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Lo scandalo del 

processo Bebawi 

a messo a nudo 

\e piaghe 

i un sistema 

Rivelato da un'interrogazione comunista sui giudici popolari 

SU 350 MIL A AVENTI DIRITTO 
SOLO 32 MILA ISCRITTI A ROMA 

Confusione in aggiunta al 
• caos intorno alia clamorosa 

faccenda Bebawi. Ieri mat-
Una c circolata la voce se-
condo cui negli ambienti 
della Corte d'appello sa 
rcbbe statu manifestato il 
propo.sito di fissare per il 
15 giugno l'inizio del nuo 
vo dibattimento. Una deci-
sione ehe sarebbe apparsa 
senz'altro affrettata, non 
adeguata alia complicata 
situazione venutasi a de-
terminare. in contrasto con 
il calendario degli avvo-
cati, e con le difficolta che 
comportera la riconvoca-

zione — dalle localita piu 
disparate — dei testimoni. 

Circa le reponsabilita per 
la inelusiune nelle liste dei 
giudici popolari di persone 
non aventi i requisiti es* 
senziali va segnalata una 
iniziativa del gruppo comu
nista al consiglio comunale 
di Roma, che riveste un 
interesse maggioro delle 
stesse interrogazioni gia 
presentate in Parlamento. 
Nella interrogazione al 
sindaco. presentata dai 
compagni Delia Seta. Gi-
gliotti e Lapiccirella, si do-
manda di sapere in parti-

colare come mai — dei cir
ca 350 mila aventi i requi
siti. a Roma — negli elen-
chi per le giurie popolari 
Hgurano solo 32 mila per
sone. delle quali — come 
ha dimostr2to il processo 
Bebawi — molti « incapa-
ci» . E' un grave interro-
gativo al quale il sindaco 
ha promesso di dare una 
risposta marte-di. 

L'interrogazione comuni
sta. che denuncia un epi
sodio destinato a far cla-
more, e molto circostan-
ziata. Essa precisa gli ar-
ticoli di legge con i quali 

si sancisce che gli elen-
chi comunali debbono esse-
re integrati dalla apposita 
commissione consiliare con 
la iscrizione di ufficio di 
tutti coloro che risultano 
essere in possesso dei re
quisiti prescritti (eta fra 1 
30 e i 65 anni. certiHcato di 
buona condotta, titolo fi
nale di studi di scuola me
dia inferiore per la Corte 
d'Assise e superiore per 
la Corte d'Assise d'Ap-
pello). 

In base all 'esame delle 
cifre anagrafiche — affer-
ma rinterrogazione — si 

pud ricavare che alia fine 
del 'fi2 gli uomini e le don-
ne in possesso di tali re
quisiti, nel c o m u n e di 
Roma erano non meno di 
350 mila, mentre gli iscritti 
negli elenchi comunali dei . 
giudici popolari sono at-
tualmente solo 32.000. La 
commissione che ha sanci-
to tale assurda decisione, 
di cui si diseutera mar-
tedi in Consiglio, e com-
posta dal sindaco di Roma 
Petrucci, dallo assessore 
Loriedo e dal consigliere 
missino Aureli. 

Paolo VI ai gesuiti riuniti 

per eleggere il « Papa nero •• 

«Disciplina 
inflessibile 

e lotta 
alVateismo» 

A CRISI DELLA GIUSTIZIA 
La formazione delle giurie popolari 

Macchinositd e 
sfiducia nel cittadino 

Non basta incolpare I'arretratezza tecnica o ri-
correre a un generico moralismo; si tratta di 
mutarne la struttura e di fame un organismo 
degno di un paese moderno e democratico 

r i 

L'tipinione puhhlica si do-
mnnda come BIU polulu nu
clide re elm il prorrsso a ca-
rico dei couiugi cgi/inni si 
sin doviilo inlLTrompere su-
bilanenmcntc o per molivi 
imprcvcduli quali sono <er-
tumente quclli che rillello-
no i rcquisili di cui un giii-
dice popohire n giuraln, c»-
m'e anclii; cliiamato iitiprn* 
priiimonle, deve essere ri
ves! it o. 

La legge dt-ll'iiprile 1°.11 
sul n riorilinuinetilo dei piu-
(Jizi di Assise » prcscrive che 
i giudiri popolnri a devono 
essere in possesso dei se-
guenli rcquisili: citlndinnn-
2a itali:in;i; buona condotla 
morale; ctii non inferiore ai 
trenia e mm superiore ni ses-
Banlacinqtic anni; lilolo fi
nale di studio ili scuola me
dia di primo grado. di qual-
siasi tipn. Per i gimlizi di 
corte di assise di appelln il 
titolo di studio, fernii gli 
allri recpiisiili, deve essere 
qucllo di scuola media di 
sreondo grado, di qualsiasi 
tipo D. 

Crcdiatuo che la macchi-
nosit.'i dei controlli per la 
iscri/.ione negli elenchi dei 
giudici popolari, rihadila da 
quella legge moilellala sul-
l'allra, risalente nicnleuie-
no al 1874, sia uno dei moli
vi principal! die hanno da-
to luogo airinconvenienle ' 
gravissimo che si e vcrifica-
to nel processo di cui si e 
delto. 

Quella legge stabilisce, in-
felli, che una enmmissiono 
composta del sindaco e di 
due consiglicri, formi, in 
ogni enmune, due elenchi 
dpi cillndini in possesso dei 
requisiti d ie alihiamo indi
cate!: uno dei giudici popo
lari di corte di assise e 1'al-
tro di qtielli ili corte di as
sise di appello. 

(Jursta stessa commissio
ne, accrrtato che tutti pli 
iscritti riveslono le condi
t ion! rirhicste, inollra gli 
elenchi al prclore, il quale, 

a sua volta, presiede una 
commissione formata di tut
ti i siruliiri dei eomimi ilel 
mandamenlo, che compie 
una seconda terifira sulle 
condi/ioni di ciascuu iserit-
to c, n sua volta, trasmelte 
gli elenchi al presidente del 
iriliimule: queMi, sentilo il 
prot-uralorc ilella • Itepuhhli-
c.'i ed il picsiilcnle del con
siglio dell'onlinu degli av-
vocali. pniceile ad una ter-
za verilica. 

Hegole allrellanto macchi-
nnse sono dcltate, poi, per 
gli a^'jiornameiili periodic! 
degli alhi. 

.Macchinosilii di formazio
ne e di aiigiortiatueiito del
le lisle, che se non era tale 
nel 1871 lo e oggi certamen-
le per le enndizioni sociali 
mutate r.-idieahiienle da quel
le ili allora. 

Un ginepraio di commis
sion!, duiique, ciascuna del
le quali si aflida prolinhil-
mente alia nolerzia dcll'al-

tra. e hen tre verifiche so
no dispostc, dopo le quali 
— come s'e vislo — non si 
riesce ad evitare che tin 
liiion lerzo dei giudiri clii.i-
inali a decidere un processo 
di Corte d'assise, risullino 
privi dei requisiti richiesti! 

Deplorevole caso, certa-
nienle. nel quale il ricerca-
re a chi le colpc risalgano 
a nulla varrehhe anche per-
che la farraginosita della 
legge e tale che la responsa-
bilila si sniarrirehhe nel Iri-
plice lahirinlo delle rommis-
6ioni c delle verifiche. 

II fatto e che, come assai 
spesso avvienc nel noslro 
paese, quella legge e la 
macchinosila die la pervade 
sono il risullato della difil-
deri7a che aniina i polcri 
costiluili nci confront! del 
cittadino c della tnlonta ili 
perpetitarc una discrimina-
7ionc di clause anche nel-
r.iuihiln <li coloro che sono 
chiamali a parleciparc ili-
rettamente airaminiuislra-
zionc della giusjizia. 

Dilfidenza verso il citla- I 
dino perche, in luogo di tut
ti quei controlli disposli e I 
rivelalisi intit ili per slahi- ' 
lire il possesso dei requisili I 
richiesti, sarehlic hnslato al- I 
irihuire la respousahilila di • 
un'afTerma7ione in propo- | 
silo alio siesso cittadino che 
ili.manda d'essere i.scritlo I 
nelle lisle dei giudici popo
lari. I 

Volonla di pcrpeluare una I 
dUcriminazione di classe in I 
qtianto la riforma fascista | 
del Vn(i snaluro complela-
menle 1'islilulo della giuria, I 
non solo perche voile die 
aecanlo ai giudici laici se- | 
desscro anche quclli togati • 
ma sopraltutto perche re- | 
slriusc la parleeipazione po- | 
polare a calegorie ilelermi- . 
nale di eiitadini (accademi- I 
ei. parlamentari, podesta, 
laureati. diplomati. ece.) la I 
dove anleriormenle alia ri
forma la parleeipazione po- I 
polare alia giuria era la piu I 
larga che i tempi consenlis- • 
scro: tulti coloro die pos- | 
sedevann un qualsiasi titolo 
di studio eletnentare o ave- I 
\nn» eoperlo o ririiprivano 
la c.irica di consigliere co- I 
miinale. ' 

Fssi, inollre, una volta • 
raduuati alia prcsenza del | 
presidente della corte erano . 
invilati « a dichiarare imme- I 
diatamente n se fossero o 
meno in possesso delle con- I 
dizioni di atliliidine alPufTi- ' 
cio di giuralo e se, per vin- l 
coli di parentela fra giura- | 
ti o fra questi e I'arrusato o . 
per all re ragioni speeifiche, I 
fossero eolpili da cause di 

incompalihilita con 1'ufiicio I 
di giuralo. ' 

Ma la legge del 1951, co- I 
me s'e vislo, non e riuscila I 
nemmeno a ristahilire que- • 
slo minimo di fiduria r h - | 
pure si riponeva nel cilt-
tadino. pur di non discostar- I 
si minimamenle dall'imprnn-
ta aulorilaria imprcssa allj I 
riforma dal fa^cismn. I 

G. Berlingieri | 

I 

Anche il processo Bebawi 
dunque, nonostante i suoi per-
sonaggi stranieri e lo sfondo 
cosmopolita, £ un processo 
«all'italiana»; e ciod, nel-
Vamaro senso conferito a que-
sta espressione dal regista 
Gernii, una cosa poco seria, 
salvo die nella sua origine 
sanguinosa e nelle sue conse-
guenze. Due imputati con I'er-
gastolo sul capo, «rinviali a 
nuovo ruolo > e ciod a mesi di 
italianissime galere senza che 
sia stata pronunciata una con-
danna; le indagini di polizia 
ridicolizzate: Vistruttoria con 
testata alia base nella sua le-
gittimita; cinquantasette gior-
ni di udienze vanificati; schie-
re di testimoni convocati dai 
quattro angoli del mondo che 
forse non torneranno piu a de-
porre; il rischio che altri pro-
cessi. gia celebrati. possano ri-
sultare invalidi per analoghi 
difetti nella composiz'wne delle 
corti; Vopinione pubblica divi-
sa fra Vincredulita e lo scan
dalo. 

Certo, lo dice anche il Van-
gelo. «occorre che succedano 
scandali > per Jar scoppiare 
certi bubboni. risanare certe 
malattie della societa. specie 
in una societa come la nostra. 
tanto sorda ai suoi vertici. Ed 
d relativamente consolante 
che. per Vannullamento del 
processo Bebawi, non si cer-
chino solo le responsabilita del 
vigile o del pretnre o del pre
sidente che avrebbero dovuto 
controllare i requisiti dei giu-
rati; non si parli pii'i di «in-
crescioso episodio >, di errore 
umano che non deve servtre a 
speculazioni c contro il siste
ma », mo si risalga esplicita-
mente alia < crisi della giusti-
zia ». Ci si rende doe" conto che 
gli sbagli e le insufficienze de
gli individui e degli uffici non 
sono le eccezioni ma i frutti 
provrio del sistema. 

Senonchd anche la crisi del
la giustizia rischia di diventare 
un t cliche », fonte non di chia-
rimento ma di mascheramento 
delle cause profonde. Cost si 
denuncia un'arretratezza pura-
mente tecnica, inevitabile con-
seguenza della rapida trasfor-
mazione del nostro paese da 
societa agricola a societa in-
dustriale; oppure. di j'route al-
linsufficienza di tale diagnosi, 
si ricorre al moralismo. come 
fa il commento della c Gazzet-

imo dibattito sul progetto Reale alia Casa della cultura 

«Totale e urgente la riforma 

lei codice di procedura penale » 

,"avvio ad un dibattito. die 
pssariamente do\ra rs.<**rc hen 
ampio e nutrito di opimoni. 

riforma del codice di pnv 
jra penale c sul rcccnte pro 

lo del mini?tro Reale c stato 
ieri sera da una iclazioiie 
profe."vW Gio\anni Con>o. 

Una no di procedura penale 
Jniversita di Torino. II mo

di quosta prima iniziativa 
| un tema di COM largo into 

va comunque alia Ca>a 
Cultura. nella cui sode M 

raccolti alcuni cmincnti jjiu-
parlamon'ari. nvajiivtr ili. 

cnti universitari e awocati. 
rano presenii fra gh altri 

Giovanni Leone, il com-
on. Fausto Gullo. che fu 

bistro della Giustizia. il pro-
itore capo della Repohblira 
loma. Velotti. i professori Po
int e Gualticri. 

rclatore ha lmzi.ito la sua 
irata espo^/ione ponendon 
bni interrogate I. lVvcbe il co-

di procodiirn penale r!c\ e 
tre nformato e perche e ,T-
le tale riforma? Quc^ta imi 

essere |Vir7iale o lotale.' 
qualifirarc le nornio in \i-
IvaMa ricordare la loro data 

na«^ita: ID-̂ I. l.'inipronta che 
esse fu data e die lar.it 

rite sopra\Ai\e e durk|i:e fa
ta. K Ria nel 191S. quando 

era ancora occupata m 

parte dai na?i-ti. il £0\crno di 
Bari awert i Tureen/a di un pro-
fftndo mutamento in materia e 
nommo senz"altro una com 
nnvMone apix^sita. La prima 
tcsi. e anche questo detta^lio 
appare siamficati\o. fu allora di 
una totale ahro^a7i.>ne r!el cotlicc 
e del npriMmo di qucllo prece 
dente del 1913. 

Con i;n rapi<ki excursus storico. 
il profes5or Con<o ha <twmdi ri 
cordato !e \ a n e pr<po<tc via via 
succedute-i e variamente cadute. 
sottolineando eonx' «i ;vis>o per 
.cradi dairidoa <ii inno\a7ioni 
complete a par7iah nnwneeiiia 
menti. E" da que<«to quadro ino 
scaturiscono il \olto nttuale di 
un codice « laocrato. m'.itilo. <^on 
\o!to> e la ri^po-ta alle ('<> 
niande iniziah: la nforma deve 
essere urgente e totale. 

Camelutti. dopo un comesno 
da lui stesso proiiio>-^ e dopo 
anni di lavoro personalo. pro 
^ento nel 19S? uno ^che na di pro 
ge'.to che fu delinito -i ri\olur:i> 
nario > in (iiianto <^ildamente .m 
cor.ito al nto accusatorio E>-«>o 
pre\ece\a infatti. >econdo il mo 
dello an.clos.issone. che l'i>tr:it-
toria prdimin«»re non ax esse al-
cuna inoiden?a sul dibattimento. 
che accu.va e difosa fossero su 
un piano di assohita ivinta. che 
\eni<--e asMcurata loralita del 
pnxesso. 

Di quel progetto. eui succes^i-
\amente si ricollegarono in qu.il-
ehe modo vari giuristi. non si 
ptjo dire certo che tcnga conto 
latti ale schema Reale. il quale 
resta impo^tato sul binomio tradi 
zionale i*>truzione giudizio (e. ag-
ciungeremmo rhii. sui cardini del 
sistema inquisitorio>. Piu esph 
citamente il rclatore ha r«sservito 
che nei 37 punti dH ministro ai> 
iwiono si alnine innovazioni. af-
ferma7toni di principio diver<e. 
modificazioni « quantitative »: tut-
ta\ia mmrrossMme -̂>no le con-
ferme pure e semphci di solu 
7ioni gia ora \igenti. 

Nel complcsso. il professor 
Conso ha raamfestato alcune per-
p!es«na sull'anruiru-iata introda-
7ione dellinterrogatorio merociato 
in aula (per la condizione di in
feriority in cui verrebbe a tn> 
\arsi 1'imputato difeso <rufficio); 
suirabohzione deirassoluzione j>er 
insutTicienza di prove: sull'unifl-

nettamente a favore ilella delega 
al governo. L'intervcnto del oar-
lamentare democristiano e stato 
caratteriTzato da alcune evidenti 
contraddi7iom che. dopotutto. cor-
rispondono ad altrettante po;i 
zioni tradiTionali. 

Prendendo sptmto dal processo 
Bebawi. per e^empio. Giovanni 
Leone ha oichiarato che non <em 
pre il sistema accusatorio e piu 
favorevole airimputato perche le 
accuse sarebbero meno definite. 
L'os; erv a 7ione e e\ identemente 
pen mente rispetto all'istnittoria 
<*>mmaria attuale. e a quella del 
caso spocifico in particolare. ma 
che e'entra il siMema accusa
torio che ^tabilisce ben ,?ltrc 
garanzie per chi sia «*rttopo5to 
a gmd^io"' K ancora. * II tem»» 
che non si perderebbe piu du
rante listni7ione — ha soste-
nuto il noto penalista - si per
derebbe pero durante il dibatti
mento ». Gia. ma in tale sede 

eazione dell'istruttoria che do esiMe il controllo pubbheo. dei 
vrebbe essere sempre formale 
• cioe di maggiore durata>. Al 
tro scocho. ha ciustamente rile-
vato I'oratore. sara costituito 
dalla delega che il governo in-
tende chierie.-e al Parlamento ;icr 
la reali7zazione del nuovo codice. 

Nemmeno a dirlo. 1'onore.ole 
I.eone ha condivivi e qua c la ac-
centuato le nserve del profe.-»5or 
Conso. schierandosi inoltre e 

difenson. esclu^o invece. di fatto. 
nell*ufficio privatn di un inqui-
sitore onnipotente. 

Un pungente intervento con 
clus'.vo. sulla necessita <Ii ristrut-
turare profondamente d ruolo e 
i potcri del pubblico ministero. 
e stato svoUo dal professor Fo-
schmi. 

g. g. 

ta del Popolo > di ieri. < Fac~ 
ciano dunque lo Stato, il gover
no, la magistratura, gli orga-
nismi amministrativi il loro do-
vere perche Vuomo della stra-
da lia il diritto di csigere che 
I'esempio venga dall'alto... Ma 
ricordiamo che certe procedu
re nefaste sono profondamente 
radicate nella nostra indiffe-
renza civica, nella individuate 
pretesa che siano gli altri per 
primi a muoversi... ». Morale: 
siamo tutti colpevoli dal verti-
ce del potere all'uomo della 
strada. No, occorre dire chia-
ro e forte che la responsabi-
lita prima della crisi della giu
stizia risale alia volonta po
litico della nostra classe domi-
nante (ncn osiamo dire diri-
gente); una classe che non ha 
solo, per grettezza ed incuria. 
ignorato i magnetofoni. ma 
che, all'indomani della Resi-
stenza. ha scelto la conserva-
zione. ha lasciato i codici (a-
scisti e la struttura gerarchica 
della magistratura mortificare 
la Costituzione, si e preoccupa-
ta di avere nell'apparato giu-
diziario solo utio strumento (e 
neppure intelligente ed effi-
race) di potere, ha regolar-
mente ostacolato. ritardato, li-
mitato t tentativi di riforma. 
Per anni i democratici che di-
fendevano nelle strode la li-
berta contro i rigurgiti auto-
ritari, i cittadini che afferma-
I'ano di essere stati seviziati 
dai poliziotti, gli stessi magi-
strati die invocavano il ri
spetto della Costituzione, sono 
stati denunciati come < sov-
versivi s e trattati di conse-
guenza. 

Senonche i tempi sono cam-
biati, la situazione politica ha 
eliminato le maggioranze onni-
potenli. i nodi infine sono ve-
nuti al pettine. Ed oggi. di 
fronte alia bancarotta della 
giustizia (e di molti altri set-
tori), si ammettono faticosa-
mente certe realta fino a ieri 
negate, e in primo luogo che 
democrazia e progresso non 
possono essere dissociati anche 
se Vassociazione e difficile 
(specie quando ci sono inte-
ressi di classe da difendere). 
Si ammette dunque. ma a den-
ti stretti. cercando ancora di 
confondere le idee, opponendo 
ad ogni progetto radicale di 
riforma I'eterno richiamo alia 
€ prudenza *. al c rispeffo del
la tradizione e dei valori del 
nostro popolo >. all'* esperien-
za secolare della culla del di
ritto >; insomma, per dirla con 
un Intelligente magistrate, la 
morale del Gattopardo c cam-
biare qualcosa per non cam-
biare nulla .̂ Ora questo orien-
tamento. che traluce anche nei 
progetti relativi at nuovi co
dici, deve essere adeguatamen-
te combattuto non solo da ma-
gistrati e giuristi (che pure 
hanno dimostrato di voter com-
battere creando comitati co-
muni di agitazione) ma dalla 
opposizione democratica. Im-
pegnata negli scorsi anni in 
una serie di battaglie forse piu 
pressanti, essa aveva trascu-
rato la giustizia. Ora non solo 
Vurgenza di questi problemi, 
ma la prospettiva di una con-
quista democratica dello Sta
to esigono uno studio ed una 
azione nuori. 

Ver i giuristi e per tutti i 
militanti di sinistra le rifor-
me giudiziarie devono diventa
re un altro campo di lotta sui 
grandi temi della Uberta, del 
lavoro. dell'emancipazione fem-
minile. Occorre smnntare il 
recchio meccanismo della giu
stizia. ma con coraggio e fi-
ducia. perche seria anch'esso 
all'avrento di un'Italia moder-
na e democratica. 

Pierluigi Gandini 

A una massaia bolognese la 1100 dell'Unitd | 

In auto come prima 
ma senza cambiali 

I coniugi Castellari — vincitori del « Concorso del let-
tore » — avevano comprato in estate una « NSU » e 
a stento riuscivano a far fronte al debito contratte 

I 

I 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 7 

• Giuseppina • Barbarelli, 27 
anni, casalinga: e lei che ha 
vinto la « 1100 » dell'c Unita v. 
l'ultima del < grande concorso 
del leltore ». Un cronista del 
giornale. neppure un'ora dopo 
l'estrazione avvenuta a Mila-
no, va a ricercare la casa 
di via Fioravanti. contrasse-
gnata col numero 109. per da
re a Giuseppina Barbarelli, 
coniugata Castellari, la bella 
notizia. 

< Ha vinto 1'auto del" I'Uni-
ta '* — dice semplicemente il 
cronista quando la giovane 
sposa appare sulla porta — e 
una I100i>. 

Giuseppina Barbarelli Ca
stellari porta le mani alia 
bocca; poi si gira verso la 
cucina. «Ho vinto una mac-
china — morniora — ahbiamo 
vinto Hai sentito Osvaldo? J>. 

E' I'una dopo mezzogiorno 
ed i due giovani sposi sonc a 
tavola. Osvaldo Castellari, 
operaio idraulico. .'II anni. ha 
gia finito da un |K>* di man-
giare e sta leggendo il gior
nale, il nostro. prima di ri-
tornare al lavoro. Accoglie la 
notizia con calma. La signora 
Barbarelli si toghe il grem-
biale e sta per liberare il 
tavolo. « Signora, finisea di 
mangiare. noi. se non distur-
biamo. stiamo qui, eppoi e 

solo per due parole». 
Ma la giovane donna non 

ha piu fame, ci dice, e troppo 
content a. 

Siamo in un appartamen-
tino tipico da operai. «Una 
casa congiunturale — aggiim-
ge il marito — e di miu padre 
che ha un piccolo forno qui 
sotto. Prima io, lei ed i nostri 
tre bimbi ahitavamo in via 
Toscana, nei quarticn alti. 
Molt a luce ed ana buona del
le colline. ma vcnticiiiquemila 
al me.se d'atlitto non potevo 
proprio sop|>ortarle piu. In 
tempo di miracolo e'era molto 
straordiiiario. ce n'era da am-
mazzarsi di fatica lino a notle 
e al sahato e la domenica. 
ma adesso e dura, i cant ieri 
sono quasi tutti fermi. Qui per 
il mnmento non paghiamo af- -
titto ». 

I Castellari hanno gia una 
macchina. una NSU Prinz. che 
comprarono in agosto a rate. 

Soggiunge la donna: < Siamo 
circa a meta col pagamento. 
clohbiamo versare centomila 
lire ogni tre mesi. e pensi 
che in casa nostra ogni n ine 
entrano solo le 100 mila lire 
piii 20 o 30 mila di straor
diiiario a seconda dei casi. di 
min marito. Io sono casalinga. 
e di lavoro con i tre bimbi 
le garantisco che ne ho anche 
davanzo ». 

Sperava di vinccre compi-
lando i talloncini dele I'Uni-
ta>? 

« Si. speravo piupno di vin-
cere, non seinbra hello dirlo, 
ma e proprio cosi; ho seguito 
il concorso dall'inizio — dice 
la signora Giuseppina — la 
macchina ravevamo comprata 
sia |)crche la domenua pos-
siamo finalmente stare tutti 
assieme e fate qualche pas-
seggiata in campagna, ma so
praltutto perche mio marito 
se ne serve per il lavoro. 
Centomila lire ogni tre mesi. 
i he e come dire piu di t rent a 
mila lire al meM.', sono dure 
da strappare da nn hilancio 
insiilliciente *. 

Ln domanda d'ohl)ligo: trr-
rete due macchine o ne ven-
derete una? No. jlue proprio 
no. E' impos^ihile. La signora 
Giuseppina ha con^egtiito la 
patente da tine mesi e sulla 
piccola e gia abituata l>ene. 
ma una millecento e tutta una 
cosa diversa. eppoi e deli IU-
nita s. 

Un cognacchino per brin-
daie alia vittona e a € I'U-
nita >. che l"ha resa possibile. 
Nel posare il hicchiere sul 
tavolo. ancora in preda all'ec- | 
cita/ione, Giuseppina fa ca-
deie a terra quello del marito I 
ed il cristallo va allegramen- I 
te in frantumi. 

Naturalmente e di buon au- I 
spicio. 

Remigio Barbieri I 

i 

Subito un acconto del 50% 

Tremelloni paga la tratta 

del Comune di Pomarance 

I Rimini: | 
I superafo | 
I il 100% | 
I L* Fedcrazionc del PCI d i . 

Rimini ha raggiunto e supc-1 
I ra to il 100% degli iscritti del-' 

lo scorso anno reclutando 5001 
nuovi compagni. | 

Ora legale 

dal maggio '66 
A partire dal 22 majxpio 19W 

e fino al succe&sivo 24 settem-
bre sara istituita in Italia I'ora 
legale. II prov vedimento e sta 
to approvato ieri in sede lesii 
slativa dalla Commissioin- In 
temi della Camera. 

1^ legge presenve che .dalle 
ore 7tro del 22 maggio alle 
ore 24 del 24 settembre di ogni 

POMARANCE. 7. 
II tninistro delle Finanze. on. 

Tremelloni. ha dato disposizioni 
agli ufTici periferici del suo mi
nistero di versare subito al co
mune di Pomarance 39.448 C.i2 
lire. L'iniziativa del piccolo co 
munc sperduto fra le montagne 
che delimitano la Val di Ce 
cina. in provincia di Pisa — 
quella cioe di emettere una 
tratta a carico del ministro per 
crediti che da anni non riusciva 
a riscuotcre — non era dunque 
quella « curiosita paesana » co 
me con facile ironia avevano 
scritto i rotocalchi ed i giornali 
di tutta Italia. II gesto. certa 
mente clamoroso. mettcva pero anno » I'ora normalc \ e r r a an 

ticipata a tutti gli effetti di 60 ,j djto su una piaga che trava 
minuti. Di conseguenza tutte g I i a | a v i l a d i q u a s j U l t t e , e 

le autorita e tutti i capi di 
aziende pubbhehe prevvederan 
no perche alle ore zero del 22 
maggio di ogni anno gli orolo 
gi siano portat i a segnare Tuna 
ant imeridiana. 

L'ora legale e gia stata adot 
tata anche in Francia. Belgio. 
Lussemburgo. Olanda. Spagna. 
Inghilterra, URSS e Stati L'niti. 
II Ministro dell'Industria e 
Commercio I-ami Starnuti ha 
illustrato i vantaggi del prov-
vedimento che — ha dctto — 
si ripercuotera favorevolmen-
te sui costi di molti prodotti. 

gha la vita di quasi 
amministrazioni a»munali. gran 
di o piccole che siano. Ed b 
stata probabilmente qucsta con 
sidcrazione che ha indotto Ton. 
Tremelloni a dare al comune di 
Pomarance la meta delle som 
me dovutegli dallo Stato a ti 
tolo di imposta sull KNEL. Se 
infatti tutti i comuni. pressati 
da esigenze spesAo dramma 
tiche. facessero altrettanto. la 
pioggia di cambiali sommerge 
rebbe il ministero. con cr>nse 
guenze — se non altro di carat-
tcre politico — facilmente im 
maginabili. 

F'omarance doveva avere cir
ca cento milioni per gli anni 
1963 e 1964. La sua vita ammi-
nistrativa era paralizzata. L a c 
conto del ministero consente 
solo un breve sollievo: occor-
rera prow edere al piu presto a 
hquidare I'intera somma. Que
sto episodio non deve far di-
menticare che i Comuni italiani 
sono pero paurosamente indebi-
tati. e che i loro hilanci sono 
stati qtic.st'annj ferocemente 
c tagliati » prima dalle Giunle 
provinciali amministrative (pre-
fetture) e successivamente dal
la Commissione centrale per la 
finanza locale fministero degli 
Interni) K" una sjtua/ione inso 
stenibile che postula urgenti 
riforme che mettano in condi 
zioni gli Enti locali di far fron 
te ai compiti che sono chiamati 
a svolgere. Intanto si pot rebbe 
cominciare col non aggravare 
il problcma sbloccando per tutti 
le somme che Comuni e Provrn 
ce devono avere dallo Stato II 
ritardo dei pagamenti obbliga 
questi Rnti a chiedere soldi in 
prestito alle banche (che esi 
gono onerosi interessi) e ad 
aumentare quindi. in un circolo 
vizioso che non ha fine, quel 
deficit che ha gia raggiunto 
I'astronomica cifra di quattro 
mila miliardi. 

Portare avanti la linea di 
rinnovamento indicata da Gio
vanni XXIII. segnare una bat-
tuta d'arresto, o avviarsi per 
un 'a l t r j strada? Questo. in so-
stanza. il tema fondamentale 
che sta dinanzi alia trentu-
uesima congregazione generale 
della Compagnia di Gesu adu-
nata da ieri, in assoluto isola-
inentu, nella Curia di Borgo 
S. Spirito. Decisamente secon-
dario. pur se in rela/ione al-
l'orientamento complessivo che 
I'Ordine priniario della Chiesa 
romana si dara . l'obiettivo im-
mediato di eleggere il nuovo 
*preposito». ventinovesimo suc-
cessore di Igna/io di Loyola. 

Insomnia, le decisioni che i 
gesuiti dovraiino prendere in 
questo loro « conclave >, la cut 
durata ha limiti precisi. sono 
le stesse che impegnano il Con-

cilio ecumenico e 1'intero cat-
tolicesiiiio. K. come nell'aula 
di San Pietro, gli opposti schie-
ramenti snrnnuo fnrmati dai 
modernisti (francesi. tedeschi, 
belgi, americatii) e dai conser
vator! (italiani e spagnoli). 

II viatico aH'asseniblea della 
i Societas Jesus » e stato dato 
ieri mattinn dal papa, al quale 
iiotorianiente i meinbri dell'or-
dine devono ohbedienza cieca. -
« come cadaveri s>, secondo il 
tpiarto voto che essi e solo es-
si pronunciano. K. a prima vi
sta. tale viatico seinbra non la-
sciare nlcun margine al tema 
di fondo nccennato. 

Quello di Paolo VI appare 
infatti come un discorso in-
transigente. di arroccamento. 
e non a caso comincia proprio 
col sottolineare clie l 'attuale 
congregazione e stata convoca-
ta in primo luogo per l'elezio-
ne del preposito generale. « It 
tenore della vostra vita — hn 
detto il pontefice — come si 
addice a buoni soldati di Cri-
sto. ad o|>erai valorosi e ir-
reprensibili... deve essere per-
meato di una disciplina infles
sibile. che non si piega alle in-
clinazioni dei singoli, ma e nla-
cre. pronta. giusta e sicura in • 
tutte le sue forme e applica-
zioni pratiche »-

K dopo questo preambolo: 
« Un mani[)olo che non conser-
vi l'ordine dei ranghi nella 
struttura deH'esercito somiglia 
ad una voce dissonante in una 
sinfonia di strumenti e di voci. 
II vostro nuovo prejwsito gene
rale si adoperera. con diligcn-
te sollecitudine. affinche il vo
stro concerto non emetta alcu-
na nota stonata... Tutti devono 
guardarsi sempre, nel pensa-
re. nell'insegnare, nello scri- • 
vere e nell 'agire. dall'unifor-
marsi alio spirito del mondo, 
dal lasciarsi trnsportare da o-
gni corrente di pensiero e dal-
I'indulgere oltre misura, di 
propria iniziativa, alle novita 
del giorno >. 

Quale sia l 'atteggiamento per 
tin nuovo e fruttuoso rapporto 
con il mondo moderno (pur 
enunciato e proposto altrove) 
che t raspare da simili espres-
sioni ognuno puo constatare. 

Piu oltre Paolo VI ha richia-
mato 1'attenzione dei gesuiti, 
< seriamenle ed insistentemen-
te > su un problema che egli 
considera della massima im-
portanza: «l 'a teismo che va
riamente si manifesta e si dif-
fonde assumendo le fisionomie 
piii svar ia te» . Al riguardo il 
papa ha detto: < I>a piu terri-
bile e senza dubhio da ritene-
re 1'empieta militanle. che non 
si Iimita a negare I'esistenza di 
Dio col giudizio di pensiero e 
la condotta di vita, ma impu-
gna le armi contro il deismo 
per sradicare ogni sentimento 
e valore religioso. Vi e l'atei
smo di coloro che, in base a 
dottrine filosofiche, affermano 
che Dio non esiste e che non 
puo essere conosciuto... Alia 
Compagnia di Gesii affidiamo 
il compito di resistere con tut
te le foive all 'ateismo >. 

E" di qualche giorno fa il 
convegno, giudicato peraltro 
proficuo. che ha permesso a 
Salisburgo un'ampia discussio-
ne fra cattolici. marxisti e atei. 
Appare chiaro. dalle parole ri-
volte ieri ai gesuiti. il valore 
che il papa da a tali iniziative. 
Questultima era stata orga-
nizzata oltretutto dall'associa-
7ione cattnlica au5.tnaca «Pau-
lus Gesellschaft > 

Dopo I'udien7a pontificia i 
224 delcgati ^eletti. in rappre-
st ntanza dei .15 968 membri del
la Compagnia sparsi nel mon
do. dalle GO « province > e dal
le 40 c \ ice province > che rap-
prtsentano una particolare di-
visione territoriale ben diver
sa dalla corrente geografia po
litica) si sono chiusi nella Cu
ria generalizia. Presiede i la-
vori il vicano dellOrdine, il 
canadese padre John Swain. 
che insicme all ' itahano Paolo 
Dezza e ennsiderato fra i maf-
giori papabili. 

Fra I'altro, a quanto si dice. 
l'asscmblea dovra decidere 
per la prima volta se il € papa 
nero » restcra in carica a vKa, 

file:///olto
file:///amente
http://qu.il
file:///igenti
file:///arsi
http://me.se
file:///erra

