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Domenica si vofa per I'Associazione magistral) 

I giudici non 
possono piu 

eludere alcune 
scelte di fohdo 
II problema deH'antifascismo e II dovere di difen-

dere la Costituzione - La dialettica interna 

Piu di cinquemlla magistra-
tl, cioe 1'85 per cento dl tutti 
i giudict Italian!, andranno al
io ume domenica prossima 
per rlnnovare 11 comitato di-
rettivo centrale dell'Assocla-
llone nazionale maglstrati. Le 
ultime consultazioni sono sta
te tenute nel 1970 e sulla ba
se del rlsultati, dopo una se-
rie di scontrl e dl maneggl, 
del quali avremo occaslone di 
parlare, e stato costitulto «un 
governo» orientato chlara-
mente su posizlonl conserva-
trici. 

Ma quelle elezionl ebbero 
•olo questo negativo effetto: 
esse costitulrono la base, 
la plattaforma sulla qua
le 11 gruppo plu conserva
t o r dello sclileramento, Ma-
gistratura indipendente, sfrut-
tando una iniqua legge elet-
toral, l'anno scorso, ha co-
ttruito il suo successo nelle 
votazioni per il rinnovo dei 
14 membri togati del Consi-
gllo superlore della magistra-
tura In pratica, come e noto, 
l'organo di autogoverno del 
giudici italiani e ora in mano 
ad una sola corrente che pud 
quindi decidere senza scomo-
de «interferenze » degli altri 
gruppi senza i necessari con-
fronti dialettici. 

Queste elezioni assumono 
una importanza rilevante. 

Sul tappeto sono posti mol-
teplici problemi: alcunl vissutl 
quotidianamente dal cittadino 
che fa 1 conti con una realta, 

; quella delle nostre aule di 
, giustizia, sempre piu lontana 

dalla garanzia vera e concre-
• ta dei diritti inalienabili; altri 

problemi sono a monte e coin-
volgono le fondamenta stesse 
della legalita repubblicana. 

Far progredire ie forze piu 
ftperte o quelle plu conserva-
trici, i sostenitori dl un lmpe-
gno civile dei giudici, o i teo-
ncl del magistrato-sacerdote, 
In queste elezioni, non e la 
stessa cosa: ormai e assur-
do anche solo tentare di ri-
proporre la mistificante teoria 
della asetticita della decisio-
ni giurisprudenziali del magi-
•trato tecnico imparziale. Nel-
l'opinione pubblica si 6 fatta 
chiaramente strada, e il me-
rito e anche delle componen-

' ti piu democratiche che.ppera-
no all'interno della magistra-

! tura, la oonsapejrptezza ,che la 
decisione! la senteriza, il'ccla-
voro» del giudice non e mal 
e in tondo^Udn deve'essere 
il frutto di una attivita da ra-
gioniere: somma e sottrazio-
ne di pene. Dietro il docu
ments, la motivazione, gli or-
dini e i mandati c'e sempre 
la components culturale e 
ideologica 

II magistrato che sceglie di 
applicare la legge fascista 
piuttosto che la Costituzione 
con il pretesto, perche di pre-
testo si tratta, che egli, per la 
sua stessa funzione, e vincola-
to alia norma, fa una sceita 
che e sceita politica. 

Ma queste sono cose note e 
non ci sarebbe piu bisogno di 
ripeterle se proprio il momen
ta politico che attraversiamo, 
non riproponesse con forza il 
discorso in termini spesso 

, drammatici. . 
La lotta ai rigurgiti fa-

< scisti deve vedere impegnata 
la magistratura in prima per
sona come vuole la Costitu
zione, ma e sintomatico e ri-
velatore il modo in cui questo 
impegno viene affermato nei 
programmi elettorali dalle va-
rie correnti (sono quattro: 
Terzo Potere. Magistratura 
democratica, Terzo potere-Im-
pegno costituzionale, Magi
stratura indipendente) 

Terzo potere dedica a un 
problema cosl vitale per la 
democrazia italiana questa 
frase: nNell'attuale momenta 
earatterizzato da preoccupan-
ti e reiterati tentativi di mi
nors Vesistenza stessa dello 
Stato con il sintomatico ncor-
so alia violenza, la corrente 
ribadisce il suo massimo tm-
pegno diretto alia salvaquar-
dia della legalita repubblica
na a concreta testimonianza 
di una originaria vocazione 
anii/ascista e in genere an-
titotalttaria e della sua assolu-
ta fedelta alia Costituzione e 
mile istituzioni democratiche 
della Repubblica, sorta dagli 
ideali della Resistenza» 

Terzo potere — Impegno co
stituzionale e piu stnngato: 
ci l difficile contesto attuale 
• reso piu pericolo dal ri-
sorgere del movimento fasci
sta . 

Spetta alia magistratura di 
difendere, in attuazione del
la dodicesima disposizione 
transitoria la legalita repub
blicana, in assoluta fedelta 
alia Costituzione nata dalla 
Resistenza*. 

Nel programma di Magi
stratura Indipendente II fa-
scismo non si nomina nep-
pure, come la parola Resi
stenza, e di Costituzione si 
parla solo per affermare end 
essa attribuisce ai giudici 
certe garanzie 

Ben diversa e la posizione 
d'altra parte gia nota, di Ma
gistratura democratica, sullo 
•tesso problema. II gruppo ha 
fissato, come punto cardine 
del proprio programma la lot
ta al fascismo richiamindo, 
tuttl I giudici al dovere di es-
sere partecipi di questa hatta-
f l ia in difesa delle istituzioni. 

Abbiamo parlato della posi
zione dei singoli schieramen-
ti sul fascismo perche eviden-
temente si tratta di un axgo-
mento che qualifica i pro
grammi e dal quale 6 possi-
bile far discendere altre con-
Siderazioni ed e possibile ana-
lizzare, con sufficlente chla-
lezza, rarticolarsi della dia-
ttttica interna sul singoli pro-
Mvnl. 

Lotta al fascismo, in tutte 
le sue espresslonl, signlfica 
lotta anche ad un slstema di 
leggi nate, come ha rietto di 
recente il presldente della 
Corte Costituzionale, In un mo
menta storlco e in un sistema 
fondato sull'autorlta e non sul
la liberta. Signlfica batters! 
per ottenere la piCi completa 
tutela del diritti del cittadino, 
signlfica pretendere la plena 
liberta dl critica e dl controllo 
sulle declsionl del gludlcl. Si
gnlfica soprattutto sconfiggere 
i tentativi dl corporativism© 
che affiorano prepotentemente 
nel programmi dei giudici 
conservatori anche in queste 
elezioni. 

La restaurazlone, sarebbe 
inutile e inopportuno nascon-
derlo, tentata dal governo An-
dreotti Malagodi, ha lnvestito 
anche i verticl della magistra
tura ai quail, attraverso gli 
strumenti di controllo dei ca-
pi degli uffici e del loro po
tere di assegnazione dei pro-
cessl, e stato affldato negli 
ultlmi tempi il complto dl in-
dirizzare le inchieste piu cla-
morose e plu dense dl slgnlfi-
cato politico verso certi lidl e 
contemporaneamente dl soffo-
care (con procedlmentl disci-
plinarl, trasferlmenti e Jenun-
ce) qualslasi voce di dlssenso 
dei anon allineati». 

Questa operazione, In parte 
fallita per la vigilanza delle 
forze democratiche e progres-
siste, ha potuto comvmque es-
sere tentata proprio perche al
ia direzione dell'Associazione, 
magistrati vl era un governo 
di giudici cosiddetti aapollti-
ci», dl giudici che, dicendo 
di rispettare le gerarchie, ri-
badendo il divieto di critica, 
e professando l'assoluta neu
trality del dirltto, nanno ab-
bandonato «le toghe» ad un 
infuriare di pressioni prove-
nienti soprattutto dal potere 
esecutlvo. 

Paolo Gambescia 

r La citta intera si prepara al grande incontro con la stampa comunista 

La lotta del Vietnam sugli schermi 
del festival deH'Uniti a Venezia 

II programma prendera il via sabato per continuare fino al 24 - Due important! rassegne cinematografi-
che organizzate da « Rinascita » e daH'ARCI - Da Cuba un complesso di canti e danze afrocubane - Oltre 
40 artisti italiani presenti con 4000 incisioni - La « casa veneta» magistrale riproduzione d'ambiente 

DUE ORE SOSPESO NEL VUOTO 
POI SI E' LASCIATO ANDARE 

NEW YORK — E' rimasto per un paio dl ore In blllco, appeso 
alia scala di emergenza di un grattaclelo, ad oltre vent! metrl da 
terra; pol, nonostante le preghiere della moglle (In ginocchlo sul 
pianerottolo, con un paio di pantalonl blanchl) e del vlcinl dl casa, 
Daniel Zerbino, 33 annl, si e lasciato andare. Era convlnto di essere 
gravemente malato. Soccorso e trasporiato In ospedale, e morfo 
poche ore plu tardl. NELLA FOTO: lo Zerbino un attimo prima dl 
lanclarsl nel vuoto. 

L'inchiesta per I'omicidio dell'agente Marino 

Nuovi interrogatori 
per il «giovedi nero» 

II magistrato ha interrogato il giovane squadrista 
Davide Petrini - L'indagine sull'attentato davanti 

alia questura di Milano 

MILANO, 13. 
Continua melodica Tattivita di indagine del giudice Vittorio Fra-

scherelli, incaricato dell'inchiesta per l'assassinio dell'agente Ma
rino awenuto il 12 aprile durante la manifestazione indetta dalla 
federazione milanese del MSI. Oggi il giudico ha interrogato Da-
vide Petrini detto il « cucciolo >, il minorenne che aveva l'incarico 
di prowedere alia distribuzione delle bombe. 

Nel pomeriggio il magistrato avrebbe voluto procedere all'inter-
rogatorio di Vittorio Ix»i, ma l'assenza del cancelliere glielo ha 
impedito. Questo fatto portera probabilmente a qualche variazione 
nel programma che il magistrato si era fatto e che prevedeva, 
oltre a quello di Loi, l'interrogatorio del funzionario della fede
razione del MSI Mario De Andreis. 

Dopo questo primo < giro >, avendo in mano anche 1 risultati di 
altro accertamento, il giudice sara in grado di avere non solo 
un'idea piu precisa ma, sul piano processuale, anche elementi piu 
definiti. Rimane abbastanza scoperta nel frattempo la manovra 
del MSI tendente ad addomesticare le deposizioni, isolando quelli 
fra gli attuali imputati che ne denunciano le responsabilita. 

• * • 
Intanto, sempre nel pomeriggio di oggi, il giudice istruttore 

Antonio Lombard!, il magistrato cut.sono state affldate le indagini 
sulla strage di via Fatebenefratelli, ha interrogato l'anarchico 
Amedeo Bertolo. A spiegazione dell'interrogatorio. durato un'ora 
circa, il dott. Lombardi ha detto che si tratta di normali indagini 
di polizia giudiziaria. eseguite da lui stesso. poiche, come si ri-
cordera, l'inchiesta promossa dalla Procura durd solo pochi giorni. 
<Si tratta — egli ha detto — di una persona che intende collabo-
rare con la giustizia e che si e presentata spontaneamente >. 

Probabilmente l'interrogatorio di oggi fa seguito a quello di ieri 
sera di Pietro Valpreda e dell'edicolante Augusta Farvo, una donna 
assai conosciuta negli ambienti anarchic!. Probabilmente la causa 
dell'interrogatorio deve avere origine nel nome: Bertolo. somi-
gu'ante a quello del terrorista Gianfranco Bertoli. II giudice ha 
comunque precisato che sarebbe fuori luogo avanzare delle illa-
zioni: « Alio stato — ha aggiunto — le dichiarazioni rese non hanno 
rilevanza ». 

Dopo le fughe di Pozzan, Toniolor Balzarini e Giannettini tutti uomini delle « piste nere » 

Scomparso il consigliere missino Fachini 
coinvolto nella strage di Piazza Fontana 

Era stato convocato per il 30 maggio: ora il suo legale afferma di «non volere esercitare attivita di difesa in istrut-
toria » — Doveva essere interrogato sulla morte del porti naio Muraro — E' il piu intimo amico di Freda — In casa 
del neofascista § stata trovata una chiavefta simile a quelle per le cassette utilizzate per gli attentat! del 12 dicembre 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13 

Nell'elenco dei dispersi sui 
fronti delle varie istruttorie 
sulle trame nere possiamo ag-
giungere oggi il nome del con
sigliere comunale missino di 
Padova Massimiliano Fachini 
II sospetto che avesse taglia-
to la corda era nell'aria da 
parecchi giorni. Convocato 
dal giudice istruttore Gerardo 
D'Ambrosio il 30 maggio, non 
si era fatto vivo; aveva inviato 
al suo posto l'awocato di fen-
sore Andrea Vassalo, il quale 

aveva promesso al magistrato 
di far venire il proprio clien-
te a Milano alcuni giorni do
po. Promesse da marinaio. 

Fino ad oggi, comunque, la 
possibility di vedere apparire 
il Fachini nel corridoio del-
lUfficio istruzione non pote-
va essere scartata II giudice 
doveva interrogarlo, come e 
noto, nella veste di indiziato 
per omicidio volontario in or-
dine alia misteriosa morte del 
portinaio Alberto Muraro, vo-
lato nella tromba delle ?cale 
dello stabile di cui era custo-
de (piazza Insurrezione 15), la 

mattina del 13 settembre 1969. 
L'awiso di procedimento, a 

lui e a Franco Freda, era sta
to spedito circa un anno f a 
Perch6 11 30 maggio non si e 
presentato e perche ora si e 
reso irreperibile? Una rispo-
sta di parte ci viene fomita 
dal difensore a Fachini — ha 
detto l'aw. Vassallo all'agen-
zia ANSA — si e dichiarato 
estraneo a qualslasi fatto ri-
guardante la strage di piazza 
Fontana, la morte del porti
naio Muraro e gli attentat! ai 
treni». H legale ha detto pol 
che anon intende esercitare 

La difesa degli squadristi solleva eccezioni 

Ordine nuovo: tentativi 
di bloccare il processo 
Una questione di legittimita che potrebbe servire anche ad Almirante - La 
legge Scelba e i diritti degli imputati - Precedenti della Corte Costituzionale 

Ct provano in tutti i modi 
i fascist! di a Ordine nuovo» 
per non essere processati. Le 
eccezioni dei difensori si sus-
seguono e tutte hanno un uni-
co scopo: evitare che si co-
minci anche solo a discutere 
dell'accusa di ricostituzione 
del disciolto partito fascista. 
Avevano iniziato chiedendo 
che fosse dichiarato nullo 11 
decreto di citazione in giu-
dizio, per poi proseguire con 
una richiesta di sospensione 
del procedimento perch^ vl 
erano degli assent!, presunti 
malati, tra gli imputati. Re-
spinte tutte le richieste gli 
awooati sono possati alle ec
cezioni di incostituzionalita. 

Non abbiamo fatto il conto 
preciso n6 preso nota di tutti 
I motivi addotti, ma credia-
mo proprio che non ci sia 
stato un articolo della legge 
del 1952. piu conosciuta come 
legge Scelba (la norma che 
vieta appunto la ricostituzio
ne del partito fascista) che 
non sia stato attaccato. e che 
non ci sia un articolo della 
Costituzione che non sia sta
to invocato. 

Staremo a vedere, perd, se 
il tribunale trovera qualche 
fondamento nelle question! 
sollevate dai legal! degli squa
dristi: la decisione e lmpor-
tante perche, come ha chiara
mente fatto capire II profes
sor De Leone, il legale che 
ha preso ieri la parola, lo 
scopo e quello di togllere di 
mezzo questa famosa legge 
creat* per attuare la XII di

sposizione transitoria della 
Costituzione. 

Toglierla di mezzo in que
sto processo (e cosl bloccar-
lo) ma soprattutto, aggiungia-
mo noi. in altri prooessi de-
cisamente piu important! e 
clamorosi. Non dimentichia-
mo infatti che oontro Almi
rante il Parlamento ha con-
cesso rautorizzazione a pro
cedere proprio per il reato 
di violazione della cosiddetta 
legge Scelba. 

La posta in gioco in que
sto processo dunque non e 
solo la sorte degli squadristi 
di «Ordine nuovo* ma la 
soprawivenza e I'attuazione 
di tutte le norme poste a tu
tela della legalita democrati
ca. Sotto questa luce le ri
chieste dei difensori dei fe-
delissimi di Pino Rauti as
sumono il loro preciso signi-
ficato. 
- Ma tomiamo, In concreto, 
alle teal sostenute daH'awo-
cato De Leone (il quale detto 
per inclso e stato anche uno 
del difensori de! carabinieri 
di Bergamo condannati per 
aver fatto confessare con le 
sevizie degli innocentl). 

n legale ha elencato gli ar-
ticoll della Costituzione che 
sarebbero violati dall'articolo 
1 della legge Scelba: art. 18 
(I cittadini hanno dlritto di 
associarsi liberamente); 21 
(tutti hanno dirltto di man!-
festare liberamente il proprio 
pensiero); 49 (tutti 1 cittadini 
hanno dirltto di associarsi li
beramente in partltl). 

Tralasciando le altre consi-
derazioni del legale arrivia-
mo all'ultima questione, rela-
tivamente nuova rispetto a 
quelle proposte dagli altri av-
cati che, nelle precedenti 
udienze, hanno sostenuto ec
cezioni d! illegittimita. La 
questione riguarda l'articolo 
7, della legge del 1932, il qua
le stabilisce che nei casi di 
tentativo e ricostituzione del 
partito fascista si precede 
sempre con il rito sommario 
Secondo il professor De Leo
ne questo articolo viola i 
diritti della difesa e il prin-
cipio di uguaglianza di tutti 
i cittadini. 

Non spetta a noi suggerire 
soluzioni ai giudici, tuttavia 
non e inutile ricordare che su 
quest! concetti la Corte Co
stituzionale si e piu volte 
espressa sostenendo che dirlt
to alia difesa • signlfica che 
all'imputato deve essere data 
la possibility, sempre, di far 
valere le proprie ragionl a 
prescindere dal modo in cui 
viene condotta l'istruttoria; e 
che uguaglianza signlfica che, 
in situazioni analoghe, il trat-
tamento deve essere identlco. 

Ne l'uno n6 l'altro principlo 
sembra essere violato dalla 
legge che punlsce chi proprio 
questi princlpi, con I tribunall 
speciall, 11 carcere, il manga-
nello e l'olio di ricino vor-
rebbe distruggere. U processo 
continua domani. 

p. g. 

alcuna attivtti difensiva in fu
se istruttoria. 

Quest'ultima frase pud esse
re interpretata in un solo mo
do: 11 giudice D'Ambrosio pu6 
scordarselo di avere un inter-
rogatorio con FachinL Questi, 
tutfal piu, tomera a farsi vi
vo durante il dibattimento 
pubblico. Nel frattempo, ha 
soelto un'aria diversa da quel
la padovana. C'e chi dice che 
il consigliere del MSI e gia 
arrivato hi Spagna Altri par-
lano della Grecia. SI tratta dl 
voci non controllabili. Quello 
che e certo e che 11 Fachini, 
temendo evidentemente di fi 
nire in galera, e scomparso. 
Dopo Pozzan, Balzarini. To-
niolo, Giannettini, anche il 
missino, amico intimo di Fre
da, si e eclissato. 

Perch6 proprio ora? Per la 
morte del Muraro era stato 
indiziato un anno fa, ma que
sto, fino a pochi giorni fa, 
non gli aveva impedito di re-
stare nel Veneto. Becentemen-
te il giudice D'Ambrosio ave
va sequestrate nella sua abita-
zione una chlavetta dello stes
so Upo e degli stessi annl di 
fabbricazione di quelle unite 
alle cassette Juwell, impiegate 
per gli attentati del 12 dicem
bre dl quattro annl fa, culmi-
nati nella strage • di piazza 
Fontana. 

n magistrato. avendo fortu-
nosamente rintracciato .n una 
busta con la dicitura «Rifiu-
ti > (ma era un errore; si do
veva leggere reperti), la parte 
della cassetta dove si trovava 
la serratura, dispose una pe-
rizla, i cui risultati sono gia 
noti: la chlavetta sequestrata 
al Fachini non si adatta alia 
serratura. Tale risultato avreb
be dovuto rinfrancare il mis
sino, e invece, singolannente, 
ha ottenuto 1'effetto contra-
rio. Come mat? Vero e che 
le cassette Impiegate dagli at-
tentatori erano cinque, e di 
reperti utili per la perizia ne 
e stato trovato soltanto uno. 
In via teorica, la chlavetta del 
Fachini poteva servire per 
aprire una delle altre quattro 
cassette. Ma Tesponente mis
sino sapeva berdssimo che il 
giudice non avrebbe mat po
tuto dimostrark) 

Conoscere gli atti 
E allora? Anche per gli at

tentati ai trenl dell'agosto del 
1969, non sembra che I magi-
strati slano \n possesso di 
prove schiacciantl. Ventura, a 
tale proposito, fece 11 nome 
di CSaudio Orsi (arrestato su-
bito dopo e tradotto a San 
Vlttore), ma non luello di 
Fachini La sua ostentata ami-
dzla per Freda, peraltoo, po
teva tutfal piu far sorgere 
del acupettl, ma niejrt* dl piu. 

Perche, dunque, il Fachini 
ha tagldato la corda? Di che 
cosa aveva paura? Per rispon-
dere a questa domanda do-
vremmo conoscere gli atti del-
l'lstruttoria, i quali, invece, 
sono segretL In essi, eviden
temente, ci deve essere qual-
cosa che ha turbato la sere-
nlta del Fachini. Nell'abitazio-
ne padovana, 11 giudice D'Am
brosio, non sequestro soltanto 
la chiavetta, ma anche altra 
roba, e il Fachini ne e owia-
mente a conoscenza. E' temen
do la contestazione del docu
ment! sequestrati che il mis
sino ha abbandonato la sua 
citta? 

Strano giornalista 
La sua fuga, inoltre, e suc-

cessiva ad altri important! at
ti istruttori. Non molto tem
po fa, D'Ambrosio e 11 sosti-
tuto procura tore Alessandrinl 
si sono recati a Roma, dove 
hanno perquisite l'apparta-
mento dl Guido Giannetti
ni, uno strano giornalista dl 
estrazione missina (e stato re-
dattore del Secolo d'Italia). 
esperto militare ad altlssimo 
livello. indicate da Ventura 
come un agente del SID, le
gato a doppk) filo al generale 
Aloja. Nella casa del Giannet
tini, i magistrati hanno seque
strate molt! document], accer-
tando. fra l'altro. che alcuni 
di essi erano scrittl con la 
stessa macchina usata per dat-
tiloscrivere i famosi rapport! 
sequestrati a suo tempo dal 
giudice Stiz a Giovanni Ven
tura. In questi document! c'e 
qualcosa che riguarda, diret-
tamente o indirettamente, an
che il Fachini? 

Ancora: llpotesl che la eel-
lula eversiva veneta che face-
va capo a Freda fosse diret 
ta da una centrale romana 
acquista sempre piu consi-
stenza. Questa centrale si ser-
viva sicuramente anche degli 
uomini di «Ordine nuovo», 
l'orgaruzzazione eversiva fon-
data da Pino Rauti. Fachini 
era legato a questa organiz-
zazione, numerosi esponentl 
della quale devono risponde-
re, hi questi giorni, a Roma, 
dell'accusa dl avere riorganiz-
zato II partito fascista. 

Per concludere, anche se 
non ci sono prove precise, so
no molti gli indizi che porta-
no a ritenere che 11 Fachini 
sia Implicate nelle vicende dl 
cui e imputato 11 suo amico 
Freda Prima dl tagllare 1* 
corda, attraverso 11 suo difen
sore, Fachini ha dichiarato, 
come si e vlsto, di essere 
estraneo a qualslasi fatto ri-
guardante la strage di plana 
Fontana, la morte di Muraro 
e gli attentati al trenl 

Ibio Paducc? 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 13 

E* ufflciale: anche Cuba so-
clallsta sara presente al Festi
val veneziano. Si tratta dl una 
presenza estremamente im-
portante sia sul piano politi
co sia per l'apporto che da-
ra alia riuscita del program
ma artistico del Festival. 

La deQegazlone comprende 
infatti due dirigenti del par
tito comunista cubano. Di es
sa fa parte Inoltre il comples
so di canti e danze afrocuba
ne « Los Paplnes », sorto subi-
to dopo la rivoluzione, e che 
ha come sua principale espo-
nente Maida Limonta, una 
ballerina di straordinaria bra
vura. 

Nel programma dawero va-
stissimo del Festival naziona
le d'apertura della campagna 
per la stampa comunista, che 
Venezia ospita nel suo straor-
dinario centro storico da sa
bato 16 a domenica 24 giu
gno, pochissime sono le ma-
nifestazioni o le iniziative che 
non si svolgano all'aperto. 

Finora non si era parlato 
molto di cinema nel quadro 
del programma del Festival. 
Pure, i film vi avranno una 
parte non secondaria, dal pun-
to di vista artistico come da 
quello politico. Due sono le 
rassegne che vl si svolgeran-
no. La prima e organi^zata 
dal settimanale del PCI, « Ri
nascita », in collaborazione 
con runitelefilm, l'altra si 
svolge a cura dell'ARCI regio-
nale del Veneto. 

« Rinascita » propone al pub
blico del Festival una selezio-
ne di film dedicati alia lotta 
del popolo vietnamita, i cui 
autori sono alcuni fra ! piu 
valorosl uomini di cinema de-
mocratici dell'Europa e del-
l'America Latina: 1'olandese 
Joris Jvens, dl cui saranno 
proiettati «H cielo e la ter
ra » e «17.o paraUelo », il f ran-
cese Roger Pic (al l prezzo 
della pace), il cubano Alva
rez («79 primaverev, una poe-
tica biografia di Ho Chi Mm), 
oltre a due documentari viet-
namiti: « Gli abitanti del mio 
paese natale» dl Tran Van 
Thuy, e «Vinh-Linh, fortezza 
d'acciaio ». 

La rassegna dedicata al 
Vietnam si svolgera al cinema 
Santa Margherita, dove l'an
no scorso hanno avuto luogo 
con eccezlonale successo le 
«Giornate del cinema italia-
no». -

L'ARCI veneta ha dal canto 
suo compiuto uno sforzo or-
ganizzativo veramente notevo-
le, per reallzzare impianti di 
proiezione in Campo S. Mar
gherita, a S. Polo, in campo 
del Ghetto, a S. Maria Formo
sa, al Rio Morto, in campo 
S. Giacomo dell'Orio, in cam
po del Cason, a S. Maria Nuo
va e a S. Marina. II suo pro
gramma prevede la proiezio
ne dl ben cinquanta nlm. ca-
ratterizzati daH'impegno poli
tico e civile Si va da alcuni 
important! classlcl sovietici 
(oL'uomo e la macchina da 
presav, aCineverita» e aTre 
canti su Lenin di Dziga Ver-
tov, «Ottobre» e aSciopero» 
di Eisenstein, aArsenalen dl 
Dovzenko, a La fine di S Pie-
troburgOB di Pudovkin/girati 
fra il 1924 e il 1934) a docu
mentari, antimperialisti e sul
le lotte politiche e soclali, car-
ton! animati per ragazzi, lun-
gometraggi a soggetto di al
cuni fra i migliori registi ita
liani e stranieri (ricordiamo 
« Vidali, una lezione di antifa-
scismo », « La battaglla di Al-
geri» di Pontecorvo, o II sasso 
in boccas di Ferrara). 

Airincirca quattromila inci
sioni, litografie e xilografie di 
oltre quaranta autori italiani 
contemDoranei, saranno poste 
in vendita, a prezzl veramen
te raglonevoli, nel u>rso del 
Festival. Si tratta d'una mizia-
tlva che s'inserlsce pienamen-
te nella a tineas del Festival 
veneziano, volta a realiszare 
un vasto e organico rapporto 
fra le masse popolari e le di
verse esDressioni dell'arte e 
della cultura 

come abbiamo detto, aH'ap-
pello del Comitato orgamzza-
tore hanno aderito oltre qua
ranta artisti italiani: '.Albert!, 
Bortoluzzi, BasagHa. Calabria, 
Carrol. Cavicchioni. Cesaroni. 
Cherchl, Ciai, De Conciliis, 
Eulisse, Fasa, Fazzini, fYanzoi, 
Gaetaniello, Gianquinto, Gua-
dagnino, Incerti, Isola, Leo
nard!. Luppi, Magnolato, Mar-
zulli, Merisi, Morti Cristiano, 
Murer, Omiccioli, Pagnacco, 
Perusini, Provino, Quattrucci, 
Renzini, Rich!, Ruffini, Sarri, 

i Sasso, Sciavolino, Sollendo, 
Strazza, Tedeschi, Tfanmer, Ti-
tone], Treccani, Vaglien, Ve-
aova, Veronesi, Volo, Zanca-
naro, Zarotti), i quali hanno 
«rrerto senza compenso loro 
lavori appositamente creat! 
per il Festival. 

- In Riva di Ca' di Dio, nella 
•ona di Castello dove sono 
concentrate alcune delle mag-
dori attrezzature e iniziitive 
del Festival, sta sorgendo la 
« casa veneta »: una costruzio-
ne arredata integralmente con 
oczzi e prodotti dell'artigiana-
to artistico veneziano, uno del 
oochi che conserva e traman-
da ancora «mestieri» di alta 
qualifica, come il ferro bat-
tuto, 1'intaglio in legno, il mo-
«aico in vetro, i merletti, i da-
tnaschi, ecc 

' prodotti dell'artigianato 
veneziano (fra cui I retri di 
Murano, una serie dei quali 
•ono stat! reallzzatl apposita-
mente come «souvenir x del 
Vestival) saranno posti In 
rendita anche alia Giudecca 
• in Campo S Polo 

IH» p* 

Sostltulro quello del 1965 

Jugoslavia: 
si discute 

sulla nuova 
Costituzione 

II consolidamento delle forme di autogestlo-

ne — Modificata la Presidenza della RSFJ 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, giugno. 

La Jugoslavia si appresta a 
darsl una nuova Costituzione, 
la quinta dalla lotta dl libe-
razione nazionale e dalla ri
voluzione socialists. Il proget-
to, elaborate da una speclale 
commissione diretta dal com-
pagno Kardelj, e gia pronto 
ed ha gia ottenuto 1'assenso 
del Coasigllo delle nazionall-
ta (cioe di tutte le repubbli-
che e regioni autonome jugo-
slave), della presidenza della 
Lega dei comunisti e di quel
la della Federazione rlunite 
in seduta congiunta. 

Ora il dibattlto si e trasfe-
rito nel Paese, in tutte le or-
ganizzazioni della Lega, nelle 
organizzazioni socio-politiche, 
in tutte le comunita di auto-
gestione. Si trattera di un va
sto referendum che potra mo-
diflcare il progetto elaborato. 
La nuova Costituzione dovra 
poi essere redatta nel suo te
ste deflnitivo ed approvata 
dal Parlamento, il che si pre
vede avverra entro la fine di 
questo anno. 

II progetto della nuova Co
stituzione non e ne semplice 
ne breve. Kardelj ha dovuto 
impegnarsi in una lunghissima 
intervista televisiva, protrat-
tasi per otto puntate, per de-
lucidame 1 concetti fondamen-
tali e lo stesso Kardelj lo ha 
definite a uno del piu lunghi 
testi costituzionali del mon-
do». Esso riflette, in sostan-
za, la grande complessitk della 
societa jugoslava derivante sia 
dalla natura della Federazio
ne (popoli e nazionalita di lin
gua, religione, tradizioni e co-
stumi diversi, che vivono uni-
ti e ai quali debbono venire 
assicurati gli stessi diritti), 

Pubblicata la letters 

dell'abate Franzoni 

«ll silenzio 
sulle 

ingiustizie 
e una sceita 

politica » 

La lettera pastorale dell'aba
te della Basilica di S. Paolo, 
Giovanni Franzoni, dal titolo 
stimolante La terra e di Dio 
(nel senso che «e destinata 
al bene comune e non alia 
speculazione di pochi») e 
pubblicata dal settimanale 
COM, ha suscitato ieri viva 
sensazione tra i vescovi che 
partecipano alia X assemblea 
della Conferenza episcopate 
italiana. 

La lettera, che e stata illu
strate ieri sera dall'abate alia 
Comunita di S. Paolo, si oc-
cupa della ncondizione della 
citta dell'uomo)) ed esordisce 
richiamando la Octogesima ad-
tieniens di Paolo VI, in cui si 
lamentavano I agravi fenome-
ni di sfruttamento, di man!-
polazione ed emarginazione 
dell'uomo causata dalla cresci-
ta smisurata della citta che 
accompagna l'espansione indu
strial e dalla concentrazione 
della popolazione». Ricorda, 
poi, la posizione dei padri 
della Chiesa (per i quali <c Dio 
voile che questa terra fosse 
possesso comune di tutti gli 
uomini e che ! frutti servisse-
ro a tutti, ma e l'avarizia che 
ha dato origine alia ripartizio-
ne della proprietaa) per see-
gliere, facendo propria que
sta tesi, di continuare da sem
plice monaco e non da abate 
la lotta perche questa «pro-
spettiva si aweri» e per invi-
tare tutta la Chiesa e tutti i 
cristiani a fare altrettanto per 
dare un senso a quella «ri-
conciliazione» nel segno del
la quale, secondo Paolo VL 
dovrebbe essere celebrate lo 
anno santo del 1975. 

Secondo Franzoni la Chiesa, 
proprio perche echiamata ad 
esercitare un ruok> profetico, 
deve denunciare ogni forma 
di sfruttamento e di aliena-
zione dell'uomo». Invece — 
osserva l'abate — la Chiesa, 
non solo, sembra che non 
abbia saputo denunciare cer
te situazioni, ma di fatto «si 
e messa dalla parte di coloro 
che hanno fatto della citta 
non il luogo della liberazione 
e della crescita dell'uomo (e 
nel senso usato da Paolo VI 
nella Populorum progressio 
di «tutto l'uomo » e di «tutti 
gli uomini»), ma un centro 
funzionale alio sviluppo ca-
pitalistico, facendosi cosl real-
mente, e non in modo ipoteti-
co, strumentalizzare dal pote
re economico ». 

Riferendosi, poi, alia Chiesa 
Italiana ed al suo comporta-
mento di fronte ai problemi 
annosi della nostra societa, lo 
abate Franzoni aggiunge: m Ab
biamo risposto con 11 sistema 
delle raccomandazioni di fron
te alia mancanza di casa e 
di lavorov, dando la «appa-
renza di un interessamento 
per 1 bisogni dei poveri, ma 
coltivando un sottoproletaria-
to politicizzato, qualunquistl-
co e pslcolotfcamente dipen-
denten. Si dice che non biso-
gna far politica — osserva 
Franzoni — «II silenzio su tan
te ingiustizie non e una chiara 
sceita politica?» Ed aggiun
ge: «E* la sceita di avallare 
1'operato del capiUle e Top-
pressione del poveri, degli 
emarginaU ». 

sia dal sistema politico ed 
economico (proprieta soclale 
del mezzl dl produzione, auto-
gestione, plena autonomia del
le slngole comunita dl lavoro, 
coordinamenti e planiflcazione 
da raggiungere non dall'alto 
ma attraverso intese ed accor-
dl sociall a tutti 1 llvelli). 

; La Costituzione attualmente 
in vlgore e ancora giovanissi-
ma (e stata varata nel 1965), 
ma in essa negli annl scorsi 
sono stati introdottl alcuni 
emendamentl molto Impor
tant! (i cosiddetti emenda-
menti operal, mirantl a con-
solidare 1'autogestione ed a 
dare maggiore potere alle for
ze produttive) che ne consi-
gllavano una revislone gene-
rale. Sono state tuttavia le 
tensionl dl questi ultlmi due 
annl, le contraddizionl esplo-
se nella societa jugoslava, la 
rinascita virulenta dl feno-
menl dl nazionalLsmo, l'ascesa 
dl tendenze llberalegglantl mi
rantl a llquidare le caratten-
stiche soclallste della Jugosla
via, Taffermazlone di gruppi dl 
potere tecnocraticl e burocra-
ticl, a mettere In evldenza 
le carenze e le debolezze del
la fondamentale legge jugo
slava e a splngere ad un suo 
rifacimento. 

II nuovo progetto non ap-
porta modiflche di sostanza 
ai princlpi fondamentali, per 
i quali si allaccia direttamen-
te alle Costituzloni preceden
ti. Sul piano interno cioe, lo 
oblettlvo strategico rimane 
quello del consolidamento del
le forme di autogestione nei 
rapporti dl produzione e del
la costruzione dl un sistema 
di potere politico e di demo
crazia soclallsta basati sulla 
classe operaia alleata ai con-
tadinl e a tutti i lavoratori. 
Sul piano internazlonale la 
sceita fondamentale rimane 
quella della coesistenza paci-
fica attiva «come via verso il 
superamento della divlsione 
del mondo In blocchl e dl tut
te le forme dl sottomissione 
politica ed economica del po
poli, vale a dire la politica 
del non allineamento ». 

Profondamente viene invece 
modificata tutta la parte nor-
mativa. Di particolare rilievo 
ed interesse sembra essere il 
camblamento del sistema par-
lamentare. II nuovo Parlamen
to sara costituito da due Ca
mera: il Conslglio delle Repub-
bllche e delle Regioni con fun
zione di custode e garante del 
principio di parita di diritti 
tra i popoli e le nazionalita; 
il Consiglio delle delegazioni 
composto dai delegati delle 
collettivita operale, delle or
ganizzazioni di lavoro associa
te e delle altre organizzazio
ni autogestite, al quale si at
tribuisce l'effettivo potere po
litico e legisiativo poiche « nes-
suna legge potra essere varata 
senza l'approvazione delle de
legazioni delle organizzazioni 
autogestite». Poiche 11 siste
ma delle delegazioni verra 
istaurato non solo nel Parla
mento Federate ma anche in 
quelli delle Repubbliche, del
le Region! autonome, nelle as-
semblee comunali, ecc. si ri-
tiene che esso possa diventa-
re uno strumento efficace non 
solo per fare In modo che la 
classe operaia disponga di 
tutti i mezzi di produzione e 
controlli l'intero sistema del
la riproduzione sociale, ma an
che perche essa influisca piu 
direttamente sulle decisioni 
politiche di tutti gli organi 
di governo. 

Sara modificata anche la 
Presidenza collettiva della Re
pubblica: al posto dei 23 mem
bri attuali (tre per ogni re
pubblica, due per ogni regio-
ne autonoma e il Presldente 
Tito) ce ne saranno nove (uno 
per ogni Repubblica e Regio-
ne, il presldente della Lega 
dei comunisti). 

Altre modifiche saranno in-
trodotte nella composizione 
del governo e di altri organi 
(Corte dei conti, controllo 
operaio, Consiglio di arbitra
te, ecc) . Se II sistema delle 
delegazioni, del quale Kardelj 
ha detto che « rappresenta la 
forma piu democratica di po
tere della classe operaia e dei 
lavoratori che la storia abbia 
mai conosciuto », e senza dub-
bio l'aspetto di maggiore no-
vita nella Costituzione jugosla
va, sarebbe tuttavia sbagliato 
limitare ad esso il senso dei 
cambiamenti che stanno awe-
nendo nel Paese. Se da on 
late infatti il sistema delle 
delegazioni rappresenta un 
nuovo passo sulla strada del 
decentramento del potere, del
la democrazia diretta, dello 
smantellamento di una strut
ting statale ereditata dalla 
borghesia, dal'altra e presente 
nel progetto della nuova Co
stituzione la preoccupazione 
costante a non fare alcuna con-
cessione alio spontaneismo, 
aH'anarchismo, ad ogni ten-
denza di frantumazione dello 
Stato. E* Kardelj stesso a 
mettere In guardia contro que
sti peri coll: «Si commette-
rebbe un colossale errore se 
si pensasse che 1'azione spon
tanea delle delegazioni possa 
bastare di per se stessa ad 
assicurare una decisione effi
cace e progressist* del Parla
mento. II sistema delle dele
gazioni non potra funzionare 
che a condizlone di essere uno 
strumento della classe ope
raia organizzata nella Lega 
dei comunisti e nelle altre or
ganizzazioni di classes. La 
Lega dei comunisti che era 
stata spinta sempre piu verso 
11 margine della vita lugoslava, 
riassume II suo ruolo di for
za dirlgente ed unitaria nel 
processo dl democratizzazione 
soclalista, trova il riconoscl-
mento dl questo ruolo nella 
Costituzione. 

Arturo BarioTl 
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