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Pistribuita la relazione sui lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta durante la guinta legislotura 

LA MAFIA E I S U O I PROTETTORI 
Due « dossier» per oltre duemila pagine - Un fenomeno delinquenziale in continua evoluzione che prospera aH'ombra dell'amministrazione 
pubblica e del potere democristiano - Responsabilita di organ! di polizia e di magistrati - Istituito uno «schedario nominativo» degli uomini 
politici compromessi con le « cosche » - L'indagine prosegue e dovra essere completata in alcuni importanti settori - Liggio e le bobine alterate 

La relazione sui lavori svoltl dalla Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla mafia In Sicilia du
rante la V Legislature e stata consegnata ieri mattina 
ai deputati e ai senator! eletti il 7 maggio scorso. 
Cio, naturalmente, non signifies che I'inchiesta sla 
conclusa: I'indaglne. Infatti, proseguira. Questa rela
zione « interlocutorla» — che la Commissione ha 
approvato all'unanimlta nell'aprile '72 — vuole da un 
lato Informare I'opinione pubblica sui punto cui at-
tualmente sono pervenute le indagini (e, quindi, sui 
problem! tuttora aperti), d'altro lato offrire ai parla-
mentari che faranno parte della nuova Commissione 
anche il materiale gia raccolto ma non ancora giunto 
ad una elaborazione definitiva. Tali material! riguar-
dano tra I'altro I settori credito, pubblica ammini-
strazione, forze politiche e sono percid di estrema 
Importanza ai fin! del giudizio conclusivo e delle 
misure che governo e Parlamento dovranno adottare. 

La relazione e contenuta in un volume di 1.262 
pagine suddiviso in 5 capitoli, piu le conclusioni ed 
oltre 60 allegati. 

II primo capitolo riepiloga le vicende relative alia 

ricostituzlone della Commissione antimafia della 
V Legislature, I'attivita che era gia stata svolta 
nella IV Legislatura, la struttura e i modi di azlone 
della Commissione e il suo programma di lavoro. 

II secondo capitolo, dedlcato ai problem! di me-
todo e di procedure, illustra il criterio di lavoro della 
Commissione e i modi della attivita Istruttoria. 

II terzo capitolo e dedlcato In maniera piu diretta 
al fenomeno mafioso ed alle iniziative della Com
missione: In particolare, comprende la consultazione 
che e stata fatta di esponenti politici e di altre per-
sonalita; il dibattito sulla dlsciplina delle misure di 
prevenzione; le iniziative della Commissione nei sin-
goii episodi di mafia, quali la strage di Viale Lazio, 
la fuga di Luciano Liggio, II raplmento del giornalista 
Mauro De Mauro, I'omicidio del Procuratore della 
Repubblica di Palermo, II caso Rimi. 

II quarto capitolo illustra I prim! rlsultati dell'attl-
vita della Commissione nei vari settori di indagine 
e contiene le relazioni settorlali approvate: mafia e 
banditismo; I personaggi mafiosi; le strutture sco-
lastiche; II Comune di Palermo; I mercati all'ingrosso. 

Lo stesso capitolo e dedicato anche all'attivlta del 
slngoli comitatl di indagine relativamente alia inda
gine soclologlca e storica; alia scuola e al fenomeno 
mafioso; alle strutture rural!; al traffico degli stupe-
facenti e al contrabbando di tabacchi; agli affari 
gludiziari; agli enti local!; alia mafia e II credito; 
alle accuse di Danilo Dole! e Franco Alasia; alia 
mafia e I poteri pubblici. 

II qulnto capitolo e dedicato alio stato del feno
meno mafioso, alia evoluzione e alle ramiflcazioni 
che il fenomeno mafioso ha avuto. > 

Seguono la conclusione e gll allegati ('piu dl 60, 
come si e detto), fra i quail sono di particolare in-
teresse II rapporto Brancato sulla storia delle varie 
Commission! d'inchiesta dall'Unita d'ltalia al fascl-
smo; I'indice analitico della documentazione d'archi-, 
vio, non progressivo ma sistematico, di tutti gli atti 
esistenti nell'archlvlo della Commissione, ordinati per 
argomento in maniera da facilitarne la vislone del 
contenuto; II testo stenograflco delle dlchiarazioni 
raccolte dalla Commissione durante il suo viaggio 
in Sicilia del marzo 1969, nei corso del quale furono 

sentiti tutte le pubbllche autorita ed I rappresen-
tanti dello Stato in Sicilia; II testo stenograflco 
delle audizioni fatte a Roma da parte della Com
missione di rappresentantl del partitl politici in Si
cilia (segretari regional!) e capi gruppo consiliari 
all'Assemblea Regionale siciliana. 

La Commissione ha inoltre dlstribuito un altro 
volume di allegati, di 772 pagine. I documentl si 
riferiscono alle origini del banditismo nell'immediato 
dopoguerra In Sicilia, ai suol rapport! con la mafia 
e con la grande proprieta terriera assenteista e con 
determinate forze politiche, alia strage di Portella 
delle Ginestre ed al successivo processo dl Viterbo. 

Dalla relazione della Commissione stralciamo oggi 
alcuni pass! significativi in relazione a clamorosi e 
inquietanti episodi quali la guerra fra le « cosche » 
mafiose per il predominio nei settore edilizio, I'as-
sassinio del Procuratore della Repubblica di Palermo 
Scaglione, II « caso Rimi », la scomparsa del giorna
lista Mauro De Mauro, i legami della mafia con partitl 
che detengono il potere politico e amministrativo 
nell'lsola e con organ! della pubblica amministrazione. 

Iner zia o 
connivenza 
dei pubblici 

poteri 
Durante una vista in Sicilia 

nei 1969, nei corso della quale 
raccolse testimonianze di per-
sonalita politiche. amministra-
tori, magistrati e funztonari 
di polizia. la Commissione ave-
va ascoltate dichiarazioni di 
guesto tenore: « ... l'ammini-
strazione pubblica non ha mai 
avuto rapporti con la mafia, 
ammesso che questa esista 
nei termini in cui la si conce-
pisce in alto » (Francesco Spa 
gnuolo. sindaco democristiano 
di Palermo); «...escluse 
esplicitamente. sulla base di 
una valutazlone personale. che 
esistessero interferenze maffo-
se nell'organizzazione politico 
amministrativa siciliana » (Lo
renzo Turrisi, commissario 
dello Stato nell'lsola); «...la 
mafia doveva ccnsiderarsl un 
fenomeno del passato»; nella 
sua provincia e'e « rimasto un 
certo atteggiamento che non 
si traduce, pero, in atti lesivi 
della societa » (Pietro Oberto, 
sindaco democristiano di Cal-
tanissetta). Affermazioni ana-
loghe, rassicuranti, fecero il 
capogruppo dc all'Assemblea 
regionale, Antonino Lombar-
do (parlb di regresso della 
mafia), esponenti socialdemo-
cratici e liberali. 

« II fattore causale piu co-
spicuo — guesto e, invece, 
il giudizio unaiume della com
missione, che ricorre in piii 
punti della relazione distribui-
ta ieri — della persistenza ed 
estensione del potere mafioso 
in Sicilia, e indubbiamente co-
stituito dai rapporti che la 
mafia ha saputo stabilire con 
I poteri pubblici, anzitutto con 
le strutture amministrat'.ve e 
burocratiche e poi con il po
tere politico. Anche sotto que-
sto aspetto l'indagine compiu-
ta ha una sua validita, per
che ha permesso di far lu
ce sui comportamento dei pjb-
blici poteri nei confronti dei 
mafiosi presi in esame, cosi 
da ricavarne delle costanti uti 
lizzabili per capire in tufta 
la sua profondita ed estens.o-
ne il fenomeno delle 'nterfe-
renze mafiose con le istitur.io-
ni. Nelle biografie (di died 
mafiosi di primo piano) non 
mancano i nomi di persone 
che non hanno compiuto ir.te 
ramente il loro dovere, non 
importa poi se cio sia avve-
nuto per volonta deliberata 
o soltanto per inerzia: perche 
quello che conta e la costata-
Bione che i poteri statali si 
sono spesso comportati nei 
confront! dei mafiosi in modo 
abnorm? 

Ed ancora: 
« Non meno preoccupanti di 

quelle ora ricordate sono le 
Interferenze della mafia con 
II potere politico emerse du
rante l'indagine sui personag
gi studiati dalla commiss.o-
nf Nelle dec . biografie com-
paiono spesso i nomi di uomini 
politici che hanno avuto rap
port. con mafiosi e in tutte 
le vicende s: intuisce la pre-
senza di au tore vol i protezionl 
e complicity. Quello che cam-
bia e forse il modo attravei-
so i! quale la mafia rieerca 
e si procura i necessan *»s 
ganci. Nella fase "agraria" 
infatti. la mafia non solo si ai-
linea prevalentemente con 1 
partiti che detengono il pote
re. ma arriva anche con i va
ri Di Carlo. Genco Russo e 
Navarra (tutti democrislwni) 
ad esercitare il potere in prl-
ma persona o a delegare per 
il suo esercizio i prossimi t^n-
giunti dei mafiosi Successiva
mente. invece, la di versa arti-
colazione delle Istituzioni e lo 
sviluppo della societa spi.-.go-
no la mafia a perseguire fa 
vorlttemi e protezionl in for
me piii raffinate e meno evi
dent!. Anche su questa evo
luzione le biografie dei ma
fiosi offrono spunt; illumi-

nanti». 
Per lo scioglimento anticipa 

to delle Camere non ha potuto 
essere completata la indagine 
specifica su «mafia e poteri 
pubblici y>. La relazione offer-
ma che il Comitato ha estrat-
to dai fascicoli personali dt 
mafiosi, materiale probatorio 
relativo «ad uomini deil'am 
mlnistrazione e della politlca 
e ad organlzzazlonl dl partlto » 

t provvedendo alia redazione di 
« apposite schede nominative 

; In ciascuna delle quali e stato 
:' flportato in states! 11 contenu-

m della documentazione ». 

Scaglione: 
un delitto 
di 
«alta mafia» 

ll & maggio 1971, tl Procuratore della Re
pubblica dt Palermo Pietro Scaglione e tl suo 
autista — la guardia carceraria Antonino 
Lo Russo — cadono in un sanguinoso ag-
guato. La Commissione parlamentare svolge 
subtto un ruolo atttvo. di slnnolo alia azione 
dei diversi poteri dello Stato da un lato, 
di indagine autonoma dall'altro. Tre commts-
sari si recano a Palermo, prendono conlatto 
con la magistratura, la polizia, il prefetto. 
Contrastanti sono le valutazioni che vengono 
raccolte 

«L'efferato delitto. — rifensce la rela
zione — a giudizio delle autorita palermi-
tan<?, andava lnquadrato nei clima di recru-
descenza degli episodi delittuosi imziato con 
la strage di viale Lazio. I magistrati ascol-
tati avevano pero sottolineato che doveva 
ei=ere ancora dimostrata la casuale mafiosa 
d;l delitto. dichiarando di ritenere piutto-
sto che il dottor Scaglione — di cui riven-
dicavano la d:rittura morale e professio
n a l — fosse stato vittima di qualche esal-
tato che per "acrimonia" avesse voluto ven-

dicarsi di una presunta eccessiva durezza 
nell'esercizio delle sue funzioni di magistra
te. Gli organi di polizia erano stati. invece, 
concordi neH'affermare che non si trattava 
di una vendetta occasional, ma di una 
preordinata operazione di alta mafia orlgi-
nata da cause o recentissime o assai re
mote: su questa linea i responsabili della 
sicurezza pubblica indicavano anche alcune 
prime ipotesi, per il momento non suffra-
gate da elementi concreti, una delle quali, 
pero, poteva essere considerata di particolare 
interesse per il collegamento diretto che 
lasciava intravvedere fra il rapimento di 
Mauro De Mauro e l'uccisione del dottor 
Scaglione ». 

La commissione ha continuato a seguire 
il caso, stabilendo contatti con i magistrati 
tnquirenti (Procuratore di Genova Coco e 
consigliere istruttore Grisolia). II mislero 
dell'assassinio di Scaglione, cont'd nolo, non 
6 stato ancora svelato: I'inchiesta continua 
ed i suoi sviluppi sono copcrtl da segreto 
istruttorio. 

La strage di Viale Lazio 
e la «guerra» per le aree 

II 10 dicembre 1969. dopo 
un lungo penodo in cm non 
si erano registrati episodi di 
violenza mafiosa. a Palermo 
si ha !a strage di viale La
zio: nella sede della s o c u a 
immobiliare Moncada cadono 
cinque persone. fra cui alcu 
ni killer maf:osi. 

La Commissione parlamen
tare d'inchiesta fece propne 
le valutazioni del presidente 
Cattanei sulla recrtidescenza 
del fenomeno (che la grande 
parte degli uffici pubblri sot-
tovalutava) e sulle sue origi
ni. Una considerazione «di 
fondo B fece, in particolare. 
Cattanei: che il settore edili
zio con ie speculazioni ad esso 
connesse. e tra i piii conlami-
nati daH'attivita maf.osa nel
le citta della Sicilia Occiden 

tale La mafia — disse 11 par
lamentare dc — « puo giovar 
si. come condizione determi 
nante e operativa. deH'oppog 
g;o o del Iassismo comp.acen 
te. a seconda del casi. dl al
cuni rappresentanti del pub 
blici poteri ». E Cattanei. do 
po avere critlcato il compor
tamento di polizia e mag'.stra 
tura, che giustif:cavano il lo 
ro mancato intervento dietro 
la scusa che manravano le 
denunce, aggiungeva- « // di-
scorso a' questo punto ritor 
na inevitabiln.cntc alle am 
mtnistraziom pubbltche. spe
cie alle ammintslraziom lo-
call, ai loro inlrecct con git 
ambienli della mafia, all'ope-
ra di neulraltzzazione che ta 
fatta con fermezza nei con

front dt coloro che realmen-
te detengono il potere mafio
so. ai condizionamenti di ta 
rio tipo che. talvolta. di tat 
to, sotio subiti dalle forze del-
I'ordine, alia slessa funzionc-
lita ed alio stesso comporta
mento della magistratura » 

Sulla situazione negl: Enti 
local) il lavoro dell'apposito 
comitato designato dalia Com 
missione ha celermente proce-
duto per cui in breve tempo 
potra essere dalla futura com 
missione concluso La rela
zione. tuttavia. riferendo su 
alcuni aspetti del p:ano rego-
latore di Palermo. g:a ;ndi 
ca i .T meccanismt che hanno 
reso possibili attivild specu
lative sulle aree. dtvenutc 
presto e tn notevolc rnisura 
appannaggio di forze mafio

se. non di rado facilitate da 
cannivenze dt elvnentt della 
pubblica amministrazione» 
Ugualmente, la Indagine sulla 
situazione urbanistico - edlli-
zia ad Agrigento e Caltanis-
setta «ha messo in luce le 
anomalte di funztonamento 
di van organt della pubblica 
amministrazione che hanno 
causato pregiudizi di ordine 
soctale. tgienico. urbanistico e 
economico. sotto le frequen-
ti spinte dt forze extra leqa-
h che si possono anche ca-
ratterizzare come di natura 
mafiosa ». 

Le indagini sugli enti Ioca-
li dovranno essere completa-

• te anche da rapporti specifi-
ci sulle esattorie. gli appalti. 
nonche sugli enti economici 
regional! 

Ciancimino sindaco a Palermo 
«sfida» all'opinione pubblica 

Negl: anm 1970 e 1971 i'An-
tlmafia dovette affrontare una 
sene di gravissiml episodi de-
imquenziali. oltre quell; di 
viale Lazio e dell'assassinio di 
Scaglione, che allarmarono la 
opinlone pubblica. I suoi im-
pegm di indagine si allarga 
rono, cos! come si erano an 
dati estendendo i suoi set'ori 
di intervento dati — sof.oM-
nea la relazione — l'aggravar-
si del fenomeno e la sua con
tinua evoluzione. II rapimen
to del giornalista Mauro De 
Mauro, l'assassinio dell'alber-
gatore Ciuni, gli attentat! e 
gll omlcidi di marca mafiosa 
nell'Italia scttentrionale por* 
tarono ad una situazione per 
certi aspetti nuova, estrema-
mente preoccupante e che, ad 

avviso della Commissione. «rf/-
772os/rai;ono la perfetta teem-
ca raggiunta, con Vtmpiego di 
mezzi addiriltura sovrabbon-
danti e con la manifestazio-
ne di una sicurezza. di una te-
merarieta che costituirano 
unt iftda aperta nei confronti 
dello Stato certo non ttsuale 
net metodt della vecchia ma
fia » 

L'ipotesi che si avanzd « fu 
quella che limpegno di tutti 
i poten dello Stato e la siesta 
presensa della commissione 
Antimafia avevano scompagi-
nato le fila delta mafia tra-
dtzionale, aprendo una pro-
fond a crisi di potere all'inter-
no delle cosche e fra le co-
tche per il predominio di zo
ne di influenza che il pro-
gresso economico e soctale e 

Vaggiornamento dei metodt 
mafiosi avevano reso sempre 
piu rcddttizie sotto il proftlo 
di superae abbastanza rapt-
damente il periodo iniziale di 
d:sorientamento che ne era 
seguito: passata la " piena" 
setizn che si fosse mciio m 
fondo sui legami sottili. ma 
saldlssimi e molteplici che 
consentono alia mafia di ope-
rare, un primo punto a fa-
tore della mafia era stato se-
gnato dalla mancanza di ef-
fetti risolutivi tanto dei pro-
cessi che proprio in quegli an-
ni si erano celebrati a carico 
dei principali esponenti ma
fiosi. guanto della relativa ef' 
ficacia, in alcuni casi, delle 
misure dl prevenzione ero-
gate m. 

Questa mancanza di a ef fet
ti riso'.utori ». permise la rior-
ganizzazione e ristrutturazio-
ne della mafia, che si presen-
to da allora sulla scena sici
liana con una forza ed una 
arroganza ancora maggiori: in 
tale contesto — secondo la 
relazione della Commissione 
— si inquadrano anche «si
gnificativi episodi, come quel
lo dell'elezione di Ciancimino 
a sindaco di Palermo che sa-
rebbe stato anche possibile 
interpretare come una sorta 
di sfida net confronti dell'opi-
n<one pubblica e dei poteri 
deVo Stato, e elb per Vesi-
sterna di specif id precedenti 
che si sapeva gia da tempo 
essere all'esame della stessa 
commissione antimafia*. 

II caso Rimi e 
Finfiltrazione 

nell'Italia 
continentale 

Tra la fine dt gtugno e 
I'inizio del luglio 1971, VAn-
timafia viene a conoscenza 
che Natale Rimi, ragioniere 
imptegato al Comune di Al-
camo, e stato distaccato alia 
Regione Lazio. II 15 luglio. il 
Rimi e arrestato: il mandato 
di cattura lo accusa di asso-
ciazione per delinquere e al-
tri reati. Natale Rimi e figlio 
di Vincenzo e fratcllo di Fi-
lippo Rimi, noti boss di Al-
camo, in quel momento in 
carcere per gravi delitti e con 
una condanna, tn primo gra-
do, aWergastolo. Di Natale Ri
mi la commissione s'era gia 
occupata nei 1967, sequestran-
do, fra I'altro. il suo fasctco-
lo personale presso il Comu
ne di Alcamo. 

«Dagll accertamenti speci
fic! disposti immediatamente 
dopo la denuncia e 1'arresto 
di Natale Rimi — afferma la 
retaztone — risulto che il suo 
distacco alia Regione Lazio 
era avvenuto attraverso for-
malita irregolari e tali da far 
sospettare un coordinato di-
segno mafioso diretto a favo-
rirlo e ad assicurare per il 
suo tramite un'utile presenza 
mafiosa anche presso la Re
gione laziale. 

<c Inoltre l'indagine disposta 
dai Consiglio regionale del La
zio si era conclusa. oltre che 
con 1'accertamento di talune 
responsabilita e con 1'invito 
agli organi competent! ad 
adottare adeguate misure cau-
telative, con la decisione di 
''rimcttere gli atti alia com
missione parlamentare an
timafia", in considerazlone 
della gravita della materia In 
esame ». 

Un apposito comitato di la
voro della commissione appro-
fondi successivamente l'inda
gine ed accertb che il Rimi 
era stato assunto tllegalmen-
te al Comune di Alcamo nei 
1959; nell'ottobre del 1970 ac-
quistb a Roma un apparta-
mento dt tre stanze; un me-
se dopo chiese di essere di
staccato presso la Regione La
zio: domanda che fu accolta, 
con estrema sollecitudine. al
ia fine di marzo del 1971. 

II distacco del Rimi a Ro
ma fu facilitato da interven-
ti di alti funzionari (fra cui 
un magtstratoh dt uomini po-
littci democristtani, fra cui lo 
stesso presidente della Regio
ne Lazio Gtrolamo Mechelli. 

Tramite dt tutta I'operazio-
ne fu il «commercialista» 
Italo Jalongo, uomo di fidu-
cta del «gangster» siculo -
americano Frank Coppola. 

Al caso Rimi e in parte col-
legata la torbida vicenda del
le intercettaztoni tclefoniche 
disposte a Roma dalla magi
stratura, su rtchtesta delta po
lizia. in relazione alle indagi
ni sulla fuga dt Luciano Lig
gio. il nolo capomafia di Cor-
leone scomparso da una clt-
nica della capitate nonostan-
te su di lut pendesse un 
mandato di carcerazjone. Per 
questa fuga. VAntimafia dispo
se una indagine particolare, 
dalla quale emersero gravi re
sponsabilita del Procuratore 
Scaglione. dt magistrati del 
Tribunale di Palermo e di 
funzionari dt polizia 

La commissione richiese i 
nastrt delle tntercettaziom te-
le/oniche. ivi comprese le bo
bine che, secondo indtscrezio-
ni. trano state alterate: 

« Sulla base dei sommari ac
certamenti finora compiuti e 
rjiativ; ad alcuni soltamo dei 
nastri magnetic) sequestrati. I 
periti — dice la relazione — 
hanno rifento di aver riscon-
trato lesistenza di manomis 
sioni ed alterazionl per altro 
precisando che l'indagine sa 
rebbe state certamente piii 
proficua se fosse stato possi 
bile condurla sui nastri ori-
ginari lattuaimente in posses 
so dell'autortta giudiziana) ». 

Risulto — aggtunge la rela
zione — che net tempo a cut 
si riferiscono le indagini esple-
late dai Comitato, Natale Ri
mi e Italo Jalongo nebbero 
frequent! contatti telefonlci 
con nott esponenti della ma 
fia italiana e straniera » e che 
cda un primo esame delle 
conversazioni intercettate sui 
telefeni di Italo Jalongo e 
Francesco Paolo Coppola e 
inoltre emerso che i due per-
souaggi erano coinvoltl, Insle-

me ad altrl, In una serie di 
affari, che, anche se non han
no impl'cazioni mafiose. pre-
sentano tuttavia sicuri aspett i 
di illiceita. II Comitato e sta 
to anche informato di una se 
rie di altri episodi che specie 
a livello di determinate am 
ministrazioni comunali sono 
riconducibili ad interessi di 
presumibile stampo mafioso » 

Ed ecco alcune delle con
clusioni cut giunge la Com
missione sui caso Rimi: 

a II modo in cui Rimi (al 
pari di altri impiegati) — ri-
leva la reiazione — fu distac 
cato alia Regione Lazio sta ai 
confini della legittimita. De
nuncia comunque una improv-
visazione, spiegabile ma non 
giustificabile nemmeno con la 
fretta con cui la Regione do
vette strutturare i propri uf
fici. Inoltre, per Natale Rimi, 
la procedura fu forzata gia 
in partenza ad Alcamo ed in 
sede regionale soprattutto nei-
l'avvicinarsi della data fissata 
per la trattazione del procedi 
mento di prevenzione» net 
suoi confronti (cioe I'crresto). 

«Anche se non si potesse 
affermare che il trasferimen-
to di Rimi costituisce un mo
mento della penetrazione ma
fiosa nei Lazio, e certo tut
tavia che la mafia ha operato 
in forme organizzate e con 
propri uomini nei territorio 
laziale » {piii avanti la relazio
ne sottolinea che analoghe in-
filtraziont si sono avute a Ge
nova, Milano, Torino, Napolt, 
ecc). « Molti elementi di fatto 
emersi nei corso dell'indagi-
ne ne danno la certezza mo
rale, ma per poterne acqui 
sire le prove occorre un ulte-
riore approfondimento della 
inchiesta interrotta a causa 
dello anticipate scioglimento 
delle Camere; gli accertamen 
ti da compiere in questa di 
rezione potrebbero condurre 
alia scoperta di fatti essen 
ziali anche in ordine alle di-
ramazioni mafiose nell'intero 
territorio nazionale e di im
portanza fondamentale per la 
eliminazione della mafia ». 

Vassallo 
eil 

questore 
Francesco Vassallo, il no

lo costruttore. non com
pare fra Ie biografie dei 
piu noti mafiosi. In Com
missione vi fu chi si op-
pose. II suo — si disse — 
costituisce un fenomeno 
diverso: «Non si dubitb 
perb — afferma la relazio
ne — del fatto che anche 
le vicende dell'ex-carrettie-
re palermitano costituisse-
ro un elemento essenziale 
nei quadro dei possibili 
modi tn cui si esplica ta 
attivita mafiosa». Cioe. 
Vassallo era « in modo cm-
blemattco Vanello di con-
giunzione e di raccordo tra 
la mafia intesa come or-
gantzzazione crimtnosa, le 
attivita imprenditoriali as
sai reddtttzie da cut trae 
altmento e quei compro
messi, quelle collusioni dt 
carattere politico-ammini-
strativo chi consentono al
ia mafia di assicurarsi il 
silenzio ftnanche dei re-
sponsabili locali dei pub
blici poteri e che costttui-
scono il suo vero punto di 
forza. 

« Sotto guesto profilo il 
compito della Commissio. 
ne si presentava piu dif
ficile perchi le notizie rac
colte per il tramite degli 
organi dello Stato non 
consentivano di mettere a 
tuoco m modo adeguato la 
personality di Vassallo. 
Proprio nella deposizione 
resa all'antimafia, il que
store di Palermo, dottor 
Metfi, aveva per esempio 
mostrato di sottovalutare 
il problema, considerando 
Vassallo nient'altro che lo 
esempio di un personag-
gio che dai nulla era riu-
scito a costruirsi una in-
vidiabile posizione econo-
mica ». 

Lettere— 
all9 Unita: 

Vigilanza e lotta 
per impedire 
il risorgere 
del fascism o 
Caro direttore, 

alia «tribuna clettorale» 
del 12 maggio Almirante ha 
voluto ribadire che il suo, 
partito non si richiama al 
fascismo, che d'altronde non 
troverebbe oggi in Italia le 
stesse condizioni storiche di 
ieri per affermarsi, facendo 
con cib chiaramente inten-
dere che qualora quelle con
dizioni venissero a manife-
starsi oggi lui non esitereb-
be a buttar via la maschera 
del «democratico» per flr-
mare di nuovo i bandi per 
massacrare i patrioti. 

Ma le condizioni storiche 
non si manifestano per un 
fatale destino, esse sono de
terminate e decise dagli uo
mini con la low politica, il 
loro comportamento socialc, 
economico, morale ecc. II fa
scismo nacque proprio nei 
clima di allarmismo provo-
caio non gia dalle sacrosan-
ti rivendicazioni popolari e-
sasperate dalla reazione pa-
dronale ancor piu arricchita 
dai profltti di guerra, ma da 
quel padronato che, non piii 
flducioso dei liberali e dei 
cattolici, rivolse i suoi amo-
ri a Mussolini e alle sue 
bande; e fu facile per i fa-
scisti propiziarsi I'appoggio 
del vasto ceto medio borghe-
se e sottoborghese nei sim-
bolo di uno Stato forte. 

L'abolizione di ogni forma 
di opposizione, dai Parlamen
to ai sindacati, dalla stavi-
pa alle cooperative dei lavo-
ratori; le spese pazzesche de
gli armamenti; I'aggressione 
all'Abissinia e all'Albania; la 
guerra in Spagna e I'appog
gio al nascente nazismo in 
Germania; la seconda guer
ra mondiale al flanco della 
Germania nazista e del Giap-
pone fl.no ai resti delle ban
de fasciste assassine dei par-
tigiani con alia testa i vari 
Almirante; tutte queste «tra-
scurabili cosucce» vennero 
dopo, non certo annunciate 
da Mussolini nei 1921, cosi 
come non certo annunciate 
oggi dall'attuale duce del 
MSI. E I'evolversi del fasci
smo dai programma di pa
ce sociale e di ordine pub-
blico ai destini imperiali del
la patria non fu dovuto solo 
alle velleita degli stivatati ge-
rarchi — che peraltro alle 
trincee di Albania, della Li
bia e della Russia preferiro-
no la comoda poltrona — ma 
dalla logica economica e sto
rica del sistema capitalisti-
co. 

Occorre pertanto risalire 
alia matrice della cosiddet-
ta adestra nazionale» per 
rintracciarvi una classe ca-
pitalista incapace di trasfor-
mazione e di rinnovamento 
di fronte alle mutate esigen-
ze popolari. E il non sapere 
e il non volere rinunciare al
ia speculazione parassitaria 
minaccia di nuove avventure 
il nostro paese. Per questo le 
forze di sinistra che, pur tra 
tante difficolta, trovano vasto 
consenso popolare, non ri-
nunciano alia vigilanza e al
ia lotta per battere il neofa-
scismo. 

GENNARO MOSCA 
(Castellammare di Stabia) 

Un giornalista de
mocratico che am-
mira Fortebraccio 
(e non Girolamo 
Domestici) 
Gentile direttore, 

come giornalista e come uo
mo che vuole vivere in un 
ambiente civile, la preghcret 
di pubblicare i telegrammi che 
a titolo personale ho indiriz-
zato il 23 maggio al diretto
re del Resto del Carlino di 
Bologna, Girolamo Modesti e 
al vostro Fortebraccio. Tele
grammi che esprimono lo sde-
gno di un collega quatsiasi 
che ha visto, dalle righe del 
Modesti, offeso non solo un 
giornalista dell'onesta e del
la maestria di Fortebraccio 
ma lo spirilo di dignita e di 
responsabilita dell'Ordine dei 
giornalisti cui tutti apparte-
niamo. 

C'e un Modesti che ha de-
flnito un Fortebraccio a La 
(...) rispettosa». Questa non 
e polemica, non £ ironia ne 
sarcasmo: questo i un insul-
to portato contro un uomo la 
cui onesta d'animo e la cui 
bravura di scrtttore dovrebbe-
ro insegnarci qualcosa ogni 
giorno. II collega e deputato 
hberale Luigi Barzini junior 
(militante dello stesso parti
to per il quale il Resto del 
Carlino ha fatto. con pieno 
diritto, ampia propaganda e-
lettorale) scrisse, fra I'altro, 
di Fortebraccio: «Se fosse 
francese o inglese, a questa 
ora Fortebraccio sarebbe mol-
to famoso. Lo circonderebbe-
ro i ragazzi al suo apparire 
per chiedergli 1'autografo (...). 
E' un giornalista rarissimo 
(...). Tutti i suoi pezzi sono 
acuti, pungenti, scntti con e-
leganza ironica, cosi spiritosi 
che il let tore sorride tra se 
e qualche volta non pub fa
re a meno di ridere forte 
(...). La gran parte sono gio-
ielli. Ve ne sono degni di an-
tologia ». 

Queste cose il Hberale Lui
gi Barzini le scriveva non in 
un'eta archeologica quale quel
la rovistata dai Modesti per 
offendere Fortebraccio (ed e 
curioso che a Modesti to pseu-
donimo di Fortebraccio ab-
bia ricordato solo il film di 
King Kong), ma sui settima-
nale L/Europeo del 1967. 

Fortebraccio non ha bisogno 
di difensorl ni, penso, della 
solidarieta di un collega. An
che gli uomini politici piii 
colpiti quotidianamente dalla 
sua ironia hanno per lui una 
stima profondissima (forse al 
Modesti questo non glielo han
no ancora detto). Ma dai mo
mento che in quest'Italia tut
ti sono pronti a sottoscrivere 
pubblici manifesti in difesa 
di personaggi o di eventi mot
to lontani da noi facendo bcl-
la flgura e non rischlando 
niente, io desidererel proprio 

che fossero resi pubblici i te
legrammi che mi e stato spon
tanea invlare appena letti gll 
insuttt del Modesti (un diret
tore) a un collega rispettabile 
come Fortebraccio: 

« Girolamo Modesti - 11 Re
sto del Carlino - Bologna. Per-
sonalmente, professlonalmen-
te et umanamente debbo e-
sprimerle mia amara sorpre-
sa et rifiuto morale per sue 
aggressioni contro esimio col
lega Melloni». 

« Mario Melloni (Fortebrac
cio) - I'Unita • Roma. Desi-
dero comunicarle mio disde-
gno professionale e umano 
per meschino comportamento 
assunto contro di lei dai di
rettore del Carlino. Con at-
fettuosa stretta di mano». 

Scrivo a I'Unita poiche mi 
sembra che anche a I'Unita 
siano dovute delle scuse da
ta I'atteggiamento di un com-
ponente della nostra catego-
ria. 

GIAN FRANCO VENE' 
giornalista (Milano) 

Non e colpa 
delPENPAS (e da 
tre anni la 
vedova aspetta) 
Egregio direttore, 

nella rubrtca «Lettere a 
I'Unita», tl suo giornale del 
10 marzo u.s. ha pubblicato 
una lettera con la quale la 
signora Maria Berni Ingras-
sia lamcnta, tra I'altro, di 
non aver ancora ricevuto, da 
parte dell'ENPAS. la liquida-
zione dell'indennita di buonu-
sctta spettantele a seguito del
la morte del marito. Premet-
to che il ritardo con cut ri-
spondo e dipeso dai fatto che 
la interessata non ha preci-
sato subito, nella sua lettera 
a I'Unita, le complete genera-
litt del coniuge. Ritengo ne-
cessario precisare che I'ente 
pub dare inizio all istruttoria 
delle pratiche per la liquida-
zione della buonuscita soltan
to dalla data in cui riceve, 
dalla compelente amministra
zione statale, la necessaria do
cumentazione. 

Per il caso in esame assi-
euro che nulla e ancora per-
venuto all'ENPAS che, di con-
seguenza, e nella evidente im-
possibilita di provvedere alia 
liquidazione di quanto dovuto 
alia signora Berni Ingrassia. 
La ringrazio per la cortese 
ospitalita e la saluto molto 
cordialmente. 

Dott. VIRGINIO SEPE 
capo ufflcio stamps 

dell'ENPAS (Roma) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scrivo-
no, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro colla-
borazione e di grande utilita 
per il nostro giornale, il qua
le terra conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osser-
vazioni critlche. Oggi ringra
ziamo: 

Pietro BROLLO, Urbignac-
co; Onorato FUMAGALLI, Lui-
no; Antonio MONTI, Macera-
ta («Quando si apre il Par
lamento, vorrei che si tenes-
se conto degli invalidi civili 
della Premdema sociale con 
tnvalidita superiore alia me
dia, dato che il nostro soQri-
re c veramente soffrirc. Le 
30-35 mila lire mensili sono 
assolutamente m3ufflctentt»); 
Aristide LUCCHINI, Cervia; 
Luigi SCIACCALUGA, Geno
va; Maria Cristina GONFIAN-
TINI, Prato <« // signor Ru-
scom, direttore dt Gente — 
settimanale di "politica, at-
tualita e cultura" — COH le 
sue rabbiose parole antico-
munistc, mi ha tnsegnato una 
cosa: risparmiare ISO lire la 
settimana non comperando 
piii il suo giornale! »). Aristeo 
DEGLI ESPOSTI. Porretta 
Terme (n In una recente "ta-
vola rotonda" alia TV si e 
offeso sema ritegno tutti i 
consumatort, dando a questi 
la colpa per gli aumenti dei 
prezzi e non invece alia po
litica di malgoverno della 
DC»). 

Giovanni PIONCU, Belgio 
(«Sono un emigrato ed tl 13 
maggio ho assistito alia par
tita Belgio-Italia. Devo dire 
che i calcialori italiant, con 
t loro dingenti, nonostante 
tutti i milioni con cui ven
gono pagati, hanno fatto pie-
fa »); Isaia ZECCHINO, Aria-
no Irpino («Invito i parla-
mentari del PCI a stare at-
tenti perche la nuova legge 
per gli aumenti delle pensio-
m non ditenti una legge in-
giusta, Essa dovra prevedere 
anche gli aumenti per ie pen-
sioni contributive liquidate 
successivamente all'aprile '68 
e fino ad oggi»); Vi'torio 
BOZZI, Venezia («Ritengo 
che lTJnita debba mettere 
maggiormente in luce il lato 
umano e civile della guerra 
del Vietnam»); A.D., Testo-
na di Moncalieri; Giovanni 
CAMPAGNA, Pescma («11 no
stro giornale dovrebbe ancht 
intcressarst dei grandi inva
lidi del lavoro, liquidati in 
capitale. Noi siamo sempre 
csclusi dagli aumenti e le no-
stre pensioni sono tnsufji-
cienti per rirere*). 

Gianni LAGANA'. Napoli 
(nCerta gente che dice di es
sere piii a sinistra del PCI, 
dovrebbe un po' riflettere sui 
fatto che col loro inutile estre-
mismo le liste di disturbo 
sono riuscite soltanto ad im
pedire che un milione di elet-
tori di sinistra avessero una 
rappresentanza in Portamen
to*); Giulio SALATI. Carra
ra; Sergio GUAGNELI, Cam-
piano; A. SEGNORELLI, An-
cona; Alberto MINASSO.Her-
ford («Bisogna che in Italia 
tutte le organizzaziom del par
tito prestino piii attenzione 
al problema dell'emigrazione 
all'estero. Non ci si pub limi-
tare ad aspettare Varriro dei 
treni rossi. che sono tl no
stro orgoglto in occasionc del
le elezioni»); Giampiero LAC-
CA, Genova (si rivolga dlret-
tamente al Comitato Italia-
Vietnam - via del Corso 267, 
Roma). 
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