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La severa denuncia contenuta nei rapporti delFAntimafia 

Tanti delitti mafiosi in meno 
se la polizia avesse fatto il suo dovere 

L'apparato poliziesco condizionato dalle complicita politiche — Passaporto rilasciato per 
intercessione di un deputato democristiano, a un sanguinario assassino trafficante di droga 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 10. 

«Tanti lutti in meno ci sarebbero stati 
se i carabinieri e la Pubblica sicurezza 
avessero potuto o voluto fare il loro do
vere ». II loro dovere prima, durante e 
dopo la terribile guerra maHosa di Paler
mo die in questi mesi e ripresa con tale 
spaventosa virulenza da liquidare. finora 
impunetnente, persino un Procuratore della 
Repubblica apertamente sospettato di es-
sere coinvolto « in interessi inconfessabili » 
connessi alia lotta tra le bande dei Greco 
e dei La Barbera. e incappato nel fosco 
regolamento di conti in via dei Cipressi. 

Questo drammatico e sensazionale atto 
di accusa e contenuto in uno dei rapporti 
ancora inediti (dieci biografie-campione di 
boss mafiosi, oltre ad una ampia relatione 
introduttiva) che la commissione parlamen-
tare antimafia ha trasmesso alle Camere, 
che ne stanno curando la pubblicazione a 
stampa. 

Dai rapporti — di cui nei giorni scorsi 
abbiamo fornito alcune inquietanti antici-
pazioni che la stampa borghese, tanto sol-
lecita a sostenere 1'allarmistica campagna 
di destra su un generico « disordine socia-
le ». si e ben guardata dal riprendere — 
emerge un quadro agghiacciante d! prote-
zioni tanto scandalose quanto determinant! 
accordate, a livello politico ed amministra-
tivo, alia criminalita organizzata siciliana. 
E' una tale messe di rapporti compiacenti 
di polizia, di arbitrarie concessioni di pas-
saporti (per spacciare quintali di droga da 
un continente all'altro) e di porto d'armi 
(per compiere i delitti piu efferati. le stragi 
piu orribili), e soprattutto di indebite pres-
sioni di notabili dc, da lasciare « allibiti * 
i commissari deU'Antimafia. 

Unanime, la commissione denuncia per-
cid l'esistenza, e la necessita della reci-
sione, dei « nodi di potenti ed autorevoli 
protezioni e complicita politiche >: «gia 
con i mezzi esistenti si poteva fare di piu 

per lottare contro la criminalita mafiosa > 
se non ci fossero state e non ci fossero 
queste protezioni e queste complicita. in
somnia « questo modo di gestire i poteri 
dello Stato », 

Altro quindi che generiche e interessate 
campagne contro « il dilagare della crimi
nalita » e la « crescente immoralita »! Al
tro che lamentele — avallate persino dal 
ministro dell'Interno Restivo — sugli insuf-
flcienti poteri della polizia! 

Che ne dice per esempio la DC — ed 
in particolare quei settori del partito scu-
docrociato che alimentano campagne indi
scriminate contro « i capelloni ». contro il 
divorzio, contro la droga. ecc. — di quel 
suo parlamentare, l'onorevole Francesco 
Barbaccia, che il 10 aprile '61 ottenne a 
tambur battente dal «gentilissimo signor 
dottor Jacovacci». questore di Palermo. 
la restituzione del passaporto al grosso 
trafficante di droga e ferocissimo pistolero 
Tommaso Buscetta detto Marino, con que-
sta lettera scovata dall'Antimafia negli ar
ch ivi della questura: « La prego vivamente 
di voler far rilasciare il rinnovo del pas
saporto al signor Buscetta Tommaso. per
sona che a me interessa moltissimo >? 

Bene, grazie proprio a quel passaporto 
di li a due anni. nell'estate del '63, Masino 
Buscetta potra infatti scappare in Ame
rica, dov'e tuttora, quando — solo dopo 
Teccidio di Ciaculli ~ verra denunciato. 
Denunciato per che cosa? Ecco, vediamo: 
omicidio aggravato... soppressione di ca-
davere... violenza... strage... estorsione... 
associazione per delinquere... furto aggra
vato... detenzione e porto abusivo di armi 
da fuoco... e ancora strage. Le belle ami-
cizie di un notabile ancora a piede libe-
ro — di quel partito che alimenta l'allarme 
per il disordine. 

9- *• P-
NTella foto a fianco: una scena della stra
ge di viale Lazio, uno degli episodi piu 
feroci della guerra tra le cosche mafiose 
di Palermo 

Nel Ferrarese si distruggono ingenti quantitd di frutta 
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I trattori spappolano il prodotto locale, mentre nei negozi e esposto a caro prezzo quello che viene dal-
I'esffero — Sembra pazzia, ma e la logica del profifto - La fatica di Sisifo del contadino — I miliardi male 
spesi dell'AIMA — Lo scandalo continuera tra poco con I'ondata di pere che maturano per andare al macero 

Dal nostro inviato 
FERRARA, luglio 

Un contadino sulla trentina, 
robusto, abbronzato, fa rotola-
pe le sue pesche giii dal ca
mion. con cura, attentamente: 
la pesca e un frutto delicato, 
basta un niente e la polpa 
diventa nera. II contadino si-
sterna le pesche sul campo 
come per una mostra; ma 
non e una mostra perche1 poi, 
quando ha finito il lavoro, si 
tira da parte e daU'estremita 
opposta del campo il grosto 
trattore si muove e con al-
trcttanta cura, altrettanta me-
todicita, le grosse ruote ven-
gono fatte passare sul tappeto 
di pesche fino a che tutto 
non e ridotto ad una specie 
di lurida composta 

Questa del contadino che cu
ra fino alltiltimo Istante la 
« sua » frutta conservando la 
illusione di un lavoro che 
serve pub apparire un'imma-
gine di comodo, creata appo-
sta per megiio definire gli a-
spetti aberranti di questo ri-
corrente massacro della frut
ta italiana. Ma a parte il fatto 
che I'episodio e vero, e anche 
cosl owio da non poter co
munque essere lontano dalla 
realta: perche questa storia 
— che ormal si ripete — del
la distruzione della frutta, ha 
molti aspetti addirittura allu-
cinanti, ma questo, del lavo
ro ridotto ad una manicomia-
le fatica di Sisifo, non e dei 
minor!. 

Che piu di un contadino cu
rl la sua frutta con dedizio-
ne fino alltiltimo momento, 
anche consapevole deH'Inutili-
% della sua opera, anche con* 
•roevole del fatto che quella 
frutta non flnira mat su una 
tavola, non flnlra mai in ma-
M i d un bambino, ma e de-

stinata a finire sotto le grosse 
ruote di un trattore, fa parte 
della dignita del lavoro. Per
sino la dove la produzione e 
parcellizzata, atomizzata, una 
molla rimane comunque nel 
lavoro «ben fatto», nel pro
dotto utile non perched ci gua-
dagni il padrone, ma per l'or-
goglio di chi ha lavorato. Nei 
frutteti italiani si sta anivan-
do all'assurdo del lavoro inu
tile. del portare sassi da una 
estremita aH'altra del campo 
per poi riportarli dove erano 
prima: i nazisti, nei lager, ave-
vano gia scoperto che un'atti-
vita inutile e forse la migliore 
leva per spezzare la resistenza 
psichica. 

Non e, fttendiamocl, che 
nelle campagne ferraresi si 
stia giungendo a questo — ci 
sono altre lotte, altri impe-
gni, altri modi di essere uti-
li —. ma indubbiamente il 
continuare a lavorare come se 
lo scopo finale fosse un al
tro, quello naturale, e un 
aspetto di questo quadro in 
cui si parlerebbe di demen-
za se non si sapesse che il 
sistema capital istico non e 
mai pazzo: risponde sempre 
a delle sue rigorose leggi. 

La scelta del 
Mercato Comune 

L'anno scorso sono stati di-
strutti milioni di quintal! di 
frutta che hanno, owiamente, 
un loro altisslmo valore. II 
distruggere questa frutta e il 
risarcire i frutticoltori e co-
stato all'AIMA (Azienda per 
rintervento nel mercato agri-
colo) solo nell'Emilia-Roma-
gna la bellezza dl 17 miliardi: 
il conto totale potranno farlo 
gli specialist!, comunque sia-
mo nell'ordine dei ventlcin-

que miliardi al minimo, solo 
in una fegione delle quattro 
(Emilia-Romagna, Veneto, Pie-
monte, Campania) grand! pro-
duttrici di frutta. 

Certo, questi miliardi servo-
no ad evitare che al lavoro 
senza scopo si aggiunga il la
voro senza remunerazione: 1 
finanziamenti d e l l ' AIMA, 
quanto meno, ripagano i con-
tadini del loro lavoro. Ma 
questo e solo un aspetto del
la quest jone, sia perch^ la 
collocazione al consumo dei 
prodotti consentirebbe una 
remunerazione maggiore, sia 
perch^ il problema finirebbe 
qui solo ad un patto: che in 
Italia ci si ingozzasse di frut
ta. Ma la realta e ben diver
se: a Ferrara si sta distrug-
gendo la frutta prodotta nei 
terreni attomo, e sul merca
to di Ferrara si vende la 
frutta importata dalla Pran-
cia; si distrugge la frutta, ma 
nei negozi la si vende ad un 
prezzo piu alto che in Ger-
mania o nei paesi scandina-
vi dove viene importata; si di
struggono milioni di quinta
li di frutta, ma nelle caserme 
o negli ospedali la frutta e 
una pesca o una pera. 

Ognuno dl questi elementl, 
preso isoiatamente, consolida 
ripotesi di una situazione di 
pazzia, ma tutti insieme. que
sti stessl elementl, compongo-
no un quadro che risponde 
ad una sua logica: la logica 
delle scelte compiute dal po-
tere economico e politico In 
Italia. 

La prima dl queste scelte 
— quella che ha una conse-
guetua piu immedlata — e la 
scelta del Mercato Comune, 
che Impone prezzl, tipl di col-
tura, movlmenti di mercato. 
Doveva aprircl le porte del-
l'esportazione e Invece le sta 
chiudendo; gli ultiml datl so

no quelli delllstituto del com-
mercio estero per il 1969 e il 
1970: tranne che per le aran-
ce, tutte le voci relative alle 
esportazioni di frutta segnano 
una diminuzione; ma in com-
penso la Germania importa 
frutta dalla Grecia e probabil-
mente paga le pesche con le 
mitragliatrici che ai colonnel-
li sono utilissime. Intanto il 
MEC incoraggia ad eliminare 
i frutteti italiani cosl come 
incoraggia la distruzione del
la zootecnia: distruggiamo i 
frutteti ed importiamo fmtta 
dalla Francia o dalla Spagna 
o da Israele. 

Program maz ion e 
che non esiste 
C'e, si afferma, un proble

ma di qualita: la parte di 
produzione che viene distrut-
ta e quella che non viene 
assorbita dal consumo. Posto 
che sia assolutamente vero e 
che il problema dipenda dal
la qualita (ma owiamente 
questa e una verita parziale) 
il problema non e di distrug-
gere la frutta, ma di sostituire 
la produzione di minor pre-
gio con altra piu accetta al 
consumo. Ma per fare questo 
occorre una programmazione 
agricola che non esiste; quel
lo che esiste sono questi enti-
necrofori che non determma-
no le scelte, non pianificano 
la produzione, non prevedo-
no la distribuzione del pro
dotto: sovrintendono al fune-
rale, pagano le spese delllnu-
maxione. Che ci sia 1'AIMA e 
bene, che integrl 1 prezzl al 
produttori e Indispensabile, 
ma che sia concepita soltan-
to come un organlsmo che rl-
tira 11 prodotto per farcl pas
sare sopra i trattori serve uni-

camente a perpetuare uno 
scempio. 

Uno scempio che comlncia 
ad avere una sua stratifica-
zione cosl da far venire in 
mente quelle della crosta ter-
restre: le pesche che vengono 
distrutte in questi giorni pog-
giano sullo strato di pere di
strutte nella tarda estate scor-
sa che a loro volta coprono 
le pesche ridotte a poltiglia 
nel luglio del TO. Fra qual-
che mese, poi, il tutto sara 
coperto dalla nuova ondata di 
pere che in questo periodo 
cominciano a maturare. 
- In ogni modo lo strato su-
periore si differenzia da quel
li inferior! non solo per la 
maggiore «frescliezza», ma an
che per il colore: la frutta 
non e piu blu. L'anno scorso 
le pesche e le pere destinate 
al massacro venivano prima 
irrorate con getti di blu di 
mitilene: una specie di con-
trassegno per impedire che 
tomassero sul mercato. Adesso 
almeno la spesa del coloran-
te viene risparmiata: niente 
blu di mitilene. 

Le forze politiche ferraresi 
proprio in questi giorni han
no preso posizione contro 
quanto sta accadendo, che 
smentisce le promesse del 
l'anno scorso: questi prodotti 
non possono essere utilizzati 
per la distillazione dell'alcool, 
quando le Industrie di tra-
sformazione sono in crisi e 
noi importiamo succhi di frut 
ta, conserve e simfll. Certo, 
tutto cib richiede impegnl se-
rii che vanno dal trasporto 
alia distribuzione alia conser-
vazione. Impegnl serll e diffl-
clU e costosi; ma 1 miliardi 
che e costata roperazione del-
l'anno scorso hanno un sign!-
ficato. 

Kino Marzullo 

A colloquio con i cinque reduci americani che viaggiano per 
l'Europa come propagandist! contro l'aggressione al Vietnam 

<Siamodei 
criminali 

A 

Non credono clie quello 
che fanno servira a mutare 
di molto le cose negli USA: 
non credono affatto che Ni
xon. neppure per motivi elet-
torali, mettera fine in modo 
definitivo alia i sporca guer
ra >; non vedono, fra gli uo-
mini politici americani. chi 
possa veramente risolvere 
questa situazione. Non han
no speranze. eppure sono en-
trati nel movimt-nto dei re
duci dal Vietnam, hanno gi-
rato mezza Europa (da Lon-
dra a Mosca, a Helsinki, a Pa-
rigi. a Roma e in altre cit-
ta italiane), hanno ripetuto 
in diverse conferenze stam
pa, in incontri con i giova-
ni — sono rimasti per loro 
memorabili quelli italiani — 
quanto hanno fatto nel Viet
nam, hanno detto a tutti che 
sono stati dei criminali di 
guerra. che hanno capito di 
aver sbagliato. ma che sono 
pochi ad averlo capito, o co
munque a denunciarlo pub 
blicamente. Non sono platea-
li, sono freddi. sia quando 
raccontano le atrocita viste 
nel Vietnam, sia qubndo spie 
gano che cosa fanno ora con
tro il perpetuarsi della guer 
ra. Sono cinque uomini gio 
vani. dai 22 ai 29 anni. Per 
lo piu alti. con i capelli 
lunghi. le barbe; vestiti come 
un sacco di giovani di og-
gi: una rozza camicia e blue 
jeans. Parlano a voce bassa. 
mangiando la meta delle pa 
role. 

Li ho di fronte a me. in 
una sala di un albergo roma-
no, tutti e cinque. In una 
pausa della conversazione, 
due di lcro. CamphHl e Roth-
man, mimano uno sketch an-
timilitarista: un uffic'ale ispe-
ziona un fucile di un solda-
to. lo trova non puKlo. sgri-
da il soldato. g\\ restituisce 
il fucile e si volta: P solda
to gli spara nella schiena. 

La scenetta viene recitata 
con il rigoroso rispetto del
le parti: e propno chi nel 
Vietnam aveva iJ grado di te-
nente a fare la parte dell'uf-
ficiale. Al termine il soldato 
intona una marcetta militare. 

Uno dei giovani. Dan No-
tley, aveva gia com nciato il 
suo racconto; aveva detto che 
era stato per mesi. una vol
ta tomato negli USA. senza 
voler vedere nessuno per la 
vergogna che provava. II suo 
c lavoro > in Vietnam era sta
to quello di terrorizzare i ci-
vili perche non appoggiasse-
ro il Fronte di liberazione. 
Terrorizzare significa effetti-
vamente uccidere, torturare, 
strappare la gen'e da; villag-
gi. Notley ha « terrorizzato >. 
come i suoi supenori gli han
no ordinato. come tutta 1'azio-
ne di indottrinamento subi-
ta in patria prima della par-
tenza. lo aveva pre.l sposto a 
fare, c Noi sapevamo di aver 
di fronte degli tsseri subu-
mani — dice. — Eravamo sta
ti completamente persuasi di 
qi:esto .̂ 

Notley ha una voce maschia 
che contra sta con il viso in
fantile. Ha un timbro secco. 
autoritario. Non si pensa, a-
scoltandolo, che abbia avuto 
quella tremenda cr.'si di cui 

: parla. Dice: «II prosidente 
non e influenzabile. II Con-
gresso 6 frustrato. l a nostra 

Da Londra a Mosca, da Helsinki 
a Parigi e a Roma 
per raccontare le atrocita 
viste e compiute con >>'. .. l\ 
le armate USA in Indocina 
L'azione di oggi per riscattare 
se stessi e per convincere 
gli altri - Che cosa e cambiato 
nelPatteggiamento del soldato 
americano - «Se non si accettano 
le proposte vietnamite, significa 
che il gruppo di Nixon 
non vuole la pace» 

Quattro dei reduci americani dal Vietnam da alcuni giorni in Italia 

azione e quella del movimen-
to della pace in generate sa
ra utile se avra un maggio
re appoggio dal Congresso ». 

Nathan Hale — it secondo 
a parlare — fra tutt; gli uo
mini politici americani ha ri
spetto solo per Fulbr.ght, ma 
lo considera iso'ato. Non ha 
nessuna speranza nel Con
gresso. Afferma che i due re
cent! voti del Senaio per fis-
sare una data per il ritiro 
delle truppe americane < so
no soltanto paroie per ingan-
nare la gente > Haie ha un 
viso stretto. triangolare, fat
to piu minuto da una folta 
barda e dai capelh lunghi. 
E' quello che parla piu len 
tamente di tutti ed e quel
lo che sembra far pii fati
ca a parlare. E' sialo in Viet
nam per un mno, nella di-
visione € Americal». 

II suo compito era di inter-
rogare i prigionieri. Per poter-
lo megiio eseguire gli era sta
to fatto. negli USA. un cor-
so di lingua vietnamita in sei 
mesi. Non vuol dirmi. n6 lo 
ha detto alle varie conferen
ze stampa. come svolgeva il 
suo c lavoro >. Mi noi tutti 
siamo abbondantemente in-
formati del molo ccme si 
svolgevano. come si svolgono 
tuttora. gli interrogatori sin" 
prigionieri e sui civili vietna-
miti. Hale, forse, ha ancora 
piu vergogna dsgit altri suoi 
amici a parlare. E' forse, fra 
i cinque, il piu traumatizza-
to. E' quello piu pessimista 

* sulla efficacia di qualsiast a-
zione, in America, che abbia 
per scopo il costringere . la 
amministrazione americana 
a poire • fine all'aggressione 
all'Indocina. Ripete che il po-

polo americano e stato in-
gannato. aggiunge che oggi, se 
un candidato alia presidenza 
promettera di finire la guer
ra per farsi eleggere e poi 
non materra. c succedtra qual-
cosa >. 

Chiedo a tutti e cinque, al-
lora. su quali forze il popolo 
americano. quella parte che 
e contro questa guerra. do-
vra contar eper risolvere. o 
tentare di risolvere, la «spor-
ca guerra >. Sono tutt: con-
cordi: la forza sta neTeserci-
to. nel soldato americano. 
unico < potenziale esp'osivo >. 
E' Ken Campbell, il piu gio-
vane del grunpo — 22 anni 
— a rispondere per gl. altri. 
Da questo quadro del G.I. 
Afferma che il soklata ameri
cano d cambiato, oggi, pro
prio per la guerra del Viet
nam. Oggi il G.I. — dice 
Campbell a nome degli al
tri — pensa. cerca di risali-
re alle cause -_*he rhnr.no con-
dotto laggiu. «Noi non sia
mo piu soldati — nice — sia
mo reduci. ma sappiamo co
sa avviene oggi nel'.'esercito. 
Sappiamo. per esempio che 
gli uomini dell'<I2ma divisione 
dei paracadutisti e quelli del 
6. reggimento dei mai ires, co-
mandati a stroncare la mani-
festazione dei reduci a Wa
shington, si sono rifiutati di 
marciare contro di noi». 
Campbell d convinto che il 
profondo disagio erstcnte og
gi fra le file dell'esercito 
USA non riuscira a cataliz-
zare una forza politica nuo
va. Addirittura, anche lui, 
non sa c cosa potra succede-
re ». Riferisce che episodi di 
ribellione della truppa avven-
gono frequentemente, non sol

tanto nel Vietnum, ma in En 
ropa occidentale, negl. US.\ 
stessi. 

Questo argomento viene ap 
profondito da Larry Roth 
man. il piu anziano del grup 
po. Nel Vietnam era tenente. 
addetto alle informazioni. «1 
reduci dalle altre guerre — 
dice — diventavdrio facilmcn 
te i propagandist! della giu 
stezza della guerra che ave 
vano combattuto: erano pn 
tcnti. influivano sul Congres 
so: pensate airAmencan Le
gion. I reduci d: ogg>. la pii'i 
parte di loro. rifiutano 1̂  
ideologia dell'American Le 
gion. Nessuno vuole esser 
propagandista di querta guer 
ra. la cui dura'a. la cir" atro 
cita. la cui insensatezza, h? 
provocato un grande traum.1 

in tutti. II reduce del "period< 
del Vietnam" — afferma an 
cora Rothman — non e af 
fatto orgoslioso di quello rh 
ha fatto. E' sfiduciato e cini 
co. ma una volta irnpegnatr 
nell'azione contro questa guer 
ra diventa forte r ter.ace ». 

E* vero. su circa 3 milion 
di reduci dal Vietnam sol 
tanto 15-20 mila sono oggi at 
tivamente impegnati contn 
la guerra. Una min^ranza esi 
gua. Rothman e gli altri 1<> 
sanno. ma tengono a rileva 
re che chi si convince a pren 
dere parte attiva al movimen 
to dei reduci cvmtro la guer 
ra ha operato dentro dl si"* 
uno stacco pres.sochc total( 
con il passato e con la so 
cieta americana cue « tend' 
a fare di tutti i g:ovr.ni del 
le specie di John Wayne i 
Deve aver respimo tuttn qunn 
to gli p stato insegiinto fn 
da bambino. 

Rothman c seduto dl fron 
te a me. Ha una camicia ver 
dc. i capelli lunahi e gli oc 
chiali. Sta semisdraiato su 
un piccolo divano, clove H 
turno si sono seduii gli al 
tri suoi amici per risponder 
mi. Non riesce a star for 
mo. allunga le gambe. le riti 
ra a se. Reve lunghi sr»r<:' 
della bevanda preferita diret 
tamente dalla bittigha. conv 
gli altri. Vuol finirs con que 
sta frase che cito trstualmcn 
te: < lo amo ora pii il po 
polo indocinese che i mici ge-
nitori. Mio padre, reduce del 
la seconda guerra mondialr 
ha minacciato di dlseredar 
mi se continuero in quests 
attivita del movimento. Bene 
io intendo continuare » -

c II giorno in cui il GRP dc! 
Vietnam del sud avanzn i! 
piano di sette punt: — dicr-
Bart Osborn — noi rravam-
a Parigi. Siamo stfti tutti 
colpiti dalla rag;.>;ievo'rz7a d' ' 
quelle proposte. Se non ven 
gono accettate si?nif<ca c\v 
il gruppo di Nixon nr.n vuole 
la pace >. 

Ora i cinque sono stanchi. 
hanno fatto -in lung" viae-
gio. conclusosi poco pr-ma del 
nostro incontro. Si al?ano si 
muovono nella stanzo. Du<\ 
Rothman e Camotvll — gli 
stessi della scenetta mimata 
riferita all'inizio — prendono 
a lanciarsi una arancia. come 
fosse una palla da baseball 
con lanci violenti, prrcisi. e 
con un accanimeoto incom 
prensibile. 

Luciano Cactib 
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