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« I I potriarca », di Antonio Lanzone 

Una famiglia 
del Mezzogiorno 
II romanzo scritto da un professors di files* 
fia in yn istituto romano giudicato nan da an 
critico iatterario ma da un « noma del Snd » 

INCHIESTA SULLA MAGISTRATURA CHE CAMBIA IN ITALIA 

giudici condannati 
I « casi» dei sostitnti procurator! Marrone e Peace — La « rivolta » partita dalla pretura — Mancano gli agenti di polizia giudi-
ziaria — Le proposte di Magistratnra Democratica — Come rispondere ai bisogni di una societa assetata di giustizia autentica? 

Non sono un critico let-
terario. Sono solo un letto-
re, il quale e naturalmente 
tratto a dare dellc opcrc 
che legge una sua valuta-
zjone, che vuole avere e ha 
soltanto il signifies to (non 
dico il valore) di una ma-
nifestazione puramente per-
'sonale, lontana da ogni pre-
sunzione, non solo di in-
fallibilitA, ma anehe, come 
oggi usa dire, di credibilita, 
sia pure relativa. Non pen-
to mai quindi che sia pro-
prio urgente e necessario 
d ie io renda altri partecipe 
dei roiet giudiri, pago come 
sono di conservarli per me, 
valgano quel che voglian va-
lere. 

Questa premessa, che 
qualcuno puo forse consi-
derare superflua, ha pure 
una sua ragion d'essere. La 
quale e tutta nel fatto che 
questa volta, invece, chiuso 
il libro che ho appena fin i to 
di leggere, non so resistere 
alle molte e eccezionali ra-
gioni che mi inducono a 
fame una segnalazione che 
ha, purtroppo, il solo torto 
di non esser quella fornita 
di forte e accattivante auto-
revolezza, di cui il libro, a 
mio parere, sarebbe piu che 
meritevole. 

L'autore e Antonio Lan-
zone, un meridionale, pro-
fessore di filosofia in un 
istituto romano, e il roman
zo e intitolato <I1 patriarca* 
(Edizioni dell 'EI ef ante, Ro
ma 1969, pag. 467, lire 3000). 
La storia si svolge in un 
piccolo e misero paese del 
Mezzogiorno tra la prima e 
la seconda guerra mondiale. 

L'intonazione del libro, nel 
auo intreccio e nel suo sti
le, e dialettale, e uso l'ag-
gettivo in un senso che non 
solo non vuole aver nulla 
di limitative ma anzi trae 
la pienezza del suo signifi-
cato dal riferimeirto a un 
toccante quadro di manife-
stazdoni umane e social i, 
che, pur contenute nei limi-
ti della ristretta collettivita 
di un povero paese meridio
nale, riflettono, con un'in-
genua potenza priva di ogni 
retorica e di ogni conven-
zionalismo, atteggiamenti e 
sentimenti di profonda e 
perenne umanita. 

Ho letto in questi ultimi 
anni, sia nel campo della 
narrativa sia in quello della 
eaggistica, ben pochi lavori 
che hanno con tanta e cosi 
forte incisivita descritto la 
vita della povera gente del 
Mezzogiorno, mantenendosi 
lontano da ogni rappresen-
tazione di maniera come da 
ogni piu o meno ipocrito 
pietismo o, peggio, da ogni 
mai dissimulata commisera-
zione paternalistica: tutte co-
«e che, purtroppo, sono ap
punto cosi frequenti nella 
cosi detta letteratura meri-
dionalistica. 

Bisogna conoscere il Mez
zogiorno e esserci vissuto 
dentro per lunghi anni, a 
contatto diretto e continuo 
con la gente che lavora 
(quando riesce a lavorare!) 
e che e sempre vittima in-
colpevole di uno spietato 
ordinamento sociale, per in-
tendere in pieno la fedele 
rappresentazione che ne fa 
il Lanzone, raggiungendo, 
senza sforzo e con onesta 
aemplicita di mezzi, effetti 
artistici di efficacia che non 
©aito a definire eccezionale. 
II dramma del doposcuola, 
I'emigrazJone in massa, le 
cruente Iotte contadine, gli 
stenti. desolati di una dura 
fatica agricola, tutto ci pas
ta dinnanzi agli occhi at-
traverso la dolente media-
zione di una povera vita di 
viWaggio, nella quale i sen
timenti fondamentali del-
l'esistenza umana — 1'amo-
re, k famigHa, la solidarie-
ta, il dolore, gli istituti di 
conservazione — si manife-
atano neHa loro primigenia 
immediatezza, senza infingi-
menrti, col calore proprio 
delle cose ingenue e spon
tanea. 

La fcrarna ha per centro 
una famiglia contadina, con 
la sua aepra fatica, i suoi 
moHi affanni, le sue poche 
gioie: un'esistenza che si 
evolge neU'ambito di una 
eolidarieta familiare tutta 
improntata a una costante 
eoigenza comunitaria, fuori 
da ogni egoistico ind i vidua-
liwno, la quale, se non ha 
hmiti piu eateai, e perche 
la societa la costringe, at-
traverao feroci claustire e 
hribizioni claasiste, a rima-

rincbiuM, come in uni-
• afouro fortilizio, nei 

brevi corrfini della famiglia 
II « patnarca >, al quale il 

romanzo s'intitola, e appunto 
il vecchio capo della fa mi 
glia. la quale intorno a lui. 
guidata da lui, vive la sua 
grama vicenda. che dall'at-
moafera di chiusa e antica 
rassegnazione, in cui fino ad 
oggi si e sempre mossa, ora, 
sotto la tragica spinta della 
guerra e delle agitanti an-
sie del dopoguerra, si sfor-
za di uscire, scossa, com'e, 
da nuove e diverse inquietu-
dini e da aspirazioni a una 
vita migliore. E il romanzo 
appunto muove da questi 
primi segni per sfociare, at-
traverso vicende via via piu 
incalzanti. in un movimento 
di oecupazione di terre, che 
la spietata repressione, im-
posta dai grossi agrari as-
senteisti, soffoca nel sangue, 
e nel quale cade assassinato 
il giovane nipote del < pa-
triarca ». E' una vecchia e 
purtroppo sempre nuova sto
ria, che trova nella trasfigu-
razione artistica del Lanzone 
una sua com mossa consacra-
zione, in cui convergono in-
sieme la luce dol sacrificio e 
l'oscura brutalita dell'ag-
guato. 

Concludendo: non sarebbe 
difficile stabilire a quale tra-
dizione letteraria puo rial-
lacciarsi il romanzo del Lan
zone, ove appunto si ritenes-
se necessaria una siffatta ri-
cerca. E ammetto senz'altro 
che alcuno possa ritenerla 
tale. Quanto a me, penso che, 
ai fini che mi son proposto, 
e opera artisticamente eom-
piuta, alia quale niente man-
ca perche possa esser consi-
derata come una delle mi-
gliori e piu originali tra 
quelle pubblicate in questi 
ultimi anni. 

A questo punto mi si po-
trebbe ehiedere se, fermo 
nel suo complesso il giudizio 
positivo, io proprio non ere-
da che ci sia nulla ne] ro
manzo che si presti a qual-
che osservazione critica o 
che comunque rientri nella 
sfera dell'opinabile. Rispon-
do che potrebbe anche darsi. 
Senonche — ripeto — io non 
sono un critico ne intendo 
far opera di recensione cri
tica. Sono, come ho gia det-
to, solo un lettore che, a let-
tura finita, sente vivo il bi-
sogno di segnalare, come me-
glio egli puo, un'opera che 
per la sua consistenza arti
stica e per la sua ispirazione 
sociale e da giudicare vera-
mente bella. 

Fausto Gullo 

E i poliziotti stanno a guardare 

Non * certamente « II grlssino > ne « II gamberetto >, le ragazze-copcrtina che fino all'anno scorso simbolegglavano la 
moda dolla donna longiliMa od osile fino all'lnvorosimlle. L'attrice Vicky Hodga sombra piutloato Inclin* a soguiro le 
orm* (• le diote) di ox vamp come Jana Mansfield • a osibire generoMmonto M *t«ssa in scollature vortigino&e, SI e 
presontat* a Londra alia prima del suo film « Midnight Cowboy » con queit'abito bianco da dobuttant* matiziosa • ancora 
prima di entrare in teatro ha avuto la cortezza di non passaro inoss«rvata. Gli stostl poliziotti addotti al traffico per un 
attimo hanno perso di vista il loro dovore, come la foto comkamente dimostra. II trucco, sambra dire l'attrice, ha 
funzionato ancora una volta. 

Dopo Io scandaloso inlervenlo della direzione conlro il servizio su Benjamin Spock 

No dei giornalisti TV alia censura 
Un documento votato dall'assemblea del Telegiornale conferma la sostania della nostra denuncia e chiede 
garanzie sul lavoro alia Rai-Tv • La bugia dei « mofivi te cnici » e la necessita di chrarire ufficialmente I'episodio 

I giornalisti della Rai-Tv so
no intervenuti, con un chia-
nssinio ordine del giorno vo
tato daH'assemblea del Tele-
g.o:-..le, nella soandalosa vi
cenda del servizio su Benja
min Spock censurato dall'alta 
direzione deU'azienda; confer-
mando cosi, con la loro pre-
sa di posizione, che il «rin-
vio » dell' Incontro realizzato 
da Gregoretti e TarquinJ non 
e affatto dovuto — come af-
fcrma ufficialment* la Ral — 

a uniitivi tccnici ». oonsl ad 
un intervento politico (che 
s( : \ . - 'o il clamore (loUc de-
nunce costringe oggi a ridi-
mensionare). 

Si ricordera, infatti, che lo 
Incontro con Benjamin Spn<-A 
doveva andare in onda lune-
di scorso e che era stato an-
nullato all'ultimo minuto in 
se)?uito a n pet un interventi di 
De Peo, Bernabel e del pre
sidents Sandulli (il servizio 
ricordava le violenze della po-

Per il sinodo dei vescovi 

A Roma da otto paesi 
i preti contestatori 

I membri della « Sogreteria 
deU'aascmblca europea dei 
preti > (AEr1; si sono riuniti 
per due gx>rm a Bruxelles alio 
scopo di preparare la riunione 
che terranno a Roma dal 10 
al 16 ottore. Al termine delja 
riufiiooe deiia segreteria e 
stato pubblicato un comurrioato 
nel quale si dichiara: < Noi 
non vogliamo ne attaocare ne 
infastidire il Sinodo ma aiu-
tare i veaoovi desiderosi di ap-
plicare i fatti emersi al Con-
cilio ecumenico Vaticano se-
oono». 

Nel comunioato, i preti, i 
quali dichiarano di preferire 
1'eaprewione di c preti aoUda-
li» a quela di «preti conte
statori » annunciano che otto 
Paesi europet (Belfio, Otan-

da, Germania. Italia. Spagna. 
Francia, Austria e PortogaHo) 
paneciper^nno alia riuiii«ie 
di ottobre. Saranno inoitre pre-
senti < deiegati laid > e oseer-
vatori di oltre Atlantico. 

Nel comunicato la segrete
ria delTAEP dichiara: t Noi 
andiamo a Roma per espri-
mere chiaramente che siamo 
uomtni di chiesa >. 

U comunioato mette in ri-
lievo < rimportanza partico-
lare » c per to sviluppo ddle 
chiese locaU» del prossimo 
sinodo dei veaoovi oonvocato 
a Roma e aggiunge che c una 
collegialita meglio compreaa 
e meglio appiicata deve pre-
valere su un centralismo gia 
troppo eaagerato ». 

hzia Usa contro l manifestan-
ti per la pace nel Vietnam). 
Come era da »tu?ndpr.si una 
imbarazzata smentita annun-
ciava il « rinvio » del filmato 
per lunedl 6 ottobre. Questo 
mezzo passo indietro nasre-
va, oltre che dalle denunce 
pubblirhe. anclie dapli inter
venti operatt dall'Agirt (l'as-
sooazione do giornalisti tele-
visivi) e, in particolare, da 
una tempestosa rmnione della 
assembles di redazione del 
Telegiornale. 

In questa riunione, fra l'al« 
tro, s'e votato il documento 
— che di seguito riportiamo 
- che pone precisi lnterro-
ga'ivi e chiede chiare garan
zie sui rapporti interni alia 
azienda. sulla resnonAahilitA 
professionale; pretendendo 
giustamente che si faccia lu
ce chiara sullo scandaloso epi-
sodio. II documento dice in
fatti: 

«L'asaemblea di redazione 
cW Telefriornale ha esarrunato 
11 problema relativo alia man-
cata traamlssione — assente 
da Roma i] direttore del te
legiornale — dell'Incontro con 
il dottor Spock, pediatra di 
fame internazionale ed espo-
nente della cultura america-
na, impegnato nella vita ci
vile degli Stag Unit). 

« NeU'esprimere il suo con-
aanao all'intervento dell'Agirt 
per accortare le ragioni rea-
li rirf rlnvjo, non aoddisfatta 
dalle motivn/ioni tecniche ad-
dotte, prende atto dell'impe-
gno espresso aU'Agirt dal Di-
rettore generaJe a che la tra-
smissione venga messa in on
da al pill presto. 

c L'aaaembte* da tnoltra 
mandato all'Agirt di continue 
re a avolgara la sua aatone 
presso U Presidente e I'Ammi-
nlatratora ddagato ai fine <M 

ottpnere una valutazione glo-
bale della vicenda. 

« L,'assembles fa propria le 
posizioni assunte daiU'Agirt 
che ribadiscono le responaa-
bilita exclusive dei dkrettOTi 
di testata e del direttore ge. 
nerale per quel che riguaraa 
la linoa dei programmi gktr-
nahstici di fronte al eomitato 
direttivo della RaJ. 

« I Riomalisti del Telegior-
nale danno inoitre mandato 
all'Arfrt di porre nei oollo-
qui con i vertici azdendall pre

cisi quesiti rirca: la fun?iono 
e la responsabihta, ai diversi 
livolh, dell'ajta dingenzii 
aziendale; sui criteri e sui 
modi con cui vengono eserci-
tate le funzioni di earante, da 
parte del President* e di di
rezione collegiale da parte del 
Comitato Direttivo della Rai, 
sul funzionanjento e sm com-
piti degli staff che in nes-
sun modo possono lntorveni-
re con funzionj censone sul-
l'attuazione dei programmi 
giomalistici». 

Ferme le consultazioni 
fra sindacati e RAI-TV 

\ryctr* una "o!ta la direzione della Rai-T'.' •«*»•? di •»r^ir/i 

le orgamzzazioni smdacali ai margiru della vita aziendale, pur 
ten Undo di renderle corresponsabili alle soelte pohtico-ammi 
nistrative operate dall'alto. Questo il senso del documento uni-
tario flrmato dalle organizzazioni sindaoak della Rai (Cgil. Cisl, 
L::!, Snater) con il quale si fa il punto sulla npresa di queftli 
€ incontri > con la diresiooe che furono uno dei risultati strap-
pau con le battagUe dei meai scorsi. 

In realti rAzienda t oon ftssando preventivamente gli argo-
menti da trattare, di fatto avuota di contenuto gk accordi rag-
gjunti sulla consultazione > I sindacati si sono dunque trovati 
neU'impossibilita di diacutere problemi < complessi ed impw-
tanti, quali quelli che attengono alia organizzazione aziendale. 
I'utiLzzazione del peraooaie e U pcograrnmaziane >. ed hanno 
pertanto < chiesto di conoeoere per iscritto i criteri ed i me-
todt che stanno alia base delle soelte ax»end*li >, nonche i pro
blemi e c la posiskme dell'Axknda stesaa au questi problemi ». 

NeUo ttesao documento 1 sindacati chiedono precisi chiart-
menti sul case dalla traanriasiooa dedicate a Spock, rilevando 
che di conaueto gli spostamanti « gli annuUamenti di pro
grammi oolptscone « programaa unpegiuiti che suscitano grosae 
ttteae neU'opinions puboUoa*. 

« Ci sono magistral che per 
il solo fatto di avere idee di 
sinistra sono condannati per 
tutta la vtta a giudicare solo 
piccoli Jurti, o altri reati di 
p<Ka importama >. Queste pa-
rule sono di una relatione uf-
rtciale ad un congre=>so di ma
gistral. 

A prima \ista, speoaimente 
in chi e abituato a pensare 
alia magistratura come ad un 
complesso di uomini senza 
ideologia. legati esclusivamen-
te alle leggi e ai codici. una 
frase del genere potrebbe ap-
parire l'esasperazione prote-
stataria di alcuni malcontent!. 

Ma basta andare indietro. e 
neppure tanto. con la memo-
ria, e troveremo non uno, ma 
dieci. cento casi di discrimi-
nazione tra giudici. E non 
parliamo delle discriminazio-
ni di fondo che si hanno nei 
concorsi, nelle carriere (non 
e raro che accada che un 
giudice di sinistra aspetti per 
anni di essere promosso e di 
essere designate ad un inca-
nco che altri. meno merite-
voli di lui. hanno da tempo 
ottenuto), parliamo invece del
le discriminazioni. non meno 
gravi, di tutti i giorni. Dei pro-
cessi particolarmente delicati 
acmpre assegnati alia stessa 
sezione perclic da « affidamen-
to *. di istruttorie tolte ad un 
magistrato progressista e af-
fidate ad altri di sperimentata 
fede conservatrice. Procedi-
menti e indagini avocate dai 
superiori per motivi certo non 
chiari anche se formalmentp 
legittimi. Esempi? In piazza 
Cavour, a Roma, gli studenti 
fecero una assemblea proprio 
davanti al palazzo di Giusti
zia, quando ad un tratto, sen
za preawiso, la forza pub-
blica caricd. I soliti fermi e 
arresti. 

Un proieffife 
e uno fsfrufforia 
Le denunce finirono sul ta-

volo del sostituto procuratore 
di turno, il dott. Franco Mar
rone. L'inchiesta duro appena 
due giorni perche improvvi'ia-
mente. mentre il magistrato 
stava raccogliendo gli interro
gator!, Tistruttona gli venne 
tolta dal procuratore capo e 
nffldata ad un altro magi
strato. 

C'e bisogno. a questo pun-
to. di dire che il dott. Mar-
rnne. negli ambienti di pa
lazzo di giustizia a Roma, e 
t-onsiderato un uomo di sini
stra, comunque una delle 
punte avanzate del discorso 
rinnovatore che tanti giovani 
magistrati portano avanti nel
le aule di giustizia e fuori? 

Un altro caso, ancora piu 
clamoroso. In un ufflcio al 
centro di Roma Renzo Rocca. 
il factotum del SrFAR, l'uomo 
che sapeva tutto di milion: di 
italiam, e che mantenne per 
lunghi anni i eollegamenti tra 
lo spionaggio italiano e i gran-
di industrial!, venne trovato 
morto con un col no di pistola 
alia tempia. Oli investigatori 
si affrettarono a deiinirlo un 
suicidio, agenti del controspio-
naggio intervennero per impe-
dire clie si aprissero, nel cor-
so dell'inchipsta, cassetti e 
raccoglitori die potevano con-
tenere, dissero, documenti 
compromettenti per la sicu-
rezza della nazione. 

II caso voile che di turno, 
quel giorno, alia procura del
la Repubblica, ci fosse un so
stituto. Ottorino Pesce, espo-
nente di Magistratura demo
cratica. una delle correnti piu 
avanzate delJ'Associazione ma
gistrati, il quale vuol vedere 
chiaro in questo c suicidio > e 
non archivia U caso. L'istrut-
toria ando avanti qualche tem
po. poi il procuratore gene-
rale presso la Corte di Appel-
lo, Guarnera, avoc6 a se la 
pratica e dopo qualche mese. 
nel corso del discorso inaugu-
rale all'apertura dell'anno giu-
diziario. ne venne annunciata 
rarchiviazione. 

Due casi clamorosi che di-
mostrano la &ot>Laaziale man-
canza di democnazia ir. un si-
stema piramidale come quello 
in cui e orgamzzata la nostra 
magistratura. Senza poi par-
lare dei proeessi nolitici che 
riniscono invariabilmente sem
pre alia stessa sezione, spe-
cialmente se imputati sono 
operai o studenti. Questo ac-
cade a Roma, a Milano, a Fi-
renze e perftno nelle piu pic-
cole citta. a dimostrazione che 
it \M» prublema di uomini, ma 
ancor piu un problema che 
nasce dal sistema. 

A questo stato di cose, che 
mette nel nulla, tutte le belle 
parole della nostra Costituzio-
ne sul giudice naturale. sul-
rindipendenza del magistrato, 
come rispondono 1 nuoui ma
gistrati? 

La c rivolta » e partita dal
le preture e porta una data 
precisa: 3 ghigno '68. Quel po-
meriggio nella aede della pre
tura untftcaU di Roma, ai 
tanne un'assembtea straordi-
narta del magistrati daU'uffl-
ek> alia quale parteciparono, 
oltre al consigUere dirigente, 
circa 80 giudici. In quella aede 

veniva proposta e aporovata 
la istituzione di una commis-
sione di studio con funzioni 
consultive. composta di cinque 
membri eletti da tutti I magi
strati della Pretura. E' facil-
mente intuibile cosa puo rap-
prvsentare una simile commis-
sione. anche seiza farsi. e l 
« nuovi •» magistrati non se ne 
facevano soverchie lllusioni. 

Per la prima \olta una com-
missione. democraticamente e-
letta. afftancava il capo nella 
conduzione deH'ufncio. propo-
nendo soluzioni, elaborando 
progetti. interveoendo per e-
sprimere il proprio parere an
che su questioni particolari. 
O r a da attendersi una rea-
zione e questa puntualmente 
arrivo: prima il presidente del 
tnbunale blocco la formazione 
del comitato di studio, poi un 
gruppo di quindici pretori fece 
ricorso al Consiglio Supenore 
della Magistratura per conte-
stare liniziativa. Dall'esterno. 
immediatamente. inizio una 
campag->a di stampa. chiara-
mente tspirata dalle forae piu 
conservatrici. I titoli che ap-
parvero sul Roma, sul Tempo, 
sul Hesto del Carlino. su Lo 
Specchio. erano pressappoco di 
questo tenore: * Commissione 
di studio per il controllo dei 
magistrati s>; * Si tenta di po-
liticizzare il giudizio dei ma
gistrati »; «(I Soviet in pretu
ra »: «Politiea a Palazzo di 
giustizia >. 

Ma il Consiglio superiore 
della magistratura. esaminan-
do l'esposto dei 15 magistrati. 
approvo con 17 voti favorevo-
li. 4 astenuti e 1 contrario 
la Commissione di studio. Da 
allora i cinque membri di que
sto nuovo organismo, compo-
sto dai magistrati Amendola, 
Ciani. Gneco. Placco e Vene-
ziano hanno lavorato e hanno 
impostato un lavoro che ha por-
tato un'aria nuova negli am
bienti della pretura. Tanto che 
la stessa Unione dei Magistra
ti Itahani. che raccoglie l'ala 
piu conservatrice della magi
stratura itaUana, non ha po-
tuto fare a meno di qualifica-
re le commivsioni di studio co
me « un esperimento interes-
sante ». 

I risultati di questa attivita 
consultiva negli uffici di pre
tura sono evident!. Sono stati 
elaborati tre documenti. uno 
sui criteri di assegnazione dei 
magistrati alle varie sezioni e 
sui criteri di trasferimento fra 
le sezioni stesse. un secondo 
sulla polizia giudiziaria, il ter-
70 sulla oompetenza del pre-
tore penale incaricato del co-
siddetto turno esterno e sui 
rapporti con la sezione dete-
nuti. 

A leggere le indicazioni de
gli studi. tutti approvati dal 
pretore capo dott. Mazza e 
gia in parte resi operativi. 
non si riesce a capire i mo
tivi dell'accanimento con cui 
le destre si battono contro 
l'istituto del comitato consul-
tivo di studio. Ma basta leg
gere le relazioni perche tutto 
divciiti molto chiaro. Si ap-
prendc da questi documenti 
che dei sessanta agenti di po
lizia giudiziaria solo 5 nella 
pretura di Roma sono adibiti 
alia loro vera funzionc. men
tre gli altri fanno servizio, di-
ciamn, di ordine pubbheo. e 
che per svolgere decentemen-
te il servi?io servirebbero al-
meno altri sessanta agenti e 
carabinieri. Si scopre anche 
che gli apenti non ci sono per
che altrimonti un pretore, for
te della propria autonta. po
trebbe preodere un carabi-
niere, due carabbieri. dieci 
carabin'eri e andare ad esem-
pio a bloccare uno scempio 
edilizio. Invece non avendo a 
disposizione uomini sufflcien-
ti deve rivolgersi o in questu-
ra o al comando territorial 
dei carabinieri speciflcando 
per quale tipo di operazione 
gh occorrono gli uomini. 

Confroffo 
sulk senterM 

Dopo pochi minuti, state 
tranquilli, i superlori del pre
tore saranno informati della 
co&d e uo«i e raro che un or
dine dall'alto (e il grave e 
che tutto e perfettamente le
gale e legittimo) blocchi tutto, 

Cosi si scopre che la man-
canza di uomini aerve per n-
tardare l'esecuzione dei man-
dati di oattura, almeno fino a 
quando del provvedimento non 
0 slata mes&a ai corrente la 
Procura della Repubblica. che 
potra cos! intervenire per con-
trollame i conteouti e i mo
tivi. Si capisce, leggendo le 
relazioni, perche da fastidio a 
molti che sia il giudice il qua
le riceve la denuncia. ad emet-
tere i prowedunenti del caso 
e non un altro ufnek) come 
prima accadeva. Ad eaempio 
se e'era di mezzo un detenuto 
era sempre la VII Sezione che 
interveniva. La verita e che 
se prima bastava mettcre uo
mini fldati che la pensasaero 
in un carto modo In qua! po-
sto chiave. ora si dovrebbero 
mettere uomini ad hoc in tutta 
la sezioni, perche ci astratto 

qualaiasi magistrato (questo 
si m ossequw alia Costituzio-
ne) potra emettere il provve
dimento che «da fastidio ». 

Con questo sistema. nel ri-
spetto del principio del giudi
ce naturale. se resperimento 
fosse esteso dalla pretura alia 
procura della Repubblica. non 
si avrebbero piu episodi come 
quello di Franco Marrone e 
dell'istruttoria contro gli stu
denti. E questo a moiti magi
strati fa paura. 

Fa paura proprio perche te-
mono che resperimento possa 
aJlargarsJ. estendersi. 

If ptovveJimento 
the «i/b fastidio* 

Al convegno ideologico di 
Magistratura Democratica. a 
Varese. nel settembre del '68. 
i magistrati. nella mozione 
conclusiva. si impegnarono 
formalmente a lottare per ot-
tenere < la partecipazione di 
tutti i magistrati all'attivita 
organizzativa degli ufnei». 
Nel documento conclusivo ai 
legge testualmente: * Tutti pli 
aderenti a Magistratura De
mocratica, operanti in uffici 
ove esiste un congruo numero 
di magistrati. si itnpegnano a 
promuovere la convocazione 
di riunioni di tutti i colleghi 
al fine di esaminare e pro-
spettare ai dirigenti i proble
mi organizzativi e di ottenere 
la formazione di commissioni 
di studio che affianchino Vat-
tivita dei capi ufficio ». 

Non servono molte parole 
per spiegare cosa signiMche-
rebbe una simile partecipazio
ne democratica airamrnini-
strazione giudiziaria. E una 
riprova della forza di queste 
argomentazioni che j oiovani 
giudici portano avanti e data 
dalle manovre che la vecchia 
guardia della magistratura ita-
liana mette in atto per sven-
tare quella che i giomah' 
•t benpensanti > denniscono la 
« politicizzazione della giusti
zia ». Ad esempio ora che il 
pretore capo di Roma. Mazza. 
e stato promosso in Cassazio-
ne, a sostituirlo le toghe di 
ermellino vorrebbero mettere 
il dott. Battaglini che. guarda 
caso. e stato il solo al Consi
glio Superiore della Magistra
tura a votare contro i comita-
ti di studio lo scorso anno. 

Nel frattempo. in attesa che 
riescano a mettere propri uo
mini ai posti chiave, in mo
do da bloccare ogni velleita 
dei giovani magistrati. gli alti 
gradi cercano di bloccarne la 
attivita controllando il loro 
operato. le loro sentenze. le 
loro dec is ion i. Fioccano cosi 
le segnalazioni. le note di bia-
simo che andranno ad arric-
chire i fascicoli personali. Le 
motivazioni delle sentenze so
no vagliate attentamente da 
sostituti procuratori allineati e 
sono subito seRaalate al pro
curatore capo. In molti casi si 
tratta di una vera e propria 
ngerenza negb affari di al
tri uffici, e ci sono stati gia 
degli esposti al Consiglio Su
periore della Magistratura, da 
parte ad esempio di Magistra
tura Democratica, ma mai c'e 
stata risposta. 

L'organo che dovrebbe sal-
vaguardare la liberta e 1'indi-
pendenza dei magistrati non 
prende neppure in considera-
zione e non discute le denunce 
degli attacchi a questi che so
no due capisaldi della funzio-
ne giudiziale? Sembra proprio 
di si. e allora forse hanno ra-
gione quei magistrati, che so
no in prima hnea nella batta-
glia per il rinnovamento della 
magistratura. i quali dicono 
« ...c'i solo un modo per otte
nere che le cose cambtno: uni-
ta con gli altri operatori del 
diritto, per elaborare una co-
mune piattaforma che avanti 
ipotesi di soluzioni su tutti i 
problemi che affliggono la giu
stizia in Italia >. Un discorw 
globale che proponga soluzio
ni reali, le stesse che nascano 
dalle esigenze del Paese- Ha 
scritto Piero Pajardi: t Ci 
troviamo, da una parte con 
una societa assetata di piuati-
zia. autentica, non accademi-
ca, non cainllosa, non paluda-
ta, non astrusa. ma umana. 
fatta su misura per la per
sona umana; dall'Ultra con un 
corpo di magistrati " rittitno " 
di una tradizione tecnico-giu-
ridica. abituato a leggere la 
legge piu che a vedere la real-
to sociale che ha ispirato la 
leyge. Basli pensare che si 
vagheggia ancora it mito dW-
Vordine pubblico formal*; non 
si 4 revisionato U concetto 
di autorita come servizio anzi 
chi come potere, sono oceor$i 
20 anni per comhiciare a c*> 
pire qualche cosa della Carta 
Costihtzionole che e tutta da 
scoprtre, eppure tta lentomen-
te tnv«cchkmdo. E allora? Chi 
ci dara i nuovi giudici se non 
gli stesti giudici impegnati a 
restaurare la 
itita'a. 

Paolo Qambida 
FINC • OH artteeH 
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