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Gwl violation} dl un prlnclplo costltuilonale 

L'inamovibilita 
del giudice 

Nel novembre scorso il pri-
mo presidente della Corte di 
Appello di Milano, dottor Ma
rio Trimarchi, ha proposto il 
trasferimento di tre pretori 
della sezione lavoro ad altre 
funzioni perche colpevoli di 
aver espresso nelle loro sen-
tenze una giurisprudenza con-
forme ai principi ed alio spi-
rito dello Statuto dei diritti 
dei lavoratori. • 

Per motivi consimili, nello 
stesso mese, il presidente del
la Corte di Appello ed il pro
curator generale di Firenze 
hanno, di concerto, proposto 
l'estromissione dalle funzio
ni, flno allora esercitate, di 
ben sei giudici del Tribunale 
di Pisa. Le due proposte so-
no ora al vaglio del Consi-
glio superiore della magistru-
tura, dal quale l'opinione pub-
blica democratica si attends 
un sollecito e netto rigetto. 

A Roma la situazione e 
ancora piu inquietante. come 
e dimostrato dal recente prov-
vedimento adottato nei con-
fronti del giudice Francesco 
Misiani. 

II presidente del Tribuna
le ha, infatti, scoperto clie 
si poteva, per altra via, ope-
rare meglio e prima di quan-

to non avessero fatto i capi 
degli ufTlci di Milano e di 
Firenze e soprattutto senza 
attendere le decisioni del 
Consiglio superiore. Ha de-
stinato il giudice Misiani co
me supplente alia VI Sezio
ne civile del tribunale, di-
sponendone cosi l'immediato 
trasferimento e nel contempo 
richiedendo die l'organo di 
autogoverno della magistra-
tura privasse il magistral 
delle funzioni di giudice pe-
nale attraverso la modified 
delle tabelle dell'anno giudi-
ziario in corso. 

Questa iniziativa, e super-
fluo rilevarlo, ha suscitato 
un vasto allarme, rinfocolato 
recenti polemiche e determi
nate vibrate proteste. 

II dottor Dante Troisi, ma
gistrate che gode della ge
nerale estimazione per la sua 
indiscussa probita e per le 
sue alte qualita umane e die 
e presidente del collegio del 
quale faceva parte il giudi
ce trasferito, ha subito di-
chiarato che il provvedimen-
to del « capo» del Tribuna
le di Roma era un atto di 
vera e propria «prepotenza, 
di sopraffazione e di ipocri-
sia ». 

Lo stato di necessita 
Non meno duro il giudi-

zio della corrente di Magi-
stratura democratica, di va-
rie associazioni forensi e di 
alcuni giudici appartenenti al
ia corrente di Impegno costi-
tuzionale. 

Secondo il presidente Troi
si il collegio e stato privato 
di uno dei suoi componenli 
perche « non era in odore di 
conformismo». E cio e vero. 
In materia di droga aveva 
pronunziato, contro la preva-
lente giurisprudenza, numero-
se sentenze con le quali ave
va ribadito che la detenzio-
ne di piccole quantita di so-
stanze stupefacenti per uso 
personale non costituisce rea-
to e che l'unico rimedio per 
gli intossicati e la casa di 
cura e non la galera. 

Lo stesso collegio aveva as-
solto decine di baraccati che 
avevano occupato un corn-
plesso di quattro fabbricali 
di proprieta di due istituti 
bancari, sfitti da sette anni. 

Per prosciogliere gli impu-
tati il Tribunale aveva np-
plicato una esimente, quella 
dello stato di necessita, alia 
quale i giudici ricorrono sem-
pre piu di rado. Ed in una 
di queste sentenze aveva de-

nunciato « lo spettacolo di tni-
seria disumana che • offrono 
i baraccati delle borgate ro-
mane allocati in tuguri, sen
za acqua, senza luce, senza 
servizi igienici, borgate dbi-
tate da uomini che solo di 
rado riescono a trovare lavo
ro, molto spesso ammalati in-
sieme con i figli ai quali la 
Repubblica ha garantito una 
dignita sociale ed un'esisten-
za libera e dignitosa». 

II collegio aveva concluso 
che il danno arrecato ai terzi 
« era consistito in una trascu-
rabile diminuzione del capita-
le di due banche mentre la 
salute e la dignita sociale so-
no valori primari dell'uomo ». 
Inoltre aveva recentemente as-
solto alcuni sindacalisti accu-
sati di aver tenuto. in ottem-
peranza dello Statuto dei la
voratori, un'assemblea in un 
luogo di lavoro. Aveva piu 
volte sottoposto — e cio non 
accade spesso — ad un seve-
ro vaglio critico i rapporti di 
polizia non accettandoli come 
verita rivelata ed aveva, con 
numerose ordinanze, stabilito 
che la carcerazione preventi-
va non pud, in nessun caso, 
avere la funzione di antici-
pare la pena. 

Sindacato inammissibile 
Tutta la vicenda impone 

che si faccia chiarezza su al-
cune questioni di fondo. A 
parte i veri motivi che han
no provocato il trasferimento 
del dott. Misiani. 1'iniziativa 
del presidente del tribunale di 
Roma viola il principio della 
inamovibilita del giudice, po-
sto dalla Costituzione a pre
sidio deU'indipendenza dell'or-
dine giudiziario. L'art. 107, in
fatti, ha proclamato solenne-
mente che «i magistral sono 
inamovibili. Non possono es-
sere dispensati o sospesi dal 
servizio, ne destinati ad altre 
sedi o funzioni se non in se-
guito a decisions del Consiglio 
superiore della magistratura». 

Si tratta dunque di un atto 
di estrema gravita, inteso a 
scardinare — anche per la 
forza e la suggestione del pre-
cedente — il sistema di garan-
7ie previsto dai costituenti. 
Ma ancora piu grave esso 

sppare, se si pone mente ai 
motivi denunciati dal dott. 
Troisi, che lo hanno ispirato. 
E' infatti inammissibile che il 
presidente del tribunale si ar-
roghi il diritto di sindacare 
nel merito le decisioni del giu
dice al di fuori riegli strumen-
ti giurisdizionali di controllo 
previsti dalla legge (appello o 
ricorso) e tenti di condiziona-
re l'autonomia e 1'indipenden-
za del magistrato con imposi-
zioni d: ordine gerarchico. 

Se passasse un tale indiriz-
zo i capi degli uffici avreb-
bero a disposizione un'altra 
arma poderosa per piegare al 
loro volere la atragrande mag-
gioranza dei giudici ed il piu 
piatto conformismo dominereb-
be l'ordine giudiziario. Altri 

Gravissino lutto del 
cwapagno Bondiio 

ROMA, 18 febbraio 
Dopo una lunga e penosa 

malattia, si e spento a 75 an
ni Virgilio Bonchio, padre del 
compagno Roberto, direttore 
degli Editori Riuniti. 

I .funeral! avranno luogo 
ouesta mattina, lunedi alle ore 
1*1, partendo dal Centro di sa-
nita, al chilotnetro 16,900 del
la via Nomentana. 

Al caro compagno Roberto 
e a sua madre, Margherita, 
cosl duramente colpiti, le 
commosse e fraterne condo-
glianze di tutti i compagni 
dellUnita. 

ostacoli si frapporrebbero alia 
interpretazione evolutiva del
le leggi. 

Ma 1'iniziativa del presiden
te « capo» del tribunale di 
Roma va decisamente censu-
rata anche per altre conside-
razioni. Le tabelle per l'anno 
in corso prevedono che il dott. 
Misiani debba esercitare le 
sue funzioni presso la VI se
zione penale del tribunale. Ap
posite circolari del consiglio 
superiore della magistratura 
stabiliscono che le proposte di 
modified della composizione 
delle sezioni nel corso dell'an-
r.o giudiziario dovranno esse-
re adeguatamente motivate e 
possono essere avanzate dopo 
la preventiva audizione del 
magistrato interessato. 
Nessuna delle due condizio-

ni il dott. lannuzzi ha rispet-
tato, nonostante che il Consi
glio superiore avesse awerti-
to che esso «si riserva ogni 
piu penetrante controllo al fi
ne di evitare ingiustificate 
trasmigrazioni da una sezione 
all'altra o peggio trasferimen-
ti punitivi di magistrati». 

E* infine chiaro che il prov-
vedimento qualificato come 
« supplenza > non e tale, per
che il <capo> del tribunale 
di Roma non ha indicato il 
magistrato impedito o man-
cante che bisognava sostitui-
re. 

Ma i casi dei giudici Misiani 
e Vittozzi, a Roma non sono 
rimasti isolati. In questi gior-
ni anche i pretori Evangelist!, 
Sorace, Scocchera e Brienza 
della sezione lavoro sono stati 
trasferiti, nonostante la con-
clamata necessita di assicura-
re ai lavoratori una sollecita 
giustizia. 

Tutto cio rende urgente una 
decisionc del Consiglio supe
riore della magistratura che 
risponda a tre esigenze: rein-
tcgrare i giudici trasferiti nel
le loro funzioni, ristabilire la 
autorita del Consiglio a dife-
5a delle garanzio fondamenta-
li dell'ordine giudiziario. por-
re un margine alia continua 
dilatazione del pctere dei ca
pi degli uiTici, che e oggi oc-
casione di arbitrio e fonte di 
sfiducia dei cittadini nei con
front! della magistratura. 

Al Consiglio superiore dun
que le sue prerogative costi-
tuzionali ed i suoi doveri; al 
movimento democratico la con-
sapevolezza ' che la Iotta su 
questo terreno esige un im
pegno immediato per una ra-
dicale riforma dell'ordinamen-
to giudiziario. 

Fausto Tarsitano 

Una visita alFospedale psichiatrico di Trieste 

Lesperimento del < Laboratorio P>> 
Un regista e un pittore collaborano con i medici -1 degenti dipingono, creano storie, le recitano, cantano, costruiscono burattini, animano scene di cui so
no protagonisti essi stessi e i sanitari - Gli effetti positivi dell'iniziativa • L'assemblea discute il caso di un malato che non«accetta»questa esperienza 

TRIESTE — Lo scheletro di « Marco cavallo » nel « laboratorio P ». 

DALL'INVIATO 
TRIESTE, 18 febbraio -

Lungo il viale in salita che 
s'inoltra nel parco, chiedo ad 
una donna dl indicarmi dov'e 
il « Laboratorlo P ».'« Vuole 
andare da Marco cavallo? —-
mi risponde —, venga, l'ac-
compagno io». Siamo all'O-
spedale psichiatrico. II «La
boratorlo P», un vecchlo re-
parto in disuso, da piu di un 
mese s'e trasformato in un 
vivace punto d'incontro per 
decine di degenti. Mattina e 
pomeriggio vi si raccolgono 
liberamente. Dipingono, crea
no piccole storie, le «recita
no », cantano, costruiscono 
burattini e con questi anima
no « scene » di cui sono pro
tagonisti i medici e loro stes
si. 

«Marco cavallo», su una 
piccola pedana che funge an

il che da palcoscenico, troneg-
gia solenne e tranquillo in 
mezzo a loro, fonte d'amici-
zia e dl serenita. E' un ve
ro « cavallo », di legno e car-
tapes ta, la ricostruzlone sim-
bolica di un altro Marco, un 
mite quadrupede che veniva 
impiegato a portare i carichl 
dl biancheria da un padiglio-
ne all'altro del grande villag-
gio ospedaliero. Marco, quel-
lo vivo, e stato venduto un 
paio di mesi fa. Lui, che gia 
era un essere libero, e anda-
to fuori di 11, nel mondo. Per 
questo al «Laboratorlo P», 
quando k stato proposto di 
costruire una « grande cosa », 
l'idea che s'e imposta subito 
e stata quella di rifare Mar
co cavallo. Ed e un perso-
naggio vero, libero e vivo, nel 
quale i degenti identificano 
fantasie, sogni, speranze. 

Quando arrivo al «Labora
torlo P» trovo una forte ten-
sione. Un giovane malato ha 
strappato tutti i fogli e i di-
segni esposti aU'esterno. Ora 
passeggia nervosamente avan-
ti e indietro. «Spiegher6, spie-
gher6 tutto appena quelli ar-
rivanou. « Quelli» sono Giu-
liano Scabia e Vittorio Basa-
glia, i due artisti che dai pri-
mi di gennaio sono venuti qui 
ad « inventare » il «Labora-
torio P». Giuliano Scabia in-
segna drammaturgia alltTni-
versita di Bologna. Autore e 
regista, ha soprattutto una 
ricca esperienza di animato-
re teatrale nei quartieri ope
ra! delle grandi citta, fra i 
ragazzi delle scuole in Abruz-
zo, con Rli adulti del Meri-
dione. Vittorio Basaglia e un 
pittore venezlano." < 

Li accomuna entrambi una 
profonda sensibilita umana e 
sociale, un chiaro impegno 
culturale e politico marxista, 
gramsciano. A gennaio, quan
do sono venuti su invito di 
Franco Basaglia, direttore del-
l'Ospedale psichiatrico triesti-
no, non avevano idea di quel 
che potessero fare. Nemmeno 
Basaglia ce l'aveva. Pensava 
di proporre al pittore di rea-
lizzare delle grandi sagome, 
delle costruzioni di cartape-
sta dove si potessero anima-
re delle drammatizzazioni. Ma 

* nulla di prestabilito. Giulia
no Scabia ha portato all'idea 
iniziale la sua esperienza dl 
anirnatore teatrale, di quella 
« reinvenzjone » del teatro che 
egli e andato compiendo in 
questi anni, attraverso il coin-
volgimento del pubblico nel-
la costruzione di uno spetta
colo nel quale ciascuno e pro-

Da gennaio « Politico Internationale » esce come mensile dell'IPALMO 

Una nuova rivista sul Terzo mondo 
t -

Con questa iniziativa editoriale VIstitato per le relazioni tra Vltalia e i paesi dell'Africa, del-
YAmerica latina e del Medio oriente ofhe an positivo strumento di dibattito e di analisi 

In un arco di attivita rela-
tivamente breve, 1'IPALMO 
(Istituto per le relazioni fra 
lltalia e i Paesi d'Africa, 
America Latina e Medio O-
riente) si e gia conquistato un 
ruolo di tutto rispetto nel 
campo dei rapporti — e dello 
studio — con il cosiddetto 
Terzo mondo; e basterebbe-
ro i due recenti e riuscitis-
simi convegni di Firenze. sul-
le culture europea ed araba, 
e di Cagliari, sullo sviluppo 
delle relazioni fra i Paesi me-
diterranei, a dame la misura. 
Ora, 1TPALMO ci offre una 
nuova iniziativa, questa volta 
di carattere editoriale, che 
serve egregiamente a dare 
continuita alia sua opera e a 
fomire a tutti gli interessati 
un postivo strumento di di
battito e di analisi. Ci rife-
riamo alia nuova edizione del
la rivista «Politica interna-
zionale* che, curata finora 
dalla Nuova Italia di Firenze 
(peraltro sotto la responsabi-
lita di Gian Paolo Calchi No-
vati, che e contemporanea-
mente direttore delllPALMO) 
esce ora, a partire dal mime-
ro di gennaio, come mensile 
delltstituto. 

Non si tratta soltanto di un 
cambiamento formale di ge-
stione, ma anche di una ri-
strutlurazione organizzativa e 
di contenuti. La rivista, in
fatti, si presenta anzitutto con 
un formato rinnovato: piu 
grande, piu agile, piu — per 
l'appunto — da «rivista», e 
meno da periodico c di e"Iite », 
quale era fino al dicembre 
scorso, e dunque anche con 
una impaginazione piu snel-
la e giornalistica. 

Per quanto riguarda la sud-
divisione organica e la scelta 
del materiale, anche qui sia
mo in presenza di una radi-

cale trasformazione; e per 
dame un'idea concreta, il 
metodo migliore ci sembra 
quello di passare rapidamen-
te in rassegna il contenuto di 
questo primo numero. 

Esso si apre con un edi
toriale («Un processo a piu 
incognites), che fa il pun-
to sugli svilpppi e le prospet-
tive della politica della di-
stensione, guardando con oc-
chio particolarmente attento 
il rapporto che fenomeni co
me la conferenza di Helsin
ki e il dialogo fra le grandi 
potenze hanno con i proble-
mi del Terzo mondo. 

La politica 
dell'ltalia 

Segue una rubrica su «La 
politica dell'ltalia », che e de-
dicata questa volta ad uno 
scritto di Calchi Novati sul 
viaggio del ministro Medici in 
Cina, ad un corsivo sulla vi
sita del boia Suharto a Ro
ma, al problema degli «aiu-
ti alio sviluppo», alle riper-
cussioni in Italia delle ul-
time vicende vietnamite, dal 
dramma di dicembre alia fir-
ma dell'accordo di pace. 

Ai problem! dello sviluppo 
sono dedicati — nelle pagine 
seguenti — una note «Pro e 
contro» di Siro Lombardini, 
sulla cosiddetta «liberalizza-
zione» delle tariffe doganali, 
e un meditato studio di Gio
vanni Sacco su « LTJNCTAD c 
la riforma del sistema com-
merciale intemazionale ». 

Dopo lattualita economica, 
quella politica: nella vigilia 
elettorale che sta vivendo !a 
Argentina, diciannove pagine 

ci presentano una analisi-di-
battito a due voci sul «fe-
nomeno peronista»; dappri-
ma con un tentativo di Clau-
dio Moreno di interpretare il 
significato ed i contenuti — 
sociali, economici ideologici 
— del movimento peronista, e 
poi un sintetico tratteggio di 
Sergio De Santis sul pero-
nismo « dopo Peron », cioe nel 
periodo successivo al 1955, an
no del rovesciamento del regi
me o giustizialista » a Buenos 
Aires. 

Ancora sulTattualita politi
ca, Marcella Glisenti traccia 
un sintetico ma efficace pro-
filo di Amilcar Cabral, il lea
der afrlcano assassinato a 
Conacry il 20 gennaio; men
tre la rubrica «Trccentoses-
santagradin fa il punto, con 
una serie di brevi editoriali, 
sui principali awenimenti del 
mese. 

Comincia quindi la parte 
piu strettamente di documen-
tazione. La rivista si propo
ne infatti di presentarci « uno 
Stato al mese »: e questa vol
ta tocca alio Yemen (anzi ai 
due Yemen, la Repubblica ara
ba del Nord e la Repubblica 
popolare democratica del 
Sud). Una breve introduzione 
di Giancarlo Pasquini sui
te trattative per la unifica-
zione delle due Repubbliche 
costituisce la premessa logi-
ca delle due successive « sche-
de », che fomiscono un pano
rama esauriente di una real-
ta da no! geograflcamente 
tanto lontana, ma della quale 
i nostri giornali hanno avu-
to cosi spesso occasione di 
occuparsi, non sempre con 
la necessaria chiarezza di i-
dee. 

Le «Cronache della decolo-

nizzazione* (che costituisco-
no il secondo settore della 
parte documentativa) sono in-
vece dedicate all'Africa: « Vio-
lenza e repressione nel Mo-
zambico», di Virgilio De Le-
mos, e « L'ONU per l'indipen-
denza dell'Africa: un anno im-
portanteit di Adolfo Treggia-
ri. 

Infine l'attivita delllPAL-
MO nei mesi di novembre e 
dicembre e, nelle ultime die-
ci pagine, una bibliografia si-
stematica dedicata alia storia, 
ai partiti, al sistema, all'eco-
nomia e all'esperienza politi
ca attuale del Cile. 

Iniziativa 
interessante 

Fin qui il «sommario» 
del numero: al di la del giudi-
zio — comunque anch'esso 
largamente postitivo — sul 
contenuto dei singoli scritti, 
che rispecchiano owiamente 
te opinion! degli autori, e sul 
quale dunque il dibattito e 
non solo possibile ma auspi-
cabile, ci sembra che appaia 
pienamente giustificata 1'ini
ziativa, da parte deUTPALMO, 
di assumere nelle proprie ma-
ni la gestione della rivista, 
portando cosl un nuovo, in
teressante contribute in un 
settore — quello dei periodi-
ci sul Terzo mondo — nel 
quale non si riscontra in Ita
lia quella licchezza ed auto-
revolezza di iniziative pub-
blicistiche esistentl invece in 
altri Paesi. 

9.1 . 

TRIESTE — Uno dei fogli giornalieri che illustrano l'attivita del « laboratorio 
P » all'ospedale psichiatrico dl Trieste. 

tagonista e' spettatore a un 
tempo, e in cui riversa le pro
prie esperienze e conoscenze, 
le rivive criticamente e con 
cib arricchisce se stesso e gli 
altri. 

Ma se questo era stato pos
sibile nei quartieri della cin-
tura operaia di Torino, fra i 
ragazzi delle scuole della mon-
tagna abruzzese, in un grup-
po di giovani insegnanti pu-
gliesi, cosa sarebbe accadu-
to in un «manicomio >>, con 
dei malati di mente? Che co
sa sarebbe stato possibile 
fare con Tinta, un ragazzo 
incapace di parlare, con Cu-
cii, un piccolo essere che ha 
passato tutta la sua vita in 
ospedale, con Loredana, una 
ragazza che dicevano muta, 
poiche il suo contatto con gli 
altri aweniva solo a mezzo 
delle mani, con Lucio, un gi-
gante condannato a vivere su 
una carrozzella e con tanti 
altri infelici, chiusi nella so-
litudine della loro sofferenza, 
nella loro estraneita a se stes
si e agli altri? 

Ora eccoli qui, fuori del 
«Laboratorio P», in attesa 
di Giuliano e Vittorio, con 
quell'altro che ha strappato 
tutto e cammina nervosamen
te in su e in giu. L'arrivo di 
Giuliano e Vittorio suscita 
gioia e animazione. II giova
ne vandalo li affronta subito, 
aggressivo: «Noi siamo ma
lati mentali — dice — ma non 
dei cretini. Abbiamo una no
stra dignita, e voi l'offende-
te. Per questo ho fatto quel 
che ho fatto v. E se ne va, 
pallido di rabbia. Sembra la 
sua ira si sia accesa alia vi
sta di alcune grandi foto che 
ritraggono moment! della vi
ta del « Laboratorio », i grup-
pi che dipingono, Cucu che 
canta. Queste foto offende-
rebbero la « dignita » dei ma
lati. Ma al fondo forse Ce la 
sua incapacita di socializzar-
si, di inserirsi in una vita di 
gruppo, il tormento di vede-
re gli altri che invece si rac
colgono in una comunita, che 
lui vive come un inganno per-
petrato dai due artisti. 

II fatto e nuovo, pub pro-
durre una crisi nella vita del 
« Laboratorio P». Ed ecco al
lora Giuliano e Vittorio riu-
nire la loro piccola, sconcer-
tante «comunita* in una as-
semblea. Cosa fare, come com-
portarsi di fronte a questo 
malato che ha rotto tutto? 
Assisto a qualcosa di straor-
dinario e commovente insie-
me. Ciascuno, a suo modo, si 
sforza di capire, di interpre
tare. Ce la Betti, una giova
ne donna ben vestita, con 
le mani curatissime (due set-
timane prima, mi dicono, si 
era presentata con una vec-
chia vestaglia logora) la qua
le dice di capire che nel ge-
sto del giovane e'e tanta sof
ferenza, ma che 11 •Labora
torio P » va difeso, perche « e 
una cosa nostra*. £ e'e una 
vecchietta che riesce fatico-
samente ad articolare «ci vuo
le una pace*, e poi si mette 
a canticchiare. Sento un bri-
vido d'angoscia Ma e la Bet
ti, una « malata », che mi aiu-
ta a capire: c Canta perche 
vuole che ci liberiamo della 
tensione che s'e creatas. 

Giuliano Scabia altera in-
tona a questo punto la can
zone di Marco cavallo, una 
canzone che e nata da loro, 
parola per parola, dai degen
ti stessi, ed ora e un coro 
festoso e intonato che si al-
za: wVoglio divertirmi a cor-
rere / spaziare nei prati li-
beri, volare. / Voglio portare 
i fagotti / delta biancheria 
nelta I e anche andare a ca-
vallare: Poi viene Cucu, che 
su grand! fogli ripiegati ha 
«scritto un libro», tante vir-
gole colorate, ed anch'esse, 
vengono «lette», cantate in 
coro. 

Che cos'e dunque questa 
esperienza straordinaria che 
si sta compiendo all'ospedale 
psichiatrico di Trieste? Non 
e psicodramma, ne art-thera
py. « Non siamo venuti a spe-
rimentare tecniche curative 
che del resto non conosciamo 
— dicono Giuliano Scabia e 
Vittorio Basaglia — ma a ri-
cercare, un modo di trovare 
canali nuovi dl espressione, di 1 

interrelazione fra i degenti, e 
fra loro e noi. Quello che qui 
si fa, dipingere dei fogli bian-
chi, cantare, costruire delle 
storie, far vivere quel per- • 
sonaggio favoloso che si sta 
rivelando Marco cavallo, so
no soltanto dei modi per aiu-
tare questa gente, prima com-
pletamente chiusa in se stes-
sa, completamente passivizza-
ta, a riscoprire l'uso del pro-
prio corpo, della parola, del 
contatto con gli altri e col 
mondo ». 

Ogni sera, al «Laboratorio 
P» si dipingono dei giornali 
murali e si stampano dei vo-
lantini che riassumono breve-
mente, in modo elementare, 
quel che e awenuto durante 
il giorno, per portarlo a co-
noscenza di tutti. Questi fogli, 
che Vittorio Basaglia illustra 
con disegni di infinita tene-
rezza, segnano le tappe di un 
lento, faticoso cammino. II 
foglio n. 19 dice: a Giovanni 
Dot, del PQ, e tomato ieri 
per un giorno a casa sua 
in Istria, dopo 24 anni. Ha 
trovato i suoi conoscenti. Ha 
salutato 60 amid. Ha visto 
un vitellino appena nato e 
molti parenti che - abitavuno 
fuori sono venuti per salutar-
lo. Ha rivisto il mare e le 
sue vigne. Al "Laboratorio P" 
tutti eravamo molto contenti 
e commossi, ma poi abbiamo 
discusso su come e difficile 

rientrare nel mondo di fuo
ri». 

Quanto sta awenendo nei 
vecchi stanzoni del «P» era 
del tutto imprevisto dagli 
stessi medici, che vi mani-
festano un crescente interes-
se. Anche dall'esterno cresce 
l'interesse, nel consiglio di 
quartiere che vuol fare una 
festa invitando quelli del ((La
boratorio P», in parecchi gio
vani e studenti di Trieste che 
sempre piu numerosi affian-
cano Scabia e Basaglia nel 
loro lavoro. Che cosa acca-
dra quando se ne andranno? 
Di tutto il fervore che han
no saputo suscitare, della Bet
ti che ora si cura nella per
sona e si sente impegnata e 
responsabile, del giovane Tin
ta che porta un foglio anco
ra grondante di colore, sul 
quale per la prima volta ha 
cercato di «organizzare» qual
cosa che ha un senso com-
piuto, una scala con ringhie-
ra e una bandiera in alto? 
Ecco, questo e il problema 
che la direzione deH'Ospedale 
dovra certo porsi ed affron-
tare. E' stato gettato un se
me che mostra di poter frut-
tificare nel terreno troppo a 
lungo creduto arido e infe-
condo di quel mondo di «e-
sclusi». Un piccolo seme che 
va coltivato. 

Mario Passi 

// convegno dell'ANM a Palermo 

Liberia del cittadino 
e funzione del giudice 
Oltre daecento partecipanti - Gli interventi di 
Marco Ramat e Adolfo Beria DfArgentine 

PALERMO, 18 febbraio 
Nel palazzo di giustizia di 

Palermo, sono proseguiti og
gi i lavori del convegno sul 
tema «II giudice e la liberta 
del cittadino», organizzato 
dalla Associazione nazionale 
magistrati. Ieri, giornata i-
naugurale, erano state tenute 
quattro relazioni, e oggi han
no avuto inizio gli interventi. 
Partecipano al convegno oltre 
200 fra magistrati, awocati e 
docenti universitari. 

Fra gli altri ha parlato 
Marco Ramat, ssgretario ge
nerale di cMagistratura demo
cratica*. Ramat ha sostenu-
to che l'opera del giudice ita-
liano deve svolgersi nel ri
spetto costituzionale delle nor-
me, affermando che e impos-
sibile credere al cgarantismo 
puron, ma che piuttosto, sul
la base del garantismo, deve 
esserci una ideologia anche 
espressa, quindi, dai magistra
ti che giudicano il cittadino. 
Tutto cib deve pero aweni-
re nell'alveo del dettato co
stituzionale. 

Ramat ha poi negato che 

a Magistratura democratica » 
intenda svolgere la sua azio-
ne in funzione del concetto di 
«diritto libero», ma — ha 
rilevato — occorre adeguare 
la coscienza del giudice so
prattutto a tutela della li
berta del cittadino. 

II consigliere di Corte d'ap-
pello di Milano, Adolfo Be
ria D'Argentine (che appar-
tiene alia corrente di «Im
pegno costituzionale») ha 
fatto una comparazione tra 
la legislazione italiana e quel
la degli altri Paesi europei, 
concludendo con un'afferma-
zione: che cioe la liberta par
te dal giudice. 

Sulla funzione garantista del
la repressione penale, Beria 
D'Argentine ha detto che e 
illusorio credere -che pene 
piii severe possano risolvere 
il problema della criminali-
ta. Egli ha sostenuto la ne
cessita di attuare in Italia una 
modema prevenzione dei de-
litti, possibile soprattutto con 
interventi sociali ed econo
mici. 

C0MUNE di RAVENNA 
£' aperto un CONCORSO PUBBLICO per ti-
toli ed esami scritti ed orali al posto di « Di
rettore Insegnante Armonia e Storia della 
Musican delllstituto Musicale «Giuseppe 
Verdi». 
Le domande di ammissione, redatte in carta 
legale da L. 500, dirette al Sindaco del Co-
mune di Ravenna, dovranno pervenire alio 
Ufficio Protocollo Generale entro il termine 
non derogabile delle ore 13 del 12 marzo 1973. 
Per informazioni rivolgersi alllJfficio Perso
nale del Comune. 
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