
LASENTENZA 
Dl PALERMO 

• PALERMO. La node della con
danna Bruno Contrada 6 andato a 
dormire all'una, dopo una visita al
ia moglie Adriana ricoverata al Civi-
co, dopo che il suocuore ha ripreso 
a baltere ritmi piu normali di quell) 
da fine processo. «Sono innocente, 
dovevo essere assolto. Sonovittima 
deH'ingiustizia», dice. Contrada ha 
dormito bene e avrebbe continualo 
a dormire se l'esercito di camera
men e giomalisti non avesse asse-
dlato la porta di casa. Palermo si e 
svegliata con i titoli di apertura dei 
giornali che parlano di queslo poli-
ztotto che «tradt lo Stato« condan-
nato a died anni di reclusione; Pa
lermo si 6 svegliata con un sole ine-
dito di primavera |eggendo le cro-
nache di un capitolo giudiziaria im-
portante che non e ancora finite: 
avremo altri imputati del filone 
Contrada prossimamente? Quelli. 
che i! pm Antonino Jngroia ha defi-
nito come «i protagonist'! di una se-
rie jneredibile di coperture, insab-
blamenti e soprattutto satvataggi 
della camera folgorante deH'impu-
tato» sono in attesa di eventi. Vener-
dl sera, il presidente Ingargiola ha 
dlsposlo la trasmissione all'ufficio 
del pubblico ministero di unaventi-
na di verbali. II prowedimento del 
presidente non era discrezionale. 
Era un atto dovuto, dal momenta 
che i due rappresentanti dell'accu-
sa avevanosollecitato a suo tempo 
I'acquisizkme di quelle testimo-
nianze. Tra i testi, ci sono II ministro 
dell'lntemo Rinaldo Coronas («ha 
gravissiml problem! di memoria», 
ha detto Ingroia)-, I'es ministro An
tonio Oava, l'ex capo del Sisde Ric-
cardo Malpica, i giudici Francesco 
Mlslapi e Francesco DI Maggio 
(•hanno compiuto tentativi goffi 
per dare una mano al!'imputato»), 
il funztonario del Sisde Luigi OeSe-
na («ha testimoniato ollre il limite 
della decenza»). I'ex direttore del 
Sisde Angelo Finocchiaro («sem-
bra inowdibltefha ha lomto all'im-. 
putatotokurtaMnni riseruata apek-
flno venti milioni»).Tra questbuch 
mini ci sono quelli che appartene-
vano al '»sistema» che permetteva 
alia mafia di andare avanti? 

Contrada concede tante intervi-
ste. Dopo il primo momento di fuga 
dall'auia della condanna, dopo es-
sersl ripreso dalla tensione, annun-
cia il prosegulo della sua lotta per la 
giustizia, si augura che il processo 
penale rientri neH'alveo di un'accu-
sa e di una difesa che tomano a 
confrontarsi sulla prova, anche se 
non crede che ci6 awerra in breve 
lempo, parla di «fini da perseguire» 
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Contrada: «Non mi 
L'ex 007: «I pentiti? Sono avanzi di galera» 
II giomo dopo la sentenza, parla l'ex 007 Bruno Contrada, 
condannato a died di reclusione con I'accusa di concorso 
aggravate in associazione mafiosa: «Ero certo della con
danna nel momento in cui mi hanno arrestato sulla base 
delle accuse di quattro avanzi di galera... Non si chiede al 

^rirojnal&cqsa ha da,d^,§uLpoliziot4o.,. gi.apparati ̂ 11,9,, 
> Stato.avrebberofavoriio la,mafia? Eallora- perche sui, ban^ 
co degli imputati ci sono andato soltanto io?». 

PARKAS 
Perche avrebbero scetto Id? 

E possibile che I'operazione sia sta-
ta fatta sia sul piano generate istitu-
zionale che su quello personate. 
Quando si opera in certi apparati 
nascono delle contrapposizioni 
personali. Ci puo essere qualcuno 
che teme che un posto venga rico-
perto non da lui ma da un altro. 

la sentenza estata una sorpresa? 

per dimostrare un teorema: Cioe 
che in una determinata epoca stori-
ca apparati dello Stato hanno favo-
rito la mafia. Quindi io non ho com-
battuto la mafia. 1 miei superior! ed i 
miei collegh! e dipendenti nean-
che. Ma sul banco degli imputati ci 
sono andato io. I died anni di car-
cere li hanno dati a me, non al siste-
ma». 

Era certo della condanna nel mo
mento in cui mi hanno arrestato 
sulla base delle accuse di quattro 
avanzi di galera. Non si mette il lar-
do in bocca al topo. Non si chiede 
al criminate cosa ha da dire sul po-
liziotto. Quello che vrviamo e un 
momento giudiziario partieolare, la 

iparolaidei pentiti £ assurtaa ueritai 
assoiuta: non si possono smentire i 
pentiti perche si smentisoe Yintero 
sistema dell'accusa. 

Questo «sbtnni» cosa prevede-
rebbesecondolei? 

Per 25 anni sono stato il simbolo di 
qualcosa. Ho ricoperto incaiichi di 
responsabilita, ho diretto a! squa-
dra mobile, la Criminalpol, i servizi 
di sicurezza del Sisde contra la ma
fia e la criminalita. Nel processo ho 
smenitto tutte le accuse. Se vengo 
accusato di rubare una bottiglia 
posso dimostrare di non averlo fat-
to. Se mi accusano di essere un la-

dro come faccio a dimostrare il 
contrario? Sono stato accusato di 
essere un massone e ho dimostrato 
il contrario. Ma se devo essere mas
sone perche viene stabilito che la 
massoneria e la cemiera tra la ma
fia e le istituzioni io divento masso-

»<ne. Se devo essere giocatore per-
nche lo diee'il'il>eriritdCan(<e8fiifc!di-".' 
vento anche se non ho mai giocato 
a carte, se non so come si punta ai 
cavalli. lo devo essere quello che 
dice il pentjto. Le accuse dei pentiti 
non si toccano, altrimenti cadono 
altri impianti accusatori. Allora tan-
to valeva condannarmi nel '92: a 
che e servito questo processo? 

Troppe contraddHonl nella Glu-
stteia.dke? 

II mio presunto rapporto col boss 
Rosario Riccobono era uno dei pi-
lastri dell'accusa. lo ho denunciato 
per associazione mafiosa ed omici-
dio Riccobono. Forse non e'erano 

le prove per dimostrare che era lui il 
responsabile dell'omicidio dell'a-
gente Cappiello, ma le prove che 
fosse un mafioso si. Riccobono e 
stato assolto dal giudice che mi ha 
condannato anche <per colpa di 
Riccobono. Macome: io perseguito 

- il boss, te lo porto davanti per farlo 
<«rJ6ndanrMe,' 1u*l6;fes*jlW eUortOni! 
condanni perche erosUoamico? 5 

Staaccusandoquakunor , 
Non dico che il giudice e complice. 
Dico che io ho fatto il mio dovere. 
Portavo arresti e denunce. Cosa do
vevo fare sparare? 

Ha detto di essere un upmo dello 
Stato che crede ndlo State. Dopo 
la sentenza e ancora dello stesso 
parere? ., 

Resto un uomo che crede nello Sta
to. Le motivazioni che fondano il 
processo sono rimaste estranee al 
processo stesso. Comunque,,, non 
accusonessuno. , 

Attacco 
a De fiennaro 
Interviene 
il Viminale 
• ROMA. II Viminale difendeil ca
po della Criminalpol Gianni De 
Gennaro dagli anacchi e dalle insi-
nuazioni che gli sono stab rivolti ne-
gli ultimi giomi. Sia Contrada sia 
Giacomo Mancini, entrambi con-
dannati per concorso in associa
zione mafiosa, avevano ipotizzato 
una strumentalizzazione dei pentiti 
contro di loro. Un complotto, in-
somma. Un complotto ordito da 
qualche investigatore, lasciavano 
intendere i due. Contrada, in aula, 
aveva citato esplicitamente De 
Gennaro: «Dicono che io ho fatto 
una camera fulminante. Sono altri i 
funzionari che ricoprono incarichi 
di prestjgio, come I'attuale viceca-
po del|a polizia Gianni. De Genna
ro.. De Gennaro lavoro con Giovan
ni Falcone e convinse.Buscetta a 
raccontare quanta sapeva su Cosa' 
Nostra. 

II Dipartimento di pubblica sicu
rezza ieri sera ha diffuso una nota 
per spiegare che le indagini non le 
decide e non le dirige il capo della , 
Criminalpol: <Le Indagini relative al 
caso Contrada, promosse dalla. 
magistratura inquirente, sono state,' 
svolte, come da obbligo di Iegge, 
da organismi diversi di pojizia gig-. 
diziaria sotto la costante direzione 
dei pubblico ministero. 

Nuove poleiniche, dunque. Che 
vanno ad aggiungersi a quelle ma
turate in ambito politico. II Polo, ve-, 
nerdl sera, ha attaccato pesante^ 
mente i pm, il collegio giudicantee 
i «pentiti» del processo Contrada.. 
«Un coro di insulti e di insinuaziQ-
ni...», dice il senatore progressista 
Massimo Brutti, presidente del Co
rn itato di controllo sui servizi segre-
ti. E aggiunge: •AJcune delle dfchia,-
razioni rilasciate dopo la sentenza 
sono di una gravita inaudita. Come 
quelle dell'onorevole Parenti, che 
parla di sentenze tipiche di regim\ 
nazisti. L'unica attenuante consiste 
nell'immaginare che non sappia di 
the cosa sta parlando... Sarebbe , 

iiuassai triste - continua il senatore 
Brutti- un paese In cui le sentenze!, 

tdovesseroiessere emesse dai pojiti-
ci in campagna elettbrale. Per fortu-.' 
na non e cosi. In Italia e'e una magi
stratura indipendente, valuteremo 
la sentenza sulla base delle motiva
zioni", E ancora: all coro di insinua-
zioni e insulti e preoccupante. Me
rita il silenzio. Per fortuna, sono sol-
tantoparolechevolano». 

II senatore Brutti preferisce non . 
esprimere giudizi sulla sentenza:' 
•Sarebbe superficiale e sbagliato 
dare un giudizio senza aver letto le., 
motivazioni». 
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«Quei miei difficili anni all'Antimafia» 
m 'L'incredibilevlcendadel«cor-
vo». Nel maggio del 1989, nel corso 
di unazlone di polizia diretta ad altri 
scopi, fu arrestato Salvatore Contor-
no, noto «pentito» di mafia, che tutti 
sapevano •rifugiato. e •protetto» ne-
gll Slati Uriiti d' America, e che molti 
pensavano stesse ancora in quel 
paese. II fatto suscitd meraviglia e 
sconcerto. Tutti si chiesero come 
mal II Contomo si trovasse In Italia, e 
in partieolare in Sicilia, e fosse quin
di in grado di assoclarsi con delin
quent! fortemente indiziati di aver 
eliminate) in diversi agguati elementi 
della cosca corleonese, dopo las-
sassinlo di tale Lombardo, cognato 
di Contomo. Alle varie domande in-
quietantiche ognuno si poneva, il 
capo della polizia e il ministro del
l'lntemo risposero che la condizione 
di liberta di Contomo era del tutto le
gale (e sancita con una sentenza 
della magistratura palemiitana), 
che non vi erano suumenti ammini-
stratrvl per mantenere i! Contomo in 
stato di costnzione e che erano state 
predisposte adeguate misure per 
controllare la sua attivita. Tuttavia la 
vtcenda dava adito a perplessita di 
vario tlpo sulle procedure giudiziarie 
e di polizia che erano stale adottate, 
E su questo si innestava, ancora una 
volta, una lotta oscura all'intemo del 
Palazzo di giustizia dl Palermo. 

Cominclarono a circolare letter© 
anonime, che partivano da Palermo, 
e che erano dirette a vane personali-
ta dello Stato (a cominciare dal pre
sidente della Repubblica). Le letters 
erano di varia lunghezza e natura, 
ma la cosa essenziale che veniva de-
nunclata era una responsabilita del 
capo della polizia, del dottor Giu-

II7 iprile del 1993, esatUmente be anni fa, morlva il senatore 
Ccrardo Chlaromonte, presogloso dlrlgentedelPciprlmaedel 
Pds dopo la svolta del 1992. In un libra postumo viene adesso 
pubbNcato II raccontodeHa sua esperlenta dl presidente deHa 
Commissione parlamentare antiinana. Quello edtto dalla 
«Calke» e un resoconto di viaggi, sopralluoghi, incontri, ricordi 
personali e polemkhe. «L'Unita», quotidiano die Chlaromonte 
dlresse trail 1986eH1989,pubblka uno straklo delle oltre 
cento paglne che compongono il volume, In quest! gkmtl in 
libreria, die ha per tttolo: -I miei anni all'ArrrJmafla... II brano die 

abbiamo scelto e dedicate all'oscura vkenda del «com» di 
Palenno, che si rrferisu alia prlnuven-estate del 1989,e 
airarrestedelperrtrteSarvatoreContoniocriesltrovavain 
Sidllanieiitretaitn'locredevarK)<'rrfuglato»e<<pratetto>r^l 
StatiUnrUd'Aimrk^.DaessaemergMwgravirespoiisabilHae 
contUtUnella magistratura. «ll tempo trascorwdaNascomparsa 
diCeraidoChUrornorite-sahwaorgloNapoHtaiioiiefla 
prefazkme al volume - consente dl cogUere ancora megllo la 
porlata della testimonianza die d ha lasciato, il vaJore del lavoro 
che svolseedelleposizionl che assume. 

aenARDO CHIAHOMONTE 

seppe De Gennaro (dirigente della 
Criminalpol), di Falcone, Ayala ed 
altri magistrati palermitani, per aver 
consentito o addirittura organizzato 
il ritomo dl Conlomo a Palermo, alio 
scopo di usarlo come esca per alti 
mafiosi, anche scontando che lo 
stesso Contomo avrebbe potuto 
commettere alcuni assassinii, e 
prt. idersi alcune vendette Questi 
delitti venivano definiti, in queste let
ters "delitti di Stato». In altre parole, 
I'inwo di Conlomo in Sicilia sarebbe 
stato deciso alio scopo di «stanare», 
suo tramite, il cugino Grado e altri, 
fra cui Tot6 Riina. II dottor De Gen
naro avrebbe ottenuto l'«autorizza-
zione» a compiere tale «operazione» 
da Falcone e Ayala. Nelle lettere si 
aggiungeva che «l'operazione inte-
ressava soprattutto Falcone nel mo
mento in cui si discuteva della sua 
nomina a procuratore aggiunto del
la Repubblica a Palermo, e anche 
per dare uno scacco all'Alto com-
missario Sica nei cui confronti non 
nutriva eccessiva simpatia, facendo, 
in tal modo, al tempo stesso, un fa-
vore ai suol amici comunisti che in 
questi ultimi tempi non hanno lesi-

nato, come Ayala, gli attacchi all'AI-
to commissarkx Mi resi conto subito 
della estrema gravita della questio-
ne L'attaccoerafrontale.epericolo-
so, non solo nei confronti di Falco
ne, ma anche del dottor De Genna
ro, che aveva gia dimostrato, in piu 
occasion!, la sua alta capacity pro
fessional e la sua lealta democrati-
cae che e oggi vicedirettore della Di
rezione investigativa antimafia 
(Dia). La cosa mi apparve ancora 
piii preoccupante quando 1'Alto 
commissano mi espresse, pnvata-
mente, la sua opinione secondo la 
quale il contenuto di quelle lettere 
era molto vicino alia realta. 

A Palermo, nel frattempo, magi
strati di grado assai elevato dichiara-
rono pubblicamente che tutti sape
vano, nel Palazzo di giustizia di quel-
la citla, che e'era un magistrate che 
aveva partecipato, in qualche modo, 
al lavoro del pool antimafia, e che 
aveva l'«abitudine» di scrivere lettere 
anonime. II «corvo«, cioe I'autore 
delle lettere anonime, veniva indivi
duate da alcuni important! magistra
ti palermitani. 

Ai pnmi di giugno, fui coinvolto 

nel fatto piu sconcertante di tutta la 
vicenda. Mi telefon6 il prefetto Sica 
per pregarmi di non aprire una lette-
ra da Palermo che mi sarebbe giunla 
al Senate (e di cui mi indico alcune 
caratteristiche), e di inviarla a lui, 
che ne aveva bisogno per fare alcuni 
accertamenti. (Era una lettera diret
ta a Cossiga, a lui e a me). Ricevelti 
la lettera, e gliela mandai. Successi-
vamente incontrai il capo della poli
zia che assunse su di se tutte le re
sponsabilita per I'operato del dottor 
De Gennaro. Falcone mi fece osser-
vare che «le liti tra i magistrati di Pa
lermo erano spaventose», e polemiz-
zb con Sica. 

Qualche giomo dopo, lo stesso Si
ca mi telefono, agitalissimo. E mi 
prego di raggiungerlo subito nel suo 
ufficio, per una comunicazione ur-
gentissima e grave che doveva farmi. 
Mimandbaprenderedal giudice Mi-
siano, suo collaboratore Nell'ufficlo 
di Sica trovai anche Falcone: e que
sto fu, per me, il primo elemento di 
meraviglia. (Successivamente Fal
cone mi disse che gli aveva telefona-
to, il giomo prima a Palermo lo stes
so Sica, pregandolo di venire a Ro

ma) . Sempre assai teso, 1'Alto com
missano mi disse che aveva fatto fare 
uno studio sulle impronte che si rica-
vavano dalla lettera a me diretta, che 
aveva chiamato nel suo studio un 
magistrate di Palermo offtendogli un 
caffe (o un bicchiere d'acqua mine-
rale, non ncordo bene), e che aveva 
riscontrato luguaglianza delle im
pronte. Non mi fece il nome di Di Pi
sa (anche se credo che a Falcone lo 
avesse gia fatto) • io capu per6 a chi 
si nferiva, e la cosa mi stupi ancora di 
piu, date che erano noli 1 rapporti di 
amicizia tra Sica e Di Pisa (a Paler
mo si diceva che Di Pisa era I'uomo 
di Sica nel Palazzo di giustizia). 

Restai assai freddo all'annuncio, e 
glichiesi perche me locomunicasse, 
non avendo nemmeno informato il 
ministro dell'lntemo, da cui dipen-
deva a norma di Iegge. Consigliai di 
awertire Cossiga, anche nella sua 
funzionedi presidente del Csm ESi-
ca, in mia presenza, telefono al Qui-
rinale, e (isso un appuntamento per 
ilpomeriggio . 

Dopo due giorni mi telefono di 
nuovo Sica, per ilirmi che accerta
menti ulterion facevano risultare 

non vera la versione sull'uguaglian* 
za delle impronte (quelle sulla mia"§ 
lettera e quelle carpite» a Di Pisa) d? 
cui mi aveva parlato nel suo ufficio. E* 
aggiunse che, a suo parere, Di Pisa 
andava scagionate da ogni addebi-
to. Persi le staffe, e gli dissi^quelche 
pensavo sui suoi metodi e anche sul
la sua leggerezza, e trovai saggio il 
consiglio di Cossiga di rimettere tutta 
la questione, e il materiale ad essa 
reiativo, alia magistratura (di Calta-
nisetta, essendo sotto indagine alcu
ni magistrati di Palermo). Cossiga, 
da me sentito per telefono, er£ assai 
turbato, e mi disse che aveva parlato 
della questione con AndreoUi e Vas-
salli 

Rjportai tutto il problema in Com
missione.. 

La Commissione approve una re-
lazione del Comitate incaricato di* 
condurre l'indagine, che aveva 
ascoltato, in agosto, lo stesso Con
tomo, il dottor De Gennaro, il dottor' 
La Barbera (questore di Palermo), e 
altri, e che aveva gia emanate, il 9 
agosto, un primo comunicato. La re-
lazionemdicava due conclusions 1) 
«non sono rilevabili irregolarita nel-
I'ordinanza di scarcerazione del 
Contomo per decorrenza del termi-
ne massimo di custodia caulelare, 
anche se permangono motivi di per
plessita sull'opportunita di conce-
derla e sui termini in cui fu conces-
sa»,2) «non vi sono mdizi che posso
no suscitare seri sospetti circa un'in-
debita utilizzazione del Contorno». 

Votarono contro i parlamentari 
Corleone e Lo Porto. Espressero 
qualche riserva altn parlamentari. La 
maggioranza approvo, anche se 
molti insistettero sulla richiesta di 

ascoltare Di Pisa. Cosi riuscii a chiu-
dere una questone assai delicata e 

: rischlosa. Sono sicuro, ancora pggi, 
I di averagito responsabilmente e nel-
il'interesse della Repubblica. 
'"•• La discussione invece prosegui al 
^ sm. Dopo Tapertura di un'inchiesta 
giudiziaria vera e propria presso il trj-
bunale di Caltanisetta - ed io fuichia-
mato a testjmoniare sulla questione 
delle impronte e di Sica, clie ho gia 
raccontato - il Csm ritenne opportu-
nAriascoltare Di Pisa. Decise pete 
anche di ascoltare il giudice Ayala 
che era stato chiamato in causa dal-
lo stesso Di Pisa perquestioni dl ca-
ratter^ morale (del tutto opinabili) 
che comunque non e'entravano nul
la con la «questione Contomo». II 
Csm (che ha pesantissime respon-
sabilil|'per la situazione del Palazzo 
di giu&zia di Palermo) assunse, a 
maggiafanza, una decisione che 
non esib a definite vergognosa. Un 

1 colpoarcerchioe uno alia botteFu-
rono dichiarati «incompatibili» per 
lavorare a Palermo sia il giudice Di 
Pisa sia il giudice Ayala. Tutti e due 
fecero ricorso al Tar, e i prowedi-
menti lurono cos) sospesi. lo Invitai il 
giudice Ayala a venire a Roma, co
me consulente della Commissione 
parlamentare antimafia 

Nel fratterhpo, a Caltanissetta, Di 
Pisa fu ritenttto colpevole e condan
nato. Ma resto in ser/izio, presso la 
Procura di Palermo. E quel pomerig-
gio di sabate 23 maggio 1992, in cui 
Falcone fu ucciso, Di Pisa era di tur-
no nel suo ufficio. E tocco quindi a 
lui svolgere i primi adempimenti do
po la stragediCapaci. 

Stranezze "MeH'organizzazione 
giudiziaria italiana! 


