslbile di

quella sostenuta dalI 'accusa- ipot1zzare che le attività

'mil i tari ' (tanto quelle strettamente 'esecutive'

riconducibili alla banda armata oggetto di giudizio, quanto

quelle di arruolamento e r1compattàmento dell 'ambiente

l'intossicazione dell 'inchiesta, in favore degli ambienti

eversivo neofascista riferibili ai vertici avanguardisti) e

neofascisti raggi un t ì dalle prime indagini reI ati ve alI a

strage del 2 agosto, Sl.no state poste in essere al di fuori

di un previo accordo che, appunto, vincolasse una parte al

comp1mento di attività 'milltari', e la controparte a

fornire adeguate coperture.

A ben vedere, la spec1ficità della fattispecie associativa

oi cui si tratta di vagliare la sussistenza sta proprio in

questo: nella sua natura sinallagmatica. La contestata

associazione non congloba ì ncì ì vì cuì della medesima

estrazione, e, qU1ndi, naturalmente convergenti verso forme

di spontanea aggregazione in un unico organismo eversivo, ma
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grLlppi differenzla~l, por~a"orl dl interessl concretamente

contemperabili ln un unlCO disegno volto alla realizzazione

di attlvltà complesslvamente concertata in funzione dei

rispettivi apporti.

Una volta provato che quella concreta contemperabilità di

interessi ha dato luogo, nel corso del tempo, ad una

sitLlazione di permanente cont i guì tà fra ambienti

differenziati, e di reciproca strumentalizzazione delle

e che, fra quegli ambienti, si sono

fissati solidl punti di raccordo sul piano delle relazioni

lnterpersonail. non può ancora affermarsl"con certezza che,

in presenza delle peculiarità, ampiamente sottolineate,

della manovra depistante orchestrata dagli imputati di

cal uriri i a, il quadro sopra evidenziato deve celare per forza

di cose il vincolo associatlvo. Invero, il quadro probatorio

attesta che il grado di compenetrazione fra gli lnteressi

riferibili a quelle che sono state individuate -nello schema

più semplificato- come le due componenti della contestata

associazione, era comunque tale da giustificare -anche in

assenza del vincolo associativo- lo spiegamento, da parte



dell 'una, di attività impegnative e -fino ad un certo

livello di rischio- anche compromettenti, in favore

dell'altra. Quanto, appunto, al livello del rischio assunto,

se, da un lato, se ne è già evidenziata l'elevatezza,

occorre,dall 'altro, .adevitare enfatizzazioni e conclusioni

arbitrarie, coglierne.anche il limite. Si intende affermare

che, se la spericolatezza della manovra è evidente ed

individuare

(e tale -come si è visto-da non consentire di

un movente diverso da quello di apprestare

occorre tuttavia rapportarsiagli inquisiti),

innegabile

coperture

all'ottica soggettiva di chi tale manovra pose in essere:

ottica nella quale il rischio, per quanto assai elevato,

poteva apparire, secondo un calcolo aprioristico,

ragionevolmente accettabile. Chi intossicava le indagini non

era un ' qui vi s de populo': erano, i n combutta con altri

nascosti dietro le quinte, funzionari incardinati in un

delicatissimo Ufficio, riformato con la Legge 801 del 1977.

Non ·so10, quindi, godevano necessariamente di una sorta di

'presLlnzionedi credibilità'ima si muovevano in un contesto

e cons.trLlmenti tali da rendere estremamente di Hi coltosa >1a
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prova delle deviazioni che essi stessi venivano ponendo in

essere. Occorre tener presente, in definitiva, che, anche

dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi e l'allontanamento

'dei vertici piduisti del Servizio, dovranno passare anni

prima che, nel procedimento romano cosiddetto . del

Supersismi' si faccia luce sugli interventi di MUSUMECI e

soci nelle indagini per la strage del' 2 agosto, e venga meno

la sfrontata aspettativa di impunità che aveva accompagnato

le iniziative di costoro. Delle manovre inquinanti condotte

in danno dell' indagi ne rel ati va alI a strage del 2 agosto,

quella che desta maggiori perplessità, 'sotto il profilo in

esame, è la collocazione della ,valigias~ll treno Taranto-

Milano, per via dell'assoggettamento a ricatto cui -come si

è avuta cccas ìone di accennare- essa veni va ad esporre

coloro che, per porre in essere l'operazione, dovettero

avvalersi della collaborazione di ignoti terrori sti.

Su tali retroscena la Corte non dispone di elementi di

giLldizio;allo stato delle conoscenze, resta tLlttavia almeno

ipotizzabile -anche sulla scorta della comune casistica

gi udtz t ar ìa-iiche il rischio sia statoritenLlto accettabile,

1702



in virtù dell 'aspettativa di omertà che discendeva -come

sempre discende- dal concorso nel delitto: aspettativa tanto

piÙ fondata, in quanto gli ignoti complici erano dei

terroristi, "neri', per i quali una simile attività di

collaborazione con esponenti degli apparati era anche

"politicamente' inconfessabilel e ancor di p ì ù , in querrto i

compartecipi -come talLlno, formulando Lln'ipotesi sLllla que l e

la Corte non è chiamata a pr-cnunc ì ar-e ì , ha sostenuto- siano

stati gli stessi Valerio FIORAVANTI e Gilberto CAVALLINI.

-Ll complessivo giLldizio di insufficienza probatoria non

resta scalfito da quanto è dato argomentare sulla base dei

documenti di cui si è dettosub2.4.4.1'. Va subito detto

che nessuno di essi è interpretabile quale "risoluzione

strategica' o, comunqLle,qLlale espressione della contestata

/
,~
~

~

assoc i az ione, intesa come organismo già costituito ed

operante. Ciò va affermato anche con riferimento agli atti

del Convegno dell 'Istituto POLLIO. Infatti, ,se si vennero in

quell'occasione gettando le basi di un programma per

studiare i metodi di attuazione in Italia . della

"controrivoluzione', e se, sotto l'ala protettrice' dei
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servizi segreti, si venne indicando, in termini

sufficientemente espliciti, la direttrice volta alla

congiunzione operativa 'controrivoluzionarla' di esponenti

della destra e di militari, nondimeno, resta fermo, appunto,

che Cl si mLloveva, aìl or-a , sLll piano dene prospettive

programmati che. Ora, è ben vero che, a distanza di oltre

diecl annl, un personagglo dello spessore di Eliodoro POMAR

descrive come esistenti in atto si.tuazioni che sono, per.

certi versi, sostanzialmente ricondLlcibili ai paradigmi

ideali ì ncì ì va cìuab ì Lì dletro l'iniziativa di quel Convegno.

Ma è .vero anche che -a prescindere da ogni altra

considerazione- sarebbe arbitrario cogliere, nelle alleanze

raggrLlmate nel "potere oscuro" menzionato dal POMAR,

aggregazioni di persone fenomenologicamente inquadrabili fra

quelle cu ì ha rigLlardo la norma incriminatrice posta

dall'art. 270 bi,s del Codice F'enale (413). D'altronde, il

* * "'* *' *
(413) - Né, per altro verso, ci si può affidare alle

percezloni soggettlve del VINCIGUERRA (cfr. EB, V3,
C76, p31J, ilqLlale, dopo la. strage di Peteano e le
coperture, da lui non .richieste, che ne segLlirono,
ebbe "'chiaracqnsapevolezza che. esisteva una vera e
propria struttLlra cccu ì ta capace di porsi come
di rez ione strategi ca degl i . attentati e non"
-come . i n precedenza aveva pensato- "una . seri e. di
ra,Pporti umani e di aH i nitàpol i ti ca tra persone
pPE!ranti neglìapparati statal i· e persone operantl"
nel sud ~mbi~nte.



'memoriC\le' del POMAR è stC\to scritto in un'otticC\

difensivC\, E, risentendo pesC\ntemente delle diC\tribe interne

agli C\mbienti dell 'eversione neofC\scistC\, trC\sudC\ spirito di

parte: tC\lché non sC\rebbe àccusC\toriamente utilizzabile

nel pun t i in CUl indica determinati nominativi, che,

peraltro, sono solo pC\rzialmentecoincidenti con quelli

delle persone che l 'C\ccusa postLlla interne 'C\ll'associC\zione

eversivC\ oggetto di giudizio.

QLIC\nto poi "Il volume 'LC\ disintegrC\zione del sistema' ed ai

'fogli d'ordini di Ordine Nuovo', va semplicemente rilevC\to

che essi, <i\lmenosul plC\no delle C\ppC\renze, si muovono in

un 'otticC\ s ou ì s ì t amerite rivoluzionar,iC\ e certamente alienC\

da velI ei tà di colI usi one con'apparC\ti statLIC\l i. OrC\, non

v'è dubbio che 1"1 verifica dellC\ cor~ispondenza fra le

proclC\mC\zioni di principio e le sottostanti reC\ltà dalle

quali esse promclnC\no PLIÒ condurre "I ri SLll tati sorprendenti:

si è visto, infC\ttl, con particolare riferimento "Ii 'fogli

d'ordini di ordine Nuovo' come essi provengano da ambienti

che con gl i app ara t ì nanrio abbondantemente colI uso. i-la, al

di là di ques t o ri l i evo, non è certo nei dLle dòcumerrt ì n



ques t ì one che può indi v ì duar e ì. la , fi l osof i a '

dell 'associazione eversiva di cui si assume l'esistenza.

D'altronde, l'assenza d i 'risoluzioni strategiche' non

dovrebbe sorprendere, neppure ove la sussistenza 'della

contestata associazione fosse altrimenti provata in modo

certo. Tale associazione, infatti, per le s.tesse pecLlliarità

attribuitele dall'accusa, sarebbe dovuta rimanere occulta:

non solo perché i c o l I egamenti fra determi nate componenti

sarebbero stati , po l iti camente' inconfessabili; ma

soprattutto perché in tanto gli scopi ultimi avrebbero

POtLltO essere persegLliti, in quan t o l'organizzazione avesse

p o t u t o continuare, attraverso spezzoni deviati degli

apparati, ad operare dall'interno delle Istituzioni.

Ad eccezione del GIORGI e del DE FELICE, gli imputati

appaiono tutti raggiunti da elementi di prova -analizzati

nei precedenti paragrafi e ripresi nel presente- idonei a

giustificarne l'assoluzione con la formula del dubolO e non

con la formLlla ampia. Non fa eccezione il DELLE CHIAIE,

benché il SLIO nome ricorra nelle informative depistanti

redatte da MUSUMECI e soci. Dopo quanto si è argomentato aub



2.4.4.4.2) lettera al, l'immagine del DELLE CHIAIE vittima

di un complotto. ordito dal GELLle dal qruppo a lui facente

capo è semplicemente improponibile. Sul punto è necessario

soffermare brevemente l'attenzione. Scopo di chi ha

orgamzzato la complessa manovra depistante delle indagini

relative alla strage del 2 agosto, era -come si è

reiteratamente affermato- quello di stornare le indagini

stesse dalla pi sta originariamente battut.a dagl i i n qu ì r-arrt ì,

Il conseguimento dell'obiettivo imponeva la creazione di ·una

pista alternativa, alla quale si provvide nei modi che si

</.

son visti. Ora, il Di::LLE CHIAIE, nei suoi comodi soggiorni

sudamericani, non soltanto non correva il benché minimo

rischio per quanto riguarda lo 'statLls libertatis', ma

doveva semplicemente attendere che la pista internazionale

-come inevitabilmente doveva accadere- si sgohfiasse, per

uscire a testa alta e rivendicare ancora una volta, come non

ha mancato di fare, il ruolo di calunniato, di vittima

designata, di capro espi.atori D degli apparati. In

definitiva, nelle intenzioni dei vertici deviati del SISMI,

la • pi sta. i nternazional e' , una volta raggi unto 1 D scopo,



avrebbe dOVLltO esser lasc1ata anaare alla deriva; né avrebbe

mai potuto essere rivitalizzata, portando allo scoperto

l'inesistente 'fonte'. Certo non è mancato chi -come il

VALE, il FIORE e l'ADINOLFI- si è trovato a subire pesanti

inizi~tive giudiz1arie. Ma non è qUesto il caso del DELLE

CHIAIE, a car1co del quale non si provvide certo a

,
precostituire elementi ai apparente riscontro.

Né si dica che disavventure giudizi.ri~derivaronopoi al

DELLE CHIAIE nel contesto della cosiddetta 'pista CIOLINI'.

Non compete a questa Corte -che non disporrebbe comunque dei

necessari s t r-urnerrt ì conosci ti vi - prendere posi z ì orie in

ordine al problema dell'eventuale responsabilità del DELLE

CHIAIE per la s~rage del 2 agosto: tale ipotesi accusatoria

è oggetto -come si è visto- di un separato procedimento

(stralciato dal presente), che pende t.Llttora in fase

is~ruttor1a. E, allo stesso mOdo, non compete alla Cor~e,

prendere pos1zione, 1n un senso o nell'altro, sulla

cosiddetta 'pista ClOLINI', in ordine alla quale, comunque,

allo stato degli atti, non sarebbe pensabile di poter

pronunciare l'ultima parola. QLlelloche si deve invece
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sottolineare in questa sede è che, allo stato delle

conoscenze, sul piano delle ipotesi, è possibile sostenere

ragionevolmente che, sul nucleo originario delle

rivelazioni del CIOLINI, si sia venuta innestando una

manovra orchestrata da spezzoni degli apparati, volta a

coprire quegli stessi ambienti che da tali rivelazioni

ri sultavano raggiunti: e ci e , secondo la consueta tecni ca,

consistente nell 'immergere determinate informazioni in un

contesto di falsità, affinché, nella successiva verifica da

parte degli inquirenti, l'intero complesso informativo ne

resti travolto.

Non giova qui riprendere le pregevoli e misurate

argomentazioni svolte sul tema del 'caso CIOLINI' dal

Giudice Istruttore (414): argomentazioni alle quali occorre

fare semplicemente rinvio. Basterà aggiungere come non

appaia priva di signiiicato la circostanza che, ancora nel

1986, lo stesso PAZIENZA sia apparso impegnato in un

tentati vo di ri edi z ì one di determinati aspetti dell a 'pi sta

* * ** *

(414) - Cfr. SO, pp. 903ss.



CIDUNI' (415).

In buona sostanza, a prescindere -lo si ripete- da ogni

diversa valutazione, che non compete a questa Corte, è

tutt'altro che dimostrato, allo stato degli atti, che, da

parte di ambi enti degli apparati, nel contesto dell a vi cenda

CIDLINI, ci si sia mossi con il ~roposito di 'incastrare'o,

comunque, con intenti gravatori, nei confronti del DELLE

CHIAIE. Sul piano dell'obiettività, resta il fatto che

. entrambi ·i mandati di cattura emessi a carico del DELLE

CHIAIE nel contesto della 'pista CIDLINI' hanno finito per

essere revocati (416) e che l'imputato, dopo la aua

espulsione dal Venezuela, è stato detenuto nel presente

Procedimento soltanto in forza di un titolo recante

l'ipotesi accusatoria che vuole il DELLE CHIAIE associato

con esponenti di spezzoni deviati dei servizi: ipotesi che,

se non ha trovato sufficiente suffragioprobatorio in ordine

all'elemento costitutivo del reato consistente nello stabile

vincolo associ ati ve su base consensual e, non è certamente

* * * * *(415) - Cfr' PAZ., V2, C27. pp. 14 ss. e 65 ss. Al F'AZIENZA
non furono poi forniti , . ofuro[lo forniti solo in
parte, illecessari sLlpportidocumentali: cfr.supra
sub L 10. pp2L

(416) - Cfr. DC, V3,. C6 pp. 104-105,
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stata smentita nella parte in cui attiene ai collegamenti

del DELLE CHIAIE con ambienti deviati dei servizi ~acenti

capo al GELLI, ed ai contatti diretti con lo stesso GELLI.

ConcI LISivamente: con ri feri mento a tutti gli imputati

diversi dal DE FELICE e dal GIORGI , il quadro probatorio

-secondo quanto si è argomentato- non evidenzia con certezza

condotte riconducibili al paradigma astratto di cui

all'art. 270 bis del Codice Penale. Evidenzia viceversa con

contiguità fra determinati

atti vi tà: situazione

delle

quant.un queche,

strumentalizzazionedi reciproca

situazione di

e

unacertezza

ambienti,

rispettive

macr-oscopicamente e concretamente allarmante, non attiene

alla sfera del diritto penale, se non in un'eventuale

prospettiva 'de iure condendo'.
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S~condo quanto emerge da ciò che si è riferito in narrativa,

sub 1.4.6), il probléma si pone nei seguenti termini:

l 'HUBEL fLI esaminato nella veste formale di testimone;

rifiutò di rispondere a varie domande dell 'Istru~tore; la

sua posizione era tale per cui egli non avrebbe dOVLltO

essere sentito come testimone, versando in una situazioné

di potenziale imputabilità, in quarrt c determinate risposte

-se fossero state di un certo segno- avrebbero potuto

portare alla sua incriminazione (per reati associativi od

altro, dal momento che l'esame veniva condotto, fra l'altro,

anche .ull~ sue attività in Libano e su quelle del 'gruppo

HDFFMANN', all'interno del quale aveva militato, nonché

sugli eventuali collegamenti con Italiani addestratisi in

Libano); in assenza di cause estintive del reato, su tali

premesse si dovrebbe. pervenire all'assoluzione per non

pLtnibilità, ai sensi del combinato disposto d~gliartt. 3E!4,

II comma Codice Penale!: 479 I comma Codice Pr.ocedura
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Penal e; resta infatti esclusa ogni diversa formula

assolutoria, atteso che l'HUBEL sottacque circostanze che,

0111 'epoca, apparivano rilevanti ai fini del giudizio (1) •,

peraltro, il delitto di cui all'art. 372 Codice Penale è

ricompreso nel decreto di clemenza 16/12/1986n. 865, di cui

l 'HUBEL può benefi ci are, non risultando, dal suo

certificato penale (2), condizioni soggettive ostative; e

poiché l'art. 152 II comma del Codice di rito non prevede

l'assoluzione per non punibilità fra le formLlle che -ove la

relativa situazione di. merito sia evidente~ debbono comunque

prevalere sulla declaratoria di estinzione del reato, deve

,qui farsi luogo a declaratoria di non procedibilità, per

essere il reato ascri tto all' HUBEL esti nto per intervenuta

amnistia.

* * * * *
(1) - Ciò è decisivo,' dovendo la rilevanza ai fini del

giudizio e la pertinenza in relazione all'oggetto
della prova essere prese in considerazione con
riferimento alla situazione processuale esistente al
momento della consumazione del reato, anche se, in
concreto, a segLlito di determinati sviluppi, la
deposizione reticente (o f'alsa) non sia entrata nel
no",ero . degli elementi che hanno ', influito .. aul La
decisione: cfr. Cass., Sez. VI,sentenza n. 89 del
16/3170 -udienza. 20/1/70": Presidente Felicettr,
imp.Geromin e sentenza n. 12533 del 30/12/85 -Lldienza
24/10185- Presidente. Marvasi, imp.Marine11o; cfr.
anche>sentel1zal1..694::i del 417 /86 .....I.11:li.enz a 12/3/86....
Pr.esidenteMainieri, imputato Giambarresi.

(2) - Cfr,CP , .011.
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La responsabilità del GIORGI è ampiamente provata. Va subito

osservato che l'indicazione accusatoria a suo carico è, per

la provenienza, di assoluta affidabilità. Non può non

sottolinearsi.. infatti, che, ad indicare il GIORGI come

COILli che aveva 'depositato l'arma là dove essa venne

rinvenuta e sequestrata, fu Carmine PALLADINO, non soltanto

camerata, ma amico fraterno del GIORGI.

Che il PALLADINO, fra l'altro raggiunto da accuse ben pHI

gravi, si si a i ndcrt t o', per scagi onare se stesso, ad

accusare falsamente l'ami co ,al qua l e era legato anche dalla

comune militanza in Av~nguardia Nazionale e da una pregressa

e.speri enza lavorativa, è già circostanza del t.u t t.o

inverosimile. Ma le accuse del PALLADINO hanno anche trovato

dettagliata conferma nelle parole di Emanuele PINTUS. Cosi

il PINTUS al Giudice Istruttore (3), il 17/7/1985 " .• • • ml

risulta che la pistola sequestrata dalla Polizia Giudiziaria

in casa di Carmelo era di proprietà o almeno nella

* * * * *(3) Cfr. IB, C4, p18. Le dichiarazioni istruttorie del
PINTUS, citato per il dibattimento ma, risLlltato
irreperibile, sono state dichiarate utilizzabili (VLI
4/12/87, p 12) •
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disponibilit~ di Maurizio GIORGI. Fu il GIORGI a consegnare

la pistola a Carmine pregandolo .di custodirla per brevissimo

tempo. In effetti fu lo stesso Maurizio, su autorizzazione

del F'ALLADINO e con le chiavi di casa dategli da questo, ad

andare in casa F'ALLADINOe a deporre l'arma nel luogo in cui

fu poi trovata. Stranamente la pistola rimase a casa del

F'ALLADINO non per brevissimo tempo come aveva detto GIORGI,

ma per circa quì nd ì c ì giorni fino a quando venne sequestrata

dalla Digos di Roma... "

In qLlesto 'quadro va interpretata la .motivazione addotta dal

GIORGI a sostegno della linea di dichi.arata rinuncia a

difendersi adottata in istruttoria (4). Il GIORGI si sarebbe

determinato a tale scelta "per rispetto alla memoria" del

F'ALLADINO, alla quale il prevenuto si è dichiarato legato.

Siffatta motivazione suona come una criptoconfessione, sotto

forma di implicito riconoscimento della veridicità delle

accuse provenienti dalF'ALLADINO, dal momento che non si

vede qual e ri spett'o sarebb.e dovuto a col u ì che si fosse

macchiato di un 'odiosa calunnia nei confronti di un camerata

ed amico fraterno.

* * * * *(4) - Cfr. lE, C6, pp. 41 e 130.



L'arma abusi vamente detenLlta dall'i mputa t o proveni va dal

delitto di cancellazione del numero di matricola di cui

a l I 'art. 11 IV comma, 2§! parte L. 18/4/1975 n. 110 (5) ,

commesso dal precedente detentore, e, indirettamente, dal

delitto di rapina. Grazie agli accertamenti di laboratorio

condotti sull'arma in sequestro, è stato possibile

individuare, SLII rigo sottostante al contrassegno

matricolare, . le lettere "V'.' ed "E". Ora -in virtù di

precedenti esperienze di laboratorio del Centro

InVestigazioni Scientifiche dei Carabinieri e di successive

indagini (6)- è risultato che l'Istituto di Vigilanza

dell'Urbe dell 'Associazione Nazionale Combattenti ~ Reduci,

con sede in Roma, Piazza Ippolito Nievo 27, era in possesso

di numerose pistole Beretta recanti la dicitura "VIGILI

NOTTURNI URBE", le cui lettere iniziale e finale sono

appunto la "V" e la "E". La pistola in sequestro appartiene

* * * * *(5) - Cfr. Cass., Sez. II, sento n. 2795 del 7/3/87 -udienza
3/11/86- Presidente Montanari, imp. Frisa:
"L'acquistare o il ricevere un'arma che sia stata
privata dei SLIOi segni di identificazione integra il
delitto di ricettaz.ione,. giacché ai fini
dell'identificazione del predetto reato ~n tema di
armi, il reato presLlpposto PLIÒ ben concretarsi in
que l I o di cancellazi one del numer-o di matrIcola
dell'arma". Cfr ".. altresì Cass., Sez. n,!;;ent. n.6479
del 27/6/86. -Lldienza27/1/86- Presidente Montanari,
imp. Strangio.

(6)- Cfr. RB,I,J3,C46,pp. il, e 7-9.



dunque al novero di quelle uscite dalla disponibilità

dell 'IstitLlto di Vigilanza in questione, per esser state~

sottratte a Guardie Giurate dallo stesso dipendenti, in

occasione di rapine (7).

F'er ciò che attiene alla consapevolezza, da parte del

GIORGI, dei reati presupposti, va detto, con riferimento

alla cancellazione del numero di matricola, che la prova

emerge dall'evidenza materiale dei fatti, appalesandosi

necessariamente la cancellazione all"accipiens', all'atto

rapina collocantesi a monte, che la natura dell 'oggetto

dell'apprensione dell'arma (8); e con riferimento alla

ricevuto e l'abrasione del numero di matricola -anche a

prescindere dall'ipotesi che il rapinatore oil precedente

ricettatore, nel cedere l'arma all'imputato, lo abbia reso

* ** * *·(7) - In RB, V3, C46, pp; 7-9, trovasi ~'elencazione delle
pi stole Beretta, cal i bro 7,65, modello 70, con la.
di ci tLlra "VIGILI NOTTURNI DELL' URBE" , sottratte nel
corso di rapine perpetrate fra l '1/1/78 ed il 30/4/82.
La provenienza dell'arma da uno di tali delitti
piuttosto che dagli altri può esser ritenuta soltanto
in via di probabilità (cfr., sul punto, RB, V3, C46,
P 11> •

(8) - Cfr. Casso Sez. I, Sento n. 3600 del 21/3/88 -udienza
23/10/87- Presidente Dolce, ì mp , Castorina: "Se già ,il
sempl i ce possesso di un.' arma cl andesti na costituisce
reato, la sua ricezione integra il delitto di
ri cettaz ione, i n quanto 1 ' assenzadell a marca; della
matricola e degli altri segni di ~aratterizzazione e
controllo del banco nazionale di prova impressi
SLl.ll 'arma eviden3~él, l'origine delittuosa dell'arma
stessa, dell a qLlale l'agente non può non avere
coscienza in qyantopalese."
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espress~mente edotto delle specifiche circostanze della

sottrazione- erano la riprova di una detenzione clandestina

resa necessaria dalla provenienza della pistola da un

precedente delitto (9).

6...;!...1....::a Il Q5tlit:J;QQi isl§5t .Qi~b.isr:s6.iQD.i §!dll':iQ5tD.:ti:J;§
contestato al PICCIAFUOCO
-----~---- -- --~~-----~-

In ordine al delitto di cui al capo 13 della rubrica, il

PICCIAFUOCO è confesso, e, d'altronde, la sua responsabilità

è documentaI mente provata. Essendo stato il prevenuto

dichiarato delinquente abituale sin dal 26/2/1971 (10), non

può egli beneficiare dell'amnistia di cui ai decreti di

clemenza nn. 744~81 e 865186, stante il divieto posto

dall'art. 4 di ciascuno di detti provvedimenti legislativi.

Peraltro, alla data del 2/2/1988, il delitto si è estinto

per l'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione:

occorre quindi far luogo alla conseguente declaratoria.

* * * * *(9) - Cfr. Casso Sez. II, sento n. 3799 del 28/4/84
udienza 5112/83, Presidente Calcagni, imp. Del Prete:
"Bus s ì s t e ricettazione in caso di acquisto o
ricezione di un'arma con i numeri di matricola
cancellati in quanto ciò ingenera in qualsiasi
persona di media levatura intellettuale la certezza
che l 'arma medesimasi~di proveni enza deli ttLlosa u

•

E'appena il caso di ricordare come lagiurisprudemza
di legittimità esclLlda poi che la conoscenza della
provenienza delittuosa debba estendersi a l I a preci sa
e completa cognizione delle cir.c:ostanze di tempo e di
luogo e delle modalità esecutive del reato
Pi'"e7Llpppsto, . ba.stando . invece ..•. la. consapevolezza di
acqLli st,are coseproveni enti da del i tto.

(10) Cfr. certificato penale, inCP,C16.
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~~~~~l Il iCsiisill§uiQ §su~iQusiQciQ Q§91i iillQ~isii Q§C i
Q~sli iui§cyi§u§ Q§~lsCsiQcis Qi C§§QQu§sQilii~

I fatti di cui ai capi 2 e 3 del procedimento n.12/86 e

quelli di cui al procedimento n. 2/87 sono -riguardati in

concreto- di inaudita gravità. SLll. purrto è sLlperfluo

spendere parole. Basterà .soltanto fare rinvio, per ciò che

attiene alla banda armata, alle caratteristiche della stessa

(come si sono venute evidenziando 'in sede materiae'), al

programma che essa si prefiggeva, e, a quell'infallibile

misLlratore dell a peri colosi tà che è rappresentato dai

cOncreti, tragici episodi di attuazione del programma

stesso; ricordare semplicemente, per quanto attiene alla

strage del 2 agosto, che si tratta del più sanguinosao

eccidio perpetrato in Europa in tempo di pace; sottolineare

infine, con riferimento alla calunnia, la gravità dei reati

oggetto delle false incolpazi~ni, nonché il fatto che tale

calunnia si inquadra in una pervicace, articolata manovra di

depistaggio delle indagini faticosamente condotte per

l'individuazione degli autori dell'orrenda eccidio del 2

agosto: manovra posta in essere servendosi di strutture
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istituzionalmente deputate anche alla prevenzione degli atti

d i : terrorismo. Premesse tali considerazioni di ordine

generale, da aversi presenti per ciascuno -unitamente a quelle

che saranno ulteri~rmente indicate- in sede di irrogazione

della pena base per i delitti diversi da quelli di strage e

di omicidio plurimo; e rilevato come la stessa gravità del

fatto sia di per sé ostativa al riconoscimento, in favore

degliaLltori di tali uìt ì mì dL\e delitti, di attenuazioni di

pena eH art. 62 bis Codice penale, peralt~o non richieste

-neppure in via di subordine- per neSSLlno degli imputati che

con la presente sentenza vengono

osservare. ancora quanto segue.

condannati, occorre

~2aaimili2QQ Eeç~l~l: va condannato all'ergastolo sia per il

delitto di cui al. capo 3 che per quello di cui al capo 4

dell~imputazione. Gli ulteriori delitti di cui viene

riconosciuto colpevole, in quanto puniti con pena omogenea,

vanno un i f i cati nel vincolo della cont,i nuaz ione,

rappresentando i delitti di cui ai capi 5, 6 ed 8, tra

loro contestuali, espressione operativa di un unico disegno

cri mi noso, r ì ccnduc ì bi! e al programma terroristi co dell a



banda armata. I delitti vanno riuniti sotto la più grave

ipotesi di cu ì al capo 2, per la quale, avuto anche

riguardo pericolosità del FACHINI, misLlrabile

attraverso la centralità della sua figura nella bandà

armata, la sua veste di stratega del terrorismo, il ruolo

eminente da lui diuturnamente svolto negli ambienti veneti

e non soltanto veneti dell 'eversione neofascista -e valutato

ogni ulteribre elemento di cui all' art. 133 Codice Penale-

la pena base va fissata in anni 14 di reclusione,

aumentarsi ad anni 15 per effetto della continuazione.

vale per costui quanto si

da

è

detto per il FACHINI circa la pena da irrogare per i capi -3

e 4 della rubrica e l'unificazione ex art. 81 degli altri

delitti. In ordine alla sua personalità, va semplicemente

ricordato, a tacer d'altro, che egli è responsabile di una

i n-numerevole seri e di del i tti (tra cu ì efferati omi ci di) ,

nel novero dei quali la strage rappresenta il più grave, ma

non l'ultimo, e .che solo la cattLlra ha posto fine a lLa sua

frenetica attività terroristica. Valutato ogni ulteriore

elemento di cui all' art. 133 Codice Penale, determinata



conseguentemente in annl 14 dl recluslone la pena per il piO

grave reato dl cui al capo 2, e aumentata la stessa ad anni

15 per effetto della contestata recidiva, il trattamento

sanzionatorio si fissa ln anni 16 di reclusione a seguito

dell'aumento ex art. 81 Codice Penale.

Er:§l!l!;§§!;§l tlBtI!2BQ: anche per costei deve valere quarrto detto

a proposito del FACHINI circa la pena da infliggere per i

capi 3 e 4 della r unr-ì c a e circa l'unificazione degli altri

delitti. La sua carriera crlmlnale, è, a far tempo da una

certa data, perfettamente parallela a quella del FIORAVANTI,

di cu ì l'impLltata finlsce per condividere le scelte

esistenziali, 'politiche' ed operative, con risultati che

sono ~ristemente noti. Anche nel suo caso soltanto la

cattura, avvenute ad oltre un anno di di stanza da quella del

FIORAVANTI , ha posto fine all'instancabile attività

terrorlstica. Valutato ognl ulteriore elemento di cui

all'art. 133 Codice f'enale, la pena base va fissata in anni

14 di reclusione per 11 delitto di cui al capo 2, ed'

aumentata ad anni 15 per effetto della continuazione.

§gr:gig E1.QQ1.BEb1QQQ:' anch' egli va condannato all' ergastolo



sia per il delitto di strage che per quello di omicidio

plurimo. Gli altri delitti di cui risponde sono uniti nel

vincolo della continuazione, per le ragioni già esposte a

proposito -del ' FACHINI. F'r:ì:ma"- ,ancora, ,di '··rendersi

c;:orresponsabile dell 'efferato crimine del, 2 agosto 1980,

aveva dato prova di eccezionale pericolosità: autore di

innumerevoli reati contro il patrimonio, dichiarato

delinquente abituale sin dal 1971, era riuscito ad evadere

pHI volte (11). Nel SLIO caso, il delitto p ì ù grave -a

seguito della derubricazione del capo 2- è quello del capo

5. La pena base -valutato ogni ulteriore elemento di cui

all' art. 133 Codice Penale- ,va fissata' in anni 6 di

reclusione e ~ 600.000 di multa; aumentata prima ad anni 9

di reclusione e ~ 900.000 ex art. 1 D.L. 625/79, detta pena,

per effetto della contestata recidiva -dalla quale va però

escluso l'aspetto della specificità (12)- va ancora

aumentata ad anni 11 di reclusione e ~ 1.100.000 di mul t a , e

quindi fissata, ex art. 81, in anni 12 di reclLlsionee ~

1.200.000 di multa.

* * * * *(11) - Cfr .RA, V9 bis, C383 bi sIA, p.7.
(12) Nel certHi cato penale del ,PICCIAFUOCO (cfr'.CP, C16)

non si rinvengono precedenti della stessa indole.



in presenza di pi Il reati puniti con l'ergastolo

e di ulteriori reati puniti con pena detentiva temporanea,

la pena da ~pplicarsi in concreto, ai sensi dell'art. 72

Codi ce PenaI e, è quella del l 'ergastolo. con l'i sol amento

d ì ur-ncn misura, quest'ultima, che si stima equo debba

protrarsi per anni 1 quarrto al primo ed alla terza, per anni

1 e mesi uno quanto al FIORAVANTI e per mesi 8 quanto al

F'ICCIAFUOCO.

E~Q1Q §l§~QB~bbl: è stato costui, sotto le mentite spoglie

di "maitre à penser', in realtà il caftivo maestro di molti

. giovani, permeabili dal SLIO messaggio di violenza

terroristica. E' la banda armata oggetto di giudizio una

sorta di creatura del SIGNORELLI, nella quale ha trovato

l'ultima espressione una vocazione eversiva le cui radici

affondano -come si è avuto modo di vedere- in precedenti

esperienze. La pericolosità del personaggio, emergente con

chiarezza dal suo ruolo di ideologo,.arruolatore e stratega,

si misura altresi attraverso la sua attività di "ispi~atore'

di singole azioni, quali l'assassinio del dotto AMATO.

i 7'/4.



La pena -valutato ogni ulteriore elemento di cui all' art.

133 Codice F'enale- va fissàta in anni 12 di reclusione. Né

sussi.stono· ragi onì su cui fondare atten~lazioni' di pena

·eH art. 62 bis Codice Penale, poiché non si vede da cosa il

riconoscimento di attenuanti generiche si potrebbe far

discendere: non dall 'età del prevenuto, non dal contegno

processuale, non dalla condotta di vita anteatta.

§ilg§C~Q ga~abbl~l: evaso mentre era detenuto con l'accusa

di omicidio, si è prodotto, fra il '78 e l '83 (cioè fino

alla cattura), in un'ulteriore impressionante 'escalation'

criminale, costellata di innumerevoli delitti, fra cui -ari

omi ci di. Ha vissuto con èontinuità, da protagonista

'operativo', in prima linea, la stagione della banda armata

oggetto di giudizio. Il livello della sua 'professionalità'

è attestato dall'aver egli saputo uccidere lucidamente, a

sangue freddo. Valutato ogni ulteriore elemento di cui

0111 •art. 133 Codice Penale, il prevenuto va condannato ad

anni 13 di reclLlsione. Non merita attenuanti generiche (13).

l;gigig §lYbla~l: ha precedentoi per reati mi litari, .rap ì nOI,

detenzione abusiva di armi e munizioni, reati di falso ed

* * * * *(13) -Gfr., wul punto, la posizione· del SIGNORELLlm
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altro. Già gravitante nell 'ambiente che si riconosceva in

Costruiamo l'Azione, divenne titolare di una sorta di

agenzia del terrorismo, in grado di fornire supporto logistico

ad una molteplicità di gruppi armati, di estrazione politica

non omogenea. L'enorme disponibilità di armi ed esplosivi,

custoditi in vari depositi, e la febbrile attività di

falsificazione di documenti di identità e di circolazione,

oltre ad essere, in sè, sintomo tangibile ed inequivoco di

eccezionale atti tLldi ne criminale, attestano altresl.,

nell' i mpu t atc , formidabili qualità di propulsore di

attività terroristica.

Il prevenuto non merita attenuanti generiche (14).

La pena base -valutato ogni ulter~ore elemento di cui

all 'art. 133 Codice Penale- va fissata in anni 9, ed

aumentata ad anni

recidiva.

10 di reclusione per la contestata

BQQ~LiQ BI~e~I: era da tempo esponente della cellula veneta

facente capo al FACHINI. L'esser stato il RINANI messo a

parte del progetto della strage misura efficacemente la

.profondità- del' SLIO- inserimento nel:la banda al'""m.ata e del

* * * * *(14) -Cfr. la nota che precede.



rapporto di fiducia che lo legava ai vertici; peraltro, la

figura ed il ruolo dell'imputato non appaiono centrali nel

contesto dell 'organizzazione che qui si giudica. La pena di

anni 6 di reclusione, intermedia fra il minimo ed il massimo

edittali comminati per la semplice partecipazione a banda

armata, appare contemperare equamente -valutato anche ogni

ulteriore elemento di cui all' art. 133 Codice Penale- tale-

relativa modestia del ruolo dell'imputato, e l'obiettiva

gravità del fatto di aver partecipato ad una banda armata

con le caratteristiche di pericolosità evidenziate 'in sede

materiae'. L'imputato non merita attenuanti generiche (15).

bi~iQ §sbbl: sulla pericolosità di costui è superfluo

soffermarsi a lungo. in considerazione di ciò che emerge da

quanto si è detto sub 2.3) e 2.4). Basterà qui sottolineare

che la vicenda del depistaggio della strage di Bologna,

rispetto alla quale l'imputato ha assunto il ruolo di

mandante, si spiega soltanto come espressione operativa di

qu a I vero e propri o contropotere i n vi rtl~ del
l ."' ,_. -' ,_

quale il

BELLI, al vertice di un a loggia massoni ca del tutto anomala,

* * * * *(15) - Cfr. la nota (13).
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gestita come una personale emanazione, veniva·attraverso di

essa esercitando .un pesante condizionamento sugli .equilibri

politici ed economici del Paese, in ossequio aLl~ logica

. del controllo ~, contrapposta a.-qLlelladel governo;, che tale

condizionamento~. oltre che mediante la strumentaltzzazione

dell'~ttività di formazioni eversive neofasciste·. 1161,

passava attraverso una massiccia opera di penetraz~one negli

apparati statuali, grazie agli arruolamenti ... ID'1 nella

Log~ia P2~~che il progetto politico riferibile al.BELLI ed

alla. sua loggia era ispirato .. ad.· una. c cncez ì.one pre-

ideologica del potere, ambito nella sua pi~ diretta e

brLltal.e.effetti vi tà, e, mi r ando. ad, incidere non su parti del

sistema, ma-sul sistema stesso nella sua- pi~·intima ragion

d'essere, si connotava per la valenza antiistituzionale e

tendel'1zialmente evers.iva dell 'ordinamento •• - . ,

Non si ravvisano elementi su cui fondare i l ' r.ic:onoscirrtento

la relaziol')e conclusiva di
Commissione Interparlamantere

V5, C29, passim.

di attenuanti generiche 1181, che comunque apparirebbero

* * * * *1161 ~'Il ruolo di sovventore di una formazione armata
neofascista Toscana è costato al GELLl ~come si è
visto- la recente condanna ad anni 8 di reclLlsione
da parte della Corte d'Assise di Firenze Icfr. vu
10/6/88-, pp. 17ss. l,.

1171 - Per i quali, cfr.
ffia.9gi qr,anz"" dell a
d'Inchiesta, in AA,

1181 - Cfr. la nota 1131.



inidonee, in un 'eventuale giLldizio di c ornpar az.ì orie , a

controbilanciare il peso delle contestate aggravanti.

La pena base -valutato ogni ulteriore elemento di cui allo

art. 133 Codice Penale- va fissata in anni 5 di reclusione,

ed aLimentata pri ma ad anni 7 e mesi 6. .ax art. 1 L. n·.·· 15/80,

poi di 6 mesi di reclusione per ciascuna delle·4 ulteriori

aggravanti (art. 368 II comma, ·art. 112 n. 1, art. ·61 n. 2 e

art. 61 n. 9 Codice Penale), ed· infine fissata in anni 10 di

reclusione, per la corrt ì nuez ì crie el< art. 81 Codice Penale,'

interna alla stessa contestazione.

EC9Q~§a~Q Eell~~le: i fatti per i quali ha riportato

condanna,. nel procedimento cosiddetto 'del Supersismi', con

sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma recentemente

divenuta irrevocabile, illustrano la sua capacità a

delinquere e lo spirito del suo rapportarsi al servizio

segreto militare all'interno del quale operò. Attraverso il

progressivo esautoramento del SANTOVITO, venne il PAZIENZA,

teorico del. depistaggio, ad assurgere al Fuolo di direttore

di fatto. del servizio deviato, ed a porre la sua non comune

abilità, in veste di vero e propris regista, al servizio di
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un disegno perverso. Sintomo eloquente della personalità del

PAZIENZA e delle sue frequentazioni sono altresi i suoi

contatti con malavitosi del calibro di Domenico BALDUCCI o

di Vincenzo CASILLO.

L'i rnput e t o non meri ta attenLlanti generi che (19).

ValLltato ogni ultel"Ìore elemento di cui all' art. 133 -Codice

Penale, la pena base va fissata in anni 5, ed aumentata

sino ad anni 10 di reclusione, per le ragioni e secondo la

progressione indicate per il GELLI.

Ei§tC9 ~~§~~5Ql: occorre semplicemente rilevare, sul conto

di costui, che egli, ufficiale dei Carabinieri, è stato

condannato, in via definitiva, in concorso col BELMONTE, per

l'episodio della collocazione delle armi e dell'esplosivo

sul treno Taranto- Milano (eptsodio che costituisce un

segmento della complessiva condotta di intossicazione delle

indagini): e che tale vicenda implica necessariamente

inconfessabili contatti con elementi del terrorismo

neofascista,

l'esplosivo.

dai quali appunto provenivano le armi e

* * * * *(19) - Cfr. nota (13).



Lo 'status' di militare e di ufficiale del prevenuto

conferivano suprema solennità al suo impegno di fedeltà alle

Istituzioni: tanto più scellerato -anche sotto il profilo

soggettivo- ne risulta l'atto di fellonia.

Il MUSUMECI non merita attenuanti generiche (20).

ValLltato ogni ulteriore elemento di cui all' art. 133 Codice

Penale, la pena base va irrogata nella misura di anni 5, ed

aumentata sino a anni lOdi reclusione, per le ragioni e

secondo la progressione indicate per il BELLI.

argom~ntazioni già svolte per il MUSUMECI.

le medesimecostuipervalgono -,

Neppure al BELMDNTE devono essere riconosciute attenuanti

generi che (21).

Valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 Codice

Penale, la pena base va irrogata nella misura di anni 5, ed

aumentata sino ad anni 10 di recclusione, per le ragioni e

secondo la progressione indicate per il BELLI.

Non può essere accolta l'istanza -formulata dalla difesa in

via di subordine- volta ad ottenere che la presente condanna
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sia posta in continuazione rispetto a quella pronunciata

dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel procedimento

cosiddetto 'del Supersismi'. 'Nulla quaestio' in ordine

all'identità del disegno criminoso fra il delitto di porto

d'armi ed esplosivi e quello di calunnia; senonché, la'

violàzione pi~ grave è quella che qui si giudica (22).

Invero, la maggior gravità va valutata in concreto, proprio

con riferimento alla pena effettivamente irrogata per l "una

violazione ed a quella che -nel giudizio ancora pendente- si

è stabilito doversi irrogare per l'altra (23). Orbene, basti

* * * * *(22) - D'altronde, per esser la presente condanna non
definitiva, e 'quella inflitta nel procedimento romano
irrevocabile, non è neppure dato porre quella in
continuazione rispetto a questa. Aderisce infatti la
Corte all'indirizzo, contrastato, ma ribadito anche
da recenti pr-cnunce di legittimità (cfr. Sez. V,>sent.
n. 1363 del 6/2/87 -udienza 20/11/86-Presidente
Minozzi, imp. Venturini; Sez. VI, sento n. 2892 del
4/3/88 -udienza 30/9/87- Presidente Trofa, imp.
Lardone) , secondo cui la disciplina della
continuazione non può trovare ingresso quando la
violazione concretamente ritenuta pi~ grave inerisca
al procedimento ancora da definire, mentre per quella
meno grave sia già ì nter-venutc il giLldicato. Si
violerebbe, altrimenti, il principio
dell'intangibilità del giLldicato, che PLIÒ subire
eccezioni solo nei casi specificamente disciplinati
dalla legge, mediante opportuni espressi correttivi,
non affidati alla discrezionalità del giudice (artt.
89, 506, 528 e 553 sS. C.P.P.).

(23) - Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sento n. 9559 del
20/10/82 -udienza 19/6/82- Presidente Mirabelli, imp.
Al unn ì r io In tema di reato conti nuat o ,al f i ne del l a
dE!,terminazione della pena base, la pHI grave delle
violazioni va individuata con riferimento alle pene
che in concreto dovrebbero essere inflitte per
ciascuno dei reati commessi in esecuzione del
'medesimo disegno criminoso ,se non dovesse procedersi
al curnul o giLlridicodiesse. F'ertanto, a detto fine,
è ,il'Tilevante,l", ent.i ~à edit~ale, delle P'7l1e,
astrattamente consi derate, riferibi l i ai si ngoli
reati".
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osservare, in proposito, che la pena base di anni 5 di

reclusione qui determinata in relazione al delitto di

calunnia è superiore alla pena complessivamente riportata

dal BELMONTE per i reati di cui è stato riconosciuto

colpevole nel procedimento romano (24).

~s~ci~iQ' §IQB§I: la· notevole ~ravità del fatto si- desume

dall' eloqLlente circostanza che l'arma . 'ricettata ed

abusivamente detenuta era munita di un silenziatore per la

applicazione: la t:anna- er.

(25). . ESGlLlSa l a ri conosci bil i tà. di attenuanti

(26), ed esclusa ulteriormente la contestata

opportunamentestatacui

filettata

'ge'leriche

recidiva (27) " occorre far l uciqo alla disciplina di cu ì

all'art. 81, essendo 'in re ipsa' l'identità del disegno

criminoso. Avuto precipuo riguardo alla gravità"obiettiva

del fatto, alla quale si è testé accennato~ e'valutato ogni

ulteriore elemento di cui all' art. 133 Codice Penale, la

pena base, per la·più grave ipotesi di .ricettazione, va

(24)

(25)
(26)
(27)

fissata in anni 2 e mesi 6 di reclusione a:E 3·,000.000 di

*.* * * *OVe la pena si è cristallizzata in anni 3 e mesi 5 di
reclusione.
Cfr. RB, V3, C46, P2.
Cfr. la nota (13).
Il .. certificato penale del GIGRGI(cfr., . CP, C9) non
registra a tutt'oggi alcuna condanna.

1 7-:r-;r.1 ,_,,_,



muì ta ed aurnerrt e t a e:<art. 81 Codi ce F'enal e ad anni 3 di

reclusione e :r. 4.000. OOO.di!ÌlLll ta.

Il §l;;bbl, il Eanl;;~Za,

beneficiano dell 'indulto ex DD.PF'.RR. 744/81 ed 865/86. Per

questi ultimi tre imputati, l'applicazione del beneficio di

cui al primo decreto di clemenza comporta, ai sensi

dell 'art. 6 III comma del D.P.R. 865/86, l'applicazione del

beneficio di cui a tale ultimo decreto nella misura ridotta:

complessivamente, al PAZIENZA, al MUSUMECI ed al BELMONTE

vanno condonati anni tre di reclusione ciascuno (anni 2 +

anni lI. Per il GELLI,il condono ex D.P.R. 865/86 va

·applicato nella misura di anni 3, èssendo egli

ultrasessantacinquenne e non soggiacendo il condono concesso

in tale misura maggiorata soggetto a cause di riduzione:

infatti, il 4° comma dell'art. 6 del decreto -che appunto

prevede la concessione dell'indulto in misura maggiorata

agli Llltrasessantacinquenni- non è richiamato dal 3° comma,

che, prevedendo come causa di riduzione l. fruibilità di

precedenti provvedimenti di clemenza, richiama espressamente

soltanto i primi due commi dello stesso art. 6. Il beneficio



va dunque applicato al GELLI nella misura di anni 5 (anni 2

+ anni 3).

Il §lQS§l, risalendo il commesso reato al 1982, beneficia

,
soltanto dell'indulto ex D.P.R. 865/86, che copre la pena

d'~'.ntiva nella misura di anni 2, nonché l'intera pena

,
6~§~6~61 b§ Q§D§ §~~§§§g~i§

La condanna all'ergastolo comporta, ai sensi dell 'art. 36

e a spese dei condannati- sia mediante affissione che sulla

Codice Penale, la pubb Lì c az ì cna della sentenza -per estratto

L'affissione dovrà aver luogo nei Comuni di Bolognastampa.

(luogo di pronuncia della sentenza), ed in quelli di Padova

(ultima residenza del FACHINI), Roma (ultima residenza del

FIORAVANTI e della MAMBRO) ed Osimo (ultima residenza del

PICCIAFUOCOl • L'estratto della sentenza dovrà altresì

comparire, per una volta, sui quotidiani 'Il Resto del

Carlino' e 'la Repubblica'.

Tutti gli imputati condannati all'ergastolo od a pena

detentiva non inferiore ad anni 5 (dunque tutti i

condannati, tranne il GIORGI) , debbono



ai sensi dell'art. 29 Codice Penale, perpetLlamente

interdetti dai pubblici Llffici; ad essi inoltre, ai sensi

dell'art. 32 Codice Penale, vanno irrogate, per la durata

della pena, le ulteriori pene accessorie dell 'interdizione

l egale e dell a decadenza dalla potestà .d ì geni tori.

Al GELLI, al PAZIENZA, al MUSUMECI ed al BELMONTE, poiché

essi beneficiano del condono ex D.P.R. 744/81 quanto alla

pena principale, vanno ulteriormente condonate, per intero,

ai sensi dell 'art. 9 del decreto, le pene accessorie

temporanee.

Ai sensi dell'art. 488 del Codice di rito i condannati

FACHINI, FIORAVANTI , MAMBRO, PICCIAFUOCO, SIGNORELLI,

RINANI, GIULIANI, CAVALLINI, GIORGI, MUSUMECI, BELMONTE,

PAZIENZA e GELLI sono tenuti, in solido tra loro, al

pagamento delle spese processuali.

L'art. 274 del Codice di rito comporta l'obbligo di tutti i

condannati che sono stati sottoposti a custodia cautelare

per i r.eati per i quali hanno riportato c:ondanna -e, dunque,



tutti i condannati nel presente procedimento, tranne il

GELLI- al pagamento, ciascuno per la parte di sLla spettanza,

delle spese per il mantenimento in carcere relative ai

rispettivi periodi di presofferto.

Il PAZIENZA è stato formalmente scarcerato nel procedimento

n. 2/87 R.G.C.A. (28), continuando a rimanere detenuto sino

disposta la cattura dell'imputato per l'imputazione di

peraltro l'effettiva scarcerazione, dovendo esser nuovamente

13/86 R.G.C.A. All'assoluzione

consegueper il delitto· di associazione eversiva non

ad oggi nel procedimento n.

calunnia pluriaggravata, a seguito della condanna -che con

la presente sentenza si pronuncia- per tale ultimo delitto.

Si osserva in proposito:

- la Corte, con provvedimento 21/7/1987, ebbe ad ordinare la

scarcerazione del PAZIENZA, in relazione al delitto di

calunnia pluriaggravata, per la data del 2/9/1987;

- il provvedimento si fondava sull'erroneo assunto che, per

il delitto in questione, il termine di custodia cautelare

* * * * *(28) - Cfr. supra, sub 1. 11. 6) •



relativo alla fase del giudizio di primo grado fosse pari

a mesi 6 (sei);

- trattandosi di delitto aggravato ai sensi dell'art. 1

della legge n. 15 del 1980 e punito con pena edittale

superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, si

verte in ipotesi di obbligatorietà della cattura (art. 8

L. 6/2/1980 n. 15),

-e, trattandosi di delitto punito con pena-'edittale

inferiore ad anni 15 di reclusione, il termine di custodia

per la fase del giudizio di I grado è pari ad anni 1

(uno);

- peraltro, tale termine deve intendersi prorogato, al

momento dell' ingresso in camera di consiglio (ingresso

per effetto del quale la decorrenza della custodia per la

fase in corso resta congelata), di giorni 205, pari ~l

numero delle udienze celebrate dalla Corte dopo l'entrata

in vigore della Legge 17/2/1987 n. 29 (cfr~ art. 2 di tale

Legge);

- ne consegue che il PAZIENZA, incarcerato il 7/111987, non

ha ancora maturato il diritto' alla scarcerazione, e che,



quindi, il precedente stato di custodi& dev'essere

ripristinato; infatti, "il divieto di emettere un nLlOVO

mandato di cattura per il medesimo fatto contro l'imputato

nei cui· confronti sia stato" emesso provvedimento di

scarcerazione per decorrenza dei termini -ex art. 272

c.P.P., presuppone la legittimità del provvedimento di

scarcer.az i one-. .Qualora, invece,- la. sca~cerazione sia

stata,. per errore, disposta' in un momento in cu ì non

ancora era decorso il terminE!'. massimo, entro' il. qua l e la

legge consente il perdurare della custodia preventiva,

legittimo è il provvedimento con cUi si ripristina la

carcerazione fino al compimento di ·tala termine,

disponendosi nuovamente la cattura dell 'imputato, non

'avendo quest'ultimo acquiSito alcun diritto allo 'status

libertatis' erroneamente riconosciLltogli" (29);'

- peraltro, anche a prescindere dalla questione del

consegLll mento del diritto alla liberazione e della

ritualità dell 'ordine di scarcerazione a SUD tempo emesso,

riordinata, ai sensi

ordinanza n. 1812 del
dell '11 /7 /77- Presi dente

la

(29)

cattura deve comunque essere

* * * * *Così Cassaz ione, Sez., I,
21/9/77-cameradiconsiglio
Aliotta, imp. Tarantini.
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dell 'art. 272 ultimo comma C.P.P., atteso che l'imputato è

stato condannato per un delitto aggravato dalla finalità

di eversione dell'ordinamento costituzionale e vi è

manifesto e concreto pericolo di fuga, desumibile, tra

l'altro, dalle seguenti circostanze:

- pregressa lati tanza all 'estero dell·' imputato;

- rifiLlto dell 'imputato stesso di assogget tarsi alla

giLlrisdizione italiana per i delitti giudicati dalla Corte

d'Assise di Bologna, anche dopo l'estradizione in Italia.

per altre pendenze giudiziarie;

ampia e concreta possibilità del PAZIENZA di riparare

all'estero, grazie agli appoggi che possono venirgli

dalla vasta e r·amificata rete di potenti conoscenze di cui

egli non ha fatto mistero anche in sede di interrogatorio.

~~Q~Ql bs C§YQGs gsC~isl§ g§l illsOgs~Q gi Gs~~~Cs 112L§Q § ls
C§YQGs g§l illsOgsiQ gi Gs~~~~s l~QL§Q

L'assoluzione che con la presente sentenza viene

pronunciata, nei procedimenti nn. 12/86.e 13/86 R.G.C.A.,

nei confronti degli imputati GELLI, MUSUMECI, BELMONTE, DE

FELICE, DELLE CHIAIE, RAHO, MELIOLI, IANNILLI e PAZIENZA,

comporta, per l'effetto immediatamenteliberatorio (in

:;,740



quanto non sussistano altre cause di detenzione in atto o

sopravvenienti in forza della presente sentenza) e -salvo

diverso divisamento del giudice del gravame- definitivamente

liberatorio che deve seguirne, la revoca di ogni titolo di

attuale od eventuale carcerazione nell 'ambito di detti

procedimenti: deve pertanto farsi luogo alla revoca del

mandato di cattura del Giudice Istruttore n. 119 del

.10/12/1985, limitatamente alle posizioni GELLI, PAZIENZA,

MUSUMECI, BELMONTE, DE FELICE, DELLECHIAIE, RAHO e

IANNILLI, nonché alla revoca dell 'ulteriore mandato di

cattura n. 126 emesso dal Giudice Istruttore il 20/12/1985

nei confronti del MELIDLI.

Ai sensi dell'art. 240 Codice Penale, dev'essere ordinata la

confisca della pistola, del caricatore e relative

pallottole, del silenziatore e dei proiettili sequestrati il

16/4/1982 nell 'abitazione di Carmine PALLADIND (30).

~~~~§l b~ L§ygb~ Q§gli QQQligbi imQQ§ii ~l ~sblQbl §Q ~llQ

la~~lbbl ~ll~~iiQ Q§ll§ §b~t~§L~~iQD§

All'assolLlzione del MELIDLI e dello IANNILLI consegue

* * * * *(30) - Cfr. verbale di seqLlestro, in PQB, V1, C5, pp. 5-6.
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ulteriormente, in vi rt<:l dell 'effetto completamente

liberatorio della pronuncia, la revoca degli obblighi ai

pravenut ì imposti all' atto della scarcerazione per

avv.enuto decorso dei <termini di custodia cautelare.

Non essendo accoglibile la richiesta di una favorevole

pronunci a nel meri to formul ata i n vi a pri nei pal e eH art. 152

del Codi ce di Procedura per l'i mputat.o BELLI, occorre

esaminare l'ulteriore questione attinente al rito, proposta

dalla <difesa di detto imputato. Si è sostenuto doversi far

luogo a declaratoria di improcedibilità, in ossequio al

principio di specialità dell 'estradizione così come

disciplinato dall'art. 14 della Convenzione europea di

estradizione 13/12/1957, ratificata con Legge 30/111963 n.

300: e ciò, per esser stato il BELLI estradato in Italia

dalla Svizzera per reati diversi da quelli che questa Corte

giudica, per i quali ultimi l'estradizione è stata, invece,

rifiutata (31).

Osserva questo Collegio:

(31) ~ Cfr.,
16-17,

* * * * *per l'associazione eversiva, vu 16/11/87,
e, per la calunnia, VLI 26/5/88,pp. 17-21.
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ai sensi dell'art. 656 del Codice di rito, in materia di

estradizione, le norme pattizie prevalgono sulle norme

interne di rango ordinario;

- corretto è quindi il richiamo all'art. 14 della

Convenzione europea; senonché, dalla lettura sinottica dei

primi due commi di tale articolo emerge come' anche

nell 'estradizione ivi disciplinata -non diversamente da

come, secondo una consolidata giurisprLldenza, deve

,
ritenersi per l'estradizione non regolamentata da norme

pattizie- il principio di specialità comporti, per lo

Stato richiedente, il divieto della disponibilità fisica

dell 'imputato per i reati anteriori alla consegna e non

compresi nel provvedimento di estradizione, e non

l" i mprocedi bil i tà per tali reati;

- infatti, se il primo comma fissa il principio che

l'estradato non può essere perseguito o giudicato per

fatti anteriori alla consegna, diversi da quelli che hanno

dato luogo all'estradizione, il secondo comma, cOn norma

che fa rinvio alle singole legislazioni interne degli

stati contraenti, aLltorizza, tra l'altro, per suddetti



reati, "in vista di una interruzione della prescrizione",

a "prendere le misure necessarie, ivi compreso il ricorso

ad un procedimento contumaciale";

- dunque, non soltanto è ammesso in ogni caso, per gli Stati

la cui legislazione lo preveda, il giudizio contumaciale,

ma l'indicazione di tale mezzo è fatta in via

esemplificativa, non essendovi limiti di sorta per

l'adozione di tutti quegli atti processLlal i che

impediscano o ritardino fino ai limiti massimi il maturare

della prescrizione;

- una lettura coordinata delle norme poste dall'art. 14

evidenzia una disciplina del principio di

specialità inteso come perdurante tutela dello Stato di

rifugio anche nei confronti della persona già consegnata,

ma soltanto nel senso dell'incoercibilità fisica della

stessa per reati diversi da quelli per i quaI i

l'estradizione è stàta concessa, dovendosi l'imputato,

per quast ì u l ti mi, aversi come non presente sul terri tori o

nazionale, ma idealmente ancora nello Stato di rifugio;

- né si può opinare altrimenti, confliggendo ogni diversa

A'"7.AJf



interpretazione con il dettato di norme costituzionali,

comunque prevalenti sulla legislazione pattizia; ci si

riferisce, in particolare:

a) all'art. 3 della Carta Costituzionale, che resterebbe

vulnerato, in quanto la tesi dell'improcedibilità viene

a creare una sorta di immunità estradizionale, che

varrebbe per l'estradato e non per l'imputato residente

pendenza; .

l'estradizione sia stata negata in ordine ad ogni,

all'estero o per il rifugiato per il quale

bl all'art. 24, che assicura la possibilità delle tutela

giudiziaria dei propri diritti: tutela che vale anche

per le parti offese dal reato, e che resterebbe nei

confronti delle stesse vanificata ove si accogliesse

l'interpretazione che qui si contrasta;

cl all'art. 112, che fissa il principio dell 'obbligatorietà

dell'azione penale;

- peraltro, anche a voler seguire la tesi (32) secondo cui

*'* ** *
(32) - Cfr. Cass., Sezioni Unite, sent.n. 12 del 9/6/84

~cam. c cns , 19/5/84- F'resi dente Barba , imp. Carbor1i.
Le Sezioni Unite ebbero in tale, .occasione a
pronunciarsi, PEi!r. essere sorto, in ,'mate,ria di
principio dispeci alità nell'estradizione, un
conflitto giuri sprLldenz i al e, nel qual e (segue)
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il primo comma dell'art. 14, nel fissare il pricipio di

specialità, avrebbe inteso rigidamente precludere allo

stato richiedente l'esercizio della giurisdizione per

reati anteriori alla consegna, diversi da quello per cui

l'estradizione è stata concessa, rinviando l 'es~rcizio

stesso ad epoca posteriore all'esaurimento delle pendenze

per le quali l'estradizione ha avuto Luoqo , ed avrebbe

previsto in via soltanto eccezionale, per il caso di

pericolo di prescrizione o di allontanamento dell'imputato

dal territorio nazionale, la procedibilità in contumacia

per ~etti reati. non si perverrebbe comunque, nel caso di

specie, a scelte processuali diverse da quelle che qui si

adottano e si dovrebbe, cioè, procedere in contumacia;

SLlssi sterebbe, invero, pericolo assai serio di

prescrizione, ave il presente procedimento, notevolmente

complesso e destinato a protrarsi, attraverso i vari gradi

* * * * *(segue) l'indirizzo, da esse Sezioni Unite accolto, e
qui avversato, era stato largamente prevalente.
Peraltro, anche dopo tale pr-cnunc ì a., la tesi della
speciàlità come caLlsa assoluta di improcedibilità non
ha trovato pacifica ~ffermazione; cfr. Cass., Sez.
II, sento n. 7421 del 2617185 -udienza 27/2/8.5.
F'resi dTnte Savi na,. imp. •Trevi EiCln; Sez.. II ; seI")t .1").

4541· del·· 28/5/86-Lldi enza '12/12/85-· Presidente Manca
Bitti l • imp.Mol~;Sez III, sent.<n.2906 .del. 9/3/87
-LIOief)za21/1/87__ F'res dente Gambino,imp. Musselli;



di giudizio, per un tempo certamente non breve, dovesse

esser celebrato soltanto una volta esauritesi le pendenze

per le quali il GELLI è stato estradato, a loro volta

complesse, destinate a svilupparsi per vari gradi di

giudizio ed a prolungarsi, per l'eventualità della

condanna, del tempo necessario all'espiazione;

- quanto poi al pericolo di allontanamento dal territorio

nazionale, vanno semplicemente ricordate la pregressa

latitanza, l'avvenuta costituzione alI 'estero e non in

Italia, la mancata accettazione della giurisdizione

'italiana per. i reati per i quali questa Corte procede,

l'ampia ed articolata rete di appoggi di cui l'imputato

gode in altri Paesi, nonché la disponibilità economica,

atta a consentire -come per il passato- grande facilità di

movimento attraverso le varie frontiere.

La proposta eccezione di improcedibilità dev'esser dunque

disattesa.

Si affronta qui, per ragioni di comodità espositiva, una

questione che, nell'articolarsi complessivo della decisione,
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precede. le s t at.u ì z ì on ì di merito relative alla posizione

MUSUMECI. .

Ha sostenuto la difesa di tale ultimo imputato, con

riferimento al procedimento n•. 2/87 R.G.C.A., che il

PUBBLICO MINISTERO non avrebbe potuto, nel caso di specie,

revocare la richiesta di emissione di decreto di citazione a

giudizio davanti al Tribunale,a. suo tempo proposta. e poi

revocata; ch~ vi sarebbe nullità assoluta del decreto di

citazione a giudizio del MUSUMECI a~anti a questa Corte, ai

sensi dell'art. 185 I comma n. 1 del Codice di rito, per

esser stato il decreto stesso emesso per reato per il quale

la Corte era incompetente per· materia; che dovrebbe

pronunciarsi, in ordine al delitto di calunnia ascritto al

MUSUMECI, . sentenza di incompetenza per materia,

provvedendosi a trasmettere gli atti al Tribunale, che

sarebbe appunto competente per materia.

Osserva la Corte:

~ la richiesta del PUBBLICO MINISTERO di emissione del

decreto di citazione a giudizio è atto revocabile sino al

momento dell' emi ssi orie del decreto da parte dell' organo



cui la richiesta è rivolta (33);

è bensì vero che nel procedimento cosiddetto 'della-

calunnia' era stato emesso per due volte il decreto di

citazione a giudizio del MUSUMECI (prima davanti al

Tribunale di Bologna, poi a quello di Roma); ma, a seguito

della sentenza della Suprema Corte r ì ao l ut.ì va del

conflitto negativo di competenza per territorio, il

preliminari al giudizio, ed il nuovo decreto di citazione

non era stato ancora emesso;

procedimento era regredito alla fase degli atti

- ben poteva, dunque, il PUBBLICO MINISTERO, revocare la

richiesta di emissione;

in ogni caso, il Presidente della Corte d'Assise, una

volta investito clelIa richiesta di citazione davanti alla

* * * * *(33) - Cfr. Cass., Sez. 1, sento n. 1607 ~el 29/3/69 -camo
cons. 9/12/68- Presidente Pioletti, imp. Scali:
"SLlssiste una netta differenza, quanto alla
revocabilità dell'atto, tra la richiesta di citazione.
a giudizio rivolta dal P.M. al Presidente del
Collegio Giudicante (Tribunale o Corte d'Assise) ed
il decreto di citazione a giudizio emesso dal detto
Presidente ovvero dal Pretore. Nel primo caso,
infatti, si tratta di un atto.autonomo e distinto dal
successivo, che può essere revocato sinché questo non
sia stato emanato. Il decreto di citazione invece,
una volta emesso, è irrevocabile e può diventare
inoperante solo se sia inficiato dalle nullità
previste nell 'ar-t.412 Cod,Proc. Pen." Conforme è
Cas?, Sez. l,sento n.713 del 27/6174 -ic am, cons..
1/4/74-.Pr-esidenteRosso, imp. Dalmazio.
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Corte da lui presieduta, non aveva titolo per sindacare

l'opinamento del PUBBLICO MINISTERO in ordine

all'individuazione del giudice competente, essendo ogni

decisione in ordine alla competenza rimessa dal Codice di

rito all'organo collegiale: l 'emissione 'del decreto era,

per il Presidente della Corte, atto dovuto;

- ad ogni buon conto, la pretesa causa di nullità eccepita

nel caso di specie non è ricqmpresa tra le cause di

nullità del decreto di citazione, tassativamente previste

dall'art. 412 del Codice di rito e denunciabili, a pena di

decadenza, secondo la norma posta dal! 'art. 422 II comma,

entro il termine stabilito dalla norma stessa;

- attesa la tassatività dell'elencazione di cui all'art.

412, non si vede come si possa invocare la norma posta

dall'art. 185 I comma n. 1, che effettivamente riguarda

nullità assolute e rilevabili d'ufficio in ogni stato e

grado, ma che attiene esclusivamente alla capacità di

acquisto della qualità di giudice (cittadinanza, età,

superamento del concorso, ecc.), nonché alla capacità di

esercizio dellafunzionegiurisdizi6nale, intesa sotto il



profilo generico (nomina e ammissione alla funzione

giLlrisdizionale, mediante la destinazlone all 'ufficio e

l'immissione nell 'esercizio delle funzioni) e specifico

(costituzione del giLldi ce nel singolo processo,

presupponente la composizione del collegio con il numero

dei membri stabilito dalla legge, l'osservanza dei modi

ritenuta competente a giudicare il delitto di calunnia

- quanto poi alle ragioni per le quali la Corte si è

specifiche di incompatibilità);

prescritti dalla stessa e l'assenza di condizioni

4
v.3
~

pluriaggravata ascritto al " MUSUMECI ed a trattare il

rel a t ìvo procedi mento uni tamente ai procedimenti nn." 12/86

e 13/86 R.G.C.A., esse sono compiutamente esposte in

un'ordinanza (34) pronunciata 'in limine litis', l a cui

parte motiva deve aversi qui per integralmente richiamata,

non avendo la Corte motivo di mutare il proprio

divisamento in proposito.

La proposta eccezione e le conseguenti richieste debbono

e~sere respinte.

(34) - Cfr. p17 vu
R.G.C.A.

* * * * *9/3/87, nel proc.

o1.7S:t

peno n. 12/86
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Si tratta in questa sede, sempre per ragioni di comodità

espositiva,

prel i mi nar e ,

anche un'ulteriore. questione di carattere

E' stata sollevata (35) da un difensore eccezione di

illegittimità costituzionale di due articoli della recente

Legge cosiddetta 'sulla responsabilità dei giLldici' •

Si è affermata, in primo luogo, l'illegittimità della norma

di cui all'art. 16, che prevede la formalizzazione del

dissenso in busta chiusa, sostenendo che essa mortifica ii

principio della segretezza dell'atto: principio che sarebbe

tutelato dalla Costituzione, perché posto a garanzia

dell'autonomia decisionale, dell'indipendenza e

dell 'imparzialità del giudice. Il giudice non verrebbe pia

ad essere soggetto soltanto alla Legge, ma anche alla

preoccupazione di Ilde-responsabilizzarsi lI. Vi sarebbe

contrasto con le norme del Titolo IV, Sezione I della Carta

Costituzionale, ed in particolare con l'art. 101.

La questione è rilevante ai sensi dell'art. 23 II comma

* * * * *(35) - Cfr. la memoria dell'Avv. BEZICHERI, in vu 9/6/88,
pp. 15-17.
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Legge 11/3/1953 n. 87, ri verberandosi sulla segretezza di

cui all·art. 473 V comma deL Codice di Procedura Penale,.ma

non può, nel merito, essere dichiarata non manifestamente

infondata. Invero, il principio della segretezza posto dall~

norma di rango ordinario testé citata non riceve tutela

costituzionale e la soggezione dei giudici soltanto alla

soltanto alla legge è intaccato da quella che è stata

legge e la loro autonomia decisionale sono garantite dalla

separato, dotato di organo di autogoverno- da

.Né il principio della soggezione

,
/.

.;j
f7d
~

altro

ordine

q ì ud ì c e

ogni

del

comemagistratur. -intesadella

potere.

indipendenza

definita "preoccupazione di de~responsabilizzarsi". A ben

vedere, infatti, la procedura di cui all'art. 16 è

espressione concreta di una scelta di diritto positivo, per

effetto della qLlal e è stato modificato l'assetto

complessivo dell'ordinamento a cui soltanto -e a null'altro-

il giudice è assoggettato. La legge è misura del giudice:

nel senso che soltanto alla legge è soggetto nell 'esercizio

della giurisdizione, ma anche nel senso che solo dalla legge

sono regolamentate le sue responsabilità. In ossequio a tale
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pr-incipio, a gover-nar-e il giudice è oggi una nL\OVa nor-ma, e

non l 'eventual e preoccup az i one di der-esponsabi li zzar-si ,

ipotetico r-iflesso mer-amente psicologico della medesima:

r-iflesso che attiène, in sostanza, al pr-oblema

dell'imper-mebilita ai condizionamenti, e dunque, in

definitiva, alla pr-ofessionalità del singolo.

Neppur-e è ver-o -secondo quanto si è sostenuto- che il

dissenso in busta chiusa per-sonalizzi la sentenza,

infr-angendone la fisionomia collegiale e r-endendola

espr-essione di una maggior-anza, anziché espr-essione unitar-ia

ed imper-sonale di applicaziorie della legge, r-esa in nome del

F'opolo Italiano. Infatti, non soltanto il pr-incipio

dell 'adozione delle decisioni a maggior-anza -che attiene al

meccanismo inter-no di for-mazione della medesima ed è

dettato dallo stesso Codice di r-ito- non confligge con

quello che vuole il giudice, inteso come or-gano collegiale,

applicator-e della legge in nome del F'opolo Italiano; ma,

nell'ambito del pr-ocesso penale, il pr-incipio della

decisione quale espr-essione unitar-ia del collegio è fatto

salvo, essendo r-inviata ad un momento ulter-ior-e e soltanto
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eventLlal e, e ad un a di verso contesto, estraneo a que ì ì o

processualpenalistico in cui la decisione è stata emessai la

rimozione del segreto in ordine alla formazione della

medesima all'unanimità o a maggioranza.

La seconda questione attiene al preteso contrasto con l'art.

3 della Carta Costituzionale della norma (quella posta

dall'art. 7, e non dall'art. 5, come è stato indicato per

rispondono per dolo e colpa grave, i

rispondono solo per l'ipotesi di dolo.

errore materiale) secondo cui mentre i giudici togati

giudici popolari

Cosi posta, la

J"
ç;)

~<......J
..~

questione non ha rilievo in questa sede, essendo la sua

rilevanza prospettabile soltanto nell'ambito dell 'eventuale

giudizio civile di rivalsa. Peraltro, va detto che,

comunque, non potrebbe farsi luogo alla dichiarazioni di non

manifesta infondatezza, poiché è pacifico che le disparità

di trattamento fissate da norme ordinarie in. ta.nto

contrastano con l'art. 3 della Costituzione,. in quanto non

si fondino, secondo criteri di ragionevolezza,

aut ì 'obiettiva diversità delle situazioni regolamentate; e,

nel caso in questione, l'obiettiva diversità attiene,
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all'evidenza, al diverso 'status' professionale dei togati e

dei laici: essendo i primi tecnici della materia, che

trattano in veste e con esperienza professionali, e gli

altri profani (e, comunque, non necessariamente tecnici del

diritto), e chiamati -in base ad un sorteggio- a svolgere

'una tantum' funzioni giurisdizionali.

Non v'è dunque luogo a pronunciare la richiesta declaratoria

e ad adottare i conseguenti provvedimenti.
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Anche la presente questione -che, nello snodarsi complessivo

della decisione, precede logicamente le statuizioni in

ordine alla sussistenza o non della penale responsabilità-

vi en·e trattata qui solo per r aq ì oni di comodi tà esposi ti va.

Quantunque formalmente proposta dalla difesa del solo

Il giudicato ostativo alla procedibilità dovr~bbe essere

La richiesta è infondata.

riferimento ad altri imputati.

MELIDLI , essa si pone, più in generale, anche con
,
pI

d
d
~3
~'<::::::/

quello formatosi con la sentenza di proscioglimento del

Giùdice Istruttore di Roma in data 25/2/1986 (36) ,

pronunciata nel procedimento colà sorto a seguito della

sentenza d'incompetenza 30/4/1981 emessa dal GiLldice

Istruttore del presente procedimento (37).

Va subito affermato che le sentenze irrevocabili cui si

riferisce l'articolo 90 del Codice di rito sono certamente

anche quelle istruttorie, come si evince, all'evidenza, dal

* * * * *(36) - Cfr. AA, V20, C96.
(37) - Cfr. supra, sub 1.2.21).
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tenore letterale del l' comma dell'articolo, che fa salvo,

fra l'altro, quanto è disposto dall'art. 402: cioè, i casi

di riapertura dell 'istruttoria,

estremi.

ave ne ricorrano gli

In prima approssimazione, si deve osservare che -se pure, in

ipotesi, vi fosse identità tra i l fatto di banda armata

contestato negli ordini di cattura dell'estate 'SO e quello

che qui si giudica-sarebbero comunque emerse, nel presente

procedimento, fra l'aprile dell'Sl ed il dicembre dell'S5

(ci oè fra l a sentenz ad' i ncompetenza ed i mandati di c a t t.ur a

con cui si è contestata la banda armata oggetto di questo

q i ucì i z i o ) tante e tali prove a carico degli odierni impLltati

di banda armata già raggiunti dai primi ordini di c atcur-a ,

che si sarebbe imposta, con riferimento alla loro posizione,

la riapertura dell'istruttoria.

Ma.il punto è un altro: e, cioè, che gli inquirenti, senza.

necessità di far ricorso alle forme di cui agli artt. 402

e seguenti, legittimamente hanno proceduto 'ex novo',

contro gli odierni imputati, non ricorrendo la medesimezza

del fatto di cui all'art. 90 del Codice di rito.

i75S



Occorre in proposito sgomberare il campo da un possibile

equivoco. Con provvedimento 28/2/87 1381, la Corte ebbe a

scarcerare il MELIDLI per avvenuto decorso dei termini di

custodia cautelare, maturato in istruttoria; e ciò fece,

adeguandosi al principio fissato dalla Suprema Corte 1391,

che, pronunciandosi in sede di ricorso avverso un

provvedimento del Tribunale di Bologna, aveva stabilito

doversi sommare i due periodi di custodia patiti in

pronLlnciato il GiLldice IstrLlttore di Roma, ed in r·elazione

istruttoria

n. 83/80

dal MELIDLI in relazione all'ordine di

1401, recante la contestazione su cui

cattura

si e

'J
J

~,'9,
.~

al mandato di cattura n. 126/85 1411, recante l'imputazione

portata al giudizio di questa Corte. Nel ricorrere avverso

il provvedimento del Tribunale, aveva sostenuto il MELIOLI

trattarsi di un caso di 'contestazione a catena', dolendosi

che fosse stata ritenuta la diversità del fatto di cui ai

due provvedimenti di rigore. La Corte di Cassazione annullò

l'ordinanza del Tribunale, disponendo il rinvio al giudice

* * * * *(38) - Cfr. sLlpra, SLlb 1.11.1),
(391 - Con sentenza n. 4172 del 17/12/86, che trovasi in CP,

C14.
(40) - Cfr. supra, sub 1.1.12.21,
(41) - Cfr. supra, aub 1.9.1.31.
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'a quo ' , perché riesaminasse l'istanza del MELIDLI,

provvedendo alla sommatoria dei dLle periodi di cLlstodia.

QLlesta Corte ritenne di doversi adegLlare alla direttiva

fissata dal SLlpremo Collegio al TribLlnale di Bologna,

in adesione all 'indirizzo giLlrisprLldenziale (42) secondo cLli

i provvedimenti di annLlllamento di ordinanze con rinvio, ex

art. 543 n. 1) del Codice di rito, operano la reinvestitLlra

del giLldice 'a qLlo', con l'implicita claLlsola 'rebLls sic

stantibLls', dovendosi -precipLlamente in materia di libertà

personale, ove freqLlente è l'evolversi della sitLlazione

processLlale tra il momento dell'emissione dell 'atto e qLlello

dell'annLlllamento da parte della Corte di Cassazione-

intendersi la designazione operata nei confronti del giLldice

che ha la disponibilità materiale e giLlridica del

provvedimento. Ciò premesso, è appena il caso di rilevare

che l a pronunc ì a del SLlpremo Consesso non può spi egare

effetti diversi ed Lllteriori rispetto a qLlelli -che le sono

propri- di porre nel nLllla l'ordinanza del TribLlnale e di

imporre il riesame dell 'istanza di

* * * * *(42) - Cfr., per t.ut t e , Cass., Sez.
12/12/85 -camo cons. 25/11/85
Sirinozzi.

! c "':,(1

scarcerazione del

I, sento n. 289D del
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MELIOLI, secondo il criterio -da questo Collegio adottato

nel provvedimento 28/2/1987- della sommatoria dei periodi di

custodia cautelare patita per effetto dei due diversi

provvedimenti coercitivi.

Si pone invece ora per il Collegio il problema della

medesimezza o non del fatto di banda armata su cui si è

pronunciato il- Giudice Istruttore di Roma, e di quello

di cui in epigrafe, ai fini dell'eventuale decl~ratoria

d'improcedibilità ex art. 90 del Codice di rito.

Punto di partenza per le necessarie valutazioni è quella

dell'obiettiva diversità formale delle contestazioni. Si

),

S
~
.~

tratta di vedere se tuttavia non sia accaduto che un . idem

factLlm' si a stato dalle due ì mout az ì on ì ripreso da due

angolature diverse (anche alla stregua dei più penetranti

elementi di giudizio di cui gli inquirenti disponevano nel

dicembre del 1985 rispetto alla fase iniziale

dell'istruttoria) e se, quì nd ì , l 'obiettiva diversità del

tenore formale dei capi d'imputazione non rispecchi

semplicemente le puntualizzazioni e la miglior decifrazione

-alla luce delle nuove molteplici emergenze istruttorie-
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deL fatto di banda armata preso in considerazione fin

dall'inizio dell'inchlesta. Ciò va escluso sulla base

della comparatlva anallsl dell'origlnaria imputazione e

dell' ipotesi sottoposta al giudizio di questa Corte, così

come essa è risultata poi verificata alla stregua della

compiuta valutazione delle risultanze processuali, di cui si

è dato conto nella parte aella presente sentenza relativa al

delitto di banda armata.

,Si contestava al MELIOLI, nel settembre '80, di avere, in

concorso con altri, promosso ed organizzato una banda armata

costituente la struttura 'militare-operativa' di un'unica

associazlone sovversiva, considerata come riedizione del

disciolto 'Ordi ne NLIOVO' : associ az ione operante sul

territorio nazionale sotto sigle diverse fino al 2 agosto

1980 -data in cui veniva realizzata la strage di Bologna- e

finalizzata, mediante la violenza (esercitata anche

attraverso gl i attentati) , a sovvertire l'ordinamento

costituzionale dello Stato, ed in particolare a modificare

il si stema di uguaglianza e sol i dari età fra tutti i

cittadini, e ad imporre l'egemonia di ristretti gruppi

.:. /0"'::



elitari, sopprimendo il sistema dellè rappresentanze

parlamentari, elettive e democratiche; nel quadro del

programma criminoso della banda armata sarebbero stati

realizzati, tra l'altro, una molteplicità di episodi, che

abbracciano un periodo compreso fra l'estate del 78 e

quelladell'80: partendo dagli ~ttentati all'ACEA di Roma ed

alla centrale del latte del 16/6/1978, alla S. LP. di Roma

nohchè attraverso la campagna di attentati siglati M.R.P.,

si arriva agli omicidi dell'Appuntato EVANGELISTA e del

15/3/1979,

del 24/7/1978, e passando attraverso l'episodio di

Città Futura', la raplna all"Omnia Sport' del

'Radio

J
~
~
~

dotto AMATO. Da siffatta imputazione di banda armata il

MELIOLI e gli altri 41 imputati sottoposti alla cognizione

dell'autorità giudiziaria romana per effetto della sentenza

d'incompetenza territoriale 30/4/1981 sono stati prosciolti

dal Giudice Istruttore di Roma, il 25/2/1986, con la formula

"perché il fatto non sussiste".

Per quanto concerne l a contestaz i one di banda armata oggetto

del presente giudizio, si debbono innanzi tutto avere qui

per richiamate le considerazioni in proposito svolte 'in
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sede materiae', e, segnatamente, quanto argomentato sub

2.2.5.6). Occorre in questa sede ancora ribadire e

puntualizzare che:

al la banda armata oggetto di giudizio si pone come

un soggetto associativo nuovo nel panorama dell'eversione

neofascista, venendosi a formare sul finire del '79 e

venendo ad occupare gli spazi lasciati dai movimenti

precedentemente attivi, entrati in crisi per varie

ragioni, tra cui la cattura di vari esponenti di spicco

delle medesime;

b l i l 'tempus commissi delicti' abbraccia il periodo

compreso fra la fine del '79 ed i primi otto mesi dell 'SO,

essendo stata la banda -in quanto tale, nella sua

complessiva organizzazione- travolta dai primi ordini di

cattura dell'estate 'SO, ed essendo il vincolo della

solidarietà criminale perdurato solo tra taluni membri

dell 'organizzazione, legati a livello personale;

cl quella che è una vera e propria 'superbanda' si forma

dall'aggregazione di individui provenienti da esperienze

diverse, in tal uni casi già membri di altre bande armate;
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dlil programma criminoso -cost come I statD individuato 'in

sede materiae'- è assolutamente specifico;

e) la banda si connota inconfondibilmente per essere legata

alla personalità ed all'ascesa di Valerio FIORAVANTI,

nell'ambito di una "micidiale escalation", di Ltn

crescendo di azioni 'militari', via via ingravescenti; I

il sorgere dell'astro del FIORAVANTI -che debLltta

prepotentemente, da par suo, con l'omicidio LEANDRI- a

determinare la possibilità delle varie componenti di

aggregarsl attorno allo specifico programma di violenza

terroristica; I la sua capacità di sottrarsi alla cattura

che consente di condurre a termine il programma, il cui

,
;(

~
'8··,
'~

snodarsi, nella concatenazione stessa degli eventi,

'secondo la logica dell' 'escalation', attraverso gli

omicidi e gli altri attentati, porta alla strage del 2

agosto: che, nelle sue caratteristiche, si connota come

il frutto esclusivo dell'esperienza 'militare', della

capaci tà operativa, dell'organizzazione e dellà

determinazione della banda armata oggetto di giudizio;

f) la banda che qui si giudica non si pone come braccio
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operativo di un'unica associazione, costituente la

riedizione del disciolto movimento 'Ordine Nuovo', ma

gode di una sua autonomia associativa e programmati ca;

gl ciò si riflette sulla composizione soggettiva della

banda, che è assol utamente pacuI i are e i n qLlalche modo

elitaria: l'impLltazione, a differenza di quella

originariamente contestata, non postula una magmatica

aggregazione di militanti neofascisti, uniti a formare

l' 'esercito' di un risorto 'Ordine Nuovo', ma coglie

il selettivo associarsi di taluni individui, emergenti

dalle rispettive formazioni di provenienza, ed idonei,

per capacità, determinazione,· adesione allo specifico.

programma -autonomo rispetto a quello dei sodalizi di

origine- a fondersi nella 'superbanda'

giudizio;

oggetto di

hl parzialmente diverso è anche, in vì r t ù d·ella specificità

della banda, il suo ambito territoriale di operatività.

Sono, dunque, quelle delineate nell 'originaria contestazione

e nell 'imputazione del dicembre '85, non due diverse

descrizioni ~l'una approssimativa e sfuocata, e l'altra, per
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successivi aggiustamenti, più puntuale e nitida- di una

medesima banda armata, ma le descrizioni di due distinte

strutture associative, dlversificate quanto alle modalità di

costituzione e formazione, ai criteri di arruolamento, al

rapporto con il più vasto fenomeno dell 'eversione di destra,

al programma perseguito, alla prevalente composizione

soggettiva, agli ambiti temporale e territoriale di

operatività.

Siamo dun que in presenza di dLle imputazioni omologhe 'sub

specie juris', cui tuttavia corrispondono comportamenti

antologicamente diversi: dal che discende l'inapplicabilità,

nel caso di specie, dell'art. 90 del Codice di rito.

~~~~111 ~li§CiQCi Q~§~iiQOi §K ~ci~ 2Q Q§l gQQi~§ Qi CiiQ

L'assoluta diversità (deSUmibile, con tutta evidenza, dalla
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semplice lettura comparata delle imputazioni) fra i fatti

contestati al BELMONTE e ad altri ai sensi dell'art. 416

del Codice Penale nel procedimento romano 'del Supersismi' e

quelli contestati, ex art. 270 bis, al capo 1 della rubrica

nel procedimento n. 12/86 pendente avanti a questa Corte,

esclLlde che possa porsi una preclusione ex art. 90· del
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Codice di rito per esser stati il BELMONTE ed i coimpLltati

definitivamente assolti dall'ipotesi associativa contestata

in Roma con la formula "perché il fatto non sussiste". Si

contestava (43) al PAZIENZA, al MUSUMECI, al BELMONTE, e ad

altri, nel procedimento romano, d'essersi associati, in

concorso col SANTOVITO, "allo scopo di commettere pi~

delitti Isegnatamente delitt~ di peculato, interesse privato

in atti di ufficio, favoreggiamento personale e altre

ipotesi di reato in corso di accertamento) , con

l'aggravante dell'abuso di poteri e violazione dei doveri

inerenti alla pubblica funzione di appartenenti al SISMI":

contestazione assolutamente non sovrapponibile a quella'

-formulata dalla Procura dela Repubblica di Bologna a carico

del BELMONTE e di altri, e dal Giudice IstrLlttore

sottoposta alla cognizione di questa Corte- d'aver

costituito, promosso ed organizzato un organismo

associ a'ti va, conglobante una componente piduista, uno

spezzone deviato del SISMI, nonché vertici dell'estremismo

armato neofascista, e tendente a realizzare le proprie

* * * * *(43) - Cfr. AA, Vii, C63, p3.
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finalità eversive, mediante la realizzazione di un programma

\

di attentati o comunque mediante la gestione politica degli

stessi, e, necessarlamente, mediante la copertura e la

garanzia dell'impunità agli autori di tali attentati.

Neppure è sostenibile che vi sia una preclusione ex art. 90

per querrto attiene al! aggravante ex art. 1 della Legge n.

15/80 contestata in relazione al delitto di calunnia. In

proposito, basterebbe rilevare che, giudicandosi qui un

reato concorrente, ma diverso da quello di porto d'armi ed

esplosivo per il qual e è intervenuta condanna definitiva a

carico del BELMONTE e del MUSUMECI nel procedimento 'del

Supersismi', resta affidata a questo giudice la piena

cognizione di tutti gli aspetti, anche circostanziali, della

condotta contestata. Ma il punto è che nel procedimento

romano non fu contestata (44) ai due ufficiali l'aggravante

sulla quale si assume essersi formato il giudicato. Ora, a

fronte di questa constatazione, tecnicamente insuperabile,

nulla rileva il fatto che la Corte d'Assise d'Appello di

Roma abbia ritenuto di non poter stabilire, sulla base degli

* * * * *(44) - Cfr. AA, VII, C63, p5.
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elementi di giudizio desumiblli dagli atti di quel

procedimento, se dietro l "operazione valigia', oltre a

quello del lucro ed a quello, ritenuto possibile, che si

ricollegava alla rivalità col SISDE, fosse altresì

individuabile anche un diverso movente di intossicazione

dell'indagine bolognese (movente ritenuto invece esclusivo

dai giudici di primo grado), in un più ampio contesto di

eversione dell'ordine democratico.

~~~~111 b§ C§2iQ~§ g~§2tigOi~ Qi citg § i2tC~ttgCi§

Sono state èollevate da un difensore, durante l'istruttoria

dibattimentale, varie questioni di rito, poi richiamate al

momento di rassegnare l e concI LISioni (45). Nell' ordi ne:

a) è stata eccepita (46) la nullità dell'atto di audizione

in aula di Sergio CALORE, in quanto questi, già imputato

nel presente procedimento e prosciolto all'esi to

dell'istruttoria, non avrebbe avuto veste per essere

sentito in dibattimento: non come teste, stante il

divieto di cui all'art. 348 III comma del Codice di

procedura; e neppure come imputato dello stesso reato, eH

* * * * *(45) - Cfr. vu 8/6/88, p12.
(46) - Cfr. vu 12/12/87, pp. 14 ss.
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art. 450 bis, poiché nei suci confronti non si è mai

proceduto separatament~ n'é si procede ·sep=.ratamente.

L'ec~~zione è infancata. Il CALORE ~Qteva e doveva esser~

liberamente interrogato -come ln effetti è stato in

dibattimento interrogato- ai sensi dell 'art. 450 bis del

Codice di rito. La novella n. 534 dell'8/8/1977 ha

aper~o~na ~recciadi carattere generale nella disciplina

precedentemente dettata dal cambi nato di sposto degli

artt. 348 III comma, 450 I comma e 465 II comma:

disciplina sostanziantesi nel divieto -sancito a pena di

nullità- di assLlmerecometestimoni gli imputati dello

stesso reato o di reato connesso (salvo il caso del loro

proscioglimento in giudizio per non aver commesso il

fatto o perché il fatto non sussisteI e nella correlativa

facoltà di dare lettura degli interrogatori di costoro,

3Dche QV~ fossero stati prosciolti o condannati.

Dopo l'entrata in vigore della novella, fermo restando 11

di vi etodi a:=:;sumerlecome test~meni, le,persDne imputate

dello stesso reatoodi reato connesso "nei confronti

;-

dell quali si procede separatamente" possono essere



interrogate liberamente ai sensi degli artt. 348 bis e

450 bis, attinenti, r ìspe t t ì vamente, alla fase

ist~uttcri3 ed a quella del giudizio. Il problema, in

sostanza, censiste nel vedere se l'inciso Ilnei cui

confronti si procede separatamente" impedisca l'utili~zo

dell'istituto del libero interrogatorio per coloro che si

trovino nella posizione processuale di Sergio CALORE. Va

subito detto che l'inciwo non implica la simultanea

pendenza di due procedimenti (quello a carico di colui

che si voglia interrogare liberamente e quello in cui le

sue dichiarazioni assumano ~ilievo): ciò emerge dalla

giurisprudenza della Suprema Corte che ha chiarito come

non spieghi effetto Preclusivo l'intervenuta definizione

del procedimento a carico dell'interrogando (471. Se cosl

è, non v'è ragione di distinguere ulteriormente fra il

caso in cui la posizione della persona che si intende

i nterrog21.re liberamente sia stata definita in un

procedimento sorto a seguito di separato esercizio

dell"azione penale ovvero a seguito di stralcio da un

* * * * *(471 - Cfr. Cass., Sez.I, sento n. 7087 del 7/7/86 -udienza
16/12/85- Presidente Carnevale, ì mp. Ganzeria .

............



procedimento cumulativo tuttora pendente a carico di

altri impLltati, ed il caso -come qLlello all'esame della

Corte- in CUl quella posizione sia stata definita nel

procedimento cumuì ah vo , mediante proscioglimento

i stnlttori o contestuale al rinvio a giudizio dei

coimputati. Si intende affermare che l "eadem ratio'

impone di ritenere l'istituto introdotto con gli artt.

348 bis e 450 bis applicabile a, tLltti i casi di non

simultanea e non pia simultanea pendenza di procedimenti

a c ar ìco di persone i mpLltate dello stesso reato o di

reati connessi. Apparirebbe costituzionalmente

ill.gittima, perché contraria al disposto dell'art. 3

della Carta Costituzlonale, l'interpretazione che, con

riferimento al caso di specie, predicasse

l 'LIti l i z z ab i li tà dell "i sti tuta i n questione nei confronti

di'colui che fosse stato imputato della strage di Bologna

e prosciolto in istrLlttoria prima dell'esercizio

dell'azione penale nei confronti degli odierni imputati,

ovvero, persegL\i to contestual mente a costoro, fosse poi

stato prosciolto, asegLlito di stralcio, con sentenza

-/.773



istruttoria intervenuta prima del presente giudiziO, ed

escludesse invece l 'utilizzabilità dell 'istituto stesso

per colui che -come il CALORE- si viene a trovare in

posizione sostanzialmente non diversa e solo formalmente

distinguibile da quelle testéindicate. La riflessibne

che, pacificamente, il CALORE avrebbe potuto essere

interrogato ex art. 450 bis qualora l'istruttoria a suo

carico, per effetto dl un provvedimento di separazione

ccrrt enut.o nella sentenza-ordinanza 14/6/1986, fosse

proseguita anche per un sol giorno dopo il rinvio a

giLldizio degli odierni imputati ,offr.e l'evidenza palmare

dell'ammissibilità del ricorso al libero interrogatorio

dibattimentale, che resterebbe al trimenti esclLlsO

soltanto per via del fatto contingente, estrinseco, e di

natura squisitamente procedimentale, della contestualità

del proscioglimento del CALORE rispetto al rinvio a

giudizio dei coimputati.

D'altronde, a ben vedere, il ricorso all 'istitLlto di cu ì

all'art. 450 bis nei ~onfrontidell'imputato prbsciolto-

con medesimo provvedimento con cui si di~ponga il



r-invio a giudizio di altri imputati, lungi dal

confliggere con gli interessi di questi ultimi,

~appresenta, nei loro conf~onti, una forma di garanzia,

in quanto viene a sottoporre alla veri~ica pubblica, nel

contraddittorio dibattimentale, accuse che resterebbero

diversamente cristallizzàte nei verbali istruttori.

V'è da rilevare che, comunque, l'audizione del CALORE

nelle forme di cui all 'art. 450 bis non avrebbe potuto

nullità di sorta, per il principiodar luogo

tassatività

a

di cui .'all'art. 184 del Codice di rito:

di

la

nullitàdell 'audizione del coimputato prosciolto CnOn in

giudizio per non aver commesso il ~atto D perché il f'atto

non sussiste) è sancita soltanto per il caso che lo

stesso· sia stato escusso come testimone, e non anche

per i l caso che si a st'ato l i beramente interrogato e}(

artt. 348 bis o 450 bis.

Ad ogni modo, poi, sarebbe intervenuta la sanatori a èi

cui all 'art . .471 del Codice di rito,posto che si tratta

di un atto dibattimentale, e che neSSUna eccezione fu

sDll evata prima dell • interrogatorio delCPiLDRE e '1eppure



immediatàmente dopo il compimento dell'atto, nell 'udienza

dell '11/12/1987 (48).'

~) E' stata eccepita (49) "la nullità di tutte quelle

udienze in cui risulti che l'assistenza ad imputati di

questo processo è stata prestata da sllccessi vi e diversi

difensori d'ufficio per lo stesso imputato, nominati nel

corso del dibattimento e nel corso delle varie udienze di

qllesto dibattimento". Nel corso delle oltre 200 ud ì enz e ,

è accaduto sov~nte che ur:o o pi I:l i mputatì si si ano venuti

'a trovare sprovvi sti dei r ì spetti vi difensori di fiducia.

Si è in tali c as ì doverosamente provvedUto

all'assegnazione di difensori d'ufficib. Peraltro, data

la durata" del giudizio e la conseguente comprensibile

. impossibilità, da parte dei legali all'uopo nominati, di

·3,55i curare una continuativa presenza nelle udienze

successive, si è spe5=o resa necessaria la sostituzione

degli stessi difensori d'ufficio. La doglianza attiene

appunto a questa situazione di avvicendamento di più

difensori d'ufficio per un medesimo ì mpu t at.o nel corso

* * * * *(48) Cfr 'vu 11/12/87, pp. 39-40.
(49) - Cfr. vu 8/1/88, p14.



del q ì ud ì z ì o ,

In proposito, occorre semplicemente rilevare che la

sostituzione del d1fensore d'ufficio è non soltanto

·rituale, ma doverosa, ai sensi dell'Clrt. 128 IV comma del

Codice di rito, ogniqualvolta ricorra un giustificato

moti vo; e che tale è, certamente e precipuamente,

l'esigenza di assicurare all'imputato, per il corso del

giudizio, la continuità dell'assistenza tecnica, che è

prevista a pena di nullità.

c) Altra eccezione (50) di nullità riguarda le trascrizioni

delle registrazion1 magnetofoni che. Essa è ormai

superata, dal momento chela Corte, con 6rdinanza

26/2/1988 (51), ha disposto lo stralcio di dette

trascrizioni dagli att1 processuali.

d) E' stata eccepita (52) "altresì la nullità di tLltti gli

atti processuali utilizzati dalla Corte anche ai fini

delle ordinanze dibattimentali, che siano scatLlriti dalle

cosi ddette computerizzazi oni", _ SLlll' assunto che sarebbe

* * * * *
(50)
(51 )
(52) .

Cfr. vu 20/1188, p127.
Cfr. VLI 26/2/88, p31.
Cfr. vu 20/1/88, p127.

1 '777



"illegittimo l'uso del mezzo tecnico del computer per

quanto concerne la computerizzazione dei verbali

d'udienza e la formulazione delle ordinanze", per essere

quel mezzo "manovrato da personale tecnico non investito

come dovrebbesi mediante regolare nomina di perito con

giuramento, con avviso e partecipazione dei difensori ed

eventuale nomina di c cnaul errt ì di parte."

Al fondo della ques't ì orie sembra annidarsi un . e qu ì voco s

cioè che, per la redazione dei verbali e delle ordin~nze

dibattimentali , l 'LISO del 'personal computer' o

elaboratore elettronico assolverebbe una fLlnz ione

sostanzialmente diversa da quella affidata ai

tradizionali strumenti (la penna, la macchina da scrivere

meccanica, la macchlna da scrivere elettrica) con i

quali si è sino ad oggi provveduto a dar forma scritta

agli atti processuali. Orbene, va semplicemente chiarito

che, per l. redazione dei verbali e delle ordinanze, il

'computer' non funziona se non-come uno strumento di

scrittura: piÙ sofi~ticato, piÙ rapido,piÙ funzionale,

ma assolutame~te inidoneo a produrre, nell' . i ter i



formativo dell 'atto, alcunché di diverso dal mero

risultato materiale apprezzabi~e sui fogli nei quali

l'atto stesso viene prendere forma. Con particolare

riferimento alle ordinanze dibattimentali, una volta che

esse siano state deliberate C'.d opera della Corte, non si

vede come ci si possa dolere del fatto che un membro del

Collegio, anzichétrasfonderne il contenuto sulla carta

mediante una penna, ovvero tramite l'azione meccanica

delle leve di una tradizionale macchina da scrivere, vi

mediante un procedimento tecnico scaturente da ì rnpul a ì

provveda, ottenendo il medesimo risultato scritto,

lanciati attraverso la tastiera di quella che -così

llsata- non è altro che una macchina da scrivere

elettronica, inidonea a fornire contributi ideativi,

contenutistici o espositivi.

e) E' stata eccepita (53), ancora, la nullità dei

provvedimenti collegiali anche in quanto "scaturiti da

Camere di Consiglio con partecipazione di una doppia

Corte e senza pertanto alcuna garanzia per gli imputati e

* * * * *(53) - Cfr. vu 20/1/88, p127.



per i difensori di non intervento ~e:la deliber~zione dei

provvedimenti da pa.:'""'te dei giudici suppL:nti 11.

~sserva la Sarte ~he la ~-~senza dei giudici aggiunti e

SLlppl e.., t i (toçat::. e laici) in camera di consiglio si

t""enc:= neces·sar-ia in vista del loro eventuale subentro ai

giudici titolari: pLIÒi nf atti la sentenza essere

deliberata soltanto da giudici che abbiano presenziato a

tutti gli atti ~ibattimentali; e tali sono anche le

di sc'_'.ssi ani in camer·a di consiglio fra i q ì ud ì c ì

titolari e le conseguenti deliberazioni dagli stessi

3dottate", perla risolu:::ionedi questioni incic!entali ed.

con ordinanze pronunciate in corso di

giudizio, prima d~lla deliberazione finale, alla quale

* * * * *(54) - Cfr. Cass., Sez. I, udieCJza 13/1/1967, Presidente
Fumu , imp. Maggio (pubb ì ì ceta inC.ass. Peno Mass.
Ann., 1967, pp. 775 ss.). Si era posto, nella
fattispecie, il problema della legittimità
dell'avvicendamento -nel corso di un giudizio di
Corte d'Assise- di un giudice popolare aggiunto ad un
,titolare, per il fatto che il nominativo
~ell 'aggiunto non figurava nei verbali delle udie~ze

i~ter-medie fra la prima e quella del subentra. La
Suprema Co~te ncn ·ebbe a·ravvisare alcuna nul1i~à

~ell'integrazione del Collegio con il giudice
~gg:unto, per essere c~munquedimo5trata l 'e~~ettiv~

~ua~artecipaziDne a tutte le udienze; e diede atta,
i n proposi t.o , del fatto che, da un ' ordi nanz a dell a
Corte e da un 'attesta:: i one di Canceli eria, r i. :iL'.l -/:.:\\1-::\

che il giudice aggiunto aveva presen::iato 3 tutte le
precedenti ud ì anz a , aveva p ar t ac ì pato ad Lln~ttodi

accesso in luogo ed '§Y§Y2 §§§i§titg~ 2~~ §§n~È

giCiiiQ ~l ~QiQ~ §ll§ Qi§S~§§iQQ§ c§l§ii~§ §gli
iOSiQ§Oii §Qll§Y§ii o§l SQC§Q Q§l QCQs§Qim§oiQ §
g§~i§i~Qn QcgiQsn~§·



soltanto i giudici aggiunti e supplenti non sono chiamati

a presenziare, -in quanto non potrebbero più, a quel

punto -per espresso divieto leglslativo- subentrare ai

titolari.

Ciò posto, circa la questione della garanzia del non

intervento dei giudici aggiunti e supplenti nelle

deliberazioni delle ordinanze, va semplicemente rilevato

che il giudice non è tenuto a fornire a chicchessia

garanzie di sorta, che non si vede, peraltro, in che

termini ed in che forme potrebbero essere prestate.

f) V'•• infine, l'eccezione (55) relativa alla pretesa nQn

utilizzabilità degli atti provenienti dalla Commissione

F'arlamentare d'Inchiesta sulla Loggia massonica P2:

eccezione fondata sull 'assunto che non si tratta di atti

di un procedimento penale. A parte la considerazione che,

ai sensi dell'art. 82 II . comma della Carta

costituzionale, "la commissione d'inchiesta procede alle

indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse

l imitazioni dell 'autorità giudiziaria", è comun que

*.* * * *
(55) - Cfr. VL\ 26/2/88, p25 e VLI 8/6188, p12.
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risolutivo l'~rgomento che l'esser stata oggetto di

specifica positiva previsione normativa (artt. 144 bis e

466 II comma del Codice di rito) la possibilità della

lettura di atti di un diverso procedimento penale

(1ettLlra ora 'surrogabile con la declarator.-ia di

ut ì Lì z z ab ì ì ì t è) non cr.ea preclLIs'ioni di sorta in altre

direzioni, posto che la clausola generale di cui all'art.

466 III comma del Codice di pr.ocedura consente "la

lettura di ogni atto e documento non espressamente

vietata a norma degli articoli precedenti".

La difesa di Fabio DE FELICE ha invece riproposto (56) una

qLlestione di rito già sollevata 'in limine litis ~.

L' assol LIZ ione dell' impLltato con . formula ampiamente

liberatoria determina il venir meno dell 'interesse a detta

qLlestione di rito, in ordine alla qual a , comun que , la Corte

non avrebbe motivo di modificare il divisamento già espresso

con l'ordinanza 12/3/1987 (57). Allo stesso modo restano

superate, per sopravvenLltacarenza di interesse, l e i stanze

istruttorie formulate dalla difesa del DE FELICE in corso di

* * * * *(56) Cfr. vu 22/6/88, pi8 ss e 35.
(57) Cfr. VLI 12/3/87, p43-44.
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giudizio, e riproposte in sede di diSCUSSIone.

Per quanto attIene a tutte le altre istanze istruttorie

formLllate dalle difese in sede di discussione, in quanto non

siano superate dalla non utilizzazione in senso accusatorio

di determinate acquisizioni processuali.ilnon accoglimento

delle medesime discende: o dalle argomentazioni

espressamente svolte dalla Corte nelle singole parti della

trattazione aventi ad oggetto la questione di merito cuì le

istanze attengono; ovvero, implicitamente, dal complesso

delle motivazioni dalla Corte poste a fondamento di un

determinato capo della sentenza; o, comunque, in quan~o si

tratti di riproposizioni di istanze. già precedentemente

I

formLllate, anche dalle moti vaz i ori i delle ordinanze

pronunciate in merito in corso di giudizio.



Dall'accertamento delle penali responsabilità di cui si è

detto sub 2.1), 2.2) e 2.3) discende, ai sensi dell 'art. 185

del Codice Penale, l'obbligo dei colpevoli di risarcire i

danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati. Con

riferimento al procedimento n. 12/86 R.G.C.A., osserva la

Corte -in ciò ribadendo,. in questa sede di merito, la

posizione già assunta con l'ordinanza 10/3/1987 (58), in

sede di valutazione della legittimazione ad agire- che i

danni cagionati per effetto e a seguito della strage sono

eziologicamente riferibili anche al reato di banda armata di

cui . al capo 2) . dell' i mput az ì one. Invero, essendo stato

accertato che la strage fu la massima e più qualificata

espressione della progettualità terroristica della banda

armata e rappresentò un naturale e coerente sviluppo delle

attività dell'organizzazione, dalla quale provenivano

uomini e mezzi impegnati nell'attentato, si deve affermare

che l'avere, a qualunque titolo, anche meramente adesivo,

contribuito al mantenimento in vita della struttLlra

* * * * *(58) -Cf . vu 10/3/87, p70.



associativa, costitui. rispetto alla strage, causa rilevante

ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile. Infatti -secondo

un ormai consolidato orlentamento della Suprema Corte- "in

presenza di un evento dannoso, tutti gli antecedenti senza

i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere

considerati come sue cause, abbiano essi agito in via

diretta e prossima, ovvero in via indiretta e remota. A

quast a regola fa eccezione il principio di causalità

efficiente, di CUl al capoverso dell 'art. 41 Cod. Pen.,

secondo cui la causa, sempre che abbia le caratteristiche

della prossimità e sopravvenienza rispetto alle altre cause

e sia sufficiente da sola a produrte l'evento, esclude il

nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti,

facendole scadere al rango di mere occasioni" (59). F'roprio

in quarrto la strage trovò nel.la banda armata alimento

ideologico ed i mezzi materiali ed umani per essere posta in

essere, va escluso che l attentato si sia posto, lungo la

serie caLlsale che va dall 'esistenza ed operatività della

banda armata ai danni verificatisi a segLli to .

* * * * *(59) - Cfr. Casso Sez. III, sento n. 7467 del 7/10/87,
Presi dente Seri bano, i rnp , Vi 01 i n ì ,
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dell'esplosione, come accadimento estraneo, eccezionale ed

imprevedibile (60), idoneo da solo a determinare gli eventi

dannosi, e ad escludere l'efficacia causale dell'esistenza

ed operatività della banda secondo un a determinata

strategia, relegandole al rango di mere occasioni.

Tanto premesso, con riferimento agli Enti pubblici

costituitisi parti civili e la cui costituzione è stata

ammessa (61), va rilevato che, essendo a tLltti i medesimi

derivati danni patrimoniali (62) , per i quali non si

pongono problemi di sorta, la giLlrisprudenza di legittimità

ha peraltro riconosciuto la risarcibilità in favore degli

Enti pubb Lì c ì anche dei danni non patrimoniali (63;: danni

(60)

(61)

(62)

(63) -

* * * * *Cfr., per questo aspetto, Cass:, Sez. I, sento n •.
7462, del 7/8/85 -udi enza 22/4/85- F'resi dente
Carnevale, imp. Arslan.
Cfr. vu 10/3/87, p72 e VLl 12/3/87, p45.
In particolare, allo Stato, che come amministrazione
del Ministero degli Interni ha erogato, in favore
delle vittime, le speciali largizioni di cui all'art.
5 L. 13/8/80, n. 466 (cfr. VLl 10/3/87, p42); alla
Regione Emilia-Romagna, alla F'rovincia di Bologna, al
Comune di Bolognalper i quali Enti, cfr. le voci
rispettivamente indicate in vu 10/3/87, p70, punto
5); infine, all'Ente Ferrovie dello Stato, per il
quale si può far riferimento ai danni al treno
Ancona-Basilea, nonché alle corse soppresse a seguito
dE!IT'e~plosi one.
Cfr., in generale, Sez. V, sento n.8043 dell '8/10/83
-Lldienza 2/5/83-F'residente Gallo, imp. Amitrano. Con
specifico riferimento al Comune, quale ente
rappresentati vo dE!91 i interessi coll ettivi della
l:9m4nità loc,;\le, cfr. Sezioni Unite, .. sent. n. 5518
del 18/6/79 -ud enza 21/4/79... emessa i n materi.a di
reati urba,nistic

..... ...,r



riconducibili alla turbativa della posizione funzionale

dell 'Ente, attraverso il pre~iudizio delle attività e dei

servizi pubbllCi. ed eVloenziantesi in funzione del. negativo

r ì au l tato della mancata o non puntuale o ritardata

realizzazione dell 'interesse pubblico, a caLlsa della

sfavorevol e inci denza degl i eventi dannosi r ì spetto agI i

scopi ed obiettivi perseguiti dall'azione amministrativa.

Per quanto attiene alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, aderisce e fa proprio questo Collegio il pensiero

della Suprema Corte, cosi

Il ••• l'art.

testualmente espresso 1641:

185 C.f'., lungi dal rafforzare la tesi del

carattere meramente sanzionatorio del diritto penale,

costituisce il fondamento delle obbligazioni 'ex delicto'

delinendone la natura autonoma ed originale siccome

correlata eziologicamente alla commmissione di un fatto

costi tuente reato.

Data tale correlazione, è stato altresi puntualizzato che

persona offesa dal reato è il tito~are_ dell'interesse'

'* '* '* '* *1641 - Cfr. Sez. I, sento n. 9357 del 21/10/81 -udienza
26/6181- Presid~nte Fasani, imp. Agnellini,
pubblicata in Giustizia Penale 1982, parte 29,
colonna 615 S5. (cfr. VLI 10/3/87, pp 62 s5.1.



specifico direttamente protetto dalla norma penale e la cui

lesione o esposizione al pericolo costituisce l'essenza del

reato. Vi sono lnteressi che solo eventualmente sono

pregiLldicati dalla conootta antigiLlridica, .rna ve n'è uno che

dev 'essere offeso perché il reato sussista, ed è quell oche

costituisce il bene giuridico protetto dalla norma penale.

Orbene, se è vero che l o stato è soggetto passivo ge'nerale

di tutti i reati, esso nei delitti preveduti nel libro

secondo, capo secondo" (65) "del C.F'. è il soggetto passivo

particolare, è la persona offesa, nel senso suddetto, dei

reati testé citati, essendo il titolare dei beni giuridici

specifici direttamente protetti da tali norme e che sono

costituiti dagli interessi fondamentali della personalità

dello Stato, attenendo essi alla inviolabilità del presente

ordinamento politico, alla esistenza, alla incolumità e al

decoro dei supremi organi dello Stato e al decoro della

Nazione italiana.

F'ertanto, poiché a I La base della legittimazione attiva

dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, Vi è

(65) Deve leggersi,
secondo U

".

* * * * *eYidentemente, "l i brosecondo ,ti tol o
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la natura plurlòffensiva dell 'illecito penale, il danno

criminale subito dallo Stato-collettività trova la sua

sanzione nella pena, mentre il pregiudizio patrimoniale e

non patrimoniale direttamente causato dalla condotta

c.riminosa, ossia il danno civile, viene ripartito" (66)

"mediante le restitLlzionio il risarcimento.

Tanto premesso e considerato che il titolare particolare del

bene giuridico posto in pericolo dal reato di cui all'art.

rappresenta e,

305 C. F'. è lo Stato, non può revocarsi in dubbio che chi lo

cioè, .il Presidente del Consiglio dei

'Ministri, abbia il potere di agire per ottenere la

riparazione non solo dei danni patrimoniali, ma anche di

quelli non patrimoniali, posto che questi ultimi sono

rappresentati, oltre che da sofferenze fisiche o psichiche,

da turbamenti morali pregludizievoli all'attività degli Enti

pubbLi c r , in- genere, e dello Stato in particolare.

Pertanto correttamente è stata ammessa dai giudici di merito

la Costituzione della Presidenza del Consiglio, ed emessa la

, condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ••• "

* *** *.
(66) -Deve l eggersi , evidentemente, "riparato".



Per quanto attiene alle parti civili private, •nu ì La

quaestio', essendo i richiesti risarcimenti riferibili ai

danni derivanti dalla morte di congiunti o dalle lesioni

patite da congiunti rimasti coinvolti nell'esplosione,

ovver.o a lesioni riportate direttamente dai richiedenti, per

effetto e a seguito dell 'attentato.

Ai sensi dell' art. 187 II comma del Codice Pen~le, i

conda~nati per il medesimo. reato sono solidalmente obbligati

al risarcimento del danno patrimoni aIe o non patrimoniale.

Più in generale, la norma posta dall'art. 2055 del Codice

Civile obbliga in via solidale .. l risarcimento tutti gli

ì mpu t a t ì responsabili del capo 2) e dei capi 3) l 4) l 5) l 6)

ed 8) della rubrica, poiché -come si è visto- i fatti

dannosi per i quali le domande di risarcimento sono proposte

trovano causa rilevante ex art. 2043 del Codice Civile tanto

nell'esistenza ed attività della banda armata quanto

nell'attentato perpetrato alla stazione di Bologna, e sono

dUnque imputabili a tutti coloro che per i relativi reati

riportano condanna, nulla rilevando che l'imputabilità

discenda da distinti fatti illeciti e dalla violazione di



norme giuridiche diverse (67).

Per quanto precede, gli imputati FACHINI, FIORAVANTI,

MAMBRO. PICCIAFUOCO. CAVALLINI, SIGNORELLI, GIULIANI e

RI~IANI , vanno condanf'lati, in solido fra loro, al

risarcimento dei danni -che, in assenza, allo stato degli

atti, dei supporti necessari ai fini della quarrt ì é ì c az ì cna ,

dovranno essere liquidati nella competente separata sede

civile- patiti dallesottoelencate parti civili costitLlite.si

nel procedimento n. 12/86 R.G.C.A.:

Presidenza del Consiglio dei Ministri (68), Ministero degli

,
)

"

Interni (69), Ente Ferrovie dello stato (70), assistite

dagli Avv. Fausto BALDI e Francesco MENARINI;

Regione Emir~a-Romagna (71), assistita

CALVI;

dall'Avv. GLlido

Presidentedell 'Amministrazione Provinciale della Provincia

di Bologna (72), parte assistita dagli Avv. Umberto

(70)
(71)

(72)

GUERINI e Achille MELCHIONDA;

* * * * *(67) - Cfr. Sezioni Unite civili, sento n. 2156 del 28/5/75,
A.N.A.S. c. Lentsch; Sez. III civile, sento n. 3033
del 20/6/78, Angeli C. Ferretto; Sez. III civile,
sento n. 1708 del 24/3/79, Pretesec. Leone.

(68) -Cfr. vu 19/1I87,pp. -95-96 e vu28/3/88,pp. 17-18.
(69) Cfr. vu 19/1/87, pp. 95-96, VLI 10/3/87, p42 e vu

28/3/88, pp. 17-18.
Cfr. nota (68) •
Cfr. VLl 19/1/87,pp. 99-110 e vu 24/3/88,p19.
Cfr. vu 19/1187, pp. 114-124, vu24/9/87, p 12 e VLI
17/3/88, p14.



'Comune di Bologna (73), parte assistita dall'Avv. Giuseppe

GIAMPAOLO;

AGRESTI Franco (74), CASTELLINA Pietro (75), BARANZONI

Alessandra (76), ROTA Ramea (77), JURT Jahann (78), BRUNO

Marina (79), CHIARELLO Giuseppe (80), FUMARONI Lucia (81),

GAMBERINI Marina (82) , GOVONI Sabina (83), GRECO Mario (84),

MORELLI Assunta (85), PONTI Mario (86), PROCINO Antonio (87),

RACANIELLO Margherita (88), SARCINA Ruggera .(89), SOLAROLI

* * * * *

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)
(84)

(85)
(86)

(87)

(88)

(89)

- Cfr. VLI 19/1187, pp. 125-148,VLI 23/9/87, pp. 168-169
e vu 25/3/88, p14.

- Cfr. vu 19/1/87, pp •. 169-173; DF, Cl, p14; vu
14/3/88, p15.

- Cfr. vu19/1/87, pp. 169-173; DF, Cl, p9; vu 23/9/87,
p116; vu 14/3/88, p15.

- Cfr. vu 19/1187, pp. 169-173; DF, Cl, p9; vu 23/9/87,
P 117; vu 14/3/88, p15. .

- Cfr. vu19/1I87, pp. 169-173; DF, Cl, p14 bis; VLI
14/3/88, P 15.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 532-535 bis; DF, Cl, p4; vu
14/3/88, p15.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 212-216; DF, Cl, p4; vu 14/3/88,
p15.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 232-236; DF, Cl, p17; vu
1"f/3/88, p15.

- Cfr. vu 19/17/87, p283; DF, Cl, p14; vu 23/9/87,
p134; vu 14/3/88, p15.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 298-302; DF, Cl, p4; vu 14/3/88,
P 15.

- Cfr. vu 19/1/87, p313; DF, Cl, p14; vu 14/3/88, p15.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 315-316; DF, Cl, p4; vu 14/3/88,

p15.
- Cfr. VLI 19/1187, p365; DF, Cl, p5; vLl.14/3/88, p15.
- Cfr. vu 19/1/87,. p410; DF, Cl, p76; VLI 23/9/87, pp.

152-153; vu 14/3/88, p15.
Cfr. vu19/1/87, pp. 411-415; DF, Cl, p5; VLI14/3/88,
p15.

- Cfr. VLI 19/1/87, p424;DF, Cl, p17;vu 23/9/87, p15"f;
v~14/3/88,p15.

- Cfr. vu19/1187,pp. 448-452; DF, Cl, p5; VLI 23/9/87,
p159; VLI 14/:3i88,p15.



Silvana (90), TEDESCHI Bruna (91), ZANASI Anello 1921,

VACCARI Esterina (93), PASSINI Annita in ZARATTINI (94),

BERTASI Fulvio (95), DI PAOLA Francesco (96), DI PAOLA

Grazia (97), RAGUSA Maria (98), DI PAOLA Gaetano (99), DI

PAOLA Emilia (100), FRESU Salvatore 11011, F'ILIU Rosina 11(2),

VACCARo Antonino (103), MARANGON Antonio 11(4), ZANELLATO

Nella 11(5), MARANGoN Gianni (106), MARANGoN Guidina 11(7),

MARANGoN Luigino 11(8), MANGANO Elvira 11091, RUoZI Roberta (110),

(90)
1911

(92)

(93)

(94)
(95)

(961
(97)
(98)
(99)

11(0)
( 101 )

11(2)

(1(3)

11(4)
11(5)

( 1(6)

( 11)7)

11(8)

11(9)

(110)

* * * * *- Cfr. vu19/1/87, p460; DF, Cl, p17; vu 14/3/88, p15.
Cfr. vu 19/1/87, pp. 475-478; DF, Cl, p14 bis; vu
23/9/87, p163; vu 14/3/88, p15.

- Cfr. Vll 19/1.187, pp. 500-504; DF,. Cl, p17; Vll

. 23/9/87, p166; vu 14/3/88, p15.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 500-504; vu 23/9/87, p167; vu

14/3/88, p16.
Cfr. vu 19/1/87, pp. 541-543; vu 14/3/88, p16.

- Cfr. Vll 19/1/87, pp. 574-578; vu 22/9/87, p76; vu
14/3/88, p16.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 639-643; Vll 14/3/88, p16.
Cfr. i riferimenti di cui alla nota che precede.
Cfr. i riferimenti di cui alla nota 1961.
Cfr. i riferimenti di cui alla nota (961.
Cfr. i riferimenti di cui alla nota (96).

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 670-674; vu 22/9/87, p47; vu
14/3/88, p16.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 670-674; vu 22/9/87, . p48; vu
14/3/88, p16.

- Cfr. Vll 19/1/87, pp. 678-682; Vll 22/9/87, p57; vu
14/3/88, p16.

- Cfr. Vll 19/1/87, pp. 703-708; Vll 14/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 703-708; Vll 22/9/87, p62; vu

14/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1.187, pp. 703-708; vu 22/9/87, p59; vu :

14/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp •. 703-708; vu 22/9/87, p61; Vll

14/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 703-708; Vl\ 22/9/87, p60; vu

14/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 740-744;. vu 22/9/87, p50; Vll

1lj./3/88 , p16.
- Cfr. VlI 19/1/87, pp. 773-777; Vll 22/9/87, p90: ',IlI

14/3/88, p16.



LENZI GiLlseppina <111>, PICCOLINI Lidia (112), ZANETTI

Daniela (113), DROUHARD Helene (114), SEKIGUCHI Jiro (115),

GURGO Francesco (116), DI MATTEO Grazia (117), DIOMEDE FRESA

Alessandra (118), DIOMEDE FRESA Vincenzo (119), BIRARDI

Giuseppe (120), PICCOLO Elvira (121), LA SCALA Domenico (122),

LA SCALA Vincenzina (123), LA PIANA Filippa (124), OTTONI

Osvaldo (125), SERRAVALLI Lut ç ì (126), ZANOTTI Sonia (127',

TINA Domeni co (128), ROTUNNO Gi useppe (1.29), parti tutte

assistite dall'Avv. Roberto MONTORZI;

CASTALDO Roberto (130);

12/86, pp. 31-35; DF, Cl,

808-811; v~.23/9/87, p94; vu

n. 12/86, pp. 43-47; DF. Cl,
vu 14/3/88, p17.
DF, Cl, p6; vu 23/9/87, p164;

VLl

p42;

che precede.
(118) •
pp. 25-30;

che precede.
<121>.
<121>.
(121).

VLl 22/9/87,

nota
nota
nota
nota
p37;

GRANDI Maria Teresa (131), COLLINA

* * * * *Cfr, vu 19/1/87, pp. 773-777; vu 14/3/88, p16.
- Cfr; vu 19/1/87, pp. 788-792; vu 22/9/87, p93; vu

14/3/88, p 16.
- Cfr. vu 19/1187, pp.

14/3/88, 16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 813-813quinquies; VLI 14/3/88,

p16.
- Cfr. vu 19/1/87,p814, vu 14/3/88, p16~

- Cfr. vu 19/1/87, p555; vu 14/3/88, p16.
Cfr. vu 2/3187 proc. n. 12/86,p19; DF, Cl, p4; vu
23/9/87, p129; vu 14/3/88, p16.

- Cfr. vu 2/3187 proc. n. 12/86, pp. 21-24; vu
14/3/88, p17.

- Cfr. i riferimenti di cui alla nota
- Cfr. i riferimenti di cui alla nota
- Cfr. vu 2/3187 proc. n. 12/86,·

14/3/88, p17.
Cfr. i riferimenti di cui alla
Cfr. i riferimenti di cui alla
Cfr. i riferimenti di cui alla
Cfr. i riferimenti di cui alla

- Cfr. vu 2/3/~7 proc. n. 12/86,
vu 14/3/88, p17.

- Cfr. vu 2/3187 proc.
p26; vu 23/9/87, p173;

- Cfr. VLI. 19/1187, .p485;
vu 14/3/88, p 17.

- Cfr. VLl 2/3/87proc. n.
p5;vu14/3/88, p17.

- Cfr.. VLl 19/1/87, pp. 227-231; VLl 23/9/87, pp. 122
123; VLl 22/3/~8 'ip16,

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 242-246; VLl 22/9/87, p65; CF,
Cl, p3; vu 14/3/88, p16.

(114)

1111>
(112)

(113)

(115)
(116)
(117)

(118)

( 119)
( 120)
1121>

( 122)
( 123)
(124)
(125)
(126)

(127)

(128)

(130)

(129)

1131>



Giancarlo (132), PALAZZOLO Roberto (133), TEMPESTA Nicolò (134),

ZACCHI Franco (135), BOUDUBAN Damien (136), BASSO Delfino (137),

LAURO Rosanna (138), LAURO Maria Grazia (139), LAURO ALlrora (140),

LAURO Gennaro (141), LAURO Giovanna (142), CECI Pietro (143),

BALDACCI Anna (144), DE MARCHI Francesco Saverio (145), DE

MARCHI MARIO Gaetano (146), DE MARCHI Angelo Valentino (147),

MONTANARI Romano (148), FUOCHI Esterina PETTENI (149),

PROCELLI Rinald9 (150), PALAZIESCHI Ilda (151), RUOlI

Onorio (152), RUOlI Valeria (153), AGOSTINI Giorgio (154),

VLI

VLI

VLI

VL\

VLl

VLI

VLI

pll;

p14;

Cl,

Cl,DF,

DF,

VLl 22/3/88, p17.
VLI 22/3/88, p17.

pp. 375-379;
22/3/88, p16.

pp, 480-484;

* * * * *- Cfr. VLl 19/1/87, pp. 222-246; DF, Cl, p3;
22/3/88, p16.

- Cfr. vu 19/1/87,
23/9/87, p180; vu

- Cfr. vu 19/1/87,
14/3/88, p16.

- Cfr. VLl 19/1/87, pp. 515-519; DF, Cl, p6;
14/3/88, P16.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 527-531; vu 22/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 559-563; VLI 22/9/87, p51; VLI

22/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 604-608; vu 22/3/88, p16.

Cfr. i riferimenti di cu ì alla nota che precede.
- Cfr. i riferimenti di cui alla nota (138).
- Cfr. i riferimenti di cui alla nota (138).
- Cfr. VLI 19/1ì87, pp. 609-613;" vu 22/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87,pp. 624-628; vu 22/3/88, p16.
- Cfr. i riferimenti di cui alla nota che precede.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 634-638; vu 22/9/87, p52;

22/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 634~638; vu 22/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 634-638; vu 22/9/87, p53;

22/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 725-729; vu 22/9/87, p67;

2~/3/88, P 16.
- Cfr. VLI 19/1/87, pp. 735-739; VLI 22/3/88,p17.
- Cfr. VLI 19/1/87, pp. 745-749; VLl 22/3/88, p17.
- Cfr. i riferimenti di cui alla nota che precede.
- Cfr. VLI 19/1/87, pp. 763-767; VLl 22/9/87,· p91; VLl

22/3/88,p17.
Cfr. VLl 19/1/87, pp". 768-772
Cfr. VLI 15'/1/87, pp. 816-820

(132)

( 133)

(134)

( 135)

(136)
(137)

(146)
(47)

(138)
(139)
( 140)
(141)
( 142)
( 143)
(44)
( 145)

(48)

( 149)
(50)
(151 )
( 152)

(153)
( 154)



LAURO Patrizia (155), DALL'OLIO Raffaele (156), parti

tutte assistite dall 'Avv. Domenico PULITANO';

BEVILACQUA Angelo (157), BOLOGNESI F'aolo (158), BOTTO Angelo (159),

CALZONI Ettore (1601, COLAVITTI Antonio (1611, DONATI Marisà (162),

FIORINI Alfredo (1631, FIORINI Edmondo (164), GARUTI Roberta (165),

GOZZI Felice (166), LONGOBARDO Giorgio (167), MARANGONI

Virginia (168), MASTRONICOLA Raffaele (1691, MAZZETTI Gino (1701,

NATALE Roberto (171), PASSINI Angelo (1721, LENZI Valeria

* * * * *(155) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 826-829; vu 22/9/87, p68; vu
22/3/88, p17.

(156) - Cfr. VLI 19/1/87, pp. 629-633; VLI 22/3/88, p17.
(1571 - Cfr. VLI 19/1/!37, pp. 187-190; DF, Cl, p17; vu

22/3/88, p13.
(158). Cfr. vu 19/1l87, pp. 197-200; DF, Cl, p3; vu

22/9/87, p96;vu 22/3/88, p13.
(159) - Cfr. vu 19/1/87, p206; DF, Cl, p3; vu 22/3/88, p13.
(160) - Cfr. VLI 19/1/87, p217; DF, Cl, p3; VLI 23/9/87, p121;

vu 22/3/88, p13.
(1611 - Cfr. vu 19/1/87, pp. 237-241; DF, Cl, p20; vu

22/3/88, p13.
(162) - Cfr. vu 19/1l87, pp. 262-266; DF, Cl, p4; vu

22/3/88, p13.
(163) - Cfr. VLI 19/1i87, p281; DF, Cl, p29; vu 23/9/87,

p 132; vu 22/3/88~, p 13.
(164) - Cfr. vu 19/1/87, p282; DF, Cl, p29; vu 23/9l87,

p133; vu 22/3/88, p13.
(165) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 303-307; DF, Cl, p26; vu

23/9/87, p136; vu 22/3/88, p13.
(166) - Cfr. vu 19/1/87, p314; DF, Cl, pl0; vu 23/9/87,

p137; vu 22/3/88, p13.
(1671 -Cfr. vu 19/1/87, pp. 328-332; DF, Cl, p14;vu

23/9/87, p139; vu 22/3/88, p13.
(168) - Cfr. vu 19/1i87, pp. 343-347; DF, Cl, p4; vu

22/3/88, p13.
(169) - Cfr. VLI 19/1187, p348;DF, Cl, pp. 4-5; vu 22/3/88,

p13.
(170) - Cfr. VLI 19/1/87, pp. 350-354; DF, ,Cl, p17; vu

23/9/87, p181; VLI 22/3/88, p13.
(171) - Cfr. vu 19/1/87, p374; DF,Cl, p23; VLI 22/9/87, p73;

vi-l22/3/88,p13. .
(172) - Cfr. VLI 19/1/87, pp. 385-389; DF, Cl, p5; vu

23l9/87,p156; 22/3/88, p13.



PASSINI (173). PITZALIS Clemente (74), POIRE' Luc ì a (175).

PROVENZA Giuseppe (176), DALL'AQUILA Immacolata (177).

SCARAMAGLI Ve~a (178), SCOLARI Benito (179), TROLESE

Pasquale (180), TROLESE Chia~a Elisa (181). TROLESE And~ea

F'iet~o 082i, ZINI Giovanni· (183), ALES Giuseppe (184). ALES

Gio~gio (185), ALES I.sido~a (186), BUGAMELLI Luì q ì (187),

INCERTI Adele (188), SICA Davide (189), ORSOLINI G~azia (190).

SICA My~iam 091>. URTAMONTI Lida (192), BOSIO Eliseo (93) •

VACCARO Antonino (194). pa~ti tutte assistite dall'Avv.

VLl 22/3/88, p13.
vu22/3/88, p13.
Cl, p29; vu 23/9/87,

( 173)
(174)
( 175)

( 176)

( 17ì)

(178)

(179)
(80)
( 181>

( 182)

( 183)

(84)
( 185)
(86)
(187)
(88)

( 189)
( 190)
(191)
( 192)
(193)
(194)

* * * * *- Cf~. vu 19/1/87. pp. 385-389;
- Cf~. VLI 1971/87, pp. 399-403;
- Cf~. vu 19/1/87, p409; DF,

~151; vu 22/3/88, p13.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 416-420; DF. Cl, pp. 4-5; vu

22/9/87, p69; vu 22/3/88, p14.
- Cf~. VLI 19/1/87. pp. 416-420; DF, Cl, pp. 4-5; VLI

22/3/88, p14.
- Cf~. vu 19/1/87, pp. 453-457; DF, Cl, p5; vu

23/9/87, p160; vu 22/3/88, p14.
- Cf~. vu 1971/87. p458; DF, Cl, p20; vu 23/3/88. p14.
- Cf~. vu 19/1/87, pp. 491-496; vu 22/3/88, p14.
- Cf~. VLI 19/1/87, pp. 491-496; DF, Cl, p17; VL\

22/3/88, p14.
- Cf~. VLI19/1/87, pp. 491-496; DF, Cl, pll; vu

22/3/88.p14.
- Cf~. vu 19/1/87. p526; DF. Cl, p17; vu 22/9/87, p97;

vu 22/3/88, p14.
- Cf~. vu 19/1/87. pp. 545-549; vu 22/3/88, p14.
- Cf~. i ~ife~imenti di cui alla nota che p~ecede.

- Cf~. i ~lfe~imentl di cui alla nota (184).
- Cf~. vu 19/1/87, pp ..589-593; vu 22/3/88, p14.
- Cf~. VU 19/1/87. pp. 683-687; VLI 22/9/87, p49; vu

22/3/88, p14.
- Cf~. vu 19/1/87, pp. 778-782; VLI 22/3/88, p14.
- Cf~. i ·~ife~imentidi cui alla nota che p~ecede.

- Cfr. i ~ifedmemti di CLIi alla nota (189).
- Cf~. vu 2/3/87p~oc. n. 12/86, p38; vu22/3/88, p 14.
- Cfr. vu 2,1:3/8! p~oc. n. 12/86, p13; VLI 22/3/88,p14.
- Cf~. vu 19/1/87, pp. 678-682; VLI 22/9/87, p57;VLI

22/3/88,p14.
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Paolo TROMBETTI.

DI VITTORIO Anna (195). GAL,ATI t1aria (196), parti assistite

dall'Avv. Fausto TARSITANO;

RONDEL,L,I Bruna (197), parte assistita dall'Avv. Federico

BENDINEL,U; .

ERA Giuseppe (198), parte assistita dal Dottor Procurator

Antonio Sf'INZO;

BAL,L,ERINI Alessandro (199), L,ANZONI Bruno (200), MAGISTRAL,E

Maria in VERNI (201), MONTANI L,uigi (202), MONTANI Anna

Maria (203) • .80L,DANO Giuseppe (204), Sf'INEL,L,O Giovanna (205),

AL,GANON Florio Aldo (206), BAY Vittoria (207), CASADEI

vu

24/3/88, p20.
24/3/88, p20.
vu 22/9/87, p44;

614-618; VLI 22/9/87, p80;. VLI

( 195)
(196)
(197)

(202)
(203)
(204)

(205)
(206)
(207)

(210)

Egidio (208), ZANOTTI Virginia (209), SPINEL,L,O L,uciana(210),

* * * * *- Cfr. vu 19/1/87, pp. 652-656; vu 23/3/88, p14.
- Cfr. i riferimenti di cui alla nota che precede.
- Cfr. vu 19/1/87. pp. 426-428; DF, Cl, pll; vu

23/9/87, p141; VLI 24/3/88, p14.
(198) - Cfr" VLI 19/1/87, pp. 278-279; VLI 23/9/87, p140; VLI

24/3/88, p18.
(199) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 178-182; DF, Cl, p9J vu

23/9/87, p178; vu 24/3/88, p20.
(200) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 318-322; DF, Cl, p17; vu

23/9/87, p138; vu 24/3/88, p20.
(201) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 333-337; DF, Cl, p4; vu,

24/3/88, p20.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 355-359; vu 24/3/88, p20.
- Cfr. i riferimenti di cui alla nota che precede.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 461-465; DF, Cl, p23; vu

24/3/88, p20.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 466-469; vu
- Cfr. VLI 19/1/87, pp. 550-554; vu
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 550-554)

24/3/88, p20.
(208) - Cfr. VLI 19/1/87, pp 614-618; vu 22/9/87, p79; VLI

24/3/88, p20.
(209) - Cfr •. vu 19/1/87, pp.

24/3/88, p20.
Cfr. vu 19i1/87. pp. 619-622; VLI 24/3/88, p20.



FoRNASARI otello (211), 'FoRNASARI Ivonne (212), LAMBERTINI

Gior-gio (213), BIVONA Vincenzo (214), BIVONA Antonina (215),

MARSARI Nelda (216), GAIOLA Manuela (217), GOZZI Tiber-io (218),

ROVERI Gina (219), GOZZI Car-lo (220), GOZZI Ivana (221),

REMoLLINo Antonio (222), SECCI Tor-quato (223), VERDE

Domenico (224), VERDE Gianni, (225), VERDE Mor-ena (226),

PoLIZZANo Mar-ia (227), MARINO Giovanni (228), MARINO Anna

Ma.r-i a (229), ZANETTI Mar-ia Grazia (230), par-ti tutte

assistite dalI Avv. Guido CALVI;

* * * * *

(211) - Cfr-. vu 19/1/87, pp. 665-669; VL\ 22/9/87, p82; VL\
24/3/88, p20.

(212) Cfr-. vu 19/1/87, pp. 665-669; vu 22/9/87, p83; vu
24/3/88, p20.

(213) - Cfr-. vu 19/1/87, pp. 665-669; vu 22/9/87, p84; vu
24/3/88, p20.

(214) - Cfr-. VL\ 19/1/87, pp. 578-583; VL\ 22/9/87, p64; vu
24/3/88, p20.

(215) - Cfr-. v~ 19/1/87, pp. 578-583; vu 24/3/88, p20.
(216) - Cfr-. vu 19/1/87, pp. 675-679; vu 24/3/88, p20.
(217) - Cfr-. i r-ifer-imenti di cui alla nota che precede.
(218) - Cfr-. vu 19/1/87, pp. 688-6921 vu 24/3/88, p21.
(219) - Cfr-. i r-ifer-imenti di cui alla nota che precede.
(220) Cfr-. vu 19/1/87, pp. 688-692; VL\ 22/9/87, p86; vu

24/3/88, p21.
(221) - Cfr-. i r-iferimenti di cui alla nota (218).
(222) - Cfr-. vu 19/1/87, pp. 750-754; vu 24/3/88, p21.
(223) - Cfr-. vu 19/1/87, pp. 783-787; VL\ 22/9/87, p92; vu

24/3/88, p21.
(224) - Cfr-. vu 19/1/87, pp. 798-802; VL\ 22/9/87, p66; vu

24/3/88, p21.
(225) - Cfr. VU 19/1/87, pp. 798-802; vu 24/3/88, p21.
(226) - Cfr-. vu19/1/87, pp. 798-802; vu22/9/87, p63; vu

'24/3/88, p21.
(227) - Cfr-. VL\ 19/1/87, pp. 831-835; VL\ 24/3/88; p21.
(228) - Cfr-. i r-ifer-imenti di cuì alla nota che pr-ecede.
(229)- Cfr-. i r-iferimenti di cL\ialla nota (227).
(23t;1) - Cfr-. vu 2/3/87 pr-oc , n. 12/86, pp. 39-42; vu

23/9/87, P174; vu 24/3/88, p21.



CAMPAGNA Giancarlo (231), MAFFEI Filomena (232), CAPRINI

Corrado (233), CUOGHI Mirella (234), DEL MONTE Luigi (235),

DRAGONETTI Maddalena (236), LA MORTE Rosa (237), GALLON

Giorgio (238), GIBERTONIBeniamina (239ì, MANNOCCI Rolando (240),

PUCHER Eliseo (241), PIZZIRANI Anna (242), TOSCHI Teresa (243),

ZANETTI Umberto (244), LUSSEAU Yves Hervé Marie (245),

BALDAZZI Danilo (246), BIAGETTI Luigi (247), MAGGESE Anna

Maria (248), ZECCHI Vincenzo (249), EBNER. Elisabetta (250),

* * * * *(231) - Cfr. vu 19/1/87, PP: 221-225; DF,Cl, p3; vu
25/3/88, p15.

(232) - Cfr. i riferimenti di cui alla nota che precede.
(233) - Cfr. vu 19/1/87, p226; DF, Cl, p23; vu 25/3/88, p15.
(234) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 255-259; DF, Cl, p9; vu

24/9/87, pp. 92-93; vu 25/3/88, p15.
(235) - Cfr. vu 1911/87,p261; vu 23/9/87, p127; vu 25/3/88,

p17.
(236) -Cfr. vu 19/1/87, p272; DF, Cl, p20; vu 23/9/87,

p131; vu 25/3/88, p15.
(237) - Cfr. vu 19/1/87, p277; DF, Cl, p20; vu 25/3/88, p15.
(238) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 293-297; DF, Cl, p4; VL\

22/9/87, p75; vu 19/1/87, p15.
(239) Cfr. vu 19/1/87, pp. 308-312; DF, Cl, pl0; vu

25/3/88, p15.
(240)' - Cfr. vu 19/1/87, pp. 338-:342; DF, Cl,. p ì o] vu

22/9/87, p85; VLI 25/3/88, P15.
(241) Cfr. VL\ 19/1187, pp. 421-423, DF, Cl, p5; vu

25/3/88, p15.
(242) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 438-442; DF, Cl, p14 bis; vu

25/3/88, p15.
(243) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 486-490; DF, Cl, pll; VLI

23/9/87, p165; vu 25/3/88, p15.
(244) - Cfr. vu 19/1/87, p520; DF, Cl, p14 bis; vu 22/9/87,

p58; vu 25/3/88, p15.
(245) - Cfr. vu 19/1/87, p536; DF, Cl, p17; vu 25/3/88, p15.
(246) - Cfr. vu 19/1187, pp. 564-567;. DF, Cl, p17; vu

25/3/88, p15.
(247) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 569-573; vu 25/3/88, p25.
(248) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 584-588; vu 22/9/87, p77; vu

25/3/88, .p15.
(249) - Cfr. VLI 19/1/87.; pp. 594-598; vu 2279/87, p78; VLI

25/3/88, p15.
(250) Cfr. VL\ 19/1/87, pp. 660-664; VLI 25/3/88, p16.



LANCONELLI PasqLlale (251), LANCONELLI Una. (252), LANCONELLI

Ersilia (253), MARINO Giuseppa (254), NATALI Gino (255),

SEMINARA Alfio (256),

Giuseppe GIAMPAOLO;

parti tutte assistite dall'Avv.

ABBREVI Bruno (257), ABBREVI.Patrizia (258), ADAMI Arga

Maria (259), ANCILLOTTI Silvana (260), BARIONI Mario (261),

BENGALA Mareno (262), BERTINI Tonino (263), GRAZIOTTO Pia (264),

BIASIN Alessandro (265), BONORI Luigi (266), BRACCIA Tonino (267), .,

COLONNA Maria Donata ABBREVI (268), COLONNA Porsia (269),

(251 )
(252)
(253)
{254)
(255)
(256)
(257)

(258)

(259)

(260)

(261 )
(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

'* * * * *- Cfr. VLl 19/1/87, pp. 693-697; VLI 25/3/88, p16.•
- Cfr. i riferimenti ~i cui alla nota che precede.
- Cfr. i riferimenti di cui alla nota (251).

Cfr. VLI 19/1187; pp. 712-716; vu 25/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 730-734; vu 2573/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 793-796; vu 25/3/88, p16.
- Cfr. vu 19/1/87, p157; DF, Cl, p9; vu23/9/87, pl14;

vu 25/3/88, p17. .
- Cfr. vu 19/1/87, p161; DF, Cl, p9; VLI 23/9/87, pl15;

vu 2573/88, p17.
- Cfr. vu 19/1/87, p165; vu 23/9/87, p179; vu 25/3/88,

p17.
- Cfr. vu 19/1/87, pp. 174-177; DF, Cl, p3; vu

25/3/88, p17.
- Cfr. vu 19/1/87, p183; Df, Cl. p3; ~u 25/3/88, p17.
- Cfr. VLI19/1/87, p184; DF, .Cl, p20; vu 23/9/87,

pIla; vu 25/3/88, p17.
- Cfr. vu 1971/87, p185; DF, Cl, p9; vu 22/9/87, p99;

vu 25/3/88, p17.
Cfr. vu 19/1/87, pp. 192-196; DF, Cl, pp. 3 e 4; vu
23/9/87, p124; vu 25/3/88, p17.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 192-196; DF. Cl, p3; vu
23/9/87, p177; vu 25/3/88, p17.

- Cfr. vu 19/1/87, p202; DF, Cl, p17; VLl 23/9/87,
p119; vu 25/3/88, p17.

- Cfr. VLl 19/1/87, pp. 207-210; DF, Cl, p14; vu
23/9/87, p120; vu 25/3/88, p17.
Cfr. vu 19/1/87, p247; DF, Cl, p14; vu 23/9/87,
p125; VLI 2573788, p17.

- Cfr. vu 19/1/87, pp. 251-254; DF, Cl, p14; vu
25/3/88, p17.



SALLUCE Palma (270), D'AGUANNO Goffredo Giuseppe (271),

D'ORTA Vincenzo (272), ,DURANTE Francesco (273), TODARO Anna (274),

~RANCESCHELLI Fabio (275), GAGLIARDI Adriana (276), MAURI

Antonio (277), MONTUSCHI Silvio (278), MOTT Silvio (279),

NANETTI Nello (280), PASSARDI Maria Angela 12811, F'ELLIZZOLA

Franco (282), PETRONI GRANATA Luciano Mario (283), PIZZITOLA

Pietro (284), ROMA Stefano (285), SACRATI Paolo (286),

VLtp14;

vu 23/9/87,

Cl, p5; vu

Cl, p5; vu

VLI 23/9/87,

VLI 25/3/88,

Cl,

p14; vu 23/9/87,

P 11;

DF,

Cl,

Cl,

DF,

DF,

380-383;

p366;
p18.

p370;
p18.

pp.

SANTINELLI Gi anfranco (287), SELVA Wal ter (288), STEFANUTTI

* * * * *(270) - Cfr. vu 19/1/87. pp. 251-254; DF, Cl, pll; vu
23/9/87, p126; vu 25/3/88, p17.

(271) - Cfr. vu 19/1/87, p260; DF, Cl, p3; vu 23/9/87, p128;
vu 25/3/88, p17.

(272) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 267-270;, DF, C12, p26; vu
23/9/87, p130; vu 25/3/88, p17.

(273) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 273-276: DF, Cl, p4; vu
22/9/87, p95; vu 25/3/88, p17.

(274) - Cfr. vu 19/1/87, p280; vu 25/3/88, p17.
(275) - Cfr. vu 19/1/87, p284; DF, Cl, p17; vu 23/9/87,

p135; vu 25/3/88, p17.
(276) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 288-292; DF, Cl, p4; vu

25/3/88, P18.
(277) - Cfr. vu 19/1/87, p349; DF, Cl, p20; vu 23/9/87,

p147; vu25/3/88, p18.
(278) - Cfr. vu 19/1187, pp. 360-364; DF, Cl, p5; vu.

25/3/88, p18.
(279) - Cfr. vu 19/1/87,

p145; vu 25/3/88,
(280) - Cfr. vu 19/1/87,

p144; vu 25/3/88,
(281) - Cfr. vu 19/1/87,

25/3/88, p18.
(282) - Cfr. vu 19/1/87, p390; DF, Cl, p5; vu 23/9/87, p146;

VLt 25/3/88, p18.
(283) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 394-398; DF,

23/9/87, pp. 148-149; vu 25/3/88, p18.
(284) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 404-408; DF,

23/9/87, p150; vu 25/3/88, p18.
(285) - Cfr. vu 19/1/87, p425; DF, Cl, p20;

p155; vu 25/3/88, p18.
286) - Cfr.vu 19/1/87, p430; DF, Cl, p14 bis;

(2871

. (288)

p18.
- Cfr. vu 19/1/87,

23/9/87, p158; VLI

- Cfr. vu 19/1/87,
p161; vu 25/3/88,

pp. 443-446; DF, Cl,
25/3/88,p18.

p459·; DF, cr, p29;
p18.

p14 bis; vu

VLl 23/9/87,



Maria Teresa (289), VALLDNA Giul1ana (290), VIVARELLI Diana (291),

ALLIDT Jean Luc Christian Paul (292), MADER Horst (293),

CAF'RIDLI Enzo (294), BDRDIGNON Francesca -(295), CAF'RIOLI

Maria Cristina (296i, ARLETTI Alma (297) , LUGLI Carlo

Alberto (298), SACRATI Darla (299), SACRATI Piera (300), DAL

BUONO Irma RODA (301), RODA Giovanni (302), ZAPF'ALA' Ilario (303),

MITCHELLHenry Wilfred (304), BERLOT Armida (305), SANGUI N

Elisabetta (306), ZACCARELLI Maria Luisa (307), PATRUNO

* * * .;I- *

(289) - Cfr.vu 19/1/87, p471; DF, Cl, p5; vu 25/3/88, p18.
(290) - Cfr. vu 1971187, pp. 505-509; DF, Cl, p17; vu

25/3/88, p18.
(291) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 510-513; DF, Cl, p17; vu

2573/88, p18.
(292) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 510-513; vu 2573788, p18.
(293) - Cfr. vu 19/1/87, p537; DF, Cl, p14; vu 25/3/88, p18.
(294) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 599-603; VU 22/9/87, p56; vu

25/3/88, p18.
(295) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 599-603; vu 25/3/88, p18.
(296) - Cfr. i riferimenti di cui alla nota che precede.
(297) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 698-702; vu 22/9/87, p87; vu

25/3/88, p18.
(298) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 698-702; VLI 22/9/87, p88; VLI

25/3/88, p18.·
(299) - Cfr. VLI 19/1187, p717; vu 25/3/88,p18.
(300) - ·Cfr. VLI 1971/87, p721; VLI 22/9/87, p89; VL125/3/88,

p18.
(301)- Cfr. vu 19/1/87, p755; vu 22/9/87, p45; vu 25/3/88,

p19.
(302) - Cfr. VLI 19/1i87, p759; VLI 22/9/87, p46; VL125/3/88,

p19.
(303) - Cfr. VLI 19/1187, pp. 803-806; VLI 25/3/88, p19.
(304) Cfr. vu 19/1/87, p815, vu 22/9/87, p69; yU 25/3/88,. . ... .... . . . ..

p19.
(305) - Cfr. vu 19/1/87, pp. 821-S24;vu 22/9/87, p101; vu

25/3/88, p19.
(306) - Cfr.vu 2/3/87 proc. n.12/86,p36;DF, Cl, p14 bis;

VLI23/9/87, p157; VLI 25/3/88,p19.
(3071 - Cfr. CF'C, Vl, C21; VLI 19/1187, p94; DF, Cl, p6; VLI

25/3/88,p19.



Alessandro (308), DELIA Anna (309), STASSI Marìa (310),

BALDAZZI Alessandro (311), DE MARCHI Marìo Gaetano (312),

LDLLI Rossana (313), parti tutte assistite dalI Avv.ssa

LaLlraGRA8SI.,

Ai sensi dell'art. 489 III comma del Codice di rito, gli

imputati condannati al risarcimento dei danni vanno altresì

condannati alla rifusione, in favore delle costituite parti

civili di cuì sopra, delle spese di, costituzione e difesa:

spese che si reputa di dover liquidare -intendendosi le

liquidazioni come comprensive di onorari di avvocato-

secondo la richiesta, e cioè nella misura di ~ 19.500.000

per le parti assistite dal 'Avv. MDNTDRZI; di ~ 19.500.000

per le parti assistite dall'Avv. PULITAND'; di ~ 19.500.000

per le parti assistite dall'Avv. TRDMBETTI; di ±: 19.500.000

per le parti assistite dall'Avv. TAR8ITAND; di ±: 8.890.000

per la parte assistita dall'Avv. BENDINELLI; di ±: 6.850.000

cui alla nota che precede.
19/1/87, p94; vu 25/3/88, p19.
2/3187 proc , n. 12/86, pp. ,14-

VLI

142-

di8F'INZD;

19/1187, p94;vu

F'roc.Dott.

* *C62 bis;

assistita dal

* * *C60 e

parte

Cf r . CPC, VI,
25/3/88, p19.

- Cfr. i riferimenti di
Cfr. CF'C, Vl,C47; VLI

- Cf r. CPC, VI, C47; VLI
18; vu 25/3/88, p19.

- Cfr. VLI 19/1187 ,pp. 634-638; VLI 25/3/88, P19.
Cfr. vu 19/1/87, pp. 323-317; vu 23/9/87, pp.
143; DF,Cl, p4; VL125/3/88, p19.

laper

(308)

(309)
(310)
(311 )

(312)
(313)



19.500.000 perle part1 assistite dall'Avv. CALYI; di ~..

19.500.000 per le part1 assistite dall'Avv. GIAMPAOLO; di ~

19.500.000 per le parti assistite dall'Avv. GRASSI; di ~

37.000.000 per la parte assistita dagli Avv.ti GUERINI e

r1ELCHIONDA; di ~ 50.000.000 per le parti assistite dagli

Avv.ti BALDI e MENARINI.

Non possono trovare ac:c:oglimento le ric:hieste di

risarc:imento proposte in sede di c:onc:lusioni (314) da

c:ostituite parti c:ivili.

trattandosi di persone c:henon risultano essersi validamente

ALGANON Silvana, BURRI Angelo e SERRAYALLI Rosalia,

Neppure può trovare ac:c:oglimento l'istanza di assegnazione

di provvisionale proposta in favore di RONDELLI Bruna: le

spese vive, relative a primi soc:c:orsi ed alle nec:essarie

c:ure medic:he, gravano in c:apoalla pubblic:a amministrazione

sani tar-i a; e, per la parte del risarc:imento c:he attiene a

voc:i diverse, non Sl profila il c:arattere dell'urgenza.

Nel proc:edimento n. 2/87 R.G.C.A., gli imputati GELLI,

PAZIENZA, MUSUMECI e BELMONTE vanno c:ondannati, in solido

* * * * *(314) - Cfr. VL( 22/3/88, p14.



fra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti

civili che si sono validamente costituite ed hanno concluso.

La l i qu ì d az ì one resta ri servata a Ll a competente separata

sede civile, mancando in questa sede i supporti conoscitivi

necessari ai fini della ~uantificazione. La condanna al

risarcimento va disposta in favore dei calunniati FIORE

Roberto (315), ROSSI Giovanni (316) ed AFFATIGATO Marco (317),

nonché in favore di GAROFOLI VALE Anna Antonia (318) e VALE

,Umberto (319). Per queste ultime due parti l'accoglimento

della domanda va inteso come riferito al risarcimento dei

danni che tali parti possano pretendere, , iure

successionis', quali eredi del figlio VALE Giorgio, per i

danni che lo stesso avrebbe potuto reclamare quale

cal unn iato; nul ) a compete, 'iure proprio', ai genitori del

VALE, non risultando che ai medesimi sia derivato alcun

danno personale, risarcibile ex artt. 185 del Codice Penale

(315)

(316)

(317)

(318)

(319)

* * * * *Cfr. Cal., V7, C2, pp. 132-134; vu 2/3/87 proc. n.
2/87, p21; vu 31/3/88, p14.
Cfr. Calo V7, C2,p173;. VLI 2/3/87proc. n. 2/87,
pp. 24-25; vu 31/3/87,pp. 15-17.
Cfr. Cal., V7, C2, pp. 117-118; VLI2/3/87 proc. n.
2/87, pp. 9-10;VLI 31/3/87, pp. 18-20.
Cfr. pal., V7, C2,p149; YU 2/3/87 proc. n. 2/87,
pp ,28,-29; VLl31 /3(88,p 13.
Cfr. Cal., V7,. C2,pp. 158-159; YLI 2/3/87 proc, n.
2/87, RP.28-29;yu 31/3/88, p13.



e 2043 del Codice Civile, dal delitto di cui Giorgio VALE

fu parte offesa: in particolare -secondo quello che risulta

allo stato degli attl- non ne derlvÒ la morte del figlio,

posto che, appurrto sull a scorta dell e emergenze procasaual i,

non è dato stabilire un nesso eziologico rilevante e:< art.

2043 d.l Codice Civile fra le condotte di cui gli odierni

imputati di calunnia vengono riconosciuti colpevoli ed il

decesso del giovane terrorista (320).

Ai sensi dell 'art. 489111 comma del Codice di rito, gli

impLltati condannati al ri sarci mento dei danni vanno al tresi

condannati alla rifusione, in favore delle costitLlite parti

civili, delle spese di costituzione e difesa, che si reputa

di dover liqLlidare come segue, intendendosi le liquidazioni

comprensive di onorari di avvocato: in ~ 3.000.000, per VALE

Umberto e GAROFOLI VALE Anna Antonia; ed in L 3.000.000

ciascuno per FIORE Roberto, ROSSI Giovanni e AFFATIGATO

Marco.

Non r avv ì sandosi gl1 estremi dell 'urgenza, non possono

trovare accoglimento le istanze di assegnazione di

* * * * *l320)- Per le circostanze ditale decesso, cfr.
citatisub 11), nota (96) •

.." ...-

gli atti



provvisionali proposte nel procedimento n. 2/87.

~OnO



Visti gli articoli rubricati, gli articoli 483, 479 e 477

C.P.P., nonché gli articoli 72,81 cpv., 99 e 157 55. C.P.,

A) dichiara FACHINI Massimiliano, FIORAVANTI Giuseppe

Valeria, MAMBRD Francesca e PICCIAFUOCO Sergio colpevoli

dei delitti di strage e di omicidio plurimo

contestati nei capi 3) e 4) dell 'imputazione;

o

dichiara i primi tre imputati colpevoli del delitto di

banda armata lo~o contestato e di quelli di cui ai capi

5), 6) ed 8) della rubrica, e li condanna, per i reati di

cui ai capi 3) e 4), ciascuno alla pena dell'ergastolo,

per gli altri reati, uniti dal vincolo del l <iii,

continuazione, il FACHINI e la MAMBRO alla pena di anni

15 di reclusione ed il FIORAVANTI, con la contestata

recidiva, alla pena di anni 16 di reclusione, e cosi,

complessivamente, per tutti i reati, i l FACHINI e l <iii,

MAMBRO alla pena del I 'ergastolo con l'isolamento diurno

per 1 (uno) ed il alI <iii, peni-3,



il,esi! (uno

dichiara inoltre il PICCIAFUOCO colpevole del delitto

partecipazione a banda armata -cosi modificata nei

.'C,l

confronti l 'originaria imputazione di cui al capo 2) e

di l i di cui ai
, ,

capl 5), 6) ed 8) della rubrica, e lo

condanna, per i reati di cui ai capi 3) e 4), alla pena

del I 'ergastolo, e per gli altri reati, uniti dal vincolo

della continuazione, con la contestata recidiva

esclusa la specificitè- alla pena di anni 12 (dodici) di

reclusione e 1.200.000 di multa, e così

complessivamente, per t.utti i rea,ti , alI a pena

dell 'ergastolo, con l'isolamento diurno per mesi 8 (otto)

e ~ 1.200.000 di multa;

visto l'articolo 36 C.P.,

ordina la pubblicazione della presente sentenza, per

estratto ed a spese dei condannati, mediante affissione

nei Comuni di Bologna, Padova, Roma ed Osimo; ne ordina

altresi la pubblicazione, per una volta, per estratto ed

a spese dei condannati, sui quo t i d i an i ' Il r:;.~esto C:!E~l

C2!f'" 1 i no' C::" a

o



B) assolve SIGNORELL Paolo dal de i to di strage capo 3) e

da quelli di c i a capi 4) l 5), 6) ed 8 della rubrica,

per insufficienza di prove; lo dichiara responsabile del

delitto di banda armata (capo 2 dell 'i az ione) e lo

condanna alla pena di anni 12 (dodici) di reclu$ione;

Cì assolve RINANI Roberto dal delitto di strage (cap o 3

dell 'imputazione), nonché da quelli di cui ai capi 4),

5), 6) ed 8), per insufficienza di prove;lo dichiara

imputazione di cui al capo 2)- e lo condanna alla pena di

colpevole del delitto di partecipazione a banda armata

l'originariaconfrontisuoineimodificata-cosi

anni 6 (sei) di reclusione;

D) dichiara non doversi procedere nei confronti di FACHINI,

FIORAVANTI, MAMBRO, SIGNORELLI, PICCIAFUOCO e RINANI in

ordine al delitto di cui al capo 7) dell'imputazione,

perché estinto per prescrizione;

E) dichiara GIULIANI idio e CAVALLINI Gilberto col li

del delitto loro ascritto e condanna il primo, con l e

contestata recidiva alla pena di arin ì 10 (diE'ci) sel
. ,
1 l

secondo alla pena di anni 13 (t~edici) di recltJsione;



assolve inoltre dallo stesso delitto DE FELICE Fabio e

HUBEL

perché

D.P.R.

ineolo

FACHINI

di

1.

MUSUMECI Pietro,

Paolo,

(art.

SIGNORELLI

PAZIENZA Francesco,

DELLE CHIAIE Stefano, BALLAN Marco e

Gi u.seppe,

11> e 12) dell "ì mpu t az ì orre , uniti d a l

per intervenuta amnistia

Licio,

bis C.P.:

16/12/1986, n. 865);

mU.l t3.;

BELMONTE

ascritto per insufficienza di prove, e IANNILLI Marcello

Massimiliano,

Klaus Friederik In ordine al delitto ascrittogli,

dal delitto a5crittogli per non aver commesso il fatto;

TILGHER Adriano, per insufficienza di prove;

GELLI

estinto

GIORGI Maurizio, per non aver commesso il fatto;

della continuazione, ed, esclusa la recidiva, lo condanna

capi 10),

alla pena di anni 3 (tre) di recl 5ione e [ 4.000.000 di

F) assolve RAHD Roberto e MELIDLI Giovanni dal delitto loro

G) dichiara non doversi procedere nei confronti

I) dichiara GIORGI Maurizio colpevole dei delitti di cui ai

H) assolve dal delitto di associazione eversiva ex art. 270



la pena detentiva condonata ne a ,::,nn i 2

di reclusione e la pena pecuniaria condonata per intero;

U di chi C'W.:;, non di

PICCIAFUOCO Sergio in ordine al delitto di cui al c ap o

13) dell 'imputazione, perché estinto per intervenuta

prescrizione;

M) dichiara GELLI Licio, PAZIENZA Francesco, MUSUMECI Pietro

e BELMONTE Giuseppe colpevoli del delitto di calunnia

pluriaggravata loro contestato nel procedimento n. 2/87

R.G.C.A. -precisata l'i azione nel senso che la

condotta è cessata entro l'agosto 1981- e li condanna

ciascuno alla pena di anni lO (dieci) di reclusione;

dichiara le pene sopra inflitte al MUSUMECI, al BELI"IONTE

ed al PAZIENZA condonate nella misura di anni 3 (tre) di

reclusione <D.P.R. 18/12/1981 n. 744 e D.P.R. 16/12/1986

n. 865) e quella inflitta al GELLI condonata nella misura

di anni 5 (cinque) di reclusione lD.P.R.

art. 6 IV comma D P.R. n. 865);

n. 744 ci tato e

1\1) v i a to l'a,r+":" condanna FACHINI, FIORAVANTI

F' I CCI ~ìF!..J!JC:O 't



CAVALLINI, GIORGI, MUSUMECI , BELMONTE, PAZIENZA e SELLI

al pagamento, in solido, delle spese processuali;

Q) vi sto l'art. 274 C.P.P., condanna gli imputati testé

nominati -escluso il GELLI- al pagamento, ciascuno per

quanto gl i c orn.... e''j- delle spese di mantenimento in

carcere relative ai rispettivi periodi di

cautelare;

P) visti gli artt. 29 e 32 C.P.,

custodia

dichiara tutti gli imputati di cui al capo N) -escluso il

GIORGI- interdetti in perpetuo dai pubblici uffici,

nonché, durante l'espiazione della pena, interdetti

legalmente e decaduti dalla potestà di genitori;

Q) vi sto l'art.. 9 D.P.R. 18/12/1981 n. 744, d ì c h i e.r-a

condonate per intero le pene accessorie dell 'interdizione

legale e della decadenza dalla potestà di genitori

inflitte al MUSUMECI, al BELMONTE, al PAZIENZA ed al

GELL I;

R> visto l'art. 576 C.P.P.,

or d i n s l'immedi<.1t2 liber<.1.zione di DE FELICE F,3.bio e

l'immediata scarcerazione di DELLE CHIAIE Stefano se non



siano detentJti Q sottoposti al regime degli

domiciliari per altra causa;

revoca gli obblighi imposti a IANNILLI Marcello con

ordinanza di questa Corte in data 12/3/1987, cosi

modificati con successiva ordinanza 19/10 1987;

come

revoca gli obbli i imposti a MELIDLI Giovanni con

ordinanza di questa Corte in data 28/2/1987, cosi

modificati con successiva ordinanza 27/5/1987;

come

S) visti gli artt. 272 e 275 C.P.P.,

ordina l'immediata scarcerazione di RINANI Roberto, se

non sia detenuto Cl sottoposto d.l regime

domiciliari per altra causa;

l i arresti

T) visto l'art. C.P.P.,

ordina la cattura di PAZIENZA Francesco per il delitto di

calunnia pluriaggravata di cui al procedimento n.

R.G.C.A.;

U) visto l'art. 260 C.P.P.,

2/87

revocd il mandato di cattura del Giudice Istruttore n.

119/8:'; 1im tatamente agli imputati



FELICE Fabio, PAZIENZA Francesco, RAHO Roberto, IANNILLI

Marcello, DELLE CHIAIE Stefano;

revoca al t.resi il mandato di cattura del Giudice

Istruttore n. 126/85 del 20/12/1985, emesso nei confronti

di MELIOLI Giovanni;

V) visto l'art. 240C.F'.,

ordina la confisca della pistola, del caricatore e

relative pallottole, del silenziatore e dei proiettili

sequestrati 16/4/1982 nell'abitazione di PALLADINO

Carmine (cfr. verbale sequestro, in Perquisizioni B, Vol.

I, Carta 5, pp. 5 e 6);

Z) visto l'art. 489 I e II comma C.P.P.,

condanna gli imputati FACHINI Massimiliano, FIORAVANTI

Giuseppe Valeria, MAMBRO esca, SIGNORELLI Paolo,

PICCIAFUOCO Sergio, RINANI Roberto, GIULIANI Egidio,

CAVALLINI Gilberto, in solido fra loro, al risarcimento

dei danni -da liquid0rsi in separata sede civile- patiti

da tutte le parti civili costituitesi nel procedimento

penale n. 12/86 R.G.C.A., cosi come sotto elencate:

AGRESTI Franco, CASTELLINA Pietro, BARANZONI Alessandro,



CHI?"iPELLO

I Luc i c:\ GAMBERI I Mar a, GOVONI

GF~ECO t'lar i a MORELLI Assunta,

PROCINO Antonio, RACANIELLO Margherita, BARCINA RL\ggEI~O ,

BOLARDLI Silvana, TEDESCHI Bruna, ZANASI Anello, VACCARI

Esterina, INI Annita in ZARATTINI, BERTASI Fulvio, DI

PAOLA ance'sco, DI PAOLA Graz i a , Maria, DI PAOLA

Gaetana, DI PAOLA Emilia, FRESU Salvatore, PILIU Rosina,

VACCARO Antonino, MARANGON Antonio, ZANELLATO Nella,

MARANGON anni, MARANGON Gui di na , MARANGON Luigino,

MANGANO Elvira, RUOLI Roberta, LENZI Giuseppi

PICCOLINI Lì d ì a , ZANETTI Daniela, DROUHARD Helene,

SEKIGUCHI Jiro, GURGO Francesco, DI MATTEO Grazia,

DIOMEDE FRESA Alessandra, DIOMEDE Fresa Vincenzo, BIRARDr

Giuseppe, PICCOLO Elvira, LA SCALA Domenico, LA

Vincenzina, LA SCALA Giuseppe, LA PIANA Filippa, OTTONI

Osvalda, SERRAVALLI Luigi, ZANOTTI Sania, TINA Domenico,

ROTUNNO Giuseppe, tutte assistite dalI 'Avv. Roberto

CASTAL,DD Roberto, GRANDI Mar:La Teresa COl..!__ INA Gianca o,



BOUDUBAN Damien, BASSO Delfino, LAURO Rosanna, LAURO

Valentino, MONTANARI Romano, FUOCHI Esterina PETTENI,

PROCELLI Rinaldo, PALAZZESCHI Ilda, RUOZI Onorio, RUOZI

LAURO

FIORINI

ZACCHI Franco,

LAURO Gennaro,

DONATI Marisa,

TEMPESTA Nicolò,

LAURO Aurora,

,
MARCHI Mario Gaetano, DE MARCHI Angelo

COLAVITTI Antonio,

Maria Grazia,

Alfredo, FIORINI Edmondo, GARUTI Roberta, GOZZI Felice,

Valeria, AGOSTINI Giorgio, LAURO Patrizia, DALL'OLIO

Ettore,

Raffaele, tutte assistite .dall 'Avv. Domenico PULITANO';

BEVILACQUA Angelo, BOLOGNESI Paolo, BOTTO Angelo, CALZONI

Giovanna, CECI Pietro, BALDACCI Anna, DE MARCHI Fr'ancesco

PALAZZOLO Roberto,

Saverio,

LONGOBARDO Giorgio, MARANGONI Virginia, MASTRONICOLA

Raffaele, MAZZETTI Gino, Roberto, PASSINI Angelo,

LENZI Valeria PASSINI, PITZALIS Clemente, POIRE' Lucia,

PROVENZA Giuseppe, DALL'AQUILA Immacolata, SCARAMAGLI

Vera, SCOLARI Benito, TROLESE Pasquale, TROLESE Chiara

Elisa, TROLESE Andrea Pietro, ZINI Giovanni, ALES

Giuseppe, ALES Giorgio, ALES Isidora, 8UGAMELLI Luigi,

INCERTI Adele, SICA Davide, ORSOLINI Grazia, BICA 1am,



URTAMO~ITI Lida, BOSIO Eliseo, tonino, tLlt. t e

assistite dalI 'Avv. Paolo TROMBETTI;

Fausto TARSITANO;

RONDELLI Bruna, assistita dall'Avv. Federico BEND l',

ERA Giuseppe, assistito dal Dott. Proc. Antonio SPINZO;

BALLERINI Al e s s srvdr c , L(.:iNZONI Bruno, MAGISTRALE Maria in

Luciana, FORNASARI Otello, FORNASARI Ivonne, LAMBERTINI

!"1ONTANI Lui g1 , MONTANI Anna Maria, SOLDANO

CASADEI Egidio, ZANOTTI Virginia, SPINELLO

SPINELLO Giovanna, ALGANON Florio Aldo, BAY

VEF:NI,

Vittoria,

Giuseppe,

Giorgio, BIVONA Vincenzo, BIVONA Antonina, MARSARI Nelda,

GAIOLA Manuela, GOZZI Tiberio, ROVERI Gina, GOZZI Carlo,

GOZZI Ivana, REMOLLINO Antonio, SECCI Torquato, VERDE

Domenico, VERDE Gianni, VERDE Morena, POLIZZANO Maria,

MARINO Giovanni, MARINO Anna Maria, IANETTI Maria Grazia,

tutte assistite dall'Avv. Guido CALVI;

CAMPAGNA Giancar o, MAFFEI Filomena, CAPRINI Cor-r-ado,

CUOGHI Mirella, DEL MONTE Luigi, DRAGONETTI Maddalena, LA

MORTE Rosa, GAL.,'_.. ON Giorgi,o, G BERTO~II Beniami.naN MANNOCC



~, l.arld 1 Pl.JC~-IEF~ Eliseo~ F':[ZZIF~ANI Anna

ZANE-r'r:[ l..JfntJerto, 1_.l ..JSSEALJ Yves I~ervé Marie,

D".r·; i. 1. CI ~ BIAGETTI Luigi ~ MAGGESE Anna Maria~ ZE:CCHI

El i. s3.bet t.;:~. ~ F':::,:; q u {"l.1 e 'I

LANCONELLI Lina, LANCONELLI Ersilia, MARINO Giuseppa,

Giuseppe GIAMPAOLO;

ABBREVI Patrizia, ADAMI Arga Maria,

ANCILLOTTI Silvana, BAf':IDNI Mario~ BENGf-ILA r10r (0n o,

BERTINI Tonino, GRAZIOTTO Pia, BIASIN Alessandro, BONORI

Lu i q i. , BF,ACC lA T ..onlno, CCILONNI~ M.3.r i a Dona. t.a

C~OL.O!'·INA ~3AL.LUC;C Gc)ff r(,~do

Giuseppe, D'ORTA Vincenzo, DURANTE Francesco, TOD?-ìF<O

FRANCESCHELLI Fabio, GAGLIARDI Adriana,

Antonio~ MONTUSCHI Silvia, MOTT Silvi.o, NANETTI Nello,

PASSARDI Maria Angela, PELLIZZOLA Franco~ PETRONI GRANATA

.uciano Mario, PIZZITOLA Pietro, ROMA Stefano, SACRATI



r-. -r,

Iv! I TCHE!...!... H',":'nry E,EPi .or

ZACCARELLI Maria Luisa, PATRUNO Alessandro,

STASSI Maria, BALDAZZI Alessandro, DE MARCHI

tutte assIstite dalI 'Avv.L..fJL.L.. I

COlvIU~·IE di

Bo 1 0'J ris I

ass i ~òt i to UmbE~rt(J GUERINI ?khìl1e

Presidenza del Consiglio dei MInistri I

I ntern i ENTE FERROVIE DELLO STATO,

;:::- 'i::>
" "

+: :::, ::. i.

l:, i·, l .. ) ":'



per le parti assistite dal! 'Avv. CALVI in ~ 19.500.000;

parti civili costituite di cui sopra, che iquida come

per la parte assistita dal Dott. Pro~. SPINZO in ~

MONTORZ r i n

TF~OMBETTI i n

PULITANO' in

le parti assistite dalI Avv.

le parti assi ite dall'Avv.

le parti assistite dall'Avv.

per

19.500.000;

segue:

19.500.000;

19.500.000;

per

per

per le parti assistite dall 'Avv. TARSITANO in

19.500.000;

per la p e assistita dall'Avv. BENDINELLI in

8.890.000;

6.850.000;

per le parti assistite dall'Avv. GIAMPAOLO in

19.500.000;

per le parti assistite dall'Avv. GRASSI in ~ 19.500.000;

per la parte assistita dagli Avv.ti GUERINI e MELCHIONDA

i n :L ~57. 000. 000;



per le parti assistite dagli Avv.ti BALDI e MENARINI in E

50.000.000;

liquidazioni tutte comprensive di onorari di avvocato;

Al) visto l'art. 489 I e II comma C.P.P.,

MUSUMECI Pietro e BELMONTE Giuseppe, in solido fra loro,

GAROFOLI VALE Anna Anton~a, FIORE Robèrto, ROSSI Giovanni

condanna gli imputati GELLI Licio, PAZIENZA Francesco,

darsi in separata sede

da tutte le parti civili VALE Giorgio,

al risarcimento dei danni -da li

civile- pati

ed AFFATIGATO Marco, costituitesi nel procedimento penale

n. 2/87 R.G.C.A.;

visto l'art. 489 III comma C.P.P., condanna i medesimi

imputati alla rifusione delle spese di costituz.ione e

difesa delle dette parti civili, che liquida come segue:

per VALE e GAROFOlI VALE in ( 3.000.000; per FIORE, ROSSI

ed AFFATIGATO, in ( 3.000.000 ciascuno;

liquidazioni tutte comprensive di onorari di avvocato;

81) visto l'art. 489 bis C.P.P.,

rigetta le istanze di assegnazione di orovvisionale

formulate in favore di VALE, GAROFOLI VALE, FIORE, ROSSI



ed tiFFATIGATO.

Bo l o qri a, 1:l./7/19f38

Il Direttore di Sezione

((f", G,ar\o,ti\ ()
~,~~ 'A'

TI Pi'"r:>.<::;i dert'te
(dott. M2rio ~NTONACCI)

~"~~
Il Giudice estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI 27/4/1989

IL DIRETTORE DI SEZIONE, [

~
enico cario~.) \""

1'11:\ (\
, OLAJ ()
\



MELIDLI Giovanni;

i~iU5UI"iECI Pi(,?tt-U;
BELMONTE Giuseppe
:DE F~Et_IC:!:~ F·{'~.bic}~

FACfN!INI 11a~5si{niliano;

DELLE CHIAIE Stefano;
TI L,C3HEf':;,: rid!'- 1 .;:,l,n Cl :;

B(.~LL(:il\1 i"icl j'- c:: CJ ;
GIORGI Maur zio;
PAZIENZA FrancescCJ;

L:108i"O ~!A~iCl.J3() ['lei

lnlpugnata fllediar·)te ri or's;o
(jall 'AvvocatL{FM2 Distre·ttLl2 e
çJer'S(~rla dell ~avVn

:i. mp ut at; i ~

F;: I r\i{:ìN I I:~obf::::'-to;

F,: () l''H] F~Cl I::ì 0:: l~' t; o ;
MELIDLI Giovanni;
IANNILLI Marcello;
CiE:LLI Li c i o t
F)AZIENZA F'ranc2~;CCJ;

MUSUMECI F1ietr(J;
BEi_.MON··rE Gj.useppe;
SIGNoRELLI Paolo;
FACHINI Massimlliano;
DELLE CHIAIE Stefano;
.B{iLl, {:11\.j 1""'1 .::,-t. r: c: Ci ;

T I LJ3HER rick i !:in Cl;
DE F'ELICE F:',:'\bio:j
G I DROI ivi;:iu,j'- i z i Cl;

il ll:~/'l/1r:?f3[3

BC}:I. C)q n ~~:J. n .~.~, 1. :I. -::ì.

im~Jugnata me(jiante ricor-so per- CassaZi(:Jf'18 irl cjata 14/'7/1988
dal.le oarti civ li SECCI -rorqu2'to, DALL'OLIO Raffaele,
GALLON Giorgio, GAMBERINI Marina:

ap~Jella·ta dalla Procur'a Generale della
in data 21/7/1988 nella persona del
G(::::n'"E:r'<Ol,I,::? d o t.t; ,
imputati;
SIGNORELLI Paolo:
F;: I r·o

••!f:~ r···,l I f~.~ (J 1::1 (':.:: r" t". Ci ~

F: (:) 1"1 C) F;~ C'l b (~.:: l~" t C) ~

I~ELIOL.I Giovanl·'l:i.
C3 [:L.L.. I L.. i c: i C);;

jVIU~3Lj~\EC:[ P:ie'tr{J;
BEL~ION··rE GiL1~~5ep e
DE F:'EL I CE F:' EI.i:::, :i, c:;
F~AC~iINI Massiroi i21'0:
DELLE CHIAIE Stefano:

l.llJblica di B(JloQI"12
SCJstituto F'ro(:ura or-e

:::;equE'i"lt. i





F'AZIE~iZA r2nCe5CO~

.:3,

Filip~)o F'iero V:rNCENZI ed
SF~I~IELLI (ji ensof"i di BEL.~I(JN·rE

alI 'imputato BELMONTE Giuseppe;

in data 13/7/1988 dalI 'avv. Francesco BONA difensore di
CAVALLINI Gilberto ed irl pari data dalI ifTIPuta'to CAVALLIN:[

in data 11/7/1988 dalI 'avv.
Giuseppe PISAURO di ensori di

Stefano MENICACCI e dalI
DELLE CHIAIE Stefano;

2\/\/1l

in data 11/7/1988 dalI 'avv. Marcantonio BEZICHERI
12/7/1988 dalI'avv. Andrea VASSALLO difensori di
IYia';c;';5ifnili,;:tno~ il 12/7/:I.'}f18 d.;::l.ll'impu.tat.o Fi::iCI"·IINI;

in d.E;\.ti.':ì 12/7/19813 d<";l.ll·D.v\!. Adr":i.2tno CEr:;:UUETTI ijif0~n'::;o!~0? di
FIORAVANTI Valerio e il 13 7/19138 dall'imputat.o FIORAVANTI;

J.1'1 Clò.t:3. 11/7/1')HEl d.~:I.IJ. '<:\V\/. Cìi.;:I.I"lni CORF;:ECì(3It~lF;:I E~\ d';::tll'::t·v'v.
Fabio DEAN difensori di GELLI Licio;

in d'::'''.t.EI. 2/7/1''7'8H do".II'a.v'..'!. o LEI\iZI d:i.ff.:?!"i·:::;or"':.::: di. C3IClPf31
Maurizio e dall'imputato GIORCìI;

in data 12/7/1988 dalI
13/7/198H dall'avv.
dell'imputato CìIULIANI;

i cn p Ltt .:~4. t Cl

Ci o~::;u.è

13 I ut,I {.~I'..! I i ci i o .,:::cl i l
d i. +(:..~ n ':~; () i·..· (.:::::

in data 19/9/19H8 dallavv.
di HUBEL Klaus Friedri

in data 12/7/1988 dalI 'av\!. Adriano CERQUETTI difensore di
MAMBRD F~al'cesca ed in pari ciata dal,l im~Jl~tata MAMBRD;

Gil..lseppe DE GORI e 2VV~ Scipi(~r'le

Cl i F'Pì Z r::: i\ì Z ?'::ì F':' r" ·3.r"i c; (.:.? ':3c: Cl 'f 1 .L :l. ~~~:: i,~~' ~3 E5
in data 1 ;"7/1988 da:Ll ~)V~

DEL VECCHIO difensori

ì n ci .,,'\
d al I '.3V\l" Antonio LISI difensori l PICCIAFUOCO Sergio,

ela11 "Lrrlp -lato PIC:CIAFUOCO;

o LENZI difensore di



L..

.) C)

Sentenza passata giudicato per ~ Marcello il 26/9/1988 (*)

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna con sentenza emessa il 18/7/1990, visti

gli artt.202. 207. 209. 523 C.P.P./1930; 192, 530 C.P.P./1988; 245. 254 D.L.

N.271 del 1989; 1 e segg. D.P.R. 18/12/1981 n. 744 e D.P.R. 16/12/86 n. 865.

ha. cos1 deciso:

1) dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità cost!

tuzionale della normativa concernente i termini per la presentazione dei mo-

tivi di impugnazione;

2) dichiara inammissibile per mancata notifica alle altre parti ed omessa prese~

tazione dei motivi la impugnazione proposta dalle parti civile private Secci

Torquato. Dall'Olio Raffaela. Gallon Giorgio. Gamberini Marina avverso la sen

tenza della Corte di Assise di Bologna in data 11/7/1988 e condanna gli stes-

si alle spese cui hanno dato causa;

3) dichiara inammissibile per rinuncia l'appello proposto dal Procuratore della

Repubblica nei confronti di Raho Roberto avverso la suddetta sentenza; dichia

ra. altresì, inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale nei

confronti della stesso Raho per omessa presentazione dei motivi;

4) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale nei confron

ti di Giorgi Maurizio per omessa presentazione dei motivi;

5) dichiara inammissibile l'appello proposto da Huber Klaus Friedrik e di Raho

Roberto per omessa presentazione dei motivi e condanna ciascuno al pagamento

delle spese cui ha dato causa;

in parziale riforma della medesima sentenza.



ASSOLVE

6) Gelli Licio, Musumeci Pietro, Belmonte Giuseppe, Signorelli Paolo. Fachini Mas

similiano, Delle Chiaie Stefano, Tilgher Adriano, Ballan Marco, Giorgi Maurizio

e De Felice Fabio dal delitto di cui all'art. 270 bis C.P. per-ebè il fatto non

sussiste;

ASSOLVE

il Signorelli. il Fachini. il Rinani, Melioli Giovanni e Picciafuoco Sergio dal

delitto di cui all'art. 306 C.P. per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE

8) il Signorelli, il Fachini, il Rinani, il Picciafuoco, Fioravanti Giuseppe Vale

l'io e Mambro Francesca dai delitti di cui ai nn. 3 (strage). 4 (omicidio pluri

mo), 5 (collocàzione di OI'digno esplosivo). 6 (lesioni volontarie plurime). 8

(attentato a impianto di pubblica utilità), per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE

9) Gelli Licio e Pazienza Francesco dal delitto di concorso in calunnia aggravata

per non aver commesso il fatto;

10) concesse a Giorgi Maurizio attenuanti generiche in ordine ai delitti già unifi

cati per continuazione, di cui ai nn. lO, 11 e 12 della rubrica, riduce la pena

al medesimo inflitta ad anni 2 di reclusione e L 1.000.000 di multa; pena inte

ramente condonata;

11) nei confronti di Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambre Francesca, Cavallini Gilber

to e Giuliani Egidio, in conseguenza delle sta't\1izioni assolutorie di cui sopra,

DETERMINA

la pena. in ordine al delitto di concorso in banda armata, come segue:

a) Fioravanti Giuseppe Valerio. anni 13 di reclusione;

b) Mambro Francesca, anni 12 di reclusione;

c) Cavallini Gilberto. anni 11 di reclusione.

d) Giuliani Egidio. anni 8 di reclusione.

12) quanto al reato di concorso in calunnia pluriaggravata ascritto al Musumeci ed

al Belmonte, esclusa l'aggravante speciale di cui all'art. 1 L. 6/2/1980 n.15.

e ritenuta la continuazione con i reati in ordine ai quali i medesimi hanno

riportato condanna irrevocabile con sentenza 14/3/86 della Corte di Assise di

Appello di Roma, rispettivamente alla pena di anni 3, mesi 11, giorni 15 di r~

clusione e L 1.200.000 di multa ed alla pena di anni 3, mesi 5, giorni 15 di
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dette pene di anni 3 di reclusione; e conseguentemente,

DETERMINA

unitariamente la pena, quanto al Musumeci, in anni 6, mesi Il e ""........... -& ...... 15

di reclusione e f:. 1.200.000 di multa e, quanto al Belmonte, in anni 6,

mesi 5, giorni 15 di reclusione e f:. 1.000.000 di multa;

DICHIARA

videnza Avvocati;

loro,Cavallini ed il Giuliani, in solido

detta pena condonata nella misura di anni 3 di reclusione;

al risarcimento dei danni, da liquidarei in separata sede, nei conf'ronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente al del.itto di _

banda armata; nonchè alla rif'usione delle spese sostenute da detta parte

civile, per entrambi i gradi di giudizio, che l3iliquidano complessiV1Ulente

in f:. 20.000.000 per onorari di dit"esa, cOn aggiunta delle spese prenotate

a debito;

condanna .&.4&0"'........-.

sostenute in questo grado di giùdizio dalle

Garolf'i Vale Anna Antonia, Fion Roberto, Rossi Giovanni ed A:tf'atigato

Marco; spese che si liquidano, quanto alla dif'esa del Vale e della Garolf'i,

in f:. 3.000.000 per' onorario; qwimto alla dif'esa di A:tf'atlgato e Rossi, in

- [. 1.000.000 per onorari; e quanto, inf'ine, alla dif'esa di Fiore, iD. lire

1.160.000 di cui [. 1.000.000 per onorari; al netto di I.V.A. e Cassa Pre-

14) il Belmonte ed il Musumeci ll

15) rigetta le proposte istanze di concessione di provvisionale;

16) revoca le misure disposte ai sensi dellfart. 272 C.P.P./1930 nei cohf'ronti

del Signorelli e del F&chini con ordinanza di questa Corte in data 13/2/90;

e nei conf'ronti del Picciaf'u.oco con ordinanza in data 16/7/90 del! 1 CB Corte

di Assise di Appello di Bologna;

17) rimette alla Corte di Cassazione il giudizio relativo al ricorso, non con

verito in appello,proposto dall'Avvocato dello stato nei conf'ronti di

Iannilli Marcello avverso la pronuncia assolutoria del medesimo in primo

13) il Fioravanti, la Mambro,

-';.

grado, non impugnata dal Pubblico Ministero.
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Visto l'art. 89 C.P.C.

dispone

che vengano cancellate dallo scritto di Lç~4~~G presentato dall'ayv.

Giuseppe De Gori le seguenti espressioni sconvenienti ed offensive con

riferimento all'avv. Baldi: "ecco la menzogna fredda, calcolata, stru-

mentale e disonesta" (pag. Il).

con riferimento all' avv• Calvi: "ha mostrato tutto intero il suo livore

che esula dal processo, la sue protervia. la sua arroganza IP tutte doti
•

negative che gli appartengono" (pag. 13);

nonchè l'espressione "pietoso" (pag. 13). riferito al medesimo legale.

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna del 18

luglio 1990 hanno proposto ricorso in Cassazione:

il 18/7/90 il Procuratore Generale nei confronti di:

Gelli Licio. Musumeci Pietro, Belmonte Giuseppe, Signorelli Paolo, Fach!

ni Massimiliano, Pazienza Francesco, Rinanf Roberto, Melioli Giovanni,

Picciaf'uoco Sergio, Fioravanti Valerio, Mambro Francesca.

In data 20/7/90 il difensore di Giuliani Egidio.

In data 20/7/90 il difensore di Cavallini.

In data 19/7/90 il difensore di Mambro Francesca e Valerio Fioravanti.

In data 21/7/90 il difensore della Regione Emilia Romagna nei confronti

di tutti gli imputati sia avverso la sentenza che avverso tutte le ordi-

nanze dibattimentali.

In data 21/7/90 l'Avvocatura dellQ. Stato sia avverso la sentenza che av

verso tutte le ordinanze dibattimentali nei confronti di: Gelli Licio,

Musumeci Pietro, Belmonte Giuseppe, Signorelli Paolo, Fachini Massimilia

no, Delle Chiafe Stefano, Tilgher Adriano, Ballan Marco. Giorgi Maurizio,

De Felice Fabio, Rinani Roberto, Melioli Giovanni, Picciafuo<::o Sergio,

Fioravanti Valerio, Mambro Francesca, Pazienza Francesco.

In data 20/7/90 il difensore della Provincia di Bologna nei ccnrr-orred di:

Signorelli Paolo. Fachini Massimiliano, Rinani Roberto, Picciafuoco Ser

gio, Fioàvanti Valerio, Mambro Francesca.

In data 20/7/90 il difensore del COmune di Bologna sia avverso la senten-

za che avverso tutte le ordinanze dibattimentali nei confronti di tutti
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gli imputati.

.Tn data 20/7/90 l' avv. Paolo Trombetti difensore della parte civi1e Paolo

Bolognesi avverso la sentenza nonehè avverso tutte le ordinanze dibatti

mentali nei conf'ronti di tutti gli imputati.

In data 21/7/90 i difensori di Francesco Pazienza.

In data 20/7/90 Fioravanti Valerio.

In data 20/7/90 Cavallini Gilberto.

In data 20/7/90 Giuliani Egidio.

In data 19/7/90 Musumeci Pietro e Belmonte Giuseppe.

In data 21/7/90 le parti civili Vale umberto e Garofa1i Anna Antonia.

La Corte Suprema di Cassazione in data 12/2/1992 a Sezioni Unite Penali ha

pronunciato la seguente sentenza (n. 1/92 - 16674/91 - 27503/91 R.G.):

1) dichiara inammissibile:

a) i ricorsi delle parti civili Provincia di Bologna, Vale Umberto e

Garofoli Anna Antonia.

b) i ricorsi delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero degli Interni, Ministero di Grazia e Giustizia ed Eente FeE

rovie dello Stato nei conftoonti di Raho Roberto e Iannilli Marcello;

c) i ricorsi del Procuratore Generale, delle parti civili rappresenta:te

dall'Avvocatura dello Stato, della parte civile Regione Emilia Romagna

nei confronti di Melioli Giovanni;

d) il ricorso della parte civile Regione EMilia Romagna nei confronti di

Ballan Marco.

2) annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pazienza

Francescoi'~-nel capo relativo alla imputazione di cui al reato previsto

dall'art. 270 bis C.P. perchè il fatto non sussiste.

3) Annulla la sentenza impugnata:

a) nei confronti di Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambro Francesca, Fachini

Massimiliano e Picciafuoco Sergio, nei capi relativi ai reati di stra

ge, omicidio plurimo, porto illegale di esplosivo, lesioni personali

volontarie ed attentato ad impianti di pubblica utilità.

b) nei confronti del Fachini, del Picciafuoco e di Rinani Roberto nel ca

po relativo al reato di banda armata.

c) nei confronti di Gelli Licio e Pazienza Francesco nel capo relativo al
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reato di calunnia;

nei confronti di Belmonte Giuseppe e Musumeci Pietro nel punto rela-

tivo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 1

Legge n. 15/80, contestata in relazione al reato di calunnia;

e} rinvia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti imputati e sui

capi e sopra precisati ad altra Sezione di Cort, Assise di

Appello di Bologna.

4) Rigetta:

a) i ricorsi di Fioravanti, Mambro. Cavallini Gilberto e Giuliani Egidio,

dichiarando assorbiti i motivi relativi alla violazione dell'art. 90

C.P.P.;

b) i ricorsi di Musumeci e Belmonte;

c) nel resto i ricorsi del Procuratore Generale, delle cl.v ....l.i rappr~

serrtane dall' Avvocatura dello Stato, della Regione Emilia del

Comune di Bologna e di Bolognesi Paolo.

5) Condanna in solido al pagamento delle spese del p

te, Provincia di Bologna, Vale e Garofoli, nonché ciascuno al versamen-

to di f. 500.000 alla Cassa delle Ammende.

6) Dispone la cancellazione delle frasi offensive nei confronti della Corte

di Assise d'Appello di Bologna contenute nei motivi di ricorso dell'Avvo-

catura dello stato di Bologna indicate in motivazione.

(*) L'annotazione circa il passaggio in gi4dicato della sentenza per lANNILLI

MARCELLO (così come riportata a pago 1827) è errata in quanto la sentenza

è stata impugnata mediante ricorso per cassazione avverso la statuizione as

solutoria di esso IANNILLI MARCELLO dall' Avvocatura dello Stato per le

parti civili da essa rappresentate e difese.
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presente sentenza passa giudicato data 12.02.1992 Ballan, Cavallini,

De Felice, Delle Chiaie, Giorgi, Giuliani, Melioli, Raho, Sìgnorellì,

Tilgher e Iannilli,

La presente sentenza passa giudicato in data 12.02.1992 per Mambro e

Fioravanti in relazione ai capo 2 delle imputazioni.

Estratto esecutivo alla Procura Generale della Repubblica Bologna in data

03.07.1992 per Giorgi, Cavallini e Giuliani.

Estratto esecutivo alla Procura Generale della Repubblica di Bologna data

23.01.1993 per Mambro e Fioravanti.

Redatta scheda in data 23.01.1993 per: Giuliani, Giorgi, Cavallini, Mambro e

Fioravanti.

La Corte di Assise di Appello di Bologna con ordinanza datata 18/10/1993 nel

dichiarare la inefficacia del giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'Assise

d'Appello in data 18.07.90 relativamente alle posizioni Fioravanti, Mambro,

Cavallini e Giuliani, in ordine al capo 2) delle imputazioni, rimette, così come

disposto dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 12.02.92, sui

punto, al giudice di rinvio.

La Corte di Assise di Appello di Bologna con sentenza emessa 16.05.~994, visti

gli artt. 544, 213, 214 e 523 cpp. 1930, 245 e 254 d. 19l. 28.07.1989 n. 271, 530

comma 2° cpp. 1988, ha cosi deciso:

1) conferma la sentenza di primo grado nei confronti di Fioravanti, Mambro,

Pìcciafuoco, Gelli e Pazienza;

2) quanto a Musumeci e Belmonte, ritenuta la sussistenza della aggravante di

cui ali' art. 1 della legge 15/80, determina in complessivi anni quattro e mesi

sei di reclusione ciascuno, l'aumento di pena per la continuazione, ritenuta

con la sentenza 18 luglio 1990 della Corte di Assise di Appello di Bologna,

con reati in ordine ai quali i medesimi imputati hanno riportato condanna

irrevocabile con sentenza 14.03.86 della Corte di Assise di Appello di Roma:

per l'effetto determina unitariamente la pena, quanto al Musumeci, in anni

otto, mesi cinque e giorni quindici di reclusione e lire 1.200.000 di multa e,
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quanto Belmonte, anni sette, mesi undici e giorni quindici di reclusione e

lire 1.000.000 di multa;

quanto a Cavallini e Giuliani, determina la pena nella misura di anni undici

c, rispettivamente, di anni otto di reclusione già fissata dalla sentenza 18

luglio 1990 della Corte di Assise di Appello Bologna in ordine al delitto di

concorso banda armata;

4) assolve il Fachini ed il Rinani dai reati loro rispettivamente ascritti per non

avere commesso ii fatto;

5) conferma la sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese anche

per Cavallini, Giuliani, Musumeci e Belmonte;

6) esclude l'applicazione dell'indulto ex dpr. N. 744/1981 nei confronti di Geni,

Pazienza, Musumeci e Belmonte e rimette alla fase dell' esecuzione

l'applicazione degli indulti ex dpr. N. 865/86 e N. 394/90 nei confronti dei

medesimi imputati;

7) conferma nel resto la sentenza di primo grado relativamente alle parti non

caducate nelle fasi successive fino al giudizio di Cassazione;

8) condanna gli imputati Fioravanti, Mambro, Pìceìsfuocc, GeIU e Pazienza, in

solido tra loro, al pagamento delle spese proeessuali di questo grado e dei

precedenti giudizi, compreso quello di Cassazione;

9) visti gli artt, 272 e 282 cpp.l1930, dispone che Plcciafuoeo Sergio si presenti al

comando Stazione Carabinieri di Castelfidardo allo ore 19 di lunedì,

mercoledì e sabato di ogni settimana,

lO) conferma le statutsionì in favore delle costituite parti civili e condanna gli

imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili

che hanno concluso in questo grado, spese da intendersi comprensive di

onorari di avvocato, al netto di IVA e CPA e che liquida come segue:

a) a carico di Fioravanti, Mambro, Pìccìafuoeo:

• lire 1.500.000 in favore di Scapìnelli Cristiana assistita

dall'avv. Federico Bendinelli, respingendo l'istanza di

concessione di una provvìsionale;

• lire 4.000.000 per il grado di Appello, altrettante per il

giudizio di Cassazione e altrettante per il presente grado in

favore di Agresti Franco, Castellina Pietro, Baranzoni

Alessandro, Rota Romeo, Bruno Marina, Chiarello

1834



Giuseppe, Johann, Gamberini Marina, Greco Mario,

Precìno Antonio, Sareina Ruggero, Zanas! Anello, Vaccai

Esterina, Passini Annita in Zarattìn], Bertasi Fulvio, Di Paola

Francesco, Di Paola Grazia, Di Gaetano, Paola

Emilia, Ragusa Maria, Fresu Salvatore, Pìlìu Rostna,

Vaecaro Antonino, Marangon Antonio, Marangon Gianni,

Marangen Guidina, Marangon Luigìno, ZaneUato Nella,

Mangano Elvira, Ruezi Roberta, Lenzi Giuseppina, Zanetti

Daniela in Bolognesi, Morelli Assunta, Fumaroni Lucia, tutti

assistiti daU'avv. Carlo Federico Grosso;

III lire 12.000.000 in favore della Provincia di Bologna, assistita

dagli avvocati Umberto Guerini e Paolo Trombetti;

• lire 8.000.000 in favore di Bevilacqua Angelo, Bolognesi

Paolo in proprio e per Bolognesi Marco, Botto Angelo,

Calzoni Ettore, Celavltì Antonio in proprio e per Cclavlti

Tristan Santi, Donati Marisa, Fiorini Alfredo, Fiorini

Edmondo, Garut! Roberta, Gozzi· Felice, Longobarde

Giorgio, Marangenì Virginia, Mastronicola Raffaele,

Mezzetti Gino, Natale Roberto, Passìni Angelo, Lenzi Valeria

Passìni, Pitzalìs Clemente, Poìrè Lucia, Provenza Giuseppe in

proprio e per Provenza Anna, Dall'Aquila Immacolata,

Searamagli Vera, Scolari Benito, Trolese Pasquale, Trolese

Andrea Pietro, Trolese Chiara Elisa, Zini Giovanni in

proprio e per Zini Jurì, Ales Giuseppe, Ales Isidora,

Bugamelli Luigi, Incerti Adele, Sica Davide, Cersolìnì Grazia

in proprio e per Sica Simone, Sica Mirian, Urtamonti Lida,

Bosio Eliseo, Vattaro Antonino, Alganon Suvana, Burri

Angelo, Serravalli Rosalia, La Scala Domenico, La Scala

Viecenzina, La Scala Giuseppe, La Piana Fìlippa, Ottoni

Osvaldo, Drohuard Hélène, Ales Giorgio, Bay Vittoria,

Piccolo Elvira, tutti assistiti dall'avv. Paolo Trombetti;

• lire 15.000.000 in favore della Regione Emilia Romagna,

assistita dagli avvocati Francesco Berti Arnoaldì Veli e Guido

Calvi;
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• lire 6.000.000 favore di Pìecolìni Lidia, Diomede Fresa

Alessandra, Dìomede Fresa Vincenzo, Birardi Giuseppe,

Zanotti Sonia, Rotunne Giuseppe, assistiti dall'avv.

Francesco Berti Arnoaldi Veli;

• lire 6.000.000 in favore di Ballerini Alessandro, Lanzoni

Bruno, Magistrale Maria in Vernì, Montani Luigi, Montan!

Anna Maria, Soldano Giuseppe, Spinello Giovanna, Alganon

Florio, Casadei Egidio, Zanotti Virgìnia, Spinello Lueìana,

Feraasari OteUo, Fomasari Ivonne, Lambertini Giorgio,

Bivona Vincenzo, Bivona Antonìna, Marsari Nelda, Gaiola

Manuela, Gozzi Tiberio, Roveri Gina, Gozzi Carlo, Gozzi

Ivana, Remolìino Antonio, Torquato Seccì, Verde Domenico,

Verde Gianni, Verde Morena, Polfzzano Maria, Marino

Giovanni, Marino Anna Maria, Zanetti Maria Grazia,

Giogoli Lucia, tutti assistiti dall'avv. Guido Calvi;

Ci) lire 40.000.000 per il grado di Appello, lire 20.000.000 per il

giudizio di Cassazione e lire 30.000.000 per il presente grado,

oltre alle spese prenotate e prenotande a debito, in favore di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazione

dell'Interno, S.p.A. Ferrovie dello Stato, assistite

dall'Avvocatura dello Stato; conferma la condanna alle spese

in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri

pronunciata in grado di Appello a carico degli imputati

Cavallini e Giuliani, condannati per il delitto di banda

armata;

• lire 25.000.000 per il grado di Appello, lire 20.000.000 per il

giudizio di Cassazione e lire 20.000.000 per il presente grado

in favore del Comune di Bologna, Campagna Giancarlo,

Maffei Filomena, Caprini Corrado, Cuoghi Mirella, Dal

Monte Luigi, La Morte Rosa, Gallon Giorgio, Gìbertoni

Beniamina, Mannecci Rolando, Pucher Eliseo, Pìzzirani

Anna, Toschi Teresa, Zanetti Umberto, Lusseau Yves Hervé

Marie, Baldazzi Danilo, Bìagetti Luigi, Maggese Anna Maria,

Zecchi Vincenzo, Ebner Elisabetta, Lanconellì Pasquale,
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Lanconelìi Lanconeìlì Ersilia, Marino Giuseppe, Natali

Gino, Seminara Alfio, Dragonetti Maddalena, tutti assistiti

dall'avv. Giuseppe Giampaolo;

411 lire 12.000.000 in favore di Castaldo Roberto, Grandi Maria

Teresa, Collina Giancarlo, Palazzolo Roberto, Tempesta

Nicolò, Zacchi Franco, Bouduban Damien, Basso Delfino,

Lauro Rosanna, Lauro Maria Grazia, Lauro Aurora, Ceci

Pietro, Baldacci Anna, De Marchi Francesco Saverio, De

Marchi Mario Gaetano, De Marchi Angelo Valentino,

Montanari Romano" Fuochi Petteni Esterina, ProceUi

Rinaldo, Palazseschì Ilda, Agostini Giorgio, Lauro Patrizia,

Dall'Ono Raffaele, Lauro Gennaro, Lauro Giovanna,

Abbrevi Bruno, Abbrevi Patrizia, Adami Arga Maria,

Ancilott] Silvana, Barioni Mario, Bengala Moreno, Bertinì

Tonino, Graziotti Pia, Biasin Alessandro, Benorì Luigi,

Braccia Tonino, Colonna Maria Donata Abbrevi, Colonna

Persia, Saìluee Palma, D'Aguanno Goffredo Giuseppe,

D'Orta Vincenzo, Durante Francesco, Lugli Carlo Alberto,

Saerati Dario, Sacrati Piera, Dal Buono Roda Irma, Roda

Giovanni, Zappalà Ilario, Mitchell Henry Wilfred, Berlot

Armida, Sanguin Elisabetta, Zaccareìli Maria Luisa, Patruno

Alessandro, Delia Anna, Stassi Maria, Baldazz! Alessandro,

Lolli Rossana, Todaro Anna, Franeeschellì Fabio, Gagliardi

Adriana, Mauri Antonio, Montuschì Silvia, Mott Silvio,

Nanetti Nello, Passardi Maria Angela, PeUizzola Franco,

Petroni Granata Luciano Mario, Pìzzitola Pietro, Roma

Stefano, Sacrati Paolo, Santinelf] Gianfranco, Selva Walter,

Stefanutti Maria Teresa, Vallona Giuliana, VivareIU Diana,

AUiot Jeen Lue Christian Paul, Mader Horst, Caprioli Enzo,

Bordignon Francesco, Caprioli Maria Cristina, Arletti Alma,

Ruozi Onorio, Ruezi Valeria, tutti assistiti dall'avv. Laura

Grassi Breccia;
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b) a carico di Musumeci, Belmonte, Gellì e Pazienza:

• lire 1.200.000 favore Fiore Roberto, assistito

Stefano Fiore;

c) a carico dei soli Musumeci e Belmonte:

• lire 2.500.000 in favore di Vale Umberto e Garofoli Anna

Antonia, assistiti dall'avv. Gìannevic Scaglia.

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello emessa in data 16.05.1994,

hanno proposto ricorso per Cassazione:

In data 17.05.1994 il Procuratore Generale nei confronti degli imputati

Fachini Massirniliane e Rinani Roberto.

In data 17.05.1994 l'imputato Pazienza Francesco.

In data 17.05.1994I'avv. Tommaso Mancini difensore dell'imputata Mambre

Francesca.

In data 17.05.1994 l'imputato Belmonte Giuseppe.

In data 17.05.1994 l'imputato Musumeci Pietro.

In data 18.05.1994 l'avv. Adriano Cerquetti difensore dell'imputato

Fioravanti Valerìo Giuseppe.

In data 18.05.1994 l'avv. Patrizio Spinelli difensore dell'imputato Belmonte

Giuseppe.

In data 18.05.19941'avv. Giosuè Bruno Naso difensore dell'imputato Giuliani

Egidio.

In data 18.05.1994 l'avv. Giuseppe Pisauro difensore dell'imputato

Fioravanti Valerìo Giuseppe.

In data 18.05.1994 l'Avvocatura dello Stato nei confronti degli imputati

Fachini Massìmiliane e Rìnani Roberto.

In data 18.05.1994 l'imputato Cavallini Gilberto.

In data 19.05.1994 l'avv. Alessandro Pellegrini difensore dell'imputato

Fachini Massimiliane.

In data 19.05.1994 l'avv. Scipione Del Vecchio difensore dell'imputato

Pazienza Francesco.
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In data 19.05.1994 I'avv. Antonio Lisi difensore dell'imputato Picciafuoce

Sergio.

In data 19.05.1994 l'avv. Giuseppe Giampaolo difensore delle nei

confronti degli imputati Fachini MassimiUano e Rìnani Roberto.

data 19.05.1994 l'imputato Gelli Lieio,

In data 19.05.1994 l'imputata Mambro Francesca.

In data 19.05.1994 l'avv. Mareantenio Bezlcherì difensore dell'imputato

Picciafueco Sergio.

data 19.05.19941'avv. Biffa difensore dell'imputato Musumee! Pietro.

In data 20.05.1994 l'imputato Fioravanti Valerio Giuseppe.

In data 20.05.1994 l'imputato Faehini MassimiUano.

In data 19.05.1994 l'avv. Alberto Zoboli difensore deU'azienza autonoma

FF.SS nei confronti di Faehìn] Massimiliano e Riaani Roberto.

In data 19.05.1994 l'avv. Cesarina Mitaritonna difensore dell'imputato

Pazienza Francesco.

In data 02.06.1994 l'imputato Picciafuoce Sergio.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Penali, in data 22-23.11.1995, ha

pronunciato la seguente sentenza:

annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Picciafueco Sergio e rinvia

per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Firenze;

dichiara inammissibile il ricorso di Fachin! MassimiUano;

rigetta i ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di

Bologna e delle parti civili : Presidenza del Consiglio dei Ministri e

Ministero dell'Interno, S.p.A Ferrovie dello Stato e Comune di Bologna nei

confronti di Fachini Massimiliano e Rìnanì Roberto;

rigetta i ricorsi di Fioravanti Valerio Giuseppe, Mambro Francesca,

Cavallini Gilberto, Giuliani Egidio, Belmonte Giuseppe, Musumeei Pietro,

Gelli Licie e Pazienza Francesco;

condanna Fachini, Fioravanti, Mambro, Cavallini, Giuliani, Belmonte,

Musumeci, Gelli e Pazienza, in solido, alle spese del procedimento e,

ciascuno, al versamento della somma di lire cinquecentomila in favore della

Cassa delle Ammende;
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condanna altresì Fioravanti Valerio Giuseppe e Mambro Francesca,

solido, al rimborso delle spese verso le costituite parti civili che liquida per

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli Interni, in

complessive lire nove milioni, di otto milioni onorario;

per il Comune e la Provincia Bologna, in complessive lire sei milioni per

ciascuno, di cinque milioni per onorario;

per la S.p.A Ferrovie delle Stato, in complessive lire sei milioni, di lire

cinque milioni per onorario;

per Bolognesi Paolo in complessive lire tre milioni, di cui lire un milione a

titolo di rimborso spese;

per Seccì Torquate e Piccolini Lidia in lire due milioni per ciascuno, a solo

titolo di onorario.

La presente sentenza è passata in giudicato in data 22.11.1995 per i seguenti

imputati: Belmonte Giuseppe, Cavallini Gilberto, Fachini Massimilìano,

Fioravanti Valerio Giuseppe, Gelli Licìo, Giuliani Egidio, Mambro Francesca,

Musumeci Pietro, Pazienza Francesco, Rinani Roberto.

Estratto esecutivo alla Procura Generale della Repubblica di Bologna in data

24.11.1995 per: Belmonte, Cavallini, Fioravanti, Geìli, Mambro, Musumecì,

Pazienza, Giuliani.

Redatta scheda e comunicazione elettorale in data 15.02.1997 per: Belmonte,

Cavallini, Fioravanti, Gelli, Mambro, Musumeci, Pazienza, Giuliani.

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna con ordinanza

datata 31.05.1995 ha disposto l'unificazione delle seguenti pene inflitte nei

confronti di Mambro Francesca:

l) Corte Appello Venezia 12.10.82 in riforma sentenza Tribunale di Treviso

10.02.82 irr, 16.10.82.

2) Corte Assise Appello Venezia 17.01.1985 in parziale riforma sentenza Corte

Assise Padova 14.01.83 in. Ut12.85.

3) Tribunale Padova 28.06.85 irr, 04.06.86.

4) Corte Assise Appello Bologna 06.02.86 conferma sentenza Corte Assise

Bologna 05.04.84 in. 16.12.87
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Corte Assise Appello Roma il 19.04.86 in riforma sentenza Corte Assise

Roma 02.05.85 irr, 09.04.87.

6) Corte Appello Roma 15.07.87 riforma sentenza Tribunale Roma 24.02.87

irr. 19.07.87.

7) Corte Assise Appello Milano 05.11.87 parziale riforma sentenza Corte

Assise Milano 06.11.86 irr, 03.11.88.

8) Corte Assise Appello Roma 10.12.87 in riforma sentenza Corte Assise Roma

11.03.85 irr, 04.10.88

9) Corte Assise Appello Roma 07.04.88 in riforma sentenza Corte Assise Roma

16.07.86 irr, 28.12.88.

lO) Tribunale di Ferrara 17.02.89 irr, 19.03.89.

11) Corte Assise Appello Roma 03.03.89 in conferma sentenza Corte Assise

Roma 29.07.86 irr, 12.10.89.

12) Corte Appello Roma 04.05.89 in conferma sentenza Tribunale Roma 10.05.83

in. 09.05.89

13) Corte Assise Appello Bologna 20.06.89 irr, 19.02.90;

e di conseguenza che la predetta debba espiare in concreto la pena dell' ergastolo

con isolamento diurno per mesi 18, con pena accessoria dell'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena,

oltre alla perdita della potestà.

La Corte di Assise di Appello di Firenze con sentenza emessa in data 18.06.1996,

giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, in riforma della sentenza

11.07.1988 della Corte di Assise di Bologna, impugnata dall'imputato, assolve

Pìceìafuoco Sergio dalle imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto.

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze hanno proposto

ricorso per Cassazione:

In data 18.06.1996 il Procuratore Generale.

In data 18.06.1996 le parti civili Presidente del Consiglio dei Ministri e

Ministero dell'Interno
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La di Cassazione con sentenza emessa in data 15.04.1997, ha rigettato i

ricorsi e ha condannato le parti civìli ricorrenti al pagamento, in solido, delle

spese processuali, nonché ciascuna alla sanzione pecuniaria lire 100.000.

In giudicato per Piccìafuoco Sergio in data 15.04.1997

La Corte Assise di Appeno di Bologna con ordinanza data 19.05.1998 ha

dichiarato estinta pena e cessata la relativa esecuzione nei confronti di

Belmonte Giuseppe per morte del reo.

Bologna, 07/04/2003
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