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Gli uomini d i cultura 
e le elezionS 1963 

Zavattini: concordi 

l 

sulla prospettiva 
del socialism*) 

La funzione dei comunisti per la difesa della liberta in tutti i campi dalla vita 
sociale alia cultura cinematografica - La pace e la dimensione atomica - Le 

sofisticazioni alimentari: una pietra di paragone 

Cesare Zavattini, ricevendoci, ci 
dice subito che egli non si esprime-
ra in termini strettamente politici, 
perche questo non sarebbe nelle sue 
abitudini e nelle sue possibility. Ama 
aggiungere che anche come uomo di 
cultura egli parte sempre da un da-
to timano, semplice, da una sensibi-
lita di «uomo della strada». Per 
questo conunciamo il colloquto dagli 
aspetti piii generali. 

D. — Come vede lei, o come vor-
rebbe vedere. i prossimi einmie anni'' 

R. — Vorrei vedere procedere nei 
fatti con un ritmo consequenziale 
rispetto alle premesse teorico-eletto-
rali. Questa del ritmo non e una 
questione accessoria ormai, ma la so-
stanza stessa che diversifica i par-titi 
di fronte ai cosidetti problemi chia-
ve. La piu viva speranza e che si 
arrivi non solo a una migliore di-
stribuzione della ricchezza, ma a una 
maggiore distribuzione della liberta. 
I due momenti sono strettamente col-
legati. Le aggiungerd subito che la 
prospettiva dell'estrema sinistra mi 
convince di piu. proprio perche non 
separa i due problemi. II governo per 
primo riconosce che non c'e stato tl 
miracolo sociale: ma che siqnifica 
questo se non il falto che gli e man-
cata una yisione generale dello svi-
luppo civile e sociale, una concezio-
ne che non sia corporativa e parti-
colaristica. ma invece abbracci tutte 
le esiqew-e. comprcse quelle morall 
e culturali? 

D. — Quali contenuti pud avere 
oggi questa battaglia per la liberta? 

R. — Pud e deve avere un conte-
nuto storico che rinnovi le struttu-
re, la mentalita, il clima determinato 
oqgi dalla prevalenza clericale, anzi 
dird di piu, dalla stretta dipendenza 
dello Stato dalla Chiesa. Facciamo il 
caso che mi e piu familiare, quello 
del cinema. La battaglia contro la 
censura va data non combattendo 
sul terreno della motale cattolica, 
ma rivendicando il diritto di toccare 
tutti i problemi ideali, compreso il 
problema religioso, da punti di vi
sta anche opposti a quello cattolico. 
II cinema non pud essere considera
te una specializzazione, oppure esse' 
re condizionato dalle sue caratteri-
stiche di strumento di r.omunicazio-
ne di massa per vedersi limitata la 
facolta di intervento siii grandi temi 
di coscienza e quindi di ctiltura. Sta-
bilire una gerarchia di liberta e* ti-
pico di una sitnazione di reqime. II 
cinema ha bisogno di tutta la liber
ta, per le cose che ha da dire piu 
ancora che per il modo come le dice. 
E ha bisoqno di tutta la liberta pro
prio perchi e mezzo di comunica-
zione con' le qrandi masse umane, 
che pvb toccare la loro coscienza e 
riflettere i nuovi problemi del no-
stro tempo meglio di oqni altro mez
zo. II condurre la polemica contro 
la censura come se si trattasse del 
colpo di testa di un singolo Procura-
tore Generale, di un magistrate x 
o y, e un parafitlmine lunao il quale 
si scarica la storia, facendo restore 
nell'aria solo le faville di una indi-
gnazione che pub perfi.no parere di 
casta. 

D. — Tra i grandi problemi del 
nostro tempo spicca quello di salva-
guardare la pace. Si parla, in pro-
posito, dei termini nuovi che al pro
blema da la « dimensione atomica » 
del mondo in cui viviamo. Che cosa 
ne pensa? 

R. — Naturalmenle colgo anchrio 
il carattere decisivo che ha il pro
blema della pace. Ma cid che mi in-
teressa dire in proposito e che non 
potremo risolverlo contando sulla 
paura. Dobbiamo suscitare quel sen
so di rispetto delVuomo che sta nel 
rifiutare il principio stesso della ie-
gittimita della guerra. Qui e il salto 
di qualita. Si parla di rispetto in 
senso vero, cioe nuovo, per cui il 
malato che non trova il letto nel-
Vospedale, Vaffamato, Vanalfabeta, il 
disoccupato siano ormai figure del 
tempo non meno decisive di fronte 
alia nostra responsabilitd del piagato 
di Hiroshima. La pace, allora, con-
globando qnesti problemi, diventa un 
fatto di coscienza, di cultura, di ge-
nesi di una civilta e si traduce in 
nn movimento Si lotta per la pace 
lottando per nn rinnovamento gene
rale della societa e della cultura, non • rale delta so 

Conferenza di Lange a Roma 

CESARE ZAVATTINI , scrittore e 
uomo di cinema, e nato a Luzzara 
(Reggio Emilia) nel 1902. La sua 
figura, tra le piu original) della let* 
teratura italiana contemporanea, co-
mincid ad affermarsi nel 1931 coi rac-
conti rluniti nel libro « Parliamo tan-
to di me ». Del 1937 e la celebre rac-
colta de « I poveri sono matti », del 
1942 il terzo volume della sua trilogia, 
• lo sono il diavolo ». 

Gia da1 1937 Zavattini aveva Iniziato 
la sua attivita per il cinema, sul cui 
sviluppo cot dopoguerra egli doveva 
influire in modo determtnante, come 
fervido artefice e teorizzatore del neo-
realismo. Basti pensare ai celebri film 
realizzati con De Sica, da « Sciuscia » 
(1945) a « Ladrf di biciclette > (1948), 
da « Miracolo a Milano •* (1950) a 
- Umberto D » (1951). 

Da ricordare ancora I film-inchiesta 
di Zavattini . Amore In cltta > (1953), 
- Le italiane e I'amore », e « I misteri 
di Roma > (1962). Zavattini ebbe un 
premio mondiale della pace per la 
sua strenua battaglia ideale e morale. 
Dal 1952 va pubblicando un Diarlo 
su > Cinema Nuovo > e ora su • Ri-
nascita ». 

fissando a priori il terreno di una 
conciliazione, non ponendo prima 
delle pietre miliari, ma muovendosi, 
fiduciosi nella assoluta necessita del 
dibaltito e ricchi di una prospettiva 
nostra legata a una nostra concezio-
ne del mondo, alia sua trasformazio-
ne che e un fine che Vumanita pud 
razionalmente proporsi. La 'dimen
sione atomica > ci pone questo fine 
come un aut-aut. ^ , - -

D. — Le sembra che oggi sia dif
fusa la coscienza di una nuova con-
cezione del mondo, o, in altri ter
mini, una aspirazione al socialismo? 

R . — A parte il fatto immenso, 
che viene regolarmente sottaciuio, 
di un Socialismo che attraverso flus-
si e riflussi ha esteso la sua influenza 
su gran parte delle terre abitate, in-
vestendo, sia pure con forme diverse, 
sempre le questioni di fondo di que
sto o di quel Paese, mi sembra che 
esista oggi, piu ancora che per il 
passato, proprio in quell'uomo della 
strada di cui parlavamo, un naturale 
slancio verso il Socialismo. Certo che, 
al fine che questo slancio si trasfe-
risca sempre piu in un fatto di co
scienza creativo, bisogna far parte-
civare di pin Vuomo della strada 
alia conoscenza e alia discussione 
dei grandi temi o, per usare una 
definizione illustre, di una storia ra-
gionata. Si fa di tntto per limitarc 
ouesta partecipazione delle masse al-
Vesame critico dei nessi tra gli av-
venimenti piccoli e qrandi (io avrei 
dedicato. per esempio, tutto il nu-
mero di un giornale a confrontare 
due avvenhnenU accaduti nello stes
so torno di tempo: il Papa riceve 
Agiubei e uno di Bart che cerca la-
voro a Roma ha dovuto nascondere 
al Parroco la propria fede politica 
di sinistra per ottenere una racco-
mavdazione). E le iimitazioni effet-
tive poste alio sviluppo culturale del 
cinema ne sono una prova. Qualcuno 
cita altri paesi per dimostrare che 

Si arroventa il processo Fenaroli 

la c'e minor impegno politico e mi-
1 nor liberta. II cinemd italiano recla-

ma il tasso massimo di liberta che 
la democrazia dovrebbe essere in 
grado, se fosse conseguente, di con-
cedere, e con questo titolo d'onore 
il cinema vuole aver la sua via na-
zionale. II nostro cinema, malgrado 
che il governo di centro sinistra ab-
bia una censura di estrema destra, 
ha dimostrato che -non intende de-
flettere dal proprio destino (con gli 
autori anziani e cot nuovi) che e 
appunto di esprimere totalmente la 
sua carica culturale, che da alia sua 
carica popolare un ben altro oricn-
tamento. 

L'altra sera alia televisione, una 
deputatessa democristiana, dopo aver 
inveito contro il comunismo, ha con-
cluso con un tono di scoperta: « noi 
vogliamo che le masse popolari en-

v trino nello Stato». Ma la sincerita 
di questo proposito e resa dubbia an
che dalla politica democristiana net 
confronti di un grande mezzo di co-
municazione come il cinema dal cui 
margine di liberta, ripeto, si deve 
dedurre la volonta degli uomini al 
potere di favorire poco o tanto Vin-
gresso delle masse nello Stato. 

D. — Le pare che la sinistra ita
liana sia concorde in una prospet
tiva generale di questo tipo? 

R. — Mi pare che il pericolo di 
una parte della sinistra sia quello, 
del resto storicamente ricorrente, di 
un processo di riformistizzazione. II 
pericolo e che il Partito socialista 
entri nell'* area degli altri», rinun-
ciando a una impostazione ideale che 
$ la sola ad impedire confusione. II 
pericolo continua a essere che si con-
fonda la tattica con la strateqia, si 
chieda « un pochettino di piu », — 
cost come secondo un autorevole quo-
tidiano democristiano con « u n po' 
di vangelo di piii* si potrebbe ren-
dere st'ncera la pace — senza accor-
gersi che i vantaggi da raggiungere 
sarebbero sproporzionati agli svan-
taqgi derivanti dalla rotiura nel mo-' 
vimento operaio. Siqnifica pure qtial-
che cosa il fatto che la Democrazia 
cristtana, rivolqendosi ai socialisti, 
continui a rivendicare la continuita 
al proprio passato conservatore. Non 
voglio dire con questo che sia giu-
sta una « feroce ostilitd, * al centro-
sinistra. Intendo dire che non biso
gna perdere di vista la prosnettiva 
socialista generale. Ogai il liberali-
smo k diventato fatalistico, deter-
ministico. II socialismo deve invece 
non smarrire la sua carica di vo
lonta, di sollecitazione, di provoca-
zione: tanto piu sara coerente in 
questa stia originate funzione co-
struttiva. tanto pin gli avversari lo 
accuseranno di vecchiaia. Fu cosi 
anche nel ventennio. 

D. — Nella battaglia elettorale in 
corso quale tema le sembra piu sin-
tomatico per costituire una pietra di 
paraeone tra gli schieramenti op
posti? 
' R. — Guardi, il tema delle sofi

sticazioni alimentari potrebbe stare 
al centro della campagna delVoppo-
sizione di sinistra. Pud parere un 
paradosso, ma le sofisticazioni sono 
il simbolo stesso del criterio di das-
se con cui il paese k governato. Non 
sono piu garantiti, nella loro auten-
ticita, neppure il pane quotidiano, 
la spiga di grano, Voliva. - Ma cid 
che & piti interessante e sintoma-
tico e che le forze politiche e sociali 
che dominano il paese sono, per co-
si dire, costituzionalmente incapaci 
dt colpire le frodi e le sofisticazio
ni, se non con le mezze misure che 
lasciano il tempo che trovano. Ba-
sterebbe chiedersi perche il governo . 
an i tn semore doDo. corra ai ripari 
quando ali scandali sono scoopiati, 
e fiumi di olio fatso si sono gia ver-
sati suVe mense del popolo. Arriva 
dopo perche riflette un sistema di 
governo che non k al servizio della 
comunita. In altre parole si tratta 
della differenza di base tra un si
stema capitalista e un sistema socia
lista. in quanto solo un altro ordine 
di valori pud garantire a tutti quei 
diritti elementari che ci sembrano 
Vattrihuto piii alto delVuomo e che 
non sono piii affrontabili con le 
mezze misure. 

Paolo Spriano 
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Vanoattacco della difesa 
centro tutta 
listruttoria 

Scontri tra I'avv. Augenti e il presidente della Corte 
Accolta una richiesta dei difensori di Ghiani 

Pianificazione economica nei 
paesi socialisti e in occidente 

Tl prof Oskar Lange. tito-
lare delta cattedra di econo-
mia politica alia un.versita di 
Varsavia. ha par'ato leri sera 
nella sede della Accidentia po-
lncca a Roma, a palaz70 Doria 
sul tema - Sviluppo della pia
nificazione economica - I/ora-
tore. un economlsta di fa ma 
che ha insesnato dal *37 al *45 
in diverse university america-
ne. e attualmente Membro del 
comitato centrale del Partito 
Operaio Polacco e vice presi-
deatt del Consiglio di Stato 

II compagno Lance, presen-
tato dal direttore dell'accade-
mia prof Biiinski. ha fptto 
un'ampia esposiz:one storica e 
teonca sulla piamf cazione 
economica. da lui defmita 
- una cosa eminentemente pra-
tica - Sottolineato che la pia
nificazione economica e una 
realta del mondo moderno 
accettata anche dai vecchi pae
si capitalisti, l'omtore ha detto 
che ess3 e divenuta una nuova 
branca della acienza econo
mica II prof Lange in un det-

tagliato raffronto tra la piani
ficazione nei paesi socialisti <? 
quella nei paesi capitilisti. ha 
affermato che i metodi appli-
cati nei primi fanno si che 
tutti i piani sono economic! e 
tutte le gestioni sono basate 
sulla pianificazione Si tratta 
comunque di assicurare una ri-
gida coerenza del piano con la 
economia nazionale. Piu spe-
cificatamente, ponendo in ri-
salto le diffcrenze tra I'econo-
mia socialista e quella capi
talista ai fini della pianifica

zione. I'oratore ha detto che 
con la prima i piani obbedi-
scono ad una visione generale 
e completa della economia na
zionale e dei bisogni collettivi 
mentre la seconda realizza la 
pianificazione nel quadro pro-
duttivo. commerciaie e distri
butive del profitto dell'impre-
sa. II.compagno Lange ha poi 
ampiamente illustrato r.spetti. 
metodi. sviluppi e obicttivi 
della pianificazione economica 
nei paesi socialisti, 

Mai, ciediamo. era succes-
so prima di ieri che per 4 
ore — un'intera udienza — 
si discutesse, in un proces
so, se due istanze della dife
sa dovessero essere proposle 
subito, cioe prima della re-
lazione, o dopo. Queste 4 ore, 
apparentemente sprecate non 
saranno pero l'unico record 
del processo d'appello per il 
« giallo di via Monaci .̂ Do
ve vogliano arrivare i difen
sori non si sa. quale sara la 
sentenza e assolutamente im-
pcssibile prevederlo. Una so
la cosa e certa: - si andra 
avanti per decine di udien-
ze. per settimane intere. Tor
se per mesi. 

Dopo due udienze, il cro-
cesso non e ancora comincia-
to: anche ieri mattina, si e 
discusso di eccezioni preli-
minari. Martedi dovrebbe 
iniziare la relazione e, con 
essa, il diballirnento vero e 
proprio. Non e escluso, pero, 
che Augenti, il difensore di 
Fenaroli, dia battaglia un'al-
tra volta, avanzando nuove 
istanzs e costringendo la 
Corte a tornare in camera di 
consiglio. Fino ad ora, i giu-
dici sono stati in aula 2 ore 
e 35 minuti, ascoltando gli 
interventi degli avvocati. Le 
nunioni nella camera delle 
deliberazioni hanno occupato 
molto piu tempo: 4 ore' e 45 
minuti. Se i difensori mira-
no a far familiarizzare i gm-
dici popolari con la camera 
di consiglio, in modo da abi-
tuarli a discutere a vi^o a 
viso con i giudici togati, que
sta e. indubbiamente, la stra
da giusta • > • - » 

Ma il fine dei difensori e, 
forse, anche un altro: far ca-
pire, sempre ai giudici popo
lari, che in questo processo 
non c'e nulla di chiaro, nul
la di definito, che 1'istruttoria 
fu condotta — come essi so-
stengono — in spregio alle 
piu elementari norme del di
ritto. Cosi possono spiegarsi 
le * divagazioni > di Augen
ti, il quale ha punteggiato il 
suo discorso, quasi con indif-
forenza. di attacchi ai magi-
strati istruttori, a Barbaro 
— «un teste del quale la giu-
stizia non poteva servirsi > 
— alia polizia. • 

Una delle istanze, quella 
di Augenti, e stata respin-
ta. L'altra, di Madia — difen
sore di Ghiani —, e stata ac
colta. E non poteva essere 
altrimenti, avendo Madia 
chiesto esattamente il con-
trario di Augenti. Cosi, con 
la discussione di queste due 
istanze e due riunioni dei 
giudici in camera di consi
glio. anche la seconda ud:en-
za del processo Fenaroli si 
e esauri ta in questioni preli-
minari. 

folia numerosa 
Ieri mattina, la folia era 

molto piii numerosa di quel
le che ha assistito alia prima 
udienza. L'atmosfera surri-
scaldata, che ha caratterizza-
to l'inizio del processo, era 
rimbalzata sui giornali e in 
molti hanno voluto essere 
present! alia seconda giorna-
ta. Gli incident!, anche ieri 
non sono mancati. Augenti 
ha dato fuoco alle micee. 
chiedendo di discutere subi
to I'eccezione di nullita del-
r:struttoria e. conseguente-
menle, della prima sentenza. 

«Credo che la mia ecce-
zione — ha detto Augenti — 
debba essere trattata subito, 
ancora prima della relazio
ne. Cid perche essa tende a 
invalidare 1'intera istruttoria 
e a dimostrare che voi non 
potete nemmeno iniziare 
questo processo ». 

PRESIDENTE: < Ci espon-
ga le ragioni per le quali lei 
ritiene che la sua eccezione 
debba essere discussa preli-
minarmente e ci indichi bre-
vemente i punti dell'i'strutto-
ria che renderebbero nullo 
IMntero giudizio contro il suo 
iiifeso e contro gli altri due 
imputati Mj raccomando di 
essere breve... ». 

AUGENTI, che parlera per 
oltre un'ora, ha iniziato: 
«Non si pud rinunciare ai 
principi giuridici che stanno 
a fondamento del nostro or-
dinamento. Nella istruttoria. 
invece. vi si e rinunciato. 
commettendo degli illeciti. 
che a noi e permesso denun-
ciare in ogni fase del proces
so e che il magistrato ha il 
dovere, sempre, di riscontra-
re. NeH'istruttoria, si sono 
usati mezzi illeciti Se • io 
provo che sono state usate 
forme intimidatorie nel cor
so degli interrogatori, se io 

II Procuratore generale Di Matteo fotografato mentre 
parla AugentL ., . 

dacio per costringere gli im
putati a confessare circo-
stanze anche non vere, se 
provo che un magistrato dis-
se a Inzolia che lui gli fa-
ceva "schifo quanto gli altri 
due"... se provo questi e al
tri fatti, ho dato la dimostra-
zione che 1'istruttoria non e 
valida, come ha stabilito la 
Cassazione nel ricorso di 
Lionello Egidi. 

* Nell'istruttoria — ha pro-
seguito Augenti, il quale 
spesso ha "divagato", cam-
biando argomento, con con
tinui riferimenti agli atti del 
processo — si sono vietati i 
confronti alia difesa. Si e 
omesso di depositare i volu-
mi... Nella sentenza di rin-
vio a giudizio si e fatto rife-
rimento alle intercettazioni 
telefoniche, senza che i ver-
balj di queste intercettazio
ni fossero mai stati messi a 
disposizione della difesa. Cio 
non e lecito: questo processo 
deve tornare in istruttoria, 
perche siano sanate le nullita 
che contiene. Sulla prima pa-
gina di questo processo si e 
rovesciato un calamaio d'in-
chiostro. che lo ha sporcato 
tutto, invalidandolo. I] delit-
to viene scoperto 1*11 matti
na del settembre 1958. II po-
meriggio dello stesso giorno, 
si fa il primo verbale di po
lizia. Invano si cerca. in que
sto verbale, una sola parola 
sulle 13 polizze di assicura-
zione rinvenute in terra, nel
la camera da letto di Maria 
Martirano. Di queste polizze 
si parla per la prima volta 
— bonta della polizia! — nel 
quarto verbale Tutto cid e 
proibito... >. 

PRESIDENTE (con voce 
alterata): c Avvocato Augen
ti, le ho dato la parola per 
farle solo elencare i punti 
su : qualj intende svolgere la 
eccezione di nullita. non per 
d'scutere I'eccezione! La pre-
go. stringa...». 

AUGENTI: « Io ho parlato 
di nullita assoluta deH'istrut-
toria e le ripeto che lei non 
puo svolgere la relazione 
senza aver prima deciso sul
la mia eccezione. • Perche 
questo processo e tutto nul-
Ic, perche bisogna rifare tut
to da capo... Non c'e stata 
istruttoria. non c'e stato pro

cesso di primo grado. Non 
c'e stato nulla. Gli atti devo-
no tornare alia sezione istrut
toria. Perche la legge non 
pud servirsi di testi come 
Vincenzo Barbaro...». 

PRESIDENTE: < Sard co-
stretto a toglierle la parola. 
Lei sta parlando di fatti che 
i giudici non conoscono...». 

AUGENTI: d o sto facen
do il mio dovere. Concludo: 
chiedo che I'eccezione di nul
lita dell'istruttoria venga di
scussa prima della relazione, 
essendo pregiudiziale. Sono 
stati commessi degli illeciti 
ai quali voi dovete porre ri-
paro! >. 

Islania respinta 
Dopo gli interventi di al

tri legali e quello, assai ac-
ceso, del PM (...< Non tolle-
ro che si parli di ingiustizia 
del giudice...! ») , la Corte si 
e ritirata in Camera di con
siglio dove e rimasta dalle 
11,20 alle 13,05. L'istanza di 
Augenti e stata respinta: il 
difensore potra sollevare la 
eccezione di null.ita in sede 
di discussktne del processo. 

E* stata poi la volta del-
1'avv. Nicola Madia: «Ab-
biamo chiesto — ha detto il 
difensore di Ghiani — la so-
spensione del processo in at-
tesa che vengano definiti i 
procedimenti contro Barba
ro, per favoreggiamento in 
persona di Raoul Ghiani, e 
contro Sacchi. che e stato de-
nunciato dallo stesso Ghiani 
per falsa teslimonianza e ca-
Iunnia. Secondo noi, questa 
eccezione deve essere discus
sa dopo la relazione e in que
sto senso rivolgiamo istanza 
alia Corte >. -

La richiesta di Madia e 
stata accolta, dopo 25 minuti 
di camera - di consiglio: il 
rinvio del processo sara pro-
posto dopo la lettura della 
relazione. II processo — era-
no le 13.50 — e stato rinviato 
a martedi. II presidente. d'ac-
cordo con le parti, ha stabi
lito che si terra udienza tut
ti i giorni. esclusi il lunedi 
e il sabato. 

Andrea Barberi 

II processo controluce 
{ * - - , . j .. . I W I 

Gli imputati 
protagonisti 

o spettatori ? 
Si discute da due giorni, ma il 
processo non e ancora cominciato 

Stnnno proprio di fronte 
ai giorn«listi. A sinistra, 
rispetto a noi che It niwir-
diamo, il Fenaroli. strann-
mente • abbronzato, con 
quell'aria da imprenditore 
edile di. modesta origine 
(ex muratore, ex capoma-
stro)i a destra, il Ghiani, 
con il volto un po' gonfio, 
pallido di un pallore fran-
camente carcerario. Li 
guardo, mentre gli avvoca
ti parlano, parlano, parla-
no, e alia tribuna dei gior-
naltsti arrivano frasi smoz~ 
zicate, citazioni latine (< li
tis ingressus impediens >, 
« units testis nvllus testis >, 
«causa causae est causa 
causarum >, * servitus in 
serviendo consistere ~ ne-
quit*). Guardo i due im
putati principali e mi sfor-
zo di mettermi nei loro 
panni. Mi chiedo, non sen
za un brivido di racca-
priccio: < Ma che diavolo 
dii sensazioni stanno pro-
vando? A che pensano? 
Hanno paura... ma no, di 
che altro potrebbero ave
re paura, solo Inzolia ha 
qualcosa da perdere... t 
Ascoltano - gli avvocati? 
Riescono a sentirli, a ca-
ptrli, o stanno inseguendo 
pensieri stravaganti, ma-
gari buffi od osceni, come 
accade durante le lunghe 
cerimonie, nei momenti di 
inesorabile noia? Insomma, 
si sentono protagonisti del 
dramma, o semplici spetta
tori? >. 

Mi sbaglierb, anzi certa~ 
mente mi sbaglio, non pos-
so non sbagliarmi. Eppure 
non riesco a sottrarmi alia 
idea assurda, ma insistente, 
che neanche Ghiani, nean-
che Fenaroli riescano a sen-

. tirsi partecipi di una vicen-
da che ormai si svolge tut
ta al di fuori di loro, estra-
nea alia comprensione, alia 

, partecipazione viva non 
' solo del pubblico, ma degli 
stessi presunti o veri re-
sponsabili. 

Non si discute di fatti, 
ma di p rocedure Si discu-te 
sulla discussione preceden-
te, per stabilire se fu cor-
retta, o no. Si fa il pro
cesso al processo. L'avv. 
Augenti (e dal suo punto 
di vista ha fatto benissimo 
a farlo, perche questo gli 
impone il sistema in cut st 
muove) ha scatenato una 
violenta offensiva contro 
1'istruttoria, contro il pro
cesso di primo grado. Ma 
e un'offensiva fredda, ari-
da, che non suscita emo-
zione, che non risve'glia in-
teresse, curiosita, ammira-
zione, o magari irritazione, 
se non negli animi del pre
sidente, del pubblico mini-
stcro, degli avvocati, dei 
cronisti giudiziari, i soli in 
grado di coglierne le sfu-
mature, le sottigliezze, le 
malizie, gli scopi reconditi, 
gli aspetti di forza e que'Ii 
di debolezza. ' Penso alio 
stato di confusione, di im-
birazzo, forse di smarri-
mento, in cui debbono tro-
varsi i giudici popolari, 
chiamati a giudicare in 
Camera di Consiglio su 
questioni cosi freddamente 
tecniche. Penso anche che, 
fino a quando le cose con-
tinueranno a svolgersi su 
questo piano, al presiden
te non sara difficile impor-
re — sempre — il suo pun-
to di vista ... 

Si discute da due gior
ni, ma dal punto di vista 
tecnico il procseso non e 
ancora cominciato. L'avv. 
Augenti. anzi, contesta che 
esso possa cominciare. ne-
ga alia Corte il diritto di 
ennsiderarsi tale, le chiede 
di sciogliersi e di conside-

rarc come non avvenute, 
perche illegali, tutte, le 
complcsse vicende del ca
so Fenamli, dalla scoperta 
del cadnvere in poi. E il 
bello c che nessuno si me-
raviglia; ami le afferma-
zioni dell' aw. Augenti 
hanno molti sostenitori, e 
tutti, comunque, le consi-
derano « in teressant i» e 
degne di rispetto. 

Non sinmo ancora in 
Cassazione, dove appunto 
si discutera solo « in linea . 
di diritto », ma gia la for
ma ha spodestato la so-
stanza, I'astratto scaccia il 
concreto, la battaglia pro
cedural pone fatalmente 
in ombra quello che e, o , 
dourebbe essere, I'obiettt-
vo di tutti questi personag-

' gi qui riuniti: la ricerca 
paziente, tenace, serena, 
spregiudicata, della verita. 

(E' con stupore che, a 
tratti, ci si ricorda dell'ori-
gine della vicenda: una 
donna uccisa, alcuni gioiel-
li rubati. Maria Martira

no ... e chi si ricorda anco
ra di lei?). 

Gli esperti lo sanno. 
Questo processo durera 
forse alcuni mesi, e alia 
fine gli imputati ne tt-sci-
ranno uincttori, o sconfit-
ti, per una irregolarita, 
magari irrilevante, scoper
ta in una piega del volu-
minoso incartamento; per 
una sfumatura abilmente 
sottolineata; per un dnbbio 
maliziosamente insinuato 
nella mente dei giudici • 
popolari; per una ingegno-
sa « trovata > di Augenti, 
o per un'audace contro-
mossa del PM. 
- Ecco perche, come noi 
giornalisti, e giusto che 
anche il Ghiani e il Fena
roli siedano in una specie 
di tribuna. E perche se ne 
stanno fermi e muti, vol-
gendo occhi a volte preoc-
cupati, a volte incuriositi, 
ora sull'uno, ora sull'altro 
oratore. Come gente del 
pubblico, appunto. Come 
spettatori, anch'essi, di 
una vicenda su cui non 
hanno pin alcuna posaibi-
litd di dire la loro. 

Arminio Savioli 

Oggi il convegno 

«Federconsorzi 

problema 

<feff'ora» 
Si apre stamanc a Roma il 

convegno indetto dal movimen
to «Gaetano Salvemini- sul 
tema: Federconsorzi. problema 
dell'ora. Esso si articolera in-
torno a tre relazioni: aprira il 
prof. Ernesto .Rossi parlando su 
- La Federconsorzi e Jo Stato -; 
nel pomeriggio. il dr. Piero 
Ugolini trattera l'argomento 
" Federconsorzi e agncoltori >•: 
domattina. infine, il prof. Leo-
poldo Piccardi interverra con 
una relazione intitolata -Che 
cosa sostituire alia Federcon
sorzi? >-. 

II movimento - Gaetano Sal
vemini - si propone col conve
gno di individuare «quali dan-
r.: denvano al nostro sistema-
politico-organizzativo dalla pre-
senza di un organismo viziato 
nei suoi principi. nelle sue 
strutture e nel suo funziona-
mento. come la Federconsorzi: 
quale ostacolo questa organiz-
zazione costituisca per il pro-
gresso agricolo e per lo svi
luppo del movimento coopera
tive nelle campagne: quali pe-
ricoli ossa rappresentl per la 
v:ta democratica del Paese •*. 

IGNIS 
Prcstvta. 

la nuova serie di frigoriferi 1963 

Lltr i 1 2 5 
Litr i 1 3 0 
Li tr i 1 5 0 
Li tr i 1 7 0 
Li t r i 2 1 5 
Li tr i 2 4 0 

. 59.000 
L. 65.000 
L. 7 8 0 0 0 
L. 89.000 
L. 99.000 
L. 110.000 

(iciun d«ilo * ige 

provo che si it usato il men • I * : 

piano di lavoro brevettato - guarnizione di gomma con tenuta magnetica - sbnnamento 
«utomatico - & l la interna in tcciaio. smaltaf) r chiusura magnetica • apertura a p«daie 
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