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ll peso della sinistra e le differenziazioni nella maggio-

ranza — Un interessante documento foscano — Signifi-

cativi episodi delle assemble local! 

^La <notte di San Gregorio > tion e 
rimasta un episodio isolato delle vi-
cende interne del PSI. Oggi, a due gior-
ni di distanza dal 35. congresso nazio-
nale del partito, dopo un esame sia pu
re sommario del dibattito che ha pre-
ceduto la massima assemblea delibera-
tiva, e possibile caplrne meglio il senso: 
di momenta cruciale della polemica in
terna; di tappa importante della vita 
politica italiana degli ultimi tre anni; 
di punto di riferimento per chiunque 
voglia tentare una previsione degli svi-
luppi futuri della politica socialista, 
della evoluzione del rapporti tra le cor-
rcnti e ; dell'intero partito nel.l'ambito 
del movimento operaio italiano. ..,\ 

La « notte di S. Gregorio » rappresen-
to il rifiuto di una capitolazione del PSI 
nclle trattative della Camilluccia. Moro 
e Nenni si erano posti Vobiettivo ambi-
zioso di avviare la collaborazione * or-
ganica > tra DC e PSI che avrebbe do-
vuto esprimersi', in attesa della parte-
cipazione diretta dei socialisti' al go-
verno, in un appoggio rinnovato del 
PSI a un governo che, liquidato Fan-
fani, avrebbe dovuto essere presieduto 
da Moro. Senza innovare niente di so-
stanziale delle linee della politica in
terna ed estera dell'Italia, questo go
verno avrebbe dovuto in particolare 
acquisire il PSI a una sorta di centri-
smo anticomunista secondo la teoria 
della < delimitazione ' della maggio-
ranza >. 

Dopo il 
28 aprile 

Dal congresso di Milano : del 1961, 
quella della Camilluccia, e stata certo 
la base piu arretrata su cui si e svolto 
negli ultimi due anni e mezzo il dia-
logo tra la DC:e il PSI. Se non si parte 
da questa premessa non e' possibile 
comprendere le ragioni della dramma-
tica rottura delgiugno scorso, della po
lemica che ha inasprito la vita interna 
del partito, della divisione che haca-
ratterizzato in modo costante, anche 
nella vigilia congressuale, i rapporti 
all'interno della maggioranza socia
lista. .;-;•. .:•.• •• . '.,- ' ;. •<•' <,y':-'*;i _"'•--

Non a caso si parla correntemente 
della divisione della maggioranza come 
del « fatto nuovo > di questo congresso. 
Nel 1961, a Milano, il contrasto era la-
tente e non si espresse in modo aper-
to. Nel 1963, dopo Vesperienza del go
verno Fanfani, dell'insuccesso eletto-
rale del 28 aprile, dell'attacco doroteo-
socialdemocratico al -.- centro-sinistra 
fanfaniano, il dissenso e venuto alia 
luce, sicche Nenni rischia di diventare 
di fatto Vespressione di una minoranza 
del partito. 

Formalmdnte, la maggioranza si pre-
senta unita al congresso, ma nella so-
stanza e pfofondamente divisa. Al fal-
limento della Camilluccia e seguita una 
ricucitura della corrente dettata solo da 
convenience di ordine tattico ch'e, per 
quanto discutibili, hanno prevalso sul-
Videa di una scissione precongressuale. 
Ma sono bastati pochi giorni perche la 
divisione tornasse ad emergere nella 
diversa interpretazione che i due grup-
pi di leader « autonomisti > hanno dato 
di quella che e stata chiamata, con 
espressione significativa, la < riunifi-
cazione > della corrente. . 

In realtd,' la diversa interpretazione 
della ricucitura e diventata motivo di 
battaglia all'interno : della maggioran
za proprio nelle sedi congressuali. Nen
ni e il gruppo dirigente che fa capo 
a lui (De Martino, Corona, Cattani, 
Mancini, ecc.) si sono affidati alia loro 
< giusta > - interpretazione del ; docu-
mento di maggioranza, che aveva finito 
per raccogliere, come prodotto della ri-
conciliazione formate, gli vmori piii di-
versi e contraddittori dovendo tener 
conto in qualche modo delle ragioni 
delVopposizione interna. I dirigenti so
cialisti che si esposero maggiormente 
come oppositori durante le trattative 
delta Camilluccia (Santi, Codignola, 
Lombardi, G'tolitti ed altri) hanno in-
vece sentito la necessitd di far circolare 
all'interno del partito veri e propri do-
cumenti di parte, che raccolgono, tal-
volta in forma compiuta, una piatta-
forma politica assai distinta da quella 
nenniana. Tipico I'opuscolo lombardia-
no, uscito a Milano e diffusa in tutta 
Italia, che si e sforzato di «interpreta-j 
re » in una certa chiave le ragioni dellj 
ricomposizione della maggioranza, 
lineando una politica estera diversaMa 
quella nenniana, riversando nettamdnte 
sulla DC le responsabilita delJfalli-
mento della Camilluccia c dellaAnvolu-
zione della politico interna. 

Ma ancora piu esplicito nella forma 
c per la sostanza che ne e alia base, e 
il fascicolo di « Oggi e Domani > (una 

• rivista che esce a Livorno e che si ri-
chiama a Codignola) dedicato al • 35. 
congresso del partito. 

Non a caso, questo documento con-
tiene scritti firmati dal segretario so
cialista della CGIL, Santi («Un par
tito per una politica >), da Tristano Co
dignola (*Le pedine del gioco») e 
alcune « note sulle riforme di struttura 
c la programmazione economica » sot-
toscritte da Giolitti. Particolarmente 

. indicativo e il fatto che questi scritti 
• sono preceduti da una vera e propria 
', relatione politica, non firmata, che 

enuncia una . piaittrforma di indubbio 
interesse per tuttolKjnovimento ope
raio, partendo dalle yfrdicazioni elet-
torali del 28 aprile. 

E' una linea che punta stfl « ridimen-
sionamento > della DC; che\definisce 
« inaccettabile » il significato siriimen-, 
tale che la DC da del centro-simstra 
(< distacco dei socialisti dai comuni-
sti >); che contiene una vigorosa pc 
mica contro la socialdemocrazia; c/i> 
non esclude tin ritorno del PSI all'op-
posizione come linea' « valida per il 
rilancio di una politica che e forte se 
sa esprimere le masse e dunque man-. 
tenere ' con - esse costanti ed organici 
rapporti* (a cominciare dall'unitd sin-
dacale). Deciso e nel documento Vattac-
co al € quadra politico generale > del-' 
la Camilluccia fondato su : posizioni 
atlantiche tradizionali, com,2 * proua la 
insistenza sull'armamento atomico con 
missili polaris, e sulla «delimitazione 

[della maggioranza >. L'accettazione di 
• questa condizione • da parte di Nenni 
€ avrebbe rimesso al beneplacido dei 
franchi tiratori della destra dc la so-
pravvivenza del governo e Vattuazione 
del suo programma ». :v -.;:-; : 

Da ': queste premesse il documento 
parte per proporre al congresso una 
strategiu •«che contesti e rovesci le 
linee dello schema di sviluppo del ca-
pitalismo» e per respingere la tesi del
la destra nenniana di « un accordo ge
nerale con la DC diretto a realizzare 
ovunque. combinazioni di' centro-sini-
stra> anche negli • enti locali, regioni 
comprese. A proposito dei rapporti tra' 
comunisti - e • socialisti, il documento' 
presenta il PSI • come « interlocutore 
delle forze popolari cattoliche, non 
per isolare i comunisti * ma come rap-
presentante, «in posizione di diversa 
responsabilita, degli interessi generali 
di tutta la classe lavoratrice>. ^x 

Nei precongressi, questa piattaforma 
e apparsa piu vicina a certe posizioni 
politiche_,.della '.sinistra, che non [del 
gruppo dirigente nehniano. Nelle '• Fe-
derazioni dei Nord, soprattutto, sono 
state queste le basi della discussione 
congressuale, dalla quale Vopposizione 
interna della maggioranza e uscita con 

• ampi consensi, che le consentiranno 
forse di contare al congresso dell'EUR 
su 70-80 delegati e su una percentuale 
di voti che oscillerd, tra il 10 e il 15 per 
cento. In taluni cast, la prevalenza di\ 
posizioni analoghe a questa ha portato 
a voti unitari nei congressi, in opposi-
zione alia delimitazione della maggio
ranza, al riarmo atomico della Germa-
nia, a una linea di rovesciamento delle 
alleanze. Cid e accaduto a Novara, a 
Massa-Carrara, a Varese. A Bari, _ la 
maggioranza si e spaccata e un ordine 
delgiorno di Finocchiaro (vicino a Co
dignola) ha avuto 1900 voti e due 
delegati.'.-.-.. . v • < ;.-.v.-

II fenomeno in se e gia rilevante, ma 
to e ancora di piu se si tiene presente 
la grande forza (numerica e politica) 
che la corrente di sinistra presentera 
al congresso nazionale, mantenendosi 
intorno al 40 per cento dei voti contro 
il 57 per cento che nenniani e opposi-
zione interna alia maggioranza saranno 
in grado di presentare 'all'EUR. E* fa
cile capire che il «fatto nuovo > verij 
ficatosi nella maggioranza non avrebl 
alcuna possibilita di esprimersi su-fut-
ta Varea del PSI se non si tenesse donto 
del condizionamento decisivo ch£ una 
forte e combattiva sinistra, jbutrice 
dell'unita del movimento oper/no, eser-
cita nel partito. 

La situazione 
della sinistra 

La sinistra ha sfbito una leggera fles-
sione di voti (chJnel calcolo definitivo 
sara piii lieve/ancora di quanto non 
sembrasse neijgiorni scorsi), ma va al • 
congresso forte di una esperienza poli
tica preziosaf nuova in parte per Vuni- • 
ficazione dii due tronconi rispetto al 
congressojai Milano e nuova anche per 
il peso arte questa esperienza di due 
anni asiri e tumultuosi ha esercitato 
su tutm il partito. Ha guadagnato la 
maggmranza in due federazioni (Lecco 
e Trhpani) e Vha perduta a Vicenza. 
Isemia e Savona, dopo aver cednto il 
cowtrollo della maggioranza a Porde-

fne, Viterbo e Perugia tra i due con-
, -essi. Le sue flessioni sono state regi-

Arate soprattutto nelle zone * rosse > 
dove la politica nenniana Vha esposta 
a un logoramento magaiore. Ma e si-
gnificativo che abbia guadagnato -in 

. voti e in influenza politica nel partito 
in numerose zone operate del nord 
(Torino, Milano. Brescia), dove il PSI 
aveva avuto anche incrementi eletto-
rali. • • . -

In sostanza, la sinistra esce presso-
che intatta come forza unitarid del PSI, 
decisa a spingere tutto il partito su 
una piattaforma politica che — come 
ha detto Vecchietti a Latina — « «ni-
sca le riforma e la programmazione 
economica con il raffo'rzamento del po-
tere reale delle classi lavoratrici». 

In questo quadro (sono parole che 
Basso ha pronunciato a Milano dopo il 
discorso di Lombardi) «la sinistra so
cialista non si sottrarra a tin dibattito 
unitario per ricercare insieme con la 
maggioranza le condizioni piu favore-
voli per le battaglie che attendono il 
partito nel prossimo novembre e nei 
mesi succes$ivi>. 

R«nato V«nditti 

// commissario assassinate* ad Agrigento nel '60 era un riccit-
tatore - Sconvolgente retroscena di intrighi politici e di scontri 
fra cosche da cui il funzionario trasse profitto - In carcere solo 
i sicari - Un comodo « suicidio » -7/ paravento del delitto pas* 

sionale - II poliziotto sapeva troppe cose 

UCCISO DALLA MAFIA 
Dal nostro inviato 

AGRIGENTO, 22. 
Cataldo Tandoy, i l . com

missario di P.S.' ucciso con 
jue colpi di pistola la sera 

30 marzo del '60, era un 
ricHttatore. Conosceva tutte 
le vicende criminose della 
provinWa di Agrigento, gli 

.autori di decine di omicidi, 
compresi\uelli di carattere 
6chiettamenSe politico, • po-
teva mandare^in galera una 
folia di assassuii e di grossi 
personaggi della\vita politi
ca • agrigentina. I \ r questo 
e stato ucciso.'- .* 

•:,"•"••'• Gli assassini mate\iali e 
gli uomini che facevano da 
collegamento con i mancKin 
ti — dei quali ancora si 
ce il nome, tentando di igno^ 
rarne Tesistenza — 6ono gia 
stati arrestati e probabil-
mente si accolleranno, pena 
la morte, la responsabilita 
completa : ed esclusiva del 
delitto. ••••:•>•--.:•-'• •-.-•-
, • Questi, per sommi capi, gli 
element! che stanno trape-
lando dal Palazzo di Giusti-
zia dove, ? da questa estate, 
un magistrato della Procura 
generale • della Repubblica 
di Palermo ha ripreso le fi-
la delle indagini. sul clamo-
roso delitto di tre anni fa.. 
•-- La" prima fase delle inda
gini 6i e cohclusa con la de-
nunzia di ; nove mafiosi ' di 
Raffadali i quali "— stando 
alia tesi : della Procura : — 
avrebbero architettato e com-
piuto il delitto per elimina-
re il solo uomo che conosce-

. va i loro crimini. Secondo la 
1 Procura Generale la causale 
del delitto risale ai- contr 
sti tra i mafiosi di Raffaddu 
scoppiati intorno allay^en-
dita di alcuni feudi deiia zo
na. Ma al di la delyrfatto di 
cronaca,' i nuovi svjfuppi del 
caso . Tandoy coofientono : di 
aprire • piu di imo spi.raglio 
6u una :• scena/costellata di 
commissari *rorrotti, di giu-
dici indizieti • di omicidio, 
di, polizuftti-delinquenti, di 

mandanp ancora nell'ombra; 
uno sooncertante panorama, 

• ineoolrna,. sul quale al piu 
presto la . commissione par-
lamentare ' antimafia - dovra 
rorre la massima attenzione, 

'per accertare i palpabili col-
legamenti tra potere • politi
co, organi amministrativi e 
cosche mafiose. r' 

Ma torniamo, intanto, alia 
tesi. della magistratura. -• A 
Raffadali, nell'immediato do-
poguerra, i mafiosi avevano 
costituito un fronte unitis-
simo in difesa dei feudi. Del 
fronte facevano. parte, tra 
gli altri, Giuseppe Terrazzi-
no - (detto « Peppe < Catam-
ba»), Nino Galvano (detto 
c Zarbo >), Gerlando Milia, 
i fratelli Limbrici, Nino Bar-
tolomeo e altri che, piu tar-
di, ritroveremo come prezio-
si galoppini della DC agri
gentina e, in particolare, del-
l'onorevole pi Leo e dell'o-
norevole Giglia, nonche ami-
ci intimi di alcuni sottuffi-
ciali della stazione dei cara-
binieri del loro paese. •.•,•>-, -

L'unita del gruppo va in 
malora quando, eollecitati 
dalla preoccupazione degli 
espropri per l'attuazione del
la . riforma agraria, i pro-
prietari terrieri cominciano, 
tra il '48 e il '49, a cedere 
almeno una parte dei loro 
feudi, incaricandp i mafio
si di occuparsi delle compra-
vendite e delle transazioni 
L'interesse, • man raano - che 
il giro degli affari si allarga. 
divide i mafiosi. Scoppia la 
crisi e si susseguono i de-
litti. La serie degli omicidi 
viene a pert a da Stefano e 
Antonino Tuttolomondo; poi 
nel '51, viene ammazzato 
Milia; nel '52 prima il ma-
floso Piriano e 6ubito dopo 
€ Zarbo >. Si sal vano i Lim 
brici. un fratello di Galva-
no. il Bartolomeo e Giusep
pe Terrazzino. Questi, rhal 
grado i precedent! penali ma 
grazie ai vincoli di amicizia 
con Tandoy, riesce ad apri 
re un bar in una zona cen-
traliesima di Agrigento. . 

II commissario, - che nel 
frattempo e diventato capo 
della Mobile, si occupa a lun 
go della catena di delitti. rria 
non arresta nessuno, pur sa-
pendo tra l'altro che la vi 
cenda delle terre non e che 
una delle componenti, e pro-
babilmente . neppure la piu 
importante, dei vasti inte
ressi della mafia agrigenti

na • (traffico della' droga, 
espatri clandestini, ' terrori-
smo antipopolare, continua 
azione di sostegno alia DC 
e ai suoi piii famosi notabi-
li). Ma Tandoy ha la memo-
ria lunga e va in cerca di 
quattrini. Puo ricattare mol-
ta gente, soprattutto ora che 
— siamo giunti alia prima-
vera del '60 — sta per eese-
re, trasferito a Roma. ' •<«.=. 
. Siamo in grado di afferma-
re che polizia e magistratu
ra , hanno in mano gli de 
menti che confermano que
sti ifattie, in particolare, la 
doppia yita del commissario 
capo Tandoy, amico della fa-
miglia La Loggia, dell'onore-
vole Di Leo e persino di 
Genco Russo (in favore del 

uale • si adopero per far 
ombrare dagli affittuari le 

te^re che il capomafia e con-
siglrere '' comuriale d.c. di 
Mussomeli aveva compera-
tota Canicattl) amico di ma-
fids! graŜ di e piccoli, poli
ziotto inteinerato all'esterno, 
ricattatore cqnsumato per le 
sue vittime. 

j * 

[Criiaii 
in apm 

'/• Certo e che/ad un tra 
la mafia de^We di-regolarl 
i conti coj^Cataldo Tandoy, 
l'uomo dne andava chiuden-
do nei^aesetti della sua casa 
enGran cifre di denaro, come 
ha^rccertato la Magistratura. 
j«ppalto del crimine — se-
ondo la tesi della Procura 

generale — viene dato a Ni
no Bartolomeo e a Giuseppe 
Galvano i quali si incarica-
no di trovare gli esecutori 
materiali in Giuseppe Baeri 
e hei fratelli Luigi e Santo 
Limbrici. Contro i cinque e 
altre figure secondarie e sta
to spiccato, verso la fine del-
restate, mandate di cattura. 
Santo Limbrici e stato arre
sta to, tramite l'lnterpol, a 
Boston; gli altri — tranne 
Terrazzino che e ancora la-
titante — sono gia rinchiusi 
nel carcere di Agrigento. -

l< Sin qui la tesi che, proba-
bilmente entro pochi giorni, 
la magistratura rendera uf-
ficiale. Esea non farebbe una 
grinza se non ci fossero un 
« suicidio > in piu e molti al
tri interrogativi che, almeno 
sino a questo momento, fan-
no restare assolutamente nel
l'ombra circostanze assai im
portant e forse decisive. -

-Cerchiamo di spiegarci. Se 
da > questi element! emerge 
con sufflciente chiarezza che, 
dopo 43 mesi di equivoci ar-
tatamente suggeriti, di sug
gestion! e di pjste false, la 
strada buona e stata final-
mente imboccata, non e perj 
da sottacere il rischio sine 
questa strada non sia^per-
corsa sino in fondo. Her im-
pedire che questo accada ri-
teniamo ' dovero^o rendere 
note tutte le in/ormazioni di 
cui siamo vejiuti in possesso 
e che damunin quadro esplo-
sivo delbyvicenda. ;{•'-••'-'%; 
' Dicunno subito che la solu-

zioar del mistero della mor-
te/Si Cataldo Tandoy e le-

ata ad un «suicidio» alia 
siciliaha ' — del genere ' di 
quello di \ Pisciotta, per in-
tenderci -— avvenuto - nella 
cella di isolamento numero 
otto della II sezione del car
cere agrigentino di San Vito. 
In quella cella, a meta ago-
sto di quest'anno, fu rihehiu-
0 un giovane agricoltorc di 

ffadali, Carmelo' Nocera, 
gatoppino del deputato de-
moqristiano : al • Parlamento 
nazictaale Di Leo. >>•/.. 

II /B^pcera era una figura 
secondada di quel mosaico 
che, proV-io in quei giorni, 
la magistnrtura andava com-
ponendo peNt venire a capo 
del caso Tanaoy. Uri giorno, 
all'inizio di sekembre, dopo 
il rancio delle i t il Nocera 
chiese un secondX piatto di 
minestra. Quando IK guardia 
torno nella cella conVJa bro-
daglia il .detenuto erV mo-
rente. «Si e impicca^) >, 
avrebbe detto poco dopoVil 
medico del carcere. 

1 Con che cosa si « era ucci 
so > Carmelo Nocera? : Le 
versioni sono contrastanti e 
smentite una dopo l'altra. 

II costituto procurators 
Ferrotti: condusse la pri
ma istruttoria sul cato 
Tandoy, battendo la pi
tta del delitto per motivi 
paaaionali — commesao 
per mano di un ticario 
— poi rivelatasi infon-
data. - • — 

Leila, ia-'moglie dei 
commissario • Tandoy , 
venne sospettata di con-
nlvenza con gli assassini 
del marito, spinta, se
condo Taccusa, da una 
passione che la legava 
al prof. Mario La Log
gia. Fu anche incarce-
••ata. " • v--..-. '"•• 

* 

Del delitto passionate 
il prof. Mario La Log
gia sarebbe stato il man
dante. Sotto questa ac-
cusa anch'egti venne in
carcerate Insieme con 
Leila Tandoy, e contem-

. porancamente a cestei 
venne successivamente 
rimesao in liberta. 

Dappnma si parla di una 
stuoia da cuciria, poi di < nu-
merosi» fazzoletti, infine di 
un fazzolettone da contadini. 
Ma l'unico mezzo per accer
tare la verita sulla strana 
morte — e cioe l'autopsia 
viene scartato e il cadajcjWe, 
quasi di soppiatto, e^esti 
tuito alia • famiglia^per le 
esequie. « Lo han|«o suicida-
to » e il commejw) della gen
te. E i prece«enti analoghi 
parlano ojrflaro in Sicilia: 
l'avvocajo-capobanda • Giu-
seppa«r Ortoleva, - diabetico, 
amjjrftzzato -• in • carcere con 

pera... troppo zuccheri-
a; Gasparino Pisciotta, am

mazzato neH'Ucciardone con 
il caffe alia c stricnina >; An-
gelino Russo (banda Giulia-
no) morto in cella dopo ave-
re bevuto un bicchiere ' di 
vino < tagliato » con la cicu-
ta; Carmelo Lo Bartolo, guar-
diano del convento di Maz-
zarino, « impiccatosi > in cel
la . ad una corda flssata " ad 
una trave a poco piii di un 
metro da terra; il bracciante 
La Rosa strozzato nel carce
re di Mazzara del Vallo. v- -

In realta Carmelo Nocera 
fu ammazzato perche si era 
rifiutato di accollarsi la cor-
responsabilita , del delitto 
Tandoy. Anzi, e'e anche chi 
ha avanzato un preciso so-
spetto circa Tassassino -del 
detenuto: potrebbe essere la 
guardia; carceraria addetta 
alia II sezione, compaesano 
del Nocera. v. •••..-•: 

Tandoy •< conosceva molto 
bene non soltanto le vicende 
della malavita di Raffadali, 
ma quelle di tutta la provin-
cia. Quando comincio a lavo-
rare ad Agrigento, nell'im
mediato dopoguerra, era un 
poliziotto pieno di entusia-
smo e ricco di doti. Fu lui 
ad agguantare gli assassini 
di Accursio Miraglia, il se
gretario della Camera del La-
voro • di Sciacca ucciso nel 
gennaio del 1947 dai sicari 
degli agrari. , . . : . . 

Ma questa fu la prima e 
l'ultima volta in cui Tandoy 
erco di andare a fondo nel-

iK vicende della mafia della 
piraincia. Infatti gli assassi
ni, cfae furpno in seguito pro-
scioltV dalla • magistratura, 
denunc\arono il commissario 
accusanaolo di ave re estorto 
le loro confessioni con la tor-
tura. Ed eVouesto, probabil-
mente. il noqo che spiega il 
successivo attoegiamento del 
commissario chVsa tutto di 
tutti, ma non mdtte in gale
ra nessuno: ne gli assassini 
dei dirigenti sindacsJi e po
litici (tra questi, sonto, oltre 
a 26 segretari di CameVe del 
Lavoro e capilega corriunisti 
e socialisti, anche quattro\je 
mocristiani caduti nella 1 
fa senza quartiere tra le f; 
zioni del loro partito) ne i 
protagonisti delle piu feroci 
faide mafiose, come quella, 
per esempio, di Raffadali. . 

Come si vede ce n'fe ab-
bastanza per collocare la fi
gura di Tandoy al centro di 
interessi ben piu vasti e ben 
al di la della ristretta cerchia 
mafiosa di Raffadali; e ce n'e 
abbastanza ' anche : per rite
nere che il delitto sia matu-
rato in ambienti -. ben piu 
« qualificati > di quelli di un 
piccolo centro agricolo. In 
realta sembra evidente che le 
vicende della piccola cosca 
di Raffadali sono state stru-
mentalizzate da un grosso 
cervello e che a questi uo
mini si voglia attribuire ogni 
responsabilita per coprire 
quella dei mandanti. •- . . 
• Bastano pochi fatti a di-

mostrarlo. Ricordate quando, 
subito dopo il delitto, e par
tendo dallo scabroso menage 
tra la moglie di Tandoy e 
Mario La Loggia '(fratello 
dell'ex presidente della Re-
gione) un magistrato dalla 
fertile fantasia credette di 
individuare nella vicenda _ i 
presupposti di un delitto 
passionale e si ritrovo, piu 
tardi, con un pugno -di mo-
sche in mano? Sino a che 
punto il cherchez la femme 
era stato ispirato da un re-
gista capacissimo, in grado 
di suggestionare ,1'opinione 
pubblica e di orientare cosi 
1'andamento stesso delle in
dagini con il preciso scopo 
di fuorviarle dall'unico bi-
nario utile? • 

Certo e che, nel corso di 
questi preziosi tre anni e 
sfruttando le Indecisioni non 
sempre facilmente spiegabili 

I della polizia e della magi-

" AGRIGENTO — ll giudice istruttore dr. Fici, incaricato 
della nuova fase del caso Tandoy. 

(Telefoto < Italia > a * l'unita*) 

stratura, i veri mandanti del 
delitto — tutt'altro che pas
sionale, dunque — hanno 
avuto - la possibilita di far 
scomparire le loro tracce e 
di organizzare prima l'esodo 
degli esecutori materiali, poi 
una sottile ed abilissima di-
storsione dei fatti per accre-
ditare la tesi — che e ormai 
sul punto di diventare uffi-
ciale —. secondo la quale il 
delitto e appunto il frutto del 
« regolamento dei conti» in 
sospeso tra i mafiosi di Raf
fadali e il commissario ricat
tatore. • 
' . " . . ~ • ' / ' * * " 

Un «suicidio* 
dachiarire 

Questo elemento in realta 
esiste, come si fe visto, ma e 
soltanto la molla che ha fatto 
scatenare un disegno piu va-
to al quale erano interessa-

tutta la mafia agrigentina 
e,\biettivamente, quegli uo
mini del partito democristia-
no p\ji compromessi con le 
cosch 
I A ripV)va di cid si hanno 
le sconccrtanti • circostanze 
che rivelaV) quale vasto ap-
parato sia \ lato posto a di-
sposizione deUa piccola cosca 
di Raffadali'. lStanto il grup
po ' non e isolato, ma trae 
vita e vigore crallo stretto 
rappono che lo legta all'appa-
rato provinciale della DC e 
anche a quello localeV Tan to 
e vero che, nel coreo\delle 
nidagini, Ja Procura aveva 
disposto l'arresto del giucWce 
ronciliatore di Raffad 
Vincenzo Di Carlo, che d 
venti anni e segretario delta 
sezione democristiana del 
paese. Soltanto in un secon
do tempo il Di Carlo e stato 
rilasciato e destituito dalla 
carica che ricopriva — sem
bra incredibile, ma e pm-
troppo vero — nell'ammini-
strazJone della giustizia. 

Bastera poi aggiungere che 
Santo Limbrici subito dopo 
il delitto e fuggito negli Sta
ti Uniti con la assistenza del
la polizia! Un cuginodi Nino 
Galvano, « Zarbo >,. ammaz
zato nel 1952, era infatti 
come maresciallo di P.S. nri-
l'ufficio passaporti della que-
stura di Palermo prima che 
scoppiasse lo scandalo di que
sta estate e fosse arresta to. 
II maresciallo in persona con-
segno al" Limbrici il docu
mento falso con il quale il 
«killer» riusci a mettere 
piede in America. 

In tutta questa faccenda, il 
misterioso « suicidio > di Car
melo Nocera ha una sola 

spiegazione. Sollecitati — da 
chi? - ecco il drammaticp 
quesito che la magistratura 
ha evitato di porsi — ad ac
collarsi la piena e completa 
responsabilita delTideazione 
e soprattutto della esecuzio-
ne del delitto Tandoy, non 
tutti i mafiosi arrestati > si 
sono dichiarati - disposti ad 
accettare - 1'imposizione. - II 
Nocera, in particolare, ha al-
zato la voce, ha minacciato 
di spiattellare la verita al 
magistrato, di fare il nome 
del mandante, di compromet-
tere • nella vicenda quegli 
uomini che sono riusciti sino 
ad ora a manovrare tutto re-
stando nell'ombra. 

A questo punto Nocera, il 
testimone incomodo e perlco-
loso, e stato ammazzato. Se 
non si fa luce su questo € sui
cidio > il caso rischia di chiu-
dersi senza raggiunger* chi 
ha tenuto le flla della fac
cenda sin dall'inizio. 

G. Frasca Polara 

Ws\ 

Accursio Miraglia, il sin-
dacalista ucciso dalla ma-
fia. Tandoy ne mdividuo e 
arresto i presnnti assassin^ 
che per6 fnrono rimessl |g> 
liberta. Da allora il capo 
della mobile di Agrigento 
cambio completamente at-
teggiamenlo nei eon ft—U 
delle cosche maltose. -
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