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Inizia oggi la festa nazionale della stampa comunista 

Un grande 
j -

apre a Venezia il Festival dell'Unita 
Si snodera da piazzale Roma a Campo Santo Stefano, dove parleranno il compagno G. C. Pajetta, esponenti della Resistenza 
greca, spagnola e portoghese, delegati sovietici e della RDT — La sera fiaccolata dei giovani comunisti a Riva dei Sette 

Martiri — Una «citta nella citta» al di fuori dei tradizionali itinerari turistici — Calorose adesioni all'iniziativa 

Una mostra retrospettiva del nostro giornale viene allestit a in una calle dai compagni veneziani 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 15. 

Un grande corteo popolare, 
ali'insegna della lotta contro 
le «trame nere» fasclste in 
Italia, e le dittature reaziona-
rie in Spagna, in Grecia, nel 
Portogallo, inaugura domani, 
sabato 16, il Festival venezia-
no de Wnita. E' il festival na
zionale d'apertura della cam-
pagna per la stampa comuni
sta: una iniziativa nuova che 
viene ad aggiungersi alle tan-
te, sempre piu ricche e multi-
formi, di cui si sostanzia quel-
la eccezionale campagna po-
litica di massa che il nostro 
partito ha ormai fatto entra-
re nella tradizione della esta
te italiana. 

Una simile novlta non pote-
va non trovare sede piu felice 
di Venezia. Venezia, citta co-
struita come nessuna altra a 
«misura d'uomo», consente 
infatti al festival di estendersl 
in tutto il centro stonco, di 
diventare — per nove gior-
ni — tutt'uno con la citta. 

II corteo di domani muove-
ra alle ore 17 da piazzale Ro
ma. per concludersi in cam
po Santo Stefano. Qui parle • 
ranno i rappresentanti della 
Resistenza spagnola, portoghe
se e greca, che oggi lotta per 
la liberta dei propri popoli; 
e delegati sovietici e della Re-
pubblica Democratica Tede-
sca. II discorso ufficiale per 
il nostro partito sara tenuto 
dal compagno Gian Carlo 
Paietta. 

Pajetta, prima del corteo, 
interverra ad una delle piu 
simpatiche iniziative del festi
val: l'inaugurazione del «Par-
co Robinson » un giardino se-
mi-abbandonato di Cannare-
g:o che in molte settimane di 
lavoro diecine e diecine di ra-
gazzi hanno trasformato in 
uno splendido parco giochi, 
le cui attrezzature, tutte co-
struite da loro (capanne. for-
tini, scale a corda, ecc.) alia 
fine del festival diventeranno 
patrimonio di tutta la citta. 

Dopo il comizio. una fiacco
lata dei giovani comunisti in 
riva Sette Martiri (dove nel 
1944 avvenne una fucilazione 
di rappresaglia di partigia-
ni) dara il ovja» al festival 
vero e proprio. Sara come 
l'innesco di una autentica e-
splosione: gia domani sera, 
dalle 21, si avranno otto di-
versi spettacoli contempora-
nei. 

II programma della serata 
inaugurate non costituisce tut
ta via una eccezione. Durante 
nove giomate, le iniziative del 
festival si susseguiranno con 
la medesima intenslta, offren-
do ai veneziani ed ai visltato
ri possibilita di scelta capacl 
di mettere nell'imbarazzo il 
piu accanito appassionato. 

Come e noto. la manjfesta-
tione di Venezia si articola 
in otto diversj centri spetta-
colo, decentrati nei vari se-
stieri cittadini. Ad essl fanno 
corona otto ristoranti tipicl. 
diciassette pcsti-iistoro. pun-
ti di vendita della grafica. 
dell'artigianato. dei vlni delle 
cantlne social] del Veneto. del 
libri e dei dischi. diecine di 
mostre politiche e culturall. 

Avremo modo dl a raccon-
tare» questo festival. Esso e 
nato, in un clima di crescen-
te entusiasmo. grazle all'ap-
porto del lavoro volontario di 
centinaia e centlnala di com-
pagni di Venezia e della pro-
virtcia, delle altre federazionl 
del Veneto. di alcune citta 
emillane e un po' di tutta Ita
lia. Ancora stanotte (e cosl 
nelle notti precedenti) si e Ia-
vorato accanitamente. senza 
interruzione, a montare gli 
stands, gli implant! elettrjci. 
a ultimare le mostre. 

Pino a ieri. specie dal res te 
ro (dalla Polonla. dalla Ger-
mania democratica. da Cuba. 
dalle colonle portoghesl In lot
ta) arrivavano dJec'ne di cas 
se con pannelli e mostre da 
montare, da allestlre. E per 
tutti si sono trovati gli spazl 
necessarl. I.oompegnl da met-
tere al kvoto, 

Ma il festival non polrebbe 
essere quella straordlnaria 
«citta nella clttA* che si sta 
profllando In quote ultlme 
ore. senza I'apporto generoso 
e dislnteressato. senza la col
laborazione attlva di Venezia 
•el suo Insleme, dalla amml-
nlstrazlone comunale ( pro
prio oggi II vlceslndaco del
ta citta Mario RIgo ha Invia
to un telegramma dl rallegra-

iti e di auguri pei Taper-

tura del festival), all'Azienda 
del turismo. alia Navigazlone 
lagunare. ai vari uffici e ser-
vizi pubblici, dalle categone 
degli albergatori, del commer-
cianti, degli artigiani. alle cen
tinaia di singoli lavoratori e 
cittadini. 

I compagni e 1 lavoratori 
dell'ACNIL si sono nuniti die
cine dl volte per mettere a 
punto il complesso piano di 
trasporti, per consentlre ai vi-
sitatori del festival di afflui-
re a Venezia dal vari «termi
nal)) predisposti in terrater-
ma, in modo da impedire cnp 
l'accesso alia citta sia sotio-
cato dalle auto: diecine e die
cine di barche (« mototopi », 
« ourci ». « peate ») di privatl 
e dl cooperative, da siorni e 
giorni fanno la spola per 
trasportare ai vari centri d'ai-
lestimento del festival le va-
langhe di mateiiale provenien 
te da ogni dove. E' una man-
china complessa, giganteaua. 
che si e messa in moto e che 
funziona grazle alio sptrlto di 
iniziativa di centinaia di per-
sone. a diecine di apporti di
vers!, spesso perfino inattesi. 

Tutto ci6 sta accadendo non 
solo per la grande apertura 
e lo spirito di tolleranza che 
caratterizza le forze politicne 
veneziane. ma perche la citta 
nel suo insieme ha colto la 
Idea che questo festival co
stituisce una grande occaslo 
ne per Venezia: non solo un 
«giro d'affari» che si Dro-
spetta non indifferente nelle 
prossime nove glornate, ma 
qualcosa che va oltre. E* la 
proposta di un « modello » dl-
verso dall'uso di questa cit
ta. che e una fonte straordl-
narla di bellezza, di richiami 
culturall e artisticl, ma che 
ugualmente conosce un pro-
cesso che pare quasi inarre-
«tabile di decadenza. 

H fatto che il Festival de 
Wnita concentri molte delle 
sue iniziative proprio a Ca-
stello. cioe nel sestiere piu 
soggetto alio spopolamento; 
che portl 1 suol centri spetta-
colo fino alia Giudecca, in 
Campo del Ghetto. all'Angelo 
Raffaele. in zone cioe dove 
non arriva il flusso turjstico 
solitamente concentrato in po-
chi Itinerari convenzionali. so
no cose che fanno rlflettere. 
E' la dimostrazione che una 
strada nuova pud essere 1m-
boccata per la rivitalizzazio 
ne di Venezia. 

Del resto. questo d'scorso 
viene affrontato in modo or-
ganico dal festival in una qua-
lificata sede culturale. Nelle 
inornate di Iunedi 18 e di mar-
tedi 19 prossimi. si svolge in
fatti presso la Facolta di ar-
chitettura un convegno nazio
nale di parlamentari. ammi-
nistratori regional] e Iocali. ur-
banisti. sul tema: aCasa. eso-
do. occupazione: il PCI per 
una diversa politico dell'abi-
tazione nei centri urbani». 
Uno dei motivi central) di di-
battlto sara il « problema di 
Venezia». con un'analisi ai 
queglt strumenti di interven-
to politico ed urbanistico che. 
con un diverso uso della leg
ge speciale. consentano un ri-
sanamento di Venezia. il qua
le stabillzzi I ceti popolan nei 
centro storico ed assicuri al
io stesso una vitale ripresa 
economica. 

In tale strettissimo intrec-
clo di forte Impegno soctale 
e politico con i momenti del
la cui tura, della rlcreazione, 
dello spetUcolo. stanno i trat-
ti inconfondibili di questo 
straordinario Festival de I'U-
nita, destinato a lasciare un 
segno nella vita poiitlca ve-
neziana. 

Mario Passi 

Accordo 
itolo-jugoslavo 

sulla pesca 
BELGRADO. 15 

E' stato flrmato oggi Tac-
cordo sulla pesca in acque 
jugoslave da parte di pesche-
recci itallanl. 

I * conclusion* dcll'accordo 
che ha una durata dl tre an-
nl ed entrera in vigors il 
prosalmo prlmo settembre, 
costituisce un altro elemento 
positivo per l'approfondimen-
to della collaborazione fra 1 
due paesl. 

Un convegno 
sui centri 

storici 
Un convegno sui centri sto

rici e urbani presso l'Aula 
Magna dell'Istituto universl-
tario di architettura — To-
lentini 191 — avra luogo a 
Venezia nell'ambito delle ma-
nifestazioni del Festival na
zionale dell'Unita, nei giorni 

' 18 e 19 giugno. 
Le relazioni introduttlve 

sul tema: «Casa, esodo, oc-
•cupazioni: il PCI per una 
diversa politica dell'abitazio-
ne nei centri urbani» saran-

' no svolte da) compagno Pier-
; luigi Cervellati. assessore del 
Comune di Bologna, e dai 

.compagni Lombard! e Stcfa-
nia Potenza della Federazio-

• ne di Venezia. 
'•' Saranno presentate inoltre 
comunicazioni sulla situazio-
ne di singole citta tra cui 
Roma. Bari, Napoli. Pesaro. 
Firenze ed altre. I lavori 
saranno conclusl dal com-

i pagno Alarico Carrassi della 
Commlssione di coordina-
mento del lavoro regionale 
della Direzione del PCI. 

L'elezione per I'Associazione Magistral! 

Giustizia: 
le radici 

della crisi 
Le posizioni di «Impegno costiluzionale» per una am-
ministrazione giudiziaria democratica — Imporlanti 
punti di convergenza con « Magislralura democratica» 
v II cittadlno ha paura della 

giustizia, perche sente le sue 
strutture come nemlche e 
non paste a tutela del dirit-
ti piu elementari. Di questa 
paura grande responsabilita 
porta la stessa magistratura 
che non ha saputo scrollarsi 
dl dosso completamente i 
condlzionamentl impostile dal 
ventennio fasclsta e che ave-
vano fatto diventare 1 giudl-
ci un mero strumento della 
dittatura. 

Ben altra funzlone oggi la 
Costituzlone attribulsce alia 
magistratura che e chiamata 
a difendere totalmente e con 
tutti 1 mezzi legittimi a dl-
sposizione i valorl conquista-
ti dalla Resistenza. La crisi e 
proprio qui: nel contrasfco tra 
vecchle strutture, vecchie 
mentallta. vecchle leggl e il 
nuovo portato avanti dalla 
lotta democratica antifasclsta, 
o sancito nella Carta fonda-
mentale dello stato. 

Lo ricordava il presidents 
della Corbe costituzionale Bo
nifacio una settimana fa a 
Bologna, sottolineando l'lllu-
slone di chi credeva di poter 
far convivere norme fasciste 
e i punti qualificanti dslla 
Costituzlone. 

In questa situazione la ma
gistratura ha un complto !m-
portante, non pud rlmanere 
Inerte. Ha scritto Piero Ca-
sadei Monti di «Impegno co-

Significativo documento sottoscritto a Mosca 

Chiesa cattolica e ortodossa russa 
per un dialogo con i non credenti 

Prospettata «un'efficace collaborazione per rendere la vita piu giusfa, piu umana, per realizzare «la pace, I'eli-
minazione delle discriminazioni razziali» • Invito ai cristiani a riconoscere « gli aspetti positivi» del socialismo 

La sala stampa della San
ta Sede ha reso pubblico, Ie
ri, il testo dell'accordo sotto
scritto a Mosca da mons. An-
gelo Fernandez (arcivescovo 
di New Delhi e membro del
la Pontificia Commissione 
Iustitia et Pax), per la Chiesa 
cattolica Romana, e dal me-
tropolita Juvenaly (presiden-
te del Dipartimento per gli 
Affari esteri). per la Chiesa 
Ortodossa Russa, suU'impegno 
e sui compiti dei cristiani di 
fronte ai problem! del nostro 
tempo Tra cui la pace, lo svi. 
luppo dei popoli, il socialLsmo 
al fine di a cooperare » su que
sto terreno «anche con colo-
ro che non hanno una conce-
zione religiosa della vitas. 

L'accordo. che e stato rag-
giunto dopo quattro giorni di 
ampio dibattito (dal 4 al 7 
giugno) nel Monastero di Za
gorsk. nel pressi di Mosca. 
sul tema a La Chiesa in un 
mondo in trasformazione» e 
che si riallaccia ad analoghi 
incontri svoltisi a Leningra-
do nel 1967 e a Barl nel 1970. 
segna, non solo, una svolta 
nelle relazioni tra le due 
Chiese, la cattolica e la orto

dossa, ma esprime una impor-
tante e comune presa di co. 
scienza destinata ad influire 
su quel processo di uconver-
sione» che sta investendo 
tutti i cristiani nella ricerca 
di un comportamento sociale 
e politico di «tipo nuovo». 

L'accordo, infatti, afferma 
che le due Chiese riconoscono 
«la possibilita e la necessita 
della collaborazione tra i cri
stiani e i non cristiani e tra 
tutti questl e quanti non han
no una visione religiosa della 
vita D. 

Nel precisare le aree ed i 
temi di questa collaborazione 
l'accordo cosl prosegue: aCi 
sono ampi settori di attivita 
dove pub trovar posto un'ef
ficace collaborazione per ren
dere la vita piii giusta, piu 
umana. piu rispondente alle 
legittime aspirazioni degli 
uomini. Esempi concreti di 
tale collaborazione sono il la
voro congiunto per la pace 
tra gli uomini e tra i popoli, 
per l'eliminazione della di-
sc-riminazione razziale, per lo 
sviluppo economico delle co-
munita e delle nazloni». 

Le due Chiese concordano. 

La tragedia di Pistoia 

Morta anche la bimba 
che «si curava» per dimagrire 
Dopo la nonna anche la piccola che faceva una cura 
contro I'cbesita e deceduta - Mistero sulle cause 

Dal nostro inviato 
PISTOIA. 15 

Cristina Carmagnim. la bam-
bina di nove anni che voleva 
dimagrire e morta. II suo cuo-
re ha cessato di battere alle 
10 di stamani. I medici del 
reparto rianimazione dello 
Ospedale di Santa Maria Nuo
va hanno cercato, per mezzo 
delle piu moderne terapie. di 
strapparla alia morte, ma tut
ti i tentativi sono risultati 
vani. Le possibilita di sopr^-/-
vivenza airawelenamento e 
alia crisi cardiaca (le stesse 
che all'improwiso avevano uc-
ciso la nonna materna, Zelin-
da Boni) erano considerate 
minime. Al momento del de-
cesso della piccola, la mad re 
Anna Rosa Nerozzi, si tro-
vava in una stanza adiacente 
alia sala di rianimazione. 
Quando ha visto i medici ha 
intuito che era accaduto Fir-
reparabile ed e scoppiata in 
un pianto convulso. dispsrato. 
Ora resta da scoprire se ad 
uccidere nonna e nipotina sia-
no stati o meno i farmaci che 
le due donne. da tempo, ado-
peravano come cura dima-
grante. 

Stamane. II professor Mi-
gnani di Pescia, ha esegulto 
nel cimitero comunale di San 
Piero Agliana, alia presenza 
del Procuratore della Repub-
blica dl Pistoia dottor Man-
chla l'autopsla di Zelinda Boni. 
11 perito al termine della ne-
croscopia ha chiesto quaran-
taclnque giorni per poter ri-
spondcre ai quesiti postl dal 
magistrato. Tall quesiti na-
turalmente tendono a stabi-
lire se le cause del decesso 
di nonna e nipote siano da ri-
cercarsi In una intosslcaiione 
per reccesalvo e prolungato 
uso dei farmaci contro 1'obe-
slta, oppure se &l tratU dl 
una improwlsa readone fra 

questi ultimi e alcuni medici-
nali adoperati dalla bambina 
e sembra anche dalla nonna 
per combattere uno stato In-
fiammatorio delle vie respi-
ratorie; o se la morte delle 
donne e stata provocate a i 
una intossicazione dovuta agh 
anticrittogamici contenuti .iol-
la frutta comperata la matti-
na e mangiare all'ora di pran-
zo. o addirittura da un awe-
lenamento dovuto a un pro-
dotto faimaceuUco scad uto. 

II medico di famiglia ha con-
fermato che nonna e nipote 
praticavano una identica te-
rapia per combattere 1'obesi-
ta. «Non ero lo — ha detto 
il dottor Grazzini — a indica-
re la cura, ma un collega di 
Pistoia. Mercoledl sera sono 
stato chiamato in casa Car-
magnini. La bambina aveva 
una faringite con bronchite 
iniziale. Le ho prescritto una 
terapia non molto forte: un 
paio di supposte e alcune cue-
chiaiate di sciroppo. Non ho 
riscontrato nulla che potesse 
far presagire la tragedia*. 

Anche la mad re della bam
bina ha confermato che ma-
dre e figlia seguivano una 
cura per dimagrire. «Cristi
na — ha detto la povera don
na piangendo — soffriva di 
una disfunzione ghiandolare 
per la quale tendeva a in-
grassare; la mamma pensava 
di dimagrire per trame un 
beneficio generale, Mia ma 
dre non pud aver sbagliato 
losi o medlclnale. Era trop-

po precisa e pignola. Ce qual
cosa in quelle maledette me
dicine che hanno ucciso la 
mla creatura e hanno fatto 
morire mla msdren. 

Spetta alia magistratura far 
luce su questa tragica e in-
quietante vlcenda. 

Giorgio Sgherri 

inoltre, nel «riconoscere il 
fatto che e'e una forte ten. 
denza verso forme di socia
lLsmo in molte parti del mon
do ». E anche se — precisa 
il commento congiunto — «i 
partecipanti al colloquio ave
vano concezioni diverse della 
natura dl queste tendenze, 
essi si sono trovati d'accordo 
sul fatto che in queste ten
denze ci sono aspetti positivi 
che i cristiani devono ricono
scere e cercare di capire». 

II dibattito era stato intra-
dotto dal Metropolita di Le-
ningrado, Nikodin, il quale 
aveva sottolineato come «nel-
la vita quotidiana il cristiano 
si trova costantemente di 
fronte il problema di quale 
debba essere la sua condottan. 
II Metropolita Scrokin aveva 
insistito a suU'importanza deL 
la collaborazione tra i cri
stiani e i non cristiani, non-
che tra I cristiani e i non cre
denti al fine di ottenere ri
sultati nel rafforzamento del
la giustizia e della pace in-
ternazionale ». 

Mons. Fernandez, proprio 
muovendo da queste conside-
razioni, ha tracciato un pa
norama delle trasformazioni 
inatto nel mondo «nei set-
tori della vita familiare, del
la vita sociale, dei modi di 
pensare, delle espressioni del
la cultura» per richiamare 
1'attenzione delle due Chiese 
e dei cristiani a sulla situa
zione di milioni di persone 
che stanno passando da uno 
stato di rassegnazione a un 
atteggiamento attivo proteso 
verso il riconoscimento dei 
pieni diritti di esseri umanis. 
* Sullo stesso tema si e sof-
fermato durante l'ineontro di 
Mosca, anche il direttore di 
Civilti Cattolica, padre Ro
berto Tucci, illustrando ai 
problemi che sorgono dalla 
richiesta di giustizia sociale, 
dalle discriminazioni razziali, 
dallo sviluppo, dalla pace*. 
Padre Tucci ha rilevato che 
l'urgenza di una presa di co-
scienza di questi problemi na-
sce, oltre che da ragioni obiet-
tive. anche dalla necessita di 
partecipare in modo nuovo 
al Sinodo mondiale dei ve. 
scovi del 1974 e dal bisogno 
di dare un senso all'annuncio 
dato da Paolo VI perche lan-
no son to del 1975 si celebri 
nel segno della «riconcilia-
zione*. non solo, «tra cristia
ni e non cristiani, ma anche 
tra credenti e non credenti». 

Va rilevato che, alia fase 
conclusiva del colloquio e al
ia flrma dell'accordo, e stato 
presente anche 11 card. Gio
vanni Willebrands, presidente 
del Segretariato per l'unita 
dei cristiani. Questi e stato 
ricevuto dal Patriarca della 
Chiesa Ortodossa Russa, Pi-
men, accompagnato dalla de 
legazione di cui facevano par
te anche mons. Moeller, pa. 
dre Bouyer, padre Long, qua
il ficati membri di commissio-
ni vaticane. 

La delegazione della S. Se
de. che ha trascorso dieel 
giorni in URSS (dal 2 al 13 
giugno), ha visiUto Mosca do
ve «ognl mattina 1 parteci
panti ortodossi hanno assisti-
to alia messa concelebrsta 
dairarclvescovo Fernandez». 
L'U giugno, la delegazione 
cattolica ha visltato Odessa 
dove e stata accolta dal Me
tropolita Sergio e, successlva-
mente. e stata osplte a Le. 
ntngrado del Metropolita Ni-
kodlm. 

Le due delegazloni si sono 
impegnate a dare «uno svi
luppo» al l'accordo raggiunto, 

Alcotfo Santini 

A Capri 

Dibattito 

fra giornalisti 

europei 

sul ruolo 

della stampa 
CAPRI, 15. 

I rappresentanti di 20 orga-
nizzazionl dei giornalisti dei 
paesi europei hanno dato vita 
a Capri, per tre giomi. ad un 
serrato. franco e amichevole 
confronto. Su Iniziativa della 
Federazione nazionale della 
stampa italiana I dirigenti dei 
sindacatl dei giornalisti dei 
paesi dell'Europa socialista e 
dell'occidente hanno esamina-
to, alia vigilia della Conferen-
za per la sicurezza europea, 
i problemi della informazione 
scritta e radioteletrasmessa. 

Per la prima volta dalla fi
ne della seconda guerra mon
diale, intorno alio stesso ta-
volo si sono incontrati anche 
gli esponenti delle due orga-
nizzazioni internazionali (una 
con sede a Bruxelles e 1'altra 
a Praga). nate durante la 
« guerra fredda». 

L'impegno di contribuire al
io sviluppo delle relazioni in
ternazionali e alia causa della 
pace per superare 1 vecchi 
steccati che per tantl annl 
hanno diviso 1'Europa e sta
to sottolineato nella relazio-
ne introduttiva svolta dal se-
gretario della Federazione del
la stampa. Ceschia. 

La difficile lotta condotta 
nell'occidente europeo contro 
l'assalto alia informazione da 
parte di potent! e spesso su-
pernazionali gruppi monopoli
st ici e la complessa azlone svi-
luppata nei paesi socialisti 
per adeguare la stampa ai 
nuovi compiti di quelle socie-
ta sono stati Inoltre I temi 
affrontati in una discussione 
approfondita e a volte pole-
mica. 

II direttore delle Istestia, 
Tolkonov. 11 presidente della 
organizzazlone dei giornalisti 
della Germanla occidentale, I 
delegati della Francia e del-
I'Inghllterra. II direttore del 
piii importante quotidiano di 
Budapest, pur con ton! diver-
si. hanno tutti sottolineato 
che In quest'epoca caratterlz-
zata daH'influenza dei mezzi 
di informazione di massa la 
funzlone e la responsabilita 
del giornallsta e sempre piii 
rilevante. 

Ma la professtone giornall-
stica — come hanno fatto rile 
vare. ad esempio, nei loro In-
terventl II vicedirettore dl 
Paese Sera Alessandro Curzi 
e il presidente dei giornalisti 
Jugoslav! — va costantemente 
collegata a tutti 1 process! di 
emanclpAzione e di crescita 
democratica della society e 
deve essere llberata da ognl 
vincolo e Umltaslone e non 
essere umillata ad una fun
zlone subaltema al servlzlo 
dei centri dl potere. 

stltuzlonale» presentando il 
programma elettorale di que
sta corrente alle prossime 
elezlonl del comitate dlrettl-
vo centrale della Associazlo-
ne nazionale magistrati che 
si terranno domani: «rlsol-
vere la crisi della giustizia 
dipende anche dalla magi
stratura che deve agire av-
valendosl del mezzi dl com-
petenza lstltuzionale nonch6 
attraverso un'adeguata azlone 
di stimolo delle sue associa-
zionl professionall». 

Dl fronte Ce una comples
sa problematlca sociale alia 
quale l'apparato gludlziario 
deve offrlre sbocchl per quan-
to gli compete. SI tratta dl 
una situazione, rlspetto al re-
sto deU'Europa, molto arre-
trnta. «Bastera rlcordare — 
cltlamo ancora l'analisi che 
fa la corrente dl Impegno co
stituzionale —: la lentezza del 
procedlmentl rlspetto alle 
ancora troppo lunghe carce-
razioni preventive; il costo 
delle cause, in nulla coperto 
da un valldo patrocinio dei 
non abbienti, il formallsmo 
delle procedure e la comples-
sita del linguaggio, non com-
pensati da piu aglll e moder. 
nl procedlmentl per le cause 
dl rilevato interesse sociale, 
quail le controversie agrarie, 
de] lavoro e di responsabilita 
civile: la inadeguatezza del 
sistema carcerarlo e la tota-
le assenza dl modernl metodl 
contro la recidlva e per il 
reinserlmento del condanna-
ti: la poverta dei finanziamen-
tl e del mezzi material!: la 
arcaica organ!zzazione e la 
prossima carenza di orga
nic! ». 

Nei giorni scorsi abbiamo 
illustrato alcuni dei punti che 
dividono le due correnti che 
si definiscono di sinistra nel-
lo scnieramento dell'associa-
zione nazionale magistrati e 
cioe Magistratura democrati
ca e Impegno costituzionale. 
Soprattutto avevamo sottoli
neato la diversa posizione nei 
confront! di alcuni problemi 
come quello del diritto di cri-
tica e della necessita di « cam-
biare» la vecchia glurispru-
denza con sentenze «rivolu-
zionarie ». 

In questo articolo ci sem
bra opportuno sottolineare in-
vece alcuni dei punti in co
mune tra le due correnti. che, 
come si ricordera, non sono 
riuscite a trovare una intesa 
nelle ultime elezioni per il 
rinnovo del Consiglio superio-
re della Magistratura, facendo 
cosl sfumare anche le residue 
possibilita di strappare alia 
corrente piu conservatrice, 
Magistratura indipendente, 
alcuni seggi. Prima tra tutte 
e da sottolineare la rivendi-
cazione di una totale garan-
zia delle minoranze. 

Se questo era scontato nel 
programma di Magistratura 
democratica assume un valore 
particolare nel programma di 
Impegno costituzionale Affer
ma questa corrente n senza 
nessun equivoco. nella ribadi-
ta divergenza ideologica. pro-
grammatica e di linea politi
ca. il gruppo si Impegna a 
fondo perche" tutti possano 
esprimere la loro opinione, 
anche se dissenziente. quale 
contributo indispensabile al 
costante rlnnovarsi del dialo
go, inteso come presupposto 
necessario per la costruzione 
quotidiana della democrazia ». 
Non e cosa da poco questa 
« professione di fede» in un 
momento in cui le forze di 
sinistra all'lnterno della ma
gistratura vengono vlolente-
mente attaccate dal capi de
gli uffici e dagll organ! ese-
cutivi che si awalgono per la 
a repressione » di norme chia-
ramente fasclste. 

Altro punto di notevole In
teresse nel programma di Im
pegno costituzionale e quello 
che riguarda il potere dei ca
pi deU'ufficio e di conseguen-
za dell'assegnazione dei pro
cess!. II programma di Impe
gno costituzionale dice: a I 
dirigenti degli uffici giudi-
ziari non possono e non deb-
bono essere piu nommati 
senza che si tenga conto del-
l'opinione degli uffici stessl, 
tanto piii che la recente isti-
tuazione degli uffici semi-d'.ret-
tivi manifesta la preoccupan-
te tendenza a moltiplicare le 
gerarchie. Diviene percid at-
tuale il problema della loro 
eleggi'oilita e della tempora-
neita dell'incarico i>. E piu ol
tre «una seconda difesa con
tro il pericolo di interferenze 
e costituita dall'adozione di 
criteri obiettivi nella assesna-
zione dei processi, per evita-
re che attraverso resercizio 
deH'odierno potere dlscrezio-
nale. sia pasta fin dall'inizio. 
una sostanziale ipoteca sul-
Tesito del giudlzion. 

Altri punti qualificanti del 
programma dl questa corren
te sono quelll della riforma 
della Cassazione, del giudice 
monocratico in primo grado, 
la riforma del sistema eletto
rale del consiglio superiore 
della magistratura. un nuovo 
processo del lavoro. II pro
blema e di vedere con quail 
forze simile programma pud 
essere realizzato Non certo 
con I gruppi di Mnaislratura 
indipendente e Terzo potere 
che gia in passato hanno da
to prova dl non volere nel 
fattl complere queste scelte 
fondamentali Resta Magixtra-
tura democratica ma tra 1 
due gruppi progressist! resta-
no profonde divergenze 

E* certo che la via per sboc
chl divers! da quelll attuall 
all'opera della magistratura 
organizzata passa anche e so
prattutto su una eventuale 
Intesa, pur nelle differenze 
Ideologiche, tra questi due 
raggruppamentl. 

Paolo Gambotcii 

Dalla questura di Roma 

Denunciata 
«Avanguardia 

nazionale» 
Un rapporto al magisfralo per ricostifuzione del partito 
fascista -Ulteriore materiale di accusa anche contro 
«0rdine nuovo» - Riferimenti ad attentati e aggression! 

SI e appreso negll ambient! 
giudlziari che una denuncia 
contro « Avanguardia naziona
le » per ricostituzione del par
tito nazionale fascista e alio 
esame del conslgliere Antonuc-
ci, che espleta le funzionl di 
procuratore capo della Re-
pubbllca. 

La denuncia e stata presen-
tata il primo giugno scorso 
d&tt'Ufflclo Politico della Que
stura dl Roma. Nel rapporto 
si fanno 1 nomi dei dirigenti 
del movimento dl destra e si 

Ancora intralci 

al processo 

contro 

Ordine Nuovo 
Anche nell'udlenza dl leri 

e continuato l'attacco mas-
siccio degli avvocatl dei qua-
rantadue appartenenti all'or-
ganizzazione nazl-fasclsta dl 
« Ordine Nuovo » per tentare 
di bloccare il processo. Ha 
parlato a lungo l'avvocato Ni
cola Madia e, nell'aula della 
prima sezione del tribunale 
di Roma, sono risuonatl ad
dirittura tonl bibllcl. II ber-
saglio, come nei giorni scor
si, e stata naturalmente la 
legge del 1952 (megllo co-
nosciuta come legge Scelba) 
che vleta appunto la ricosti
tuzione del partito fascista. 

Ma nella realta, Tintendi* 
mento dei difensorl e resta* 
to quello dl creare « un prece* 
dente », di creare cioe un ter
reno favorevole per quando, 

sullo stesso tema, saranno chia-
mati a rispondere ai giudlcl 
ben altri Imputati (fra questi 
il segretario del MSI-DN 
Giorgio Almirante verso il 
quale, recentemente, il Par-
lamento ha concesso l'auto-
rizzazione a procedere). 

Anche Madia non ha trala-
sciato nemmeno un articolo 
della legge Scelba. Per il le
gale dei fascisti essa va re-
spinta in blocco. Rispetto al 
suol coileghl. l'oratore dl le
ri ha soltanto introdotto 11 
tema nuovo (almeno in que
sto processo) della «liberta » 
dei giudici. i quali in alcun 
modo devono essere sflora* 
ti nei loro giudizi da questio-
nl dl carattere politico. Vo
ter respingere la sostanza po
litica in questo processo e 
posizione che si commenta 
da sola: forse i fascisti dimen-
ticano •'he 1 magistrati giudi-
cano in nome del popolo ita-
liano e giurano fedelta alia 
Costituzlone repubbllcana e 
antifasclsta. 

La risposta del PM Occor-
slo ci sara questa mattina; 
poi decidera la corte se re-
spingere od accettare le ec-
cezioni di incostituzlonallta 

citano document! e proclaim 
che esso ha diffuse 

L'ufficlo politico ha presen-
tato anche una ;n/ot;a denun
cia contro a Ordine Nuovo». 
per tentativo dl ricostituzione 
del partito fascista. 

L'inchiesta condotta in tut
to il territorlo nazionale ri
guarda l'attivita: delle due or-
ganlzzazloni dalla loro fonda-
zione in poi; il processo at-
tual mente In corso contro 
Ordine Nuovo riguarda i fat-
tl di questa accolita dal di-
cembre '69 in poi; il nuovo 
rapporto invece coinvolge tut
ti i promotori e fondatori 
(compreso Rauti che non com
pare invece nel processo gia 
istrulto perche era entrato 
nel MSI poco prima). 

Anche per Avanguardia na
zionale si e indagato su tutto 
quello che ha fatto fin dalla 
fondazlone (1962 - promotore 
Stefano Delle Chiale, colplto 
da mandato dl cattura in re-
lazlone alia strage dl Milano 
e ancora latitante). Compare, 
in particolare, nella denuncia 
l'attentato dinamitardo com-
pluto da elementl dl Avan
guardia Nazionale contro la 
federazione del PSI dl Bre
scia. II rapporto presentato 
alia Procura consiste In 50 
pagine dattilcscrltte al quale 
sono allegati documenti, elen-
chi di dirigenti, aderenti, sim-
patizzanti, relazioni su fattl 
di violenza e manifestazionl 
di apologia di fascismo impu-
tatl al due gruppi. 

« Avanguardia nazionale » fu 
fondato da Stefano Delle 
Chiale nel 1966. L'emblema e 
la «O» runica, iniziale del 
mitico dio Odino, che fu rle-
sumato nella mistica nazista. 
Con programmi nazisti e con 
circa duecentocinquanta mill-
tanti il movimento partecipb 
nel 1967 e nel 1969 alle piu 
important! iniziative della 
estrema destra a Roma. 

Piii dl dieci suol militant}. 
fra i quali lo stesso Delle 
Chiaie, furono denunclatl nei 
primi mesi del 1969 dall'Uf-
ficlo politico della Questura 
con l'accusa di aver preso 
parte a numerosi attentati 
contro le pompe di ben7ina 
compiuti fra il novembre 1968 
e il febbraio dell'anno suc-
cessivo. 

Nel movimento militb anche 
Mario Merlino. prima di av-
vicinarsl a gruppetti dl anar-
chici Indivldualisti. Sia Merli
no sia Delle Chiale sono Im-
putati nel processo per sli 
attentati del 12 dicembre 1969 
a Roma e a Milano. Merlino 
deve rispondere aTaccusa di 
aver organlzzato gli attentati 
che culminarono nella straee 
di Milano: Delle Chiaie e sta
to incriminato per aver tenta-
to di nascondere ai magistrati 
che incontrb Merlino alle 24 
dell'll dicembre 1969. 

In auesti ultimi annl « Avan
guardia Nazionale» e stata di-
refta da Adriano Tileher. 

Le indagini per la strage di Milano 

Interrogate a lungo 
moglie e figlia 

del cameriere missino 
Per l'attentato al treno 

Interrogate 

a Genova 

il missino 

Servello 
GENOVA, 15. 

II giudice istruttore Grillo 
che conduce le indagini sul 
fallito attentate al direttissi-
mo Torino-Roma, ha ascoltato 
oggi, come testimone, il depu-
tato missino Franco Servello. 
II parlamentare era stato in
dicate da Nico Azzi, l'atten-
tatore rimasto ferito per lo 
scoppio del detonatore men-
tre stava per innescare due 
pani di tritolo, come allspi-
ratore ideologico del gruppo 
** La Fenice " ». Del gruppo fa
ceva parte, oltre ad Azzi, un 
altro arrestato: Gianni Mar-

zorati. II terzo arrestato per 
l'attentato e Francesco De 
Min; gli investigatori stanno 
ancora ricercando il principa-
le esponente del gruppo. Gian-
carlo Rognoni, latitante. 

II giudice istruttore Grillo 
ha ascoltato Ton. Servello per 
oltre un'ora e mezza. 

Come noto, l'attentato fu 
scoperto dopo che — il 7 apri-
le scorso — fu udita una esplo-
sione in un gabinette del tre
no, in corsa fra le stazioni di 
Genova-Brignole e Nervi; Ni
co Azzi, venne trovato ferito 
alle gambe; fu ricoverato nel-
l'ospedale di San Martino, a 
Genova, e poi denunciato. II 
sostltuto procuratore della Re-
pubblica Carlo Barile, comin-
cid le Indagini e arresto poi 
anche gli altri due complici. 

MILANO, 15. 
II giudice Lombardi, il ma

gistrate cui e stata affidata 
l'inchiesta sulla strage di via 
Fatebenefratelli, continue a 
scavare sugli spostamenti mi-
lanesi del terrorlsta, nella 
convinzione che una preci
sa ricostruzione dl queste 
ore possa portare elementi 
utili alle sue indagini. II 
magistrate, intanto, e giunto 
a stabilire che il Bertoli, su 
talune circostanze, non dice 
la verita. 

Oggi, intanto, il giudice ha 
nuovamente interrogate la 
signora Antonietta Di Lalla, 
la moglie dell'esponente del
la CISNAL Rodolfo Mersi. 
Evidentemente il dott. Lom
bardi ha volute farsi nuova
mente raccontare la storia 
della visita del 16 maggio. II 
Bertoli, come si sa, si trat. 
tenne nel suo appartamento 
dalle 21 fino a mezzanotte 
meno un quarto II marito a 
suo dire, giunse alle 23,15. La 
signora Di Lalla e enrrata 
oggi neH'ufficio del giudice in 
compagnia deLa figlia, Anche 
la ragazza naturalmente, e 
stata interrogata. Presumibi!-
mente 11 dottor Lombardi ha 
volute andare a fondo sulla 
storia della boraba. che il 
Bertoli dice di avere tenuto 
sempre in tasca. 

La signora Di Lalla, come 
e noto. insospettita e allar-
mata dai dlscorsi del terro
rlsta, and6 a frugare nelle 
tasche deH'impermeabile del-
Fospite, non trovandovi nul
la, Cho cosa d'altro sia stato 
chiesto alle due donne non si 
sa. Queste, dopo llnterroga-
torio. si sono velocemente e-
clissate dal palazzo di giu
stizia, evitando i giornalisti. 
II giudice non ha rilasciato 
dlchiarazioni. L'impressione, 
tuttavia, e che su questa fa. 
mosa visita non si sia ancora 
giuntl a una concluslone. 
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