
RmtATn. Nel libro di due giornalisti, la storia, i vizi e le virtu di un magistrate scomodo 

) Caselli, il «doverista>; 
iorni 

in Proeura a Palermo 
• Sarebbe mteressante chiedere 
a Casdli se il gbmo in cuidecisedi 
pteseMaie donianda per airfare a 
occupaie la poMrona giudizlaria 
pttscomodadllalla.temevadiplu 
la controffensiva della mafia o i 
conlUUl istjtuzionall. con mevHabi-
le coda di vetenj, tentativl di deni-
grazione. poheruni, depistaggi e 
colplbassi, 

L'uomoche serve to Sato, II rfo-
verisU, 1'oppositore tenace dd brl-
gattsmo rosso, H rappresentaiUe 
delle isttuztoni in SdUa, terra dove 
le iaHuzlonj hanno sempre lantis-
simo da larsl penlonare. con ngnl 
probabilrta risponderebbe che I'ln-
sidia peggiore era e rimane Cosa 
Nostra. Caselli, dando questa ri-
sposta, sarebbe anche convlnlD dl 
queHo die dice, sarebbe anche 
smcero. 

Eppure, a ben vedeie, In questi 
suoi pdmi oBocenlortama gioml 
trascorsl a Palermo, fra un bunker 
domesMco e un bunker da lavoro, 
ha sperimenlato pio i veteni istltu-
zkmall die le insidiedel boss e del-
la bro aggueirtissima organizza-
ztone. iDalta mafia mi guardo to. 
daHo Stato cl guatdi Mdkr.: questa 
trase, a quel che ne sappiamo, il 
procuratore capo dl Palermo, 
Glancarlo Caselli. non Iha mai 
pronunciata, ne ha mai pensato 
quakosa del genere. Ma -secondo 
noi-avrebbe luttoildirittodipro-
nunciaria, ohre che di pensaila. 

FMwwlMrt* 
Due gknnalisti, Vlncenzo Tes-

sandoriduIoiJonipdeEtloreBol-
lano. de to Repubblka gll hanno 
dedcato un ritratto (s i inlitola: // 
proamKon?. sottotilolo: «Giancarlo 
Caselli un gludfce tta mafia e terro-
rismo«, editore: flaldinl e Castoldi, 
conHene anche una toccartfe prc-
fazlone di Alessandro Galante Gar-
rone) di cul occorre leggere la se-
conda parte per rendersi conto 
che dal 15 sennaio del 1993, data 
del suo insediamenlo a Palermo, 
nino ai nostri giomi, Caselli ha do
w n fronregglare un chma di emer-
gerrza permanenle. II llbro dl Tes-
sandori e Boffano ricostruisce con 
puntlgllo, ricchezza di documenta-
zlone, costanle riferimento alle 
«fonti». il difficile identikit dl uno di 
quei magistral! ilaliani che stanno 
pagando a proprie spese, sulla 

propria pette, la drSfcorta dl •fare 
sui serio» conno i poteri otminalL 
Cos'e la mafia? •£ una vecchia put' 
tana che ama strofinarsi aH'Auiori-
a , qualunque essa sia, col proposi-
to di adularta, drcuirla e narcotiz-
zaria... La mafia non carezzata dal-
I'AtJtorjUi, anzl bersagliata da essa, 
« simHe a una pianb priva di luce 
Intrtstisce e muorei.. Questo giudi-
zb fulminanle. riportato dai due 
autori nel km UbtD, non e di un 
•(̂ udJce anUmafia pro(agonista> o 
dl una •professionista deiranluna-
fia> anni oltana o novanta. Lo ha 
pronunclato - nel 1925 - Cesare 
Mori, prefetto di ferro spedlto da 
Mussolini in Sicilia per nestirpaie la 
malapianla dell' rsola-. 

Mori necomblna dl hitti i colort. 
pretert al Wsluri il buldozer. sparo 
nel mucchkj, non distiiise i pastori 
dal bosse i contadini dai caprman-
damenlo, spretib I poieri illimltati 
che il duce gli aveva dato, e dovet' 
te fere le valigle. Vivo, ala fine, ma 
sconfltto. Remontese Mori, e pie-
monlese Caselli. Ed enttambi dl 
«fem>. II pnmo, con H feno deUe 
catene e dei ceppi, II secondo con 
quelfo dd codici e la granilica cer-
t e m del dlritto. Casdli, da Mori, 
hainnparaloalmenounacosa."Che 
la mafia -ama stoflnarsl alle Autori-
ta», Crediamo sia questa la ragione 
dei gual e delle lempeste die pe-
riodlcamenie si amdensano su di 
hai, Blsogna essere jnfaM convinli 
IdellViatfeza dd la l^os i ' .Mqr i 
per spedire aH'Ucc^fqone perso-
naBgi polltici del pe&'drCalogero 
Mannlno, ex mlnrstro dc, ex mag-
gkxente di Piazza del Oesil Blso
gna credere dawero che la mafia 
•ama strofinarsi alle Autorta* per 
metKre in piedl una inedlta -tan-
gentopoli siclllanat dagli eslti an-
cora ImprevedlMi. Bisogna condi-
videre I'idea die compito dell' Au-
torita e quello dl •bersagliare> i po
teri crimtnali, segando hrtll i rami 
sui quali il mahoso pud starsene 
comodamenle appoJIaiato, per 
osare di mettere sotto processo 
uno come GkiUo Andreottl Biso-
gna issere >procuratori di fem> 
per andaie a soHevare i macignl 
che coprono i vermmai di polirica 
e mafia, polMca e afiari, politica e 
massoneria. 

Tessandori e Boffano ripercorro. 
no II curriculum pic recente di Ca
sdli. 0 ricoFdano, In pagine awin-

cenri. come siano volaS via quest! 
•primu ottocentotlanta giomi. Non 
hanno scrHto un libro a test. Hanno 
resistiki alia scorciatoia deU'agio-
grafia, dd -sandno- da appendere 
in cornice, preferendo metterc a 
disposizknie del lettore una specie 
di lurbofento diario di bonfo di un 
procuratore costretto spesso - a 
causa dei veleni istiluiionali - a na-
rigare a vista in terra di Sidlia. E in 
questo diario di bonfo. c'e dl tutto. 
Lo sprezzo di Gtuliano Ferrara, D 
saicasmo «steticoa di VHtorio 
Sgarta •CaselL e una vergogna del-
la magsstratijta ilaliana. Le rme pa
role non hanno mal nuoduto a 
nessuiio, a dlfferenza dd suoi atli 
gkidiztari che hanno portato alia 
morte>. L'astio allusKo di Silvio 
Berlusconi: "A cena, avrebbe rive-
lato a un importantedlfeltore dl un 
important quotidiano (Paolo Mie-
ii del Comen? delhSeiaadj.) che. 
nei cassetti. c'£ pronta un'indagine 
sui rapporti tra mafia e Rninvesl>. 
Le pemicibse estemaiioni ispenWe 
di Alfredo Btotidi, il CuardaslgiNi 
che sui giudici si esprtmeva cod: 
•Mi viene in mente un grande awo-
cato di Alessandria, Pema. che dl-
ceva sempre: sludia frglio mto, o 
dlventerai un pm>. Le precisazioni 
scobsliijie di Tiziana ParenU sulla 
telefonaia fra Maroni (aUora minl-
slro degU Intern!) e Caselli sui de-
creto «alv3-ladna di Bkxidi: iSono 
inopportune le telefonalecon II ca
po della proeura, per criScare U ca
po ddgovemo". 

UnWrariiiMU 
Detto per mciso: un giomo sa

rebbe belld scriwre un libro limi-
tandosl a raccogltere i giudia pro-
nunciali - nel corso degli arail- dai 
rappresentanti di una certa no
menklatura itallana su Falcone e 
Borsetlino, Chlnnici e Caponnetto, 
D'Ambrosio e Borrelli, Di PieUo e 
Colombo, o Dd Gaudki o Carlo Pa
lermo, o Casson, solo per rtcoidare 
i primi nomi che vengono a mente. 

Ma tomiamo a Caselli. II Caselli 
•inquisilore e comunlsta>, il Caselli 
•polHiciizato il Caselli dai -<eore-
mi grudiziari>. Nel libro di Tessan
dori e Boffano viene riportato il 
punto di vista di una vecchia quer
ela del giomalismo itallano, Indro 
MontanelH: •ftemelto che. di per
sona. non lo conosco. Mi pare co-
munque sia un eccdlente magl-
sOato. Anzi, ne sonocerto. Ci6 non 

Come soprawivere al caro estinto. I racconti di Paolo Tehaldi 

Finte, morire o forse no 
ara*cciiiNe HCMniee 

• Conunpigllononprivodlcini-
smo e di una certa dose di mania-
calita. Paolo Teobaldi, un signore 
viclno alia cinquantina, che vtve e 
lavora a Pesaro dove e nalo e dove 
si guadagna da were insegnando 
italianoai ragazzl di un istitulo pro-
Bsslonale alberghlero. ha scritto 
tredlcl racconti brew sui modi die 
Irraenlano I vivi per raminentarsi 
che sono momentaneamente sfug-
gHi alia sorte capitata ad alUe pep 
sonealorovicine. 

II llbro ha per ritolo Rnie. Tredki 
modi per sopnmvivere ai mortt. £ 
pubWtcato dalle edizioni E/'O e 
racconta delle messinscena. degli 
autoingannl c dei piccoli rW quoti
dian! che fan no. o facevano. gll ita-
liani per non faisi iravo^ere dal 
dotore per la scomparsa di una 
persona cara o per non larsl spa-
wntare troppo dall'idea che. pri
ma o pol, tutti dobbiamo morire. 

Con una precisione degna di 
un'opera di grande dlvulgazkme 
scientifica o di un manuate di 
pronto soccono, I'autore etenca I 
vari espedienti e le varie situazioni 
in cui lutlo clfl accade. E spesso b 
prodigo di consign. Per esempio: 
lasciare la stanza del defunto esat-
tamenie come era prima che egli 
morlsse nrai e una cosa che hitti si 
possano permeilere perche preve-
di> una quantlta di faccersdo dome-

sBdie che e tanto piu pesante. ma 
anche tanto plu efficace, se il -caro 
estinto- era un professlonista affer-
mato e possedeva uno studio. 

Qua e 14 leggendo, viene anche 
da ridere, ma spesso il soniso si 
piega in una smorfia amara per
che. in fin dei conli. le Fimedi Teo
baldi raocontano fata che ci rigua-
dano molto da vicino e di cui non 
si uarla votentieri, L'humour nero, 
che pure attraversa la narrazione 
di iriolte situazioni, sembra non 
avere la forza eversiva e dissacrato-
ria che, in altre occasioni. puO dar 
luogo 3 saluiari esorcismi. £ come 
slemperato dalla Iredda descrizio-
ne dei laltl che restituisce at prota
gonist! tutta la goffaggine dei loro 
tentativie li tieneprigronierinel'u-
mano paradosso dei loro riS. 

Meno che mai pu6 capitare di 
imbattersi in rillessioni socblogv 
che. Equestoeceriamenteunodei 
pregi dl un libro che 6 esscnzial-
mente un lavoro ietterario. Ma se 
finte ekivesse proprio avere uno 
scopo, allora si potrebbe dire che e 
quello di affidaie alia memoria di 
tutti noi una serie di abitudini e di 
usi quotidian! che in molte parti 
del niBtro paese si stanno peiden-
do. 

Lt^ere questa raccolla di rac
conti non signinca solo scopriruun 
buon narralore, ma aiuta a risvi:-

eliare la nostra consaperalezza di 
nonte a un fatto naturale imponan-
le e di grande capacita turballva: la 
.norte. la nostra morte. 

Sapientemente. Paolo Tebaldi 
mescola element! di piccola e pun-
gente satire sociale alia descrizio-
ne di comportamenti che. invece, 
hanno radici comuni a tutti gli es-
seri umani. Le prallcrie per espri-
mere e lenire il dotore causalo dal
la morte prematura di una giovane 
donna si intrecciano con le con-
venzionichecosmngonotuttia far 
linta di credere che la vita della de-
funta si sia svolta all'insegna del-
I'armonia familiare e del rigore 
morale. Le istituztoni preposte a 
celebrare la morte di ogni essere 
umano. te religion!, i cimiteri, le 
pompe funebri in realta celebiano 
la ricchezza, il polere, to status dei 
suoi familiar! 

Dalla lettura del libro £ facile ve
dere come le rappresentazfcmi 
pubbliche del culto dei moiti han
no subiro cambiamenli che sono 
lo specchiodel molipticaisi disordl-
nalo dei simboii che appaitengo-
no alia nostravita quotidiana. I cip-
pi lungo le strade. gll allarini com-
memorativi, i ninnoli in bella (no
stra suite lombe e tanto altro ci n-
matidano alia gollaggine dei tenta
tivi, lanlo plu ostentati e tanlo pio , 
pacchiani.di raccontare dispeiara-
menleal mondoea noislessithe | 
siamo vivi. 

Oiwario CaMBI procuratore capo della RepnbMIca a Palerrna 

vool dire che non sbagli mai. che 
non abbia mai sbagliato. Ma «>, da-
vanli a chi rischia la pelle da ven-
lhanni, prim<i col tenorismo e ora 
con la mafia, mi levo tanto di cap-
pello. Comunque vada a Jinire LI 
processo ad Andreotli. E cherche 
se ne dica delle sue idee politiche». 
E i -magislrali rossi»? Ancora Mon-
tanellh • Poco mi iniporta come la 
pensano ocome votano, ceiti ma
gistral!. Quel che conta e (tie fac-
ciano il bro dovere, colpendo 
chiunque violi la tegge. E questo mi 
pare che Caselli I'abbia sempre fat
to*. E tanto difficile attenersi alia 

sobnela manifestata in questo giu-
dttK>7 (lltreuitlo Caselli va a messa 
ogni duivienica, e sin'ora non ha 
citato mai Marx o Proudhon nelLe 
Micrequisitorie 

Gll anni dlplombo 
Al iuo riaatio di giudice inflessi-

bile contra il lemininio. nogti anni 
di piombo. c dedicata la prima 
parte del libro. Sono pagine che 
poilano loniano, indietio nel tem
po. riannodando i (ili di un'unlca 
forte espcrienza in magistratura. 

Gi4. Ma Caselli perch6 e venuto 
a Palermo? Ai due giornalisti che 

uatwUfOomroiuB 

gllek) chiettono lui ha risposto co-
si: -Senza relorica, to credo che 
dobbiamo guardaie ai morti, cioe 
a coloio che hanno dato la vita 
adempiendo il loro dovere, L'elen-
co dei mom sarebbe tungiiisslmo, 
fino a Falcone, Boisetlino, don Pu-
glisi, pet quanto riguarda la Sicilia, 
Insomnia, dopo Capaci e via D'A-
melio, hOKentitol'esigertza morale 
e professionale di mettemii a di-
sposizione e ho fatto domanda di 
trasferimento da Torino a Paler
mo'-. E tanto difficile caplre che in 
Italia ci sono ancora persone per 
bene? 

In Inghikerra 

Conan Doyle 
Ritrovato 
un racconto 
m LONDRA. Si amcchisce l'«opera 
omnia> di Arthur Conan Doyle: e 
slato appena ritrovato a Londra un 
racconto che il padre di Sherlock 
Holmes pubbticd anonimo nel 
1884 su una rivlsta quando era an
cora un aspirants scriltove ki cerca 
di fortuna. Dd racconto, 7ne 
Bloodstone lyagedy (-La tragedia 
dl EHoodstonei), di tremila parole, 
sir Arthur parta in una lettera del 
1885 alb casa edllrice Cassdl. Un 
ilbtaio inglese. Michad Halewood. 
ha acqulstalo la mbsiva aU'asta 
una decftia di anni fa edopo motte 
infruttuose ricerche k adesso riu-
scHo a kjcaieiare una copia della 
rivista - il •Saturday Journal- - su 
cul la scrittore pubbifco il racconto 
andato perso. II libraio ha subito 
awertito la «Sir Arthur Conan Doyle 
Society*, che dara alle stampe 
quanto prima The Bloodstone Tio-
gedy non avendo dubbl sulla sua 
auiervtkila. Nella breve novella si 
narra di un'lnequieta ragaiza fug-
gUa suite montagne del Gates, fat-
la prigroniera da un sacerdote eel-
ticointenzionatoa bruciarla viva al 
culmine di un misterioso rilo paga-
no, La storia si basa in parte su un 
fatto di attualita che scandalizz6 
l'lnghltterra vittoriana del 1884: un 
medico gallese, William Price, hi 
sorpresomentre-inpannidruidici 
- tentava di dar fuoco al cadawre 
dl un figlio ilieginimo. 

Quando scrisse The Bloodstone 
Tragedy sir Arthur aveva 25 anni e 
faceva il medico a Southsea dove 
pert non aveva moiti pazientJ: due 
anni prima aveva Inuentato un 
nuovo filone Ietterario - II racconto 
poliziesco -scientlfco- - ma la la
ma arrivfl soltanlo nel 1887 con la 
pubblicaziorie di Uno studio in ros
so, Benche celebre In tulto II mon-
do per i gialli di Sherlock Holmes, 
Conan Doyie scrisse anche modi 
romanzi storici e mori nel 1930. 
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