
l 'Unitd / morUdi 23 MtHmbr* 1969 PAG* 3 / commenti attualltA 

Bilancio di una manifestazione 
che in Italia non ha eguali 

I festival 
dell'Unita 

E' ptssibtJe nettere insiene ospttaliti, I t t t i , ntsica, simpitii, teatn, 
dibattito polfttca, solMariet* iirterMZMMle, nstaranti, oggetti riell'arti-
g iaut i , battaglia delta Mee, pile di libri, tutte ejneste « sacra » e ejnesto 
« prefaae » ? . I| Festival deirtinrta ha detto di si, perch* waste S H I 
le capac'rta umane e pelitiche di un partito anch'esso senza egiali 

Inchiesta sulla magistratura che cambia in Italia 

IL CREPUSCOLO DEGLIINFALLIBILI 
Due mondi contropposti - Gli intemsi di pocfci contro i diritti di tanti - Vivere la realti del paese per 
L'impegno dei « Magistroti nuovi» - Dai ejiovaiii pretori una serie di senfenze di rilievo in materia di diritto di 
famiglia, di liberta reiigiasa, di pensiero, di manHestaziene - I richiami alia Costituzione cone scelta democra

tic*, m c'e cbi ancora invoca i principi corporativi e di casta della magistratura 

A Firenze, a Bologna, a Torino, a Milano e in decine di altri capoluoghi 
di provincia, in centinaia di Comuni del nord, del centro e del sud in 
queste settimane milioni di italiani partecipano alia piu imponente 
ar.nuale rassegna politics, culturale, ricreativa che esista in Italia: i 
festival dell'Unita 

L'ambizione di rappresen-
tare vkivamente l'insieme 
dei vtlori che caratterizzano 
un partito politico, la pre-
sunzione di esporre tutti in
sieme i beiri visibili del-
l'uomo modemo in una 
grande fiera di fatti real-
mente accaduti e di proget-
ti idearli, non e una impresa 
che poasa essere tranqurHa-
mente affrontata da tutti. 
Non basta la disponibilita 
di un brlanck) da Trienuale, 
non bastano i contributi sta-
teli e neppure la competen-
za di selezionare schiere di 
profeasionisti eruditi in Ko-
lossal da grande industria 
cinematografica. Ci vuole 
qualcosa di piu e di raeno. 
Ci vuole un partito come il 
Partito comunista italiano. 
E di un partito cosl in Italia 
ee n'e uno solo 

La prova di tanta immo-
destia e stato il Festival na-
zionale dell'Unita di Livor-
no- I testimoni, molto poco 
imparzdali, sono i 60-70 mila 
cittadini che si sono incon-
trati quest'arono, livornesi e 
no, che arrivavano atTIp-
podromo a piedi, in macchi-
na, in treno, in pullman sul
la base di un piano certo 
minuziosamente prestabilito 
ma derivante da una schiet-
ta e libera voionta di par-
tecipazione, tipica di quella 
pafticolare genia di militan-
ti poiitici che sono i corau-
nisti itaKani, sempre piu in-
testardfti non solo a far vi
vere e crescere il proprio 
partito, ma a trasformare 
attravereo di esso l'intiera 
tocieta. 

Che cosa e stato questo 
Festival? Qualcuno ha detto 
sinteticamente «la dimo-
strazione che e possibile ri-
eercare, trovare un punto 
ideale di fusione tra il nuo-
vo e il tradizionale, tra la 
Kermesse e la manifesta
zione politica >. E gia nel 
riferire questa sintesi piut-
tosto che un'altra, tra le va-
rie eepressioni critiche di 
un'esperienza come e stata 
Livorno, c'e l'indicazione di 
un tipo di ricerca, — quasi 
di un travaglio —, che e 
stata parte integrante di 
tutta una fase preparatoria, 
nel momento in cui vecchie 
e miove generazioni di atti-
visti si sono posti il proble-
ma di raggiungere, anche 
polemicamente, una combi-
nacione ideale di ingredien* 
ti poiitici, culturali e di sva-
go. Dalla reazione e dalla 
unione dei corpi diversi do-
veva rwuKarae un altro con 
qualita sue proprie: la so-
etanza di un festival del
l'Unita, giornale di massa di 
un partito di massa. Una 
cosa tutta da guardare, da 
ascoltare, da vivere. 

Ma e possibile mettere in-
•ieme tutto questo, oepita-
lita, lotta, musica, simpa-
tia, teatro, dibattito politi
co, solidarieta internaziona-
le, ristoranti, oggetti dell'ar-
tigianato, battaglia delle 
idee, pile di libri, e possi
bile mettere insieme tutto 
questo sacro e profano in 
un clima da grande esercizio 
delle capacity umane e po-
iitiche di un partito? Qual-
che primo piano del festival, 
ripreso qua e la e impreaso 
«ella memoria di chi c'& 
•tato pu6 servire a riapon-
dere decisamente si. 

Sabato pomeriggio. Dibat
tito operaio. Un angolo del-
l'ippodromo. Solo quakhe 
transenna per mettere un po' 
d'ordine e al di la tutto 
il resto che continuava. Gli 
operai presenti col fazzolet-
to rosso al coHo carichi di 
lotta, di esperienza, anche 
di problem i. Parlano i pro-
tagonisti. Per primi quell i 
deHe lotte delta Fiat e del-
la PireHi. Brevi parole per 
•intetizzare una battaglia che 
« in eorso, con le sue carat-
teriatkbe aUuali, la sua va-
atita da autunno I960. E' 
andata cosl e cosL Stiamo 
lavorando cosl e cosl. Poi 
tutti gli altri. Bmergono dei 
temi La funrione del partito 
nel corso delle lotte, la sua 
autonomia, la sua iniziativa, 
la sua funrione, la sua pre
sents politica. Come affron-
tare il problem*, nel quadro 
di una nuova articolaxione 
democratica dalle lotte, dei 
gruppi eatremiatiei (11 reapi-
ro eorto di un'azione anar-
ehiea a veHeitaria in con-
frooto ai grande reapiro del-
f ^ k a siodaeala a poiMtea). I 

n microfono viene portato 
di volta in volta la dove un 
compagno operaio chiede la 
parola. E cosi, aU'aperto, 
con la eco della musica che 
veniva di tutte le parti, il 
viavai tutto intorno dei pa-
dri e delle madri di famiglia 
con le creature tenute per 
mano e la coccarda appun-
tata in qualche parte, quel-
1'incontro operaio sembrava 
potesse da un momento al-
l'afltro aesumere l'andatura 
di un convegno, tante erano 
le cose da dire e la volonta 
di discuterle tutti insieme. 

Primo piano dello stand 
dei giovani della FGCI. Al 
centro dell'Ippodromo. Una 
cosa assolutamente nuova. 
Massimo di eta 20, 22 anni. 
Si canta, si lavora, si pro
duce. Una chitarra. Una mac-
china da scrivere. Un ciclo-
stile. PanneHi di linoleum, 
scalpelli, vernici a spruzzo. 
Ogni giorno una iniziativa, 
un volantino scritto in base 
alia teoria della controinfor-
mazione, un dibattito nato 
la per la, un manifesto nuo-
vo eon Lenin, Ho Chi Min, 
sulla Grecia, sull'emigrazio-
ne, tutti disegnati e ripro-
dotti suH posto con una tec-
nica che si insegna a chi si 
ferma e vuole imparare. II 
prodotto si ddstribuisce, si 
vende. C'e cbi se lo porta a 
casa come ricordo del Fe
stival: una proposta di tra-
aformazione, rapida, morden-
te, aggreasiva, detta in fret-
ta come per bruciare i tempi. 

Domenica mattina. Primo 
piano del corteo. II corteo 
prima e durante la pioggia: 
due avvenimenti uno dentro 
1'altro come una vincita e 
una rivincita. 

c Guardate quanti siamo -
Saremo ancora di piu », di-
ceva un cartello. Tanti car-
telli, la sensazione di decine 
e decine di migliaia di per-
sone che sanno e pensano 
molto, quasi una prova di 
forza per dire che le grandi 
perplessita dell'epoca mo-
derna possono essere risolte 
se si sceglie la strada del 
confronto, deHa lotta, della 
massima valorizzazione dei 
bisogni dell'uomo. < 40 ore 
pagate 48 », t Blocco dei fit-
ti, casa per tutti», * Vo-
gHamo le riforme », « Uniti 

si vince >, < II Vietnam vin-
ee ». Poi la dannata pioggia. 
Una pioggia che avrebbe fat-
to scappare chiunque, ma 
non i comunieti venuti al-
rappuntamento del Festival. 
Dalla pioggia si difendevano 
come potevano avvolgendosi 
nejle loro bandiere, giovani 
che correvano duri e tenaci 
come monumeati, caotaodo, 
salutando col pugno bagna-
to e chiuso. Veniva voglia 
di dire grazie. Ma a chi? 
Se siamo tutti noi che ab-
biamo fatto questo. 

Tutto da vedere: quel cor
teo irrazionale che sfilava 
ostinatamente e poi piu tardi 
la citta che apriva tutte le 
sue porte, le porte delle sue 
case di compagni e di non 
compagni, per accogliere con 
simpatia, per asciugare con 
affetto e presto tutta quella 
gente, perche fosse possibile 
ai compagni tornare di nuo-
vo e in tanti aU'Ippodromo, 
dove doveva concluderai con 
il comizio, pioggia o non 
pioggia questa giornata idea
le di chiusura del Festival 
e di inizio di un nuovo anno 
di lavoro e di lotta. 

Verso sera, mentre torna-
va il sole, c'erano alllppo-
dromo i siciliani, i mrlaneai, 
i bolofineai vestiti eon gli 
abiti aeciutti prestati dai U-
vorneei, ai vedevano camiee, 
giaecbe, bandiere stese ad 
asciugare, 1 giovani lade—a 
vaso le tute fnori mirara 
dei compagni portuali a fia 
stava nascendo un nuovo 
progetto per recuperare 
quello che presumibilmente 
si era perso: sezioni che de-
cidevano di rinunciare alia 
loro percentuale di guada-
gno, altre che gia pensavano 
alle iniziative da prendere 
per una nuova sottoscrizio-
ne. Tutte cose che ora a Li
vorno si stanno gia realiz-
zando, mentre la gente, 
amalgamando nel modo mi-
gliore possibile il proprio 
grande entusiasmo con la 
inevitable parte di amarez-
za, dice che il prossimo an
no potrebbe essere ancora 
meglio un Festival naziona-
le a Livorno < con tutta 
quell'esperienza che abbia-
mo fatto >. 

Giuliana Ferri 

Censura alia Rai-TV 

Benjamin Speck In una strada di St. Louis 

Chi ha paura di Spock ? 
Personate intervento del presidente Sandulli, del vice-presidente De Feo e del direttore generate Bernabei — II servizio 
(realizzato per la serie degli «Incontri» da Gregoretti e Tarquini) e stato prima ripetutamente tagliato poi defi-
nitivamente sospeso — Spock ricordava i giornj di career e scontati negli Stati Uniti e le violenze della polizia ame-
ricana contro chi chiede pace nei Vietnam — Nessuna giustificazione ufficiale e stata data al grave prowedimento 

Lo ha detto il padre di Aldrin 

«C'e pericolo, rinviate 
il volo di Apollo 12» 

WASHINGTON. 22 
II padre dell'astronauta Ed 

win Aldrin. il solo al mondo 
che abbia compiuto passeggia 
te nello spazio e sulla Utna. 
si e visto respingere dalla 
NASA la proposta di abbinarc 
i prossimi voli di esplorattone 
lunare < Apo!lo-12 > e < Apol-
lo-13». alio scope di garantire 
un mezzo di ritorno agli astro-
nauti qualora un guaato do 
vesse bloccarli sulla Luna. 

L'aUiMzione della proposta, 
e stato detto. comporterebbe 
modifiche preasoche unpossibili 
al material* di volo t Apollo > 
a alia centrale per I'aasmtenca 
radio agli astronauti, E' stato 
riconotciuto che suli* Luna gli 
astronauti non hanno modo di 
soprawivere piu di 48 ore in 
caao di auasto dell* appaxec-
chuture * dacoUo. ma lidea 
del padrt di Aldrin ooo pud 
essere assohrtamenta reaunata 
col materiale t coo la tacnicba 
di volo spaxtall (U eui sono in 
p/ff-tttff attuahnente gli Stati 
UnW. 

U mission! «Apollo-12» a 

< Apollo-13 >, dj conseguenza, 
nmangono fissate per oovem-
bre e per febbraio, rispettiva-
mente. Gb uomini dell'c Apollo-
12», il comandante Charles 
Conrad e gli astronauti Richard 
Gordon e Alan Bean, stanno 
completando a Houston la loro 
preparazione. Con un modello 
semplificato della navicella A-
polio, hanno provato aabato 
una deue manovre del nentro: 
il raddriizamento in mare della 
navicella capovolta. E' accadu-
to piii volta che le naviceUe 
americane si capovolgessero 
nell'oceano. per cui sono state 
dotata tti paUoncini di galleg-
giamento situati presso fa loro 
punta conica. 

Cinque miglia al largo di Gal
veston (Texas) i tra astronauti 
in aUenamento hanno raddrit-
sato la navicella a. poi hanno 
aperto il portello rteavendo da 
sommonatori dalla r-srtoa tut* 
ermsticha sunUi a quaJk con 
cui gli astronauti daircApoUo-
11 > sallrono sulla portaerei di 
racuparo, 

Anche il pacifismo di un ce-
lebre medico statunitense fa 
paura alia RAI-TV: a 1 piu 
alti dirigenti di vlale Masslni 
sono intervenuti in prima per
sona per annuitant I'incontro 
(previsto led sul 2. canale 
ore 21,15) con Benjamin 
Spock il celebre pediatra ame-
ricano che subl qiuUcha tempo 
fa un arresto per aver mani-
festato con i pacifisti del suo 
paese contro la guerre nel 
Vietnam. L'incontro 0 stato 
sostituito con il servuslo aul 
Premio Nobel giapponese Ja-
sunaci KawabaU e la RAI-
TV non ha nemmeno awer-
tito la necessita di dame spie-
gazlone ai telespettatori o alia 
stamps. Soltanto verbalmente 
ci e stato detto che la sostitu-
zione a dovuta a « motivi tec-
nicia. 

II mutamento di program-
ma, invece, e dovuto ad uno 
dei piii pesanti e gravi inter-
venti censor! di quest! uitimi 
mesi. L'incontro con Benjamin 
Spock era stato curato — per 
la serie televisiva diretta da 
Oestone Pavero — da Ugo 
Oregoretti ed Enso Tarquini. 
Per raaunarlo, la RAI-TV, 
non aveva badato a apase: 
probabilmente 1 dirigenti di 
viale MaBUU rloordavano 
Spock noto in tutto 11 mondo 
a nel pubblico piu vasto so-
prattutto per U suo volume 
Baby and Child oar* (« Aver 
cure dei bimbi a del ragaa-
sl») che e stato tradotto in 
ventlsei lingua a vanduto in 
oltre venti mlllonl dt copse. 

Ma Benjamin Spock a oltre 
che un medico, anone un cftV 
tadino. C coma tale ha dalla 
Idea poUticba. Queete Idea, tut-

tavia, non sono certamente 
gradite ai <t f alchi » americani 
e di conseguenza, ai filo-atlan-
tici ed al marine* onorarl di 
viale Mazzini. Spock, InfaUi 
a un convinto pactfista; ha 
partecipato e sostenuto man!-
festazionl pacifists negli Stati 
Uniti, e dunque, contro la 
guerra nel Vietnam. Per que 
sta sua attivita b stato anche 
arrestato ed ha dunque una 
esperiensa diretta dalla «vio 
lenza » di cui la polisia ameri 
cana da prova in simili occa-
sioni. Ma Uitendiamoci bene. 
Spock non e un t sowersivo fc 
non e un comunista, non a 
un rivoluzionario. E' un gran
de medico ed un «umanita-
rio ». E' contro qualunque uso 
della forza; in questo quadro 
e contro la guerra condoita 
dai suo paese ed e dlventato 
testlmone della violema inter
na degli Stati Uniti. 

Di questo suo pacifismo, ci 
risulta, Spock aveva parlato 
a Oregoretti, e Tarquini senaa 
alcuna eaasperaalone. In buc-
na misura egli aveva manite-
stato preoceupaalone per i l l 
mondo che ai awle verso la 
oataatrofea; in partioolara il 
servteio moatrava una aaquen-
sa to cui Spock narra ai nl-
pcti, come una flaba con mo
rale, la sua esperiensa in car-
cere. 

Tanto e bastato. n ptu se-
lanta flloamertcano della RAI 
TV, Italo Da Feo, vice pre
sidente, ha chieato dt vuno-
nara I'hcotUro onnal ultlma-
to e pronto par andara tn on-
da. Alia vialona ha partaotpa> 
to anche il direttore genera-
la Bernabei: ed insieme 1 
due hanno chieato una prima 

serie di tagli per attenuare 
l'elfetto delle pur caute di. 
chiarazioni di Spock. Sono sta
ti accontentati. Un paio di 
gioml dopo, tuttavia i massi-
mi dirigenti di viale Mazzini 
ci hanno ripensato (sembra 
in seguito a dlrette pressioni 
della stessa ambasciata USA). 
E' certo infatti, comunque 
siano andata le cose, che una 
seconds visione ha avuto luo-
go alia presenza, questa vol
ta, anche del presidente San
dulli. I tre dirigenti hanno 
scoperto che i tagli gia ap-
portati non erano sufneienti: 
ne hanno chiesti altri e ben 
piii sostanziosi. Al termlne di 
questa gravissima operazione 
censoria, tuttavia, il servizio 
sarebbe divenuto totalmente 
impresentablle. Di qui la de
cisions finale — che forse era 
l'obiettivo iniziale di tutta la 
operazione — di rinunciare 
deOnitivamente ail' incontro 
con Benjamin Spock e di so-
stituirlo con il Nobel giap
ponese. 

Ma di tutto questo, natural 
meute, il pubblico non avreb
be diritto di saner qualcosa. I 
maaaiml dirigenti dalla RAI-
TV, dopo aver imposto It lo
ro sutorita, tentano adeaao di 
trincararal dietro « motivi tec-
nksia non meglio precisatl. 
Questa aptsgaaione non basta. 
La RAI-TV non a un'asienda 
prlvata (a oltretutto Vincon-
tro con Benjamin Spock a co-
atato molt! mlllonl, che oes-
auno ha 11 diritto di brucia
re sulTaltare di una graviaal-
ma pravarloasiona politica). 
CI at attanda dunque adeaao, 
qualcosa di piti di una gene-
rica samantltaa. 

Qualouno ha deteiito 11 
c momento nuovo a della ma-
gistratura itaiiana il «crepu-
scolo degli infallibili». Una 
defmizione perfetta che indi-
ca l'ampiena e la profonoita 
delta fmttura che si e ve-
rificata tra il veccnio giudice e 
il nuovo magistrato. Due mon
di completamente diversi e or-
mai contrapposti. Da una 
parte c'e la solenne afferma-
zione di principio che la giu-
stizia e solo retta applicazio-
ne deUa legge, quella scntta 
e queUa che «i padri» ban-
no tramaodato, dall'altra c'e 
la oonsapevolezza che ci pub 
eeaere anche una giuetina in-
giusta se 11 magistrato si 11-
mite a comminare le pene e 
le amtnende previste da codi-
ai che sono tl frutto dell'au-
toritarismo, della vtolenza 
fatta legge, norme a tuteta 
degli interessi di pochi con
tro i diritti di tanti. 

Da una parte dunque il vec
cnio magistrato chiuso nella 
sua torre d'avorio a dtopet-
to di tutto quello che accade 
intorno a lui, dall'altra il giu
dice nuovo che vuole essere 
nella realta, prima per viver-
la, poi per giudicarla. I do
cument! etaborati, apecialmen-
te di questi uitimi anni dalle 
varie correntt deH'Associaaio-
ne Nazionale Uagistrati, che 
racooglie la maggioranza dei 
giudici italiani (perlomeno la 
piii aperta e pronta a recepi-
re un discorso nuovo) usano 
di trequente, per spiegare il 
tipo di giustizia che i giova
ni magistrati vogliono appli-
care. un aggettivo: democra
tica. Sembra un pleonasmo vi
sto che U termine giustizia, 
dovrebbe inglobare il concet
to di democrazia. ma eviden-
temente la situazione della ma
gistratura Italians costringe a 
queste esplicazioni. 

Nella mozione conclusiva 
ael convegno ideologico di Ma
gistratura democratica di Va-
rese, proprio un anno fa si 
legge tra 1'altro: * Tutte le 
premesse ideologiche e pro-
grammatiche di Magistratura 
democratica tendono ad un fi
ne tolo: giustizia democratica 
secondo t principi e i color* 
deUa costituzione repubblica-
na nata dalla resistenm. 
Qvtoto nesso ftnalistico e di 
assoiuta evideraa e urgema 
nel momento storico che attra-
versiamo. La tematica socio-
politica delle varie forme di 
dissenso proposte dall'attuale 
momento storico pone, anco
ra, il problema deli'attuazich 
ne della Costituzione nei suoi 

.principi e net suoi valortu, 
« Magistratura democratica — 
contlnua U documento — do 
vra impegnarsi, anche per evi-
tare che si crei U pericolo di 
una mvoluzione costUwaonale 
a mettere in movimento la Co
stituzione al livello della giu-
risdizione, verso il raggiungi-
mento dei valori indicati da-
gli articoli fondamentali, co
me ad esempio I'articolo 2 
(persona umana), 3 (ugua-
gUanza di fatto. partecipazio-
ne aU'organizzazione ecc.) 4 
(diritto al lavoro) S (autono
my). Si tratta di un compi-
to che nella sede giudiziaria 
trova unc evidente possibility 
dt attuazione potcM e proprio 
in questo campo che si attua 
una funzione fondamentale del
lo Stato e della society. Que
sto compito deve attuarsi at-
traverso queste fondamentali 
direttrici: la riforma delle 
strutture giudiziarie in senso 
democratico; I'impegno per ot-
tenere una giurisprudenza co-
pace di recepire e rendere ope-
ranti i valori costituztonali, la 
critica agli aspetti della legi-
slazione contrari alio spirito 
democratico della Costitu
zione ». 

Come 81 vede e un discor
so estremamente obJaro, che 
puntualizza efficaoemente il 
campo di battaglia scelto da! 
magistrati nuovi: applicazione 
completa della Costituzione. 
II documento, che era firma-
to tra gli altri da Luigi Bian-
chi d'Espinosa, Ottorino Pe-
sce e Marco Ramat, indicava 
anche il modo per rendere 
operant! questi principi 

E l'attivlta di decine df ma
gistrati, soprattutto giovani, 
nelle preture, nelle procure 
della Repubblica, nei tribuna-
li si e informata costantemen-
te, specialmente negli uitimi 
tempi a queste che sono un 
po' le direttrici della conte-
stazlone in seno alia magi
stratura itallana. 

AU'azlone volta alia demo-
cratizzazione interna della vi
ta giudiziaria, fa riscontro 
in questi magistrati un pre-
ciso impegno civile che si 
esprime attraverso la loro at-
tivita giunsprudenziale. 

Una attivita che rimette In 
discussione tutte le elaborazio-
m (in massima parte frutto 
di decision! della Cassazione, 
supremo organo giudicante) 
che per anni hanno stretto la 
vita sociale italiana come in 
una moras fatta di ossequlo a 
norme ormal superate e di pre. 
olusione verso ogni fermento 
rkviovatore. 

Di qui una serie di senten
ce one hanno fatto anche 
« notiaia » sul giomsii: in ma
teria di diritto di famiglia, di 
liberta raUgiosa, e di pensie
ro, di manifestaaloni di prote-
sta. 

Decine, centinaia di decisio-
nl. sempre motivate prima one 
eon il codlce con la Costitu-
sione. 

Non a caao, ad eaempio, dai 
pretori, dai magistrati pKi gio
vani tn special modo, in que
sti uitimi tempi sono stati sol-
levmti centinaia di giudial di 
legittimita eoatltualonale a la 
Carta Coatitualonala a stata 
chtamata a dectdere au della 
quastlonl dl prtnetpio one ban

ts dato del ooipi 

pesanti aN'impelcatura antide
mocratic* che e spina dorsa-
le dei nostri codici. Esecnpi? 
L'adulterio della donna, la pa-
tria potesta, gli alimenti. il la
voro femmmile, t diritti dei la-
voraton, la liberta di sciopero. 

E quando la Carte Coetitu-
zionale tardava a pronunciar-
si sono stati i giovani magi
strati a precederla fornendo 
nelle motivazioni delle sen-
tenze gli elementi per una 
corretta interpretazione delle 
norme secondo la Costitu
zione. 

Qualcuno ha obiettato che 
non sono solo i giovani magi
strati a soUevare giudizi di le
gittimita ed anzi, durante una 
tramissione televisiva ci tu 
chi si preocoupo di far rileva-
re ohe la maggioranza dei rin-
vii alia Corte in percentuale 
spettava ai giudici di Cassa
zione, proprio a quel giudici 
insomma, accusati dl essere 
ancora legati a vecchie con-
cezioni autoritarie. 

Ma il punto non e owia-
mente nel numero delle nor
me impugnate ma nella quali
ta. Diceva un giovane preto-
re romano, il dottor Giovanni 
Placco: < Se la Corte si pro-
nuncia su una leggma che 
riguarda cinquanta impiegati 
di un ente parastatale, la 
sentenza sara certo importan-
te, ma non si potra dire che 
lo sforzo era teso a dare ap
plicazione alia Costituzione. 
Ben altro valore ha invece 
una sentenza che elimtna una 
situazione di secolare ingiusti-
zia in nome ad esempio del 
principio di uguaglianza di 
tutti i cittadini». E i rinvii 
della suprema Corte riguarda-
no quasi sempre articoli e leg-
gi che non intaccano 1 princi
pi di cardine della vita ita
liana. L« Cassazione, comun-

Durante 

I'inchiesta 

DEFREGGER 
NON 

ESERCITERA' 
LE FUNZIONI 
Dl VESCOVO 

MONACO, 22. 
II vttcovo Matthias Ds-

fraggar, rasponssbll* dalla 
strage dl Fllatto dl Camar-
da, conosciuto n«l piccolo 
pease dtll'Abruzzo come II 
« capltsno noro », nan rlpron-
darA la fuiulonl Inarantl al
ia sua carlca durante la 
nuova Inchiasta tu! sua ruo-
10 nall'acclcHo dai 17 Italian). 

La notizia k In un comu-
nlcato dolls arrhldlocatl dl 
Monaco nel qua la al precise 
che Defroeger si dodlchars 
s manslonl di carsttora anv 
minlstratlve. A praposlto dol-
la rlaportura dall'lnchlosts 
Is dlocasl off arms: t In vi
sta dagli aMacchl continus-
manto ricorronli circa I'ln-
chlatta precedent*, un* nuo
va, scrupolosa, Inchiasta pwo, 
a nostro awlso, aorvlro sol
tanto a chlarlro II caso. Pi
no a quando II procadlmon* 
to contlnua II vascovo autl-
llare Dofraggar non otorcl-
tarS I* sua funzlonl dl va
scovo * , nall'amblto doll* sua 
rasponsabillti, si dedkhora 
alia ammlnlstrszlon* dloco-
sana ». 

Dofraggar non •veloo lo 
suo manslonl dai lugllo scor-
so quando II aoHlmanale 
< Dor Spiegel » rival* cho II 
prolan aveva Imperil™ I'or-
dln* dl fucllazlona a FlloHo 
quando ora capltsno della 
Wahrmacht, L'inchloata pre-
codanto, condotta dai giudf-
co dlnotorlo passato nszlsts 
Rahn, tl conclusa tanza ch* 
vonlsso conflourata alcuna 
accuss al vascovo. Addlrlt-
tura uno del princlpall tosti, 

11 totntononto Paul Ehlort, 
cho asagul I'ordln* dl fucl-
lailon* Impartlto da Dofree-
gor, fu dlchlsrato Irraeerl-
bilo montr* eggl si sa cho 
viva o lavora a Klol. 

Ma, specie nel clime deim 
prossimo olozlofM mdoocho, 
si tern* cho la nuova lechlo-
sta (o Is dkhlaratlem dolls 
aHocoal dl Monaco soaabra 
matdoatrsmoMo rlvelart*) a t 
tro sea si* che un 
to por dtmsatraro en* 
all tfortl, tutto lo 
Utt loaall son* stall 
rasa, o 
dssl la seotsaca aaft* era-
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que. dato per scontato che ab 
uii aoUevsto nuroeroat giucLzi 
di legittimita. si a pot sem
pre distinta per la systemati
ca disapplicazione dei princi
pi fissati daUe sentenze desa 
Corte Costituzionele. E piii vol
te i giovani magistrati hanno 
chiaramente denunciato !'atti
vita giurisprudenziale del masv 
simo consesso pudicante rile-
vando come in essa erano 
messe nel nulla sentenze es-
senziali per 1'attuazione della 
Costitimone. 

Che valore hanno allora )• 
parole del presidente dell Unio
ne Magistrati Italiani, che net 
settembre del 1968 a Ravenna 
inaugurando il congresso della 
associazione di cui fanno par
te quasi tutti i magistral del 
gradi piii alti, si richiamc- piti 
volte al rispetto della Costi
tuzione? E' stata solo una ge
nerics formale dichiaiazione o 
invece cerW motivi portati dai 
nuovi magistrati stanno pene-
trando anche tra le toghe dl 
ermellino ? 

In quel congresso numerosi 
toterlocuton che avevano un 
atteggiamento ontico rispetto 
aBe poslzioni dell Unione Ma
gistrati preferirono tacere 
aapettanto gli eventi. Alle pa
role. dopo un anno non sono 
seguiti i fatti, come qualcuno 
aveva sperato, Lo spirito del
la conservazione e duro a mo-
rire. 

Ed e sintomatico che spes-
so per giustificare questo ri-
manere ancoratt a vecchi sche-
mi e concezioni, i magistrati 
deUa vecchia guardia si trin-
cerino dietro il comodo alibi 
delle carenze legislative. Di
ceva Bianehi d'Espinosa: « Tl 
giudice ha mezzi e modi per 
superare queste carenze Se 
non si vuoi tare ricorso al 
giudizio deUa Corte Costitu-
zionale si dovra dare pronta 
applicazione ogni qual volta 
se ne palest ta posstbUitA at-
I'interpretaztone pHt aderente 
ai fondamenti statutari. Si 
tratta di un problema di 
scelta ». 

La scelta che i nuovi magi
strati hanno fatto. Questo a 
uno dei profondi motM che 
cUvidono nl'alta magistratura 
dai giovani che non contano 
nella scala gerarchica*. 

Giovanni De Matteo, segre-
tario dellTJMI, in un articolo 
a commento dei discorsi pro-
nunctatl dai procuratori gena-
rali presso la corte d'appello 
delle varie citta italiana du
rante le inaugurazloni dell'an-
no giudiziario, ha scritto che 
«la contrapposizione tra al-
ta magistratura e giovani e 
fltttzia. Che i piu anziani ab-
biano un modo di vedere 
ispirato a prudenza e pan-
derazione e che i piu gio
vani tendano ad una mag-
giore spregiudicatezza e a 
spinte mnovatrici piii decise 
e cosa che si e sempre vert-
ftcata nella storia del pensie
ro umano e delta politica. Ma 
trarre da questa natural* di-
vergenza una insanabUe e per-
niciosa contrapposizione degli 
uni e degli altri, non e con-
senttio. Medittno pero i col-
leghi, anziani e meno anzia
ni, su queste insinuazioni, fac-
da ognuno a proprio esanu 
dt cosctenza, risponda ognu
no a siffatti tentativi con il 
rafformmento della coscienza 
unitaria della magistratura ». 

Quest'ultimo richiamo alia 
units, alia corporazdone, spie-
ga da solo, invece, quale pro-
fondo dissidio Ideologico oggi 
lacera la magistratura italia
na: la casta ormal e soom-
paraa e i giovani magistrati 
preferiscono trovare una uni-
ta ck aziooe con le altre com-
ponenti del mondo gmdisiario 
piuttosto ohe ohiudersi nel 
proprio mondo. 

D'altra parte pub un pre-
tore ohe assolve la mogiie 
adulters essere viclno alle po-
sizioni di un procuretore ge
nerate ohe si scaglia contro 
il divorzio, e per la disparita 
di trattamente tra uomo * 
donna, e contro l'adozione spe-
ciale perche ^altera requihbrio 
della famiglia legittimat. Un 
magistrato che rinvia a giudi
zio un funzionario di PS o e 
per il disarmo della polizia 
non pu6 certo concordare con 
un procuratore generate che 
nel suo discorso inaugural* 
dell'anno giudiziario ha avuto 
parole dl fuoco contro la di-
chiarazione di lncostitusiona-
litk deirarticolo 18 del Codlce 
di Procedure penale che assi-
curava «..adeguata protezio-
ne at funzionario dt polizia. 
Superstiti di una morale ci
vile e patrtottica in dissolu-
zione agenti di PS e carabi-
nieri ptoteggono fino aU'estre-
mo sacrificto una collettivUA 
troppo generosa con ogni tor-
ta di privilegiatt e dt paras-
stti, ma assai avara di con-
creti riconoscimenti per {'ope
ra dei meritevoli: 

(L'articolo 16 dice testual-
mente: «Non st procede sen
za autorizzazione dai mmist*-
ro deUa Giustizia contro gH 
ufficiali od agenti di pub-
blica sieurena o dl potts** giu
diziaria o contro t militan in 
servieio di pubbttos sicwrss-
za per fatti cemptuti in tar-
pizio e relativi all'ueo dole ar-
mi o di altro aseseo all coa> 
niones). 

Pub, ancora, un sostituto 
procuratore, che e contro U 
career* pravantlvo, pteudlr* al 
discorso dl un alto maftatra-
to che addirittura ha chtaatn 
U ripriattno dalla nana dl 
mortet 

Come ai vede non * un pre-
dl gaA*raaioni, oh* dtvi-

U 

gtudiao 
cui deve 04 

Paolo OoillaVosMlal 


