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La storia di un magistrato negli anni ruggenti di Palermo 

Le pratiche del Procuratore Scaglione 
44 anni ininterrotti di carriera nella capitale siciliana - Interrogativi sconvolgenti sul piu recente delitto mafioso 
DalPaffare Giuliano al sacco della citta - La f uga di Liggio e la scomparsa di De Mauro - Le banconote segnate 

Due immagini, due date di una terribile storia di sangue: il cadavere di Salvatore Giuliano e il corpo crivellato di un mafioso dopo uno scontro a fuoco tra cosche a Palermo 

Dalla nostra redazioae 
PALERMO, maggio. 

Un procuratore della Kepub-
blica incappa in un selvaggio 
regolamento di conti firmato 
dalla mafia, con classics ira-
pressionante tecnica gangste-
ristica. I Killers non avevano 
di mira il portafogli del com-
mendator Scaglione; avevano 
di mira le pratiche trattate 
dal magistrato Pietro Scaglio
ne. da questo potentissimo 
Procuratore che aveva fatto 
44 anni ininterrotti di carrie
ra a Palermo, sempre a Pa
lermo. soltanto a Palermo, e 
che e stato ucciso da questo 
stesso sistema di prepotenza, 
di sopraffazione. di omerta, 
di corruzione che doveva isti-
tuzionalmente combattere. 
Ma, quali pratiche? E per-

che? E' il nodo di una indagi-
ne che non soltanto coinvolge 
una alta personality che in 
mnlti (e innanzitutto la Com-
missione parlamentare anti-
mafia) non consideravano al 
di sopra di ogni sospetto. ma 
che va dritto e sicuro nell'oc-
chio del ciclone dei foschi 
rapporti tra criminalita mafio-
sa. potere politico e organi 
dello Stato. Le piste sono mol-
te. Tutte pongono interrogati
vi sconvolgenti. Raccogliamo-

ne solo qualcuna, lungo un 
itinerario che dal primo dopo-
guerra giunge alia vigilia del
la morte di Scaglione. 

La carriera inquisitoria di 
Pietro Scaglione coincide con 
il culmine delle imprese dei 
< re di Montelepre >. Scaglio
ne e il vice del Procuratore 
Generate Emanuele Pili che 
Gramsci aveva bollato. gia 
tanti anni prima, come esten-
sore delle sentenze contro gli 
operai protagonist! delPoccu-
pazione delle fabbriche tori-
nesi. Pili. che intrattiene rap
porti amichevoli col bandito 
Giuliano come gli ispettori ge-
nerali di PS. , e Scaglione 
contribuiranno ad avallare U 
falso della morte di Turiddu 
in conflitto a fuoco. Tappata 
la bocca a Giuliano. dopo po-
co verra messa a tacere an-
che la voce di Pisciotta rin-
chiuso aU'Ucciardone. con una 
tazzina di caffe alia stricnina. 

I casi di Palermo 
II sacco della citta, le terri-

bili guerre per il controllo dei 
Mercati Generali. 1'ascesa del 
gruppo di potere dc le cui 
fortune sono legate a filo dop-
pio a quelle dei gangsters... 
Passa per le mani di Sca

glione tutto quanto ha trasfor-
mato una nobile capitale in 
qualche cosa di peggiore del
la Chicago degli anni Trenta. 
Passa per le sue mani e ci re-
sta. Non hanno seguito giudi-
ziario le richieste amministra-
tive. restano letters morta le 
drammatiche segnalazioni del-
I'Antimafia; quando qualche 
cosa si muove e per reati 
trascurabili o per generiche 
chiamate di correo (per i Mer
cati, Scaglione non e giunto a 
fare un unico mazzo di accu-
sati e di accusatori?), per 
procedimenti che hanno tutto 
il sapore di un paravento equi-
voco che non intacca mini-
mamente il potere delle bande 
del Comune di Palermo. 

Tutto cid oggettivamente si 
apparenta a tal punto col qua-
lunquismo e crea una tale sfi-
ducia generale da rendere 
persino possibile lo oltraggio 
(cancellato soprattutto per la 
iniziativa comunista) delTele-
zione a sindaco della citta di 
Vito Ciancimino. quel notabi-
le dc che si era fatto le ossa 
come gestore del settore ur-
banistico durante gli anni rug
genti in cui le direttrici di 
sviluppo sono state tracciate 
a raffiche di mitra. 

Tipico di questa tecnica del
la trasformazione dei vasti 

poteri di una Procura in sup-
porto di una fitta e spesso 
oscura trama di giochi e in 
teressi politic! sara, proprio 
negli anni Sessanta, il modo 
in cui verra gestito lo scan-
dalo dell'allegra gestione del 
Banco di Sicilia. Mai che fos-
sero raccolte e approfondite le 
denunce, anche parlamentari; 
mai che si fosse intervenuti in 
tempo. 

Scaglione aspettera che sia 
in atto una furibonda faida 
tra fazioni dc. per la succes-
sione a Bazan, e allora fara 
scattare un procedimento sul
fa base di una letters anoni-
ma. II Procuratore sara accu-
sato di non aver voluto fare 
opera di polizia, ma un gesto 
di gratitudine a) tninistro Mat-
tarella che aveva un suo can
didate alia successione di Ba
zan. I fatti si incaricheranno 
di dimostrare che un processo 
costruito in un certo modo pud 
servire a punire per una as-
sunzione di favore, ma non 
per aver finanziato le avven-
ture tambroniane con i soldi 
dei piccoli risparmiatori. 

Esattamente come accade 
per i process! costruiti da 
Scaglione contro i protagoni
st! della guerra mafiosa di Pa
lermo: assoluzioni per insuffi-
cienza di prove a valanga, e 

nessun complice politico chia-
mato in causa; la guerra ri-
prendera di li a poco altret-
tanto selvaggiamente. 

La fuga di Liggio 

E' in questa dimensione che 
si colloca la fosca. nerissima 
pagina di un Procuratore che 
firma un mandate di cattura 
contro il terribile capomafia, 
fatto in modo da non poter 
essere eseguito. Per 18 anni. 
Liggio e stato latitante; poi 
lo assolvono per insufficienza 
di prove. C'e perd il modo 
legale di non mollarlo. L'ope-
rato di Scaglione consentira 
invece alia « Primula di Cor-
ieone > di scappare e di ri-
prendere la latitanza. Sara 
messo sotto mchiesta il Pro
curatore. D Consiglio superio-
re della Magistratura decrete-
ra un « non luogo a procede-
re », ma l'indignazione e tale 
che. appena passata la buria-
na, viene decisa un'altra e an-
cor piu ipocrita soluzione: sa
ra promosso perche sia ri-
mosso dalla Sicilia. 

Ma intanto Scaglione va 
avanti per la sua strada. E' 
di questa epoca il sequestro 
del giornalista dell 'Ora Mauro 

De Mauro. scomparso la sera 
del 16 settembre sotto casa. 
Scoppia un inferno. Ma la Pro
cura dispone indagini nell'am-
biente de L'Ora. L'opinione 
pubblica nazionale si chiede 
attonita come possano acca-
dere queste cose. 

Le piste non mancano: le 
inchieste antimafia di De 
Mauro. i traffic! della droga, 
la speculazione edilizia. Ma la 
Procura si intestardisce die-
tro un mitomane (il commer-
cialiste Buttafuoco) che giura 
di potersi mettere in contatto 
con i rapitori. Lo arresta-
no su ordine personate di Sca
glione; poi, altri magistrati 
debbono scarcerarlo. In pochi 
credono che si sia trattato di 
una < topica> ; sono in molti 
a sospettare che, ancora una 
volta. la mafia sia riuscita a 
confondere le acque, a crea 
re false piste, a imbrogliare 
le carte. Sono stati perduti 
nove mesi. 

II sequestro di Caruso 

E* un caso su cui mette le 
mani Scaglione. Viene seque
strate nel Trapanese il figlio 
del cavaliere del Iavoro Caru

so, armatore. agrario. indu 
striale. commerciante. Caruso 
e una potenza. Le indagini sul 
sequestro sono ammantate da 
un riserbo assoluto. Nessuno 
sa nulla. I) caso e clamoroso 
per un preciso risvotto politi 
co: chi si e arrischiato a toe-
care Caruso ha fatto uno sfre 
gio a Mattarella, che di li a 
poco muore (o ne muore?) 
stroncato da un infarto. Chi 
pud aver osato tanto, e per
che?, non si riesce a scoprir-
lo. Tutti tacciono, mentre Sca
glione indaga. D giorno di 
Pasqua il rampollo di Cam 
so viene libera to: sono stati 
pagati dai 300 ai 500 milioni 
di taglia. Dicono che fosse sta
te di Scaglione I'idea di un 
sistema speciale. mai usato 
di contrassegnare le banco 
note servite per pagare il ri 
scatto. Fatto sta che il gior
no prima della morte del Pro
curatore. ad Alcamo saltano 
fuori e vengono sequestrate 
alcune di quelle banconote. 
Ma non si riesce a risalire a 
chi le aveva incassate. 

Giorgio Frasca Polara 

Anche questo e frutto del malgoverno e del sistema dello sfruttamento 

II racket della mano d'opera 
Dagli spari di piazza Vittorio a Torino a quelli di via dei Cipressi a Palermo — Gli esecutori e i mandanti 

Chi guadagna da questo stato di cose ed ha tutto Pinteresse di mantenerlo inalterato — Le « idee » della Fiat 

Edili disoccupati mentre attendono t I'lngaggio » a Piazza 
Vittorio in Roma 

Dal nostro inviato 
TORINO, maggio 

Come era prevedibile. il fervore del
le iniziative che si era manifestato 
airindomani del massacro del primo 
maggio, quando un minuscolo ometti-
no — Carmelo Manti — si era tra-
sformato in una sorta di erculeo John 
Wayne ed aveva disseminato di ca-
daveri un caffe di piazza Vittorio, 
il fervore di iniziative — ripetiamo 
— sta entrando negli argini delle mi-
sure ammlnistrative piu o meno con-
suete e la strage del caffe Mazza 
torna ad apparire un episodio, sia 
pure di dimension! inconsuete, di cro-
naca nera, un «regolamento di con-
tin fra fuorilegge. 

Non pud stupire; sarebbe stato sor-
prendente il contrario, perche questa 
e la regoia del sistema: relegare nel
la patologia criminale gli «inci
dent! » che potrebbero coinvolgerlo. 
Facendo valere l'ipotesi del crimine 
comune. II sistema si assolve. 

In fondo il delitto di Palermo — 
l'uccisione di quel Procuratore della 
Repubblica — e stato quasi prowi-
denziale, in quanto ha permesso di 
scacciare dalle prime pagine dei glor-
nali torinesi il quadruplice delitto dl 
piazza Vittorio e nello stesso tempo 
ha consentito — e questo non solo a 
Torino — di puntare ogni carta sul-
la «mafia che uccide*. sulla vio-
lenza del Sud, sulla legge infranta, 
sulla « sfida alia societa ». Le respon-
sabilita. cioe, tomano a limitarsi a 
chi uccide ed escludono che al di la 
della mano che spara ci sia qualche 
cosa di piu. 

Ecco: qui a Torino, quando reccl-
dio di piazza Vittorio ha fatto pun-
tare lo sguardo sul fenomeno del 
« racket della braccia», quando e 
venuto a galla con tutta la sua pe-
santezza 11 problema del « cottlmisti», 
si e parlato — visto che 1 protagonl-
stl della vicenda del primo maggio 

erano tutti calabresi — di un sistema 
importato dal Sud. giunto assieme 
al flusso migratorio dei meridionalL 
Ma i sindacalisti torinesi smentisco-
no nettamente la tesi: lo sfruttamen
to della mano d'opera attraverso il 
sistema dei «cottimisti» esisteva a 
Torino molto prima che cominclasse 
li fenomeno dell'immigrazione di 
massa; semmal e vero esattamente 
il contrario: che questo sistema, un 
tempo esclusivamente (o prevalente-
mente) torinese, e stato cesportato* 
nel resto del paese. Si tratta, cioe, non 
di un fenomeno connesso aireconomia 
agricola del Sud, ma connesso — al 
contrario — con l'incontrollato svi
luppo industriale del NonL Su que
sto fenomeno speculative si sono in-
seriti, poi. element! roafiosl e camor-
risti sicuri di una impunity che non 
derlva dalla loro forza, ma da quella 
del sistema: sono utili al profitto. 
quindi non saranno toccatL 

Sotto questo profilo raffermazione 
che la sparatoria del bar dl piazza 
Vittorio e state una sorta dl regola
mento di conti private, che non in-
veste le strutture economiche della 
citta, potrebbe anche essere sostenu-
ta; ma cid non toglle che 1 quattro 
morti e il loro assassino rappresen-
tano solo il foruncolo, rescrescenza 
visiblle: l'infezione e piu diffusa an
che se piu nascosta. 

Un esempio: molto spesso i giomall -
parlano — e giustamente si com-
muovono — dl infortuni accaduti ad 
edili il primo giorno di Iavoro. Effet-
tivamente la notizia e commovente e 
patetlca; ma quant! di quest! infor
tuni sono effettivamente accaduti il 
«primo* giorno di Iavoro? I sinda
calisti torinesi ritengono che in realta 
molti di quest! incident! che acqul-
stano una venatura patetlca non sono 
affatto accaduti il «primo* giorno: 
assai spesso il cottimista si trovava 
al Iavoro magari da mesi ma il gior
no in cui l'lncldente si verifica, quel-

10 diventa automaticamente il «pri
mo* giorno, in modo che si giustifi-
chi il fatto che l'infortunato non fi-
gura su! libri-paga, non e in regoia 
con le assicurazioni. col libretto: e. 
insomma, uno sfruttato, un clande
stine. 

Certo, a questo punto ci si potrebbe 
chiedere perche la vittima non parla, 
non denuncia una situazione di cui 
subisce le conseguenze, il motlvo e 
semplice: perche rimessrsi dall'infor-
tunio correrebbe 11 rischio dl non 
trovare piu Iavoro; si rivelerebbe un 
«piantagrane», un indisciplinato e 
il sistema non tollera i disubbidientt. 
11 sistema del « racket» e 11 sistema 
e basta. Non si pu6 dimenticare che 
a Torino, proprio alia Fiat, sono stati 
a suo tempo ideatl e mess! a punto 
i metodi piu spieteti per far tacere i 
disubbidientl, gU «indisciplinati», i 
« piantagrane ». Sono occorsl anni di 
lotte durissime per superare questa 
condizione: lotte condotte da una 
classe operala assai piu consapevole 
e sperimentata di quanto possano es
sere i «venditori dl braccia* che e-
roigrano dal Sud, privl di qualifiche, 
ma privl soprattutto — alraeno in 
gran numero — dl sensibilita poll-
tica e sindacale. 

In questo quadro e comprensibile 
che molti slano indotti a subire. E* 
male, ma non e certo loro la respon-
sabilita maggiore, dal momento che 
appare subito chiaro che non sari 
certo questo tipo di societa a proteg 
gerli, visto che essa per prima gua
dagna dal loro sfruttamento. Perche 
al centra della faccenda c'e questo 
aspetto: che 11 «racket della mano 
d'opera* guadagna sul suo! uomini, 
ma il suo guadagno e solo una pic-
cola fetta della torta che viene man-
glata invece, attraverso questo siste
ma di Iavoro, dalla speculazione edi
lizia. 

Non bisogna dimenticare, lnoltre, 
che il sanguinoso episodio del Pri

mo Maggio ha concentrate l'atten-
zione sui problem! connessl con lo 
impiego della mano d'opera nella edi
lizia; ma il a racket», la speculazione 
sulla fame, non e solo questo: quan
do la Flat «pompa * mano d'opera 
dal Sud. quali sono le condizioni fat-
te dai procacciatori? Certo. non quel-
1<; in uso neU'edilizia, dove il «pro-
prietario dl uomini» preleva diret-
tamente dalla busta-paga la sua quo
ta; ma ci sono altri mezzi. Le cam 
biali, ad esempio. Se ne 6 sentito par 
lare: il posto assicurato in cambio 
di un certo numero di cambiali che 
costituiscono un modo leggermente 
piu ralfinato di prelevare la quota 
dalla busta-paga senza toccarla. 

Anche questa 6 «mafia»? Certo. 
in una qualche misura lo e; ma an
cora una volta non e la mafia o la 
camorra a provocare una situazione: 
loro si limitano ad utllizzare stru-
menti offerti dal sistema, con i suoi 
livelli di sviluppo squillbratl, con la 
utilissima fame del Sud che fomi-
sce sempre braccia sotto costo. 

Gli spari di piazza Vittorio a To
rino e quelli di via dei Cipressi a 
Palermo, insomma. sono stati esplo-
si da individui concreti — identifica-
to uno, forse identificabili gli altri — 
ma quando quest! andranno in galera 

— se ci andranno — non si sara nsolto 
nulla: si saranno purutl degli assassi 
ni, ed e importante, ma restera per-
fettamente inalterato quel modo di 
essere della societa che li ha espressi. 
Come al solito, in altri termini, si 
saranno colpiti gli esecutori e reste-
ranno fuori i mandanti, che non de-
vono necessariamente essere dei 
mandanti a diretti», ma possono an 
che essere mandanti lndirettl: chi 
guadagna da questo stato dl cose ed 
ha tutto rinteresse di mantenerlo 
inalterato. 

k. in* 

Lettere— 
all' Unita 

Per il 
riconoscimento 
dell'obiezione 
di coscienza 
Carissimt amtci. 

ho letto con tnteresse su 
TUnita la risposta sull'obie-
ztone di coscienza e gli arti-
coli in cut giustamente si cri 
tica il regolamento di disct 
plina militare per quanto rt-
guarda la istituzione del re 
clamo e si avanzano proposte 
concrete per la d°.mncraiiz-
zazione delle fotze armate: 
queste, se applicate. aprireb-
hero le porte delle caserme 
alia Costitusione che tinora 
ne e sempre .ztata esclusa dal 
governo, democratico a pam 
le. tascista nel fatti. 

Alcune considerazioni sulla 
obteziine di coscienza Que
sta e importante, sia perche 
e un diritto civile che deve 
essere riconosciuto, sia per
che desacralizza I'esercito e 
I'obbligo di uccldere. lnoltre 
ci sono le grosse possibility 
aperte dal servlzlo civile al 
ten.ailvo, di agire nelle zone 
piu emarglnate e sfruttate del 
Paese. Naturalmente il servi-
zio civile non deve essere quel 
paieracchio che e passato al
ia commissione Difesa del Se-
na'o (gli oblettori sarebbe 
ro sempre sottopoiti ai codi 
ci militarl: ci sarebbe la com
missione che qiudica se uno 
e un simulatore: bisoana aver 
dato prova di « pactfismo»; 
non si pud decidere di n o-
biettare» dopo i 20 anni di 
eta o mentre si sta facendo 
il servlzlo militare ecc). 

Desidererel sapere se il 
PCI intende tare qualcosa di 
piii concreto per il riconosci
mento giuridico dell'obiezio-
ne. 

Cordlali saluti. 
N.T. 

(Busto A. - Varese) 

Per il riconoscimento giuri
dico dell'obiezione dl coscien
za sono stati presentati al 
Parlamento nel corso di que
sta Legislature numerosi di-
segnl di legge. In particolare 
al Senato essi portano la fir
ma del democristiani Marco-
ra, Burtulo e altri; dei sena
tor! indipendenti di sinistra 
Anderlini. Albanl, Parri e al
tri; e inflne dei senatorl del
lo PSITJP Alberello. Valori ed 
altri 

1 senatorl comunisti non 
hanno presentato un proprio 
disegno d- legge che sarebbe 
stato superfluo piu che as-
giuntlvo degli altri; ma si dl-
chiararono sempre pronti a 
dare il proprio appoggio a un 
prowedimenti di tal genere. 

.Ess! parteciparono pertanto 
attivamente in seno alia IV 
Commissione legislativa (Di
fesa) alia dlscussione del dl-
segnl di legge e alia elabora-
zione dl un testo unificato 
che attende ora l'approvazio-
ne deflnitiva dell'Aula. Tutta-
via questo testo. pure san-
cendo in linea di principio il 
riconoscimento giuridico del
l'obiezione di coscienza, lo 
condiziona con tali e tante 
riserve e limiti da non avere 
ottenuto In Commissione il 
voto del senator! della sini
stra indipendente. psiuDpini e 
comunisti, i quail, tutti. han
no dichiarato che riprende-
ranno in Aula una risoluta 
azione per perfezionario se-
condo un giusto intendimen-
to 

Se il lettore che ha posto a 
I'Unita la questione me ne fa
ra richiesta dlretta. io gli 
mandero sia 1 disegrii di leg
ge originari sia 1 resocontl 
sommari delle sedute di Com
missione nelle quali furono 
discussi. 

DMBERTO TERRACINI 
(Senatore del PCI) 

Gli anarchic! e la 
nostra lotta 
per la giustizia 
e la verita 
Cam Unita, 

sono un vostro lettore non 
iscritto al PCI. Nei giorni 10, 
11, 12 aprile si e svolto a 
Carrara con ta partecipazione 
di 500 persone circa, di cui 
l'80*/» giovant, il X Congresso 
nazionale degli anarchict, do
ve per la prima volta si e 
cercato di dare alio stesso mo-
vimento un'orgamzzazione e 
una fustone tra i vari gruppi, 
afftnche H movimento incida 
piu da vicino sui problemt 
che oggi ci assillano. 

Queste cose le ho apprese 
da giornali reaztonari quali 
II Resto del Carlino. La Na-
zione, II Corriere della Sera 
ecc. lo non riesco a capire 
come voi possiate ignorare 
questo movimento che. anche 
se lotta con principi e fina-
litd fa parte che le Imalita 
dovrebbero pot essere le stes-
se!) diverse dalle vostre, com-
batte contro » tostri stessi 
nemici. Del resto, proprio in 
questi ultimi tempi avete 
sfruttato gli anarchici per fi-
nalita voftre di partito fredt 
il caso Pinelti, Valpreda o lo 
articolo sul film * Sacco e 
Vanzettt»); dico questo per
che io stesso in tempo eletto-
rale ho visto un vostro mani
festo cosi scritto: « Volete sa
pere come e morto PineUi ? 
Votate PC1». 

lo penso che qualche rtga 
avreste potuto spenderla per 
questo Congresso anarchico, 
anche se vox lo giudicate anti 
storico e superato 

In attesa che questa lettera 
venga pubblicata per amore 
della verita, vi saluto. 

SERGIO LEONARDI 
(Massalombarda • Ravenna) 

La critlca di non aver se 
guito sul giomale il congresso 
anarchico di Carrara, credia 
mo di doverla acoettare. An 
che se le nostre posiziom 
sono evjdentemente diverse, si 
trattava pur sempre di una 
notizia degna di attenzione 
Con altrettanta franchezza 
non possiamo invece accetta 
re respressione de) lettore se 
condo cui avremmo nsfrutta 
to gli anarchici» per nostre 
finalita di partito. Lottiamo 
dalla parte della verita e del 
la giustizia, lottiamo contro 
la repressione e la violenza 

polizlesca e ne dilendiamo le 
vittlme, dl qualslasi parte a» 
se siano Ci siamo sempre at 
tenuti a questa linea, marcan 
do nello stesso tempo, con la 
massima chiarezza le diver 
genze ideologiche e politiche 
E' un Tatto — i) lettore m> 
converra — che soltanto se 
il Partite coinunistH sara piu 
forte, nel Paese in Parlampn 
to, in ogni campo, pntra ai 
servi qualohp fonriaia sneran 
za — ad esempio — di far 
emergere finalmonte la verita 
iftorno alia morte di Pinelli 

Profilo di 
un fascist;! 
Caro dtrettore, 

ho seguito con attenzione 
la vicenda che ha coinvolto 
Gtorgio Pnund, uno dei diret-
tori del Candido e Ditto De 
Laurentis Non vogtto anttct 
pare un qiudizto. che non mt 
compete, su questa vicenda, 
tuttavta, credo che tutta la 
stampa non abbia a/lrontato 
con la dovuta attenzione t tra-
scorsi del dtrettore del Can 
dido 

Una recente puoottcuztone 
Profilo di un « galantuomo » 
(Cosemu IU70J after ma «Gior-
gto Pisand, ha tratto t natalt 
a terrara, ha fatto... I'eroe del
ta Repubblica soctale. e ttmto 
nel lU4b nelle careen giudtzta-
rte di Pistota per i reati d\ 
collaboraztone, sequestro dt 
persona, raptna Sempre pet 
raptna fu raggtunto da un sa-
condo ordine di cattura (...) ». 

Da tempo sto facendo rtcer 
che sulla storia della Reststen-
za nel pistoiese e mi sono im 
battuto non poche volte m 
questo nome Le vicende allu-
cinanti della Repubblica di 
Said sono rtevocate nel libro 
di Giorgio Pisand La genera-
zione che non si e arresa (Mi-
lano 1968 111 edtz.) In questo 
libro Pisand confessa candi-
damente, che « avevano anclis 
eseguito dei rastrellamenti: 
niente da eccepire » (p 297 J 

Nei giorni dopo lotto set
tembre, scrwe Gtorgio Ptsand. 
« quando ancora Pistota ' era 
terra di nessuno e dt Musso 
linl non si sapeva nemmeno 
se era vivo o morto, avevamo 
riaperto la Federazione tasci 
sta e ci eravamo armatt unen-
doci alle masse scatenate che 
si erano lanctate al saccheg-
gio delle caserme I tedescht 
scest dal passo della Colltna 
avevamo trovato un ptigno dt 
ragazzi, in camtcta nera. devist 
a farst rtspettare Pot era co-
minciata pet me (..) e per 
tutti gli altri. la grande av-
ventura della Repuhhlica so-
dale v. 

Ben s'tntende che (ra questi 
ragazzi pistoiesi e'era anche 
lui, Giorgio Pisand, cot suoi 
compart Mafilas Manim. Ago-
sttno Danesi, Bnzo Pasi e al
tri i cui scritti e dtscorst tan-
no bella mostra dt se nel 
Tempo nostro, orgatto degli 
universitan repubbltchint dt 
Pistoia e ne II Ferruccio, set-
timanale del partito tascista 
repubblicano dt Ptstota Nelle 
righe che abbtamo rtportato 
Giorgio Pisand allude ad una 
delle pagine piu erotche e piu 
spontanee della Reststenza tta-
liana. L'assalto delle masse po 
polan pistotest alia caserma 
della milizta (asctsta avvenuto 
I'll settembre 1943. quando st 
seppe che i tedescht. dopo il 
tradtmento della classe dirt-
gente, stavano occupando VIta
lia. Si tratta di uno dei prtmt 
episodt dt reststenza armata 
al nazifascismo del settembre 
1943. di cui par Id anche I'Uni
ta clandestina. e che oggt e 
stato, a torto, dtmenttcato 

Ma e lecito chiederst quali 
erano le idee con cut Gtorgio 
Pisand st faceva « rtspettare »? 
Non sara male riprendere al-
cuni suoi gtudizt sul processo 
di Verona tratti da un artico
lo dal titolo Rivoluzione ap-
parso su II Ferruccio del ?4 
gennaio 1944 Giorgio Pisand 
scrisse: <r La tuctlaztone di 
cinque dei component! dai 
Gran Consiglio e il prtmo atto 
veramente rivoluzionario del 
partito. Come fascisti e come 
italiani lo avevamo chiesto a 
gran voce (...). Ora che sia
mo stati duri verso t fascisti, 
vogliamo essere altrettanto 
duri con i non fascisti (...) 
vogliamo che in un domani 
non lontano il titolo dt fasci-
sta diventt I'unico e piu am-
bito; vogliamo che domani 
nelle nostre tile entrino solo 
i piii degni (...) » 

Tuttavia la storia e la lotta 
dei popoh hanno fatto naufra-
gare i suoi sognt e hanno tra
sfor mato il termine tfascista*. 
come osserva Pisand. in * un 
autentico insulto. un oltrag
gio > (p. 143) E come il diret-
tore del Candido sta stato 
* duro» coi non fascisti, cot 
partigiani lo confessa ripetu-
tamente quando rtevoca il pm-
rtodo della Resistenza. « // lu-
po perde il pelo ma non H 
vizio», perche il Pisand ha 
continuato • tare il persecu
tor degli ex partigiani come 
dimostra in modo esaurtente 
Valtro suo Itbello Sangue 
chiama sangue Ma non e or-
rivato il tempo che ttntsoa 
questa sua persecuztone am-
tipartigiana e sta chiamato m 
rispondere di-apologia di fa-
scismo?! 

Prof. RENATO RISALITI 
(Pistoia) 

Alia frontiera 
«via libera » per 
Panto del prete 
Stgnor dtrettore 

sono andato a passare li 
giorni presso miei familtan m 
Vittorio Veneto 11 3 apnle. 
alle 8 del mattino, passavo 
la frontiera a Chiasso Sono 
rimasto amareggtato da que
sto fatto. 

Tutte le macenme e caltgte 
sono state perquisite Solo 
una macchtna ttaltana guida-
ta da un prete e %tata auto-
rtzzata a passare lenza nem 
meno termarst Ci sono totse 
delle norme o delle regole 
speciali per queste «pecorel 
'e » del Vaticano* 

La prego di creaere stgnor 
dtrettore, at miei scnttmentt 
piii slncen verso '/ suo gtor 
nale cui auguro mnlta pro-
sperita 

SNYDERS JOSEPH 
(Strepy-Bracquegnics - Belglo) 


