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DI FRONTE A INA MAGGIORANZA IMBARAZZATA E SENZA ARGOMENTI 

Il liberale Corbino attacca la legge truffa 
con un discorso che scuote l'Assemblea 
L* oratore chiede ai (Le. un gesto che salvi l'unità del Paese e propone la riduzione del premio di 
maggioranza - Sceiba ammette che la legge serve a sbarrare la strada ai partiti dei lavoratori 

TRAGICHE CONSEGUENZE DEL MALTEMPO 

Diciassette morti a Barletta 
nel crollo di due lahbrieati 

Undici feriti — Otto famiglie distrutte — Fra le vittime 
otto bambini v una donna incinta — Tre soli superstiti 

S o n o le ore 16: s i a m o a l 
l a t t o c o n c l u s i v o d e l l a pr i 
m a f a s e de l la ba t tag l i a 
che da tre g iorn i si s v i 
luppa ne l l 'au la di M o n t e c i 
torio c o n t r o la t ruf fa e l e t t o -
ta le . Il g o v e r n o d e v e r i s p o n 
dere a l l e e c c e z i o n i di i n c o s t i 
tuz iona l i tà s o l l e v a t e dag l i 
nn.li T O G L I A T T I , B A S S O . 
D E M A R T I N O e F E R R A N D I 
contro la m o d i f i c a d e l s i s t e 
m a e l e t t o r a l e p r o p o r z i o n a l e . 

Ria il d i b a t t i t o h a u n p r ò - 1 

logo t r i s t e . L a n o t i z i a d e l l a 
sc iagura c h e è cos ta ta la v i ta 
a 17 c i t tad in i di B a r l e t t a è 
Riunta a M o n t e c i t o r i o e i d e 
putat i d e l l a c i r c o s c r i z i o n e 
mentono il d o v e r e di e s p r i 
m e r e il l o r o c o r d o g l i o a l le 
v i t t i m e . 

S u b i t o d o p o ha la parola 
S C E L B A . E g l i d i c e c h e la d i 
s c u s s i o n e d e l l e p r e g i u d i z i a l i 
ha e s a u r i t o tut t i i p r o b l e m i 
c o s t i t u z i o n a l i e po l i t i c i s o l l e 
vat i da l la l e g g e e l e t t o r a l e 

A M E N D O L A : N o n si i l l u 
da o n . S c e i b a . C e ne s o n o 
a n c o r a m o l t i . 

S C E L B A r i p r e n d e s o s t e 
n e n d o c h e la r i sposta de l lo 
o r a t o l e d e m o c r i s t i a n o Moro , 
è s ta ta e s a u r i e n t e e lo e s i m e 
da u n a lunga rep l i ca . Q u e s t e 
paro le s e m b r a n o u n a a n t i c i 
pata g i u s t i f i c a z i o n e d e l l a p o 
ver tà de l d i s c o r s o c h e sarà 
p i e n a m e n t e c o n f e r m a t a dal 
s e g u i t o . Il m i n i s t r o n e g a i n 
n a n z i t u t t o c h e i l s i s t e m a p r o 
p o r z i o n a l e s ia prescr i t to da 
una n o r m a o da u n p r i n c i p i o 
c o s t i t u z i o n a l e . L'o.d.g. G i o l i t -
ti — c o n t i n u a S c e i b a — f a 
v o r e v o l e a inser ire ne l la C o 
s t i t u z i o n e l 'obbl igo di e l e g 
g e r e il P a r l a m e n t o co l s i 
s t e m a proporz iona le , n o n fu 
a p p r o v a t o da l la C o s t i t u e n t e . 

Da sinistra: Ma c iò a v v e n 
ne per rag ion i di o p p o r t u n i t à , 
non p e r c h è la C o s t i t u e n t e 
fosse contrar ia a l la p r o p o r -
7tonnlr». 

Il blocco de si incrina 
nella votaiione segreta 

S c e i b a s o s t i e n e c h e la g i u 
stezza di c i ò che d i c e è p r o 
v a t o dal fa t to c h e il S e n a t o 
è e l e t t o c o n il s i s t e m a u n i 
n o m i n a l e . I l s i s t e m a e l e t t o 
rale a d o t t a t o per i l S e n a t o 
c o n f e r m a a n c h e c h e l ' u g u a 
g l ianza d e l v o t o di cui par la 
ia C o s t i t u z i o n e ^ n o n - s i g n i 
fica c h e o g n i v o t o d e b b a 
a v e r e u n o s t e s so r i s u l t a 
to p o l i t i c o . N e l 1948, ad 
e s e m p i o , p e r e l e g g e r e u n s e 
na tore in P i e m o n t p o c c o r s e r o 
115 m i l a vo t i m e n t r e p e r 
e l e g g e r n e u n o in L u c a n i a n e 
bas tarono 40 m i l a . 

N E N N I (ridendo): M a c h e 
vuol d i r e q u e s t o ? Il f a t t o è 
che s ia in P i e m o n t e c h e in 
L u c a n i a t u t t i i part i t i f u r o n o 
posti n e l l e s t e s s e c o n d i z i o n i . 
Ques ta l e g g e fa i n v e c e u n a 
d i s c r i m i n a z i o n e tra par t i t i . 

Le minoranze etniche 

T O N E N G O ( d . c ) : M a p e r 
c h è n o n p a r l a t e d e i vos tr i 
s enator i di d ir i t to? N o n v i 
b a s t a n o q u e l l i ? (Ilarità pro
lungata a sinistra). 

S C E L B A c o n t i n u a a f f e r 
m a n d o c h e la l e g g e e l e t t o r a l e 
non v i o l e r e b b e i d ir i t t i d e l l e 
m i n o r a n z e e t n i c h e in q u a n t o 
q u e s t e s o n o r a p p r e s e n t a t e ne l 
C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l T r e n 
t i n o A l t o A d i g e . Il m i n i s t r o 
af fronta poi la s o s t a n z a p o 
l it ica d e l l e e c c e z i o n i di i n c o 
s t i tuz iona l i tà . N e s s u n c a m b i a 
m e n t o di s i s t e m a e l e t t o r a l e 
—egl i d i c e — h a m a i n o r t a t o 
al la perd i ta de l la l i b e r t à . 

L U Z Z A T T O : N e a n c h e la 
l egge A c e r b o ? 

S C E L B A : N e a n c h e la l e g g e 
A c e r b o . Infat t i a n c h e l ' O p p o 
s iz ione p o t e v a c o n c o r r e r e al 
p r e m i o di m a g g i o r a n z a . E 
n e a n c h e in F r a n c i a è f in i ta la 
l ibertà d o p o c h e n e l 1951 è 
s-tata m o d i f i c a t a la l e g g e e l e t 
torale s e c o n d o cr i t er i m o l t o 
s imi l i a l l e n o s t r e p r o p o s t e . 

Da sinistra: D o p o la m o d i 
fica de l la l e g g e e l e t t o r a l e , in 
Franc ia h a n n o c o m i n c i a t o a 
scopr ire i p i c c i o n i . M a n o n 
si v e r g o g n a d i fare u n e s e m 
pio c h e c o n f e r m a q u e l l o r h e 
noi d i c i a m o ? 

S c e i b a c o n t i n u a a m a n t e 
nersi su u n t e r r e n o t i m i d a 
m e n t e d i f e n s i v o e s i p r e o c c u 
pa ora di c o n t e s t a r e l 'accusa 
di i n c o s t i t u z i o n a l i t à , a m m e t 
t endo c h e «l i a r g o m e n t i a d 
dotti ne l d i b a t t i t o d a l l ' O p p o 
s iz ione s o n o stat i ta l i da 
i m p r e s s i o n a r e l ' o p i n i o n e p u b 
bl ica . Il m i n i s t r o n e g a c h e 
l 'abbandono de l la p r o p o r z i o 
na le r a p p r e s e n t i il p r i m o 
p a s s o \ e r s o un r e g i m e o l i 
garchici) . n e g a c h e i l g o v e r n o 
vog l ia s e r v i r s i de l la m a g g i o 
ranza a s so lu ta per s p i n g e r e 
il p a e s e v e r s o n u o v e a v v e n 
ture b e l l i c h e , n e g a c h e hi 
l egge s erva al g o v e r n o p e r 
m o d i f i c a r e senza o s t a c o l i la 
C o s t i t u z i o n e . P e r m o d i f i c a r e 
la C o s t i t u z i o n e — eg l i a g 
g i u n g e — o c c o r r e d i s p o r r e di 
una m a g g i o r a n z a di d u e terzi 
a n c h e i n S e n a t o . 

L O M B A R D I ( P S I ) : C a m -
b iere te a n c h e ia l e g g e e l e t 
torale per il S e n a t o . 

S C E L B A : P e r m o d i f i c a r e 
ia C o s t i t u z i o n e è n e c e s s a r i o 
t r o v a r e u n a c c o r d o tra i q u a t 
t r o part i t i d e m o c r a t i c i e Q u e 
sti £ono i n v e c e f e r m a m e n t e 
dec is i a d i f e n d e r e ia C o s t i - \ 
tuz ione . 

A M E N D O L A : Ma =>e tu 
l'hai d e f i n i t a u n a t rappo la , la 
C o s t i t u z i o n e ! 

P e r q u a l c h e m i n u t o dai 
banch i d i s in i s tra v e n g o n o 
r i n f a c c i a t e a S c e i b a l e m i 

t a i n e n t e p r o c l a m a t e dai più 
r e s p o n s a b i l i u o m i n i de l g o 
v e r n o . M a S c e i b a , c o n l ' in
t e n t o di f u g a r e l e p r e o c c u p a 
z ion i s o r t e n e l l o s t e s s o s c h i e 
r a m e n t o g o v e r n a t i v o , c o n t i 
n u a a p r o c l a m a r s i p a l a d i n o 
de l la C o s t i t u z i o n e . P e r c h è — 
egl i d i c e — • d o v r e m m o fai-e 

L'onorevole Corbino 

d o m a n i q u e l l o c h e n o n a b 
b i a m o fa t to f i n o ad ogg i? 

G U A D A L U P I : P e r c h è oggi 
n o n a v e t e una m a g g i o r a n z a 
di tìue terzi! 

S C E L B A : N o n p o s s i a m o 
a c c e t t a r e c h e si faccia U p r o 
cesso a l l e in tenz ion i . . . 

Da s i n i s t r a : Ma c h e i n t e n 
z ioni ! A R o m a s i e t e arr ivat i 
per f ino a far s c i o g l i e r e da l la 
po l i z ia u n a s e z i o n e de l PRI 
c h e si era ribel lai;! a P a c -
c iardi ! 

S c e i b a è g i u n t o a l l e c o n 
c l u s i o n i . Ma l' ipocrita p r o 
f e s s ione di f ede d e m o c r a t i c a 
è c o r o n a t a da l l a e s p l i c i t a af
f e r m a z i o n e c h e la l e g g e si 
p r e f i g g e d e l i b e r a t a m e n t e d i ! 
p r e c l u d e r e la d i r e z i o n e p o l i 
tica de l pae.se a l l e forze p o 
polari e di r idur le ad una 
p e r m a n e n t e c o n d i z i o n e di i n 
feriorità in P a r l a m e n t o . Egl i 
a f f erma infat t i c h e la l e g g e 
mira s o l t a n t o a i m p e d i r e il 
t r ionfo di d e t e r m i n a t e i d e o 
l o g i e po l i t i che . 

M A R T U S C E L L I : Le s t e s se 
cose d i s s e r o i fascist i per far 
passare la l e g g e A c e r b o . 

Il P r e s i d e n t e M A R T I N O i n 
v i ta ora S c e i b a a p r o n u n c i a r 
si a n c h e su l la propos ta di 
N e n n i c h e c h i e d e di s o s p e n 
d e r e l ' e s a m e d e l l a l e g g e e l e t 
t o r a l e f i n o a q u a n d o n o n s i a 
n o s t a t e a p p r o v a t e l e leggi 
cos t i tuz iona l i su l r e f e r e n d u m 
e la C o r t e c o s t i t u z i o n a l e . 
S e e l b a . c h e si era p r e s e n 
ta to a l l ' a s s e m b l e a c o m e u n 
t e n a c e s o s t e n i t o r e d e l l a C o 
s t i t u z i o n e . n o n es i ta u n a t t i 

m o a d ich iarare di esser c o n 
trar io a l la proposta N e n n i . E 
lo d i c e c o n due so le paro le , 
s e n z a addurre n e a n c h e u n a 
so la g ius t i f i caz ione , benza 
preoccupars i n e p p u r e di r i 
s p o n d e r e a l l ' argomento i n e c 
c e p i b i l e evo l to d a l capo del 
par t i to soc ia l i s ta : bas terebbe 
un g i o r n o , u n so lo H'crno, 
per dar v i ta ai d u e "istitu
ti cos t i tuz iona l i . 

Appello nominale 

I c o m p a g n i L A C O N I e 
P A J E T T A c h i e d o n o ora la 
parola per fare d i c h i a r a z i o 
ni d i v o t o su l la r i sposta di 
S c e i b a . M a il P r e s i d e n t e 
M A R T I N O si o p p o n e e ind ice 
la v o t a z i o n e . P e r e sp l i c i ta r i 
c h i e s t a de l l 'Oppos i z ione , il 
v o t o sarà e s p r e s s o in m o d o 
pales-e e per a p p e l l o n o m i n a 
le , i n m o d o c h e tut t i i d e p u 
tat i s i a n o m e s s i p e r s o n a l m e n 
te di f ronte a l la r e s p o n s a b i 
l i tà de l l ' a t to c h e s t a n n o per 

' c o m p i e r e . 
L e q u a t t r o e c c e z i o n i di in

c o s t i t u z i o n a l i t à s o n o s t a t e 
u n i f i c a t e i n u n a so la e s i r i 
f e r i s c o n o ai s e g u e n t i art icol i 
de l la C o s t i t u z i o n e : 1, 3 . 6, 48, 
49, 56 , 62 , 64 . 72 , 82 , 83 , 90 , 
94 . 138 n o n c h é a l l e n o r m e c o 
s t i tu z io n a l i d e g l i S ta tut i s p e 
c ial i p e r l a S i c i l i a e la S a r 
d e g n a e a l l e n o r m e e m a n a t e 
a t u t e l a d e l l e m i n o r a n z e 
e t n i c h e . M e n t r e il P r e s i d e n t e 
M A R T I N O l e g g e i n u m e r i 
d e g l i ar t i co l i d e l l a ' C o s t i t u z i o -
ne d a i b a n c h i d. e. u n a v o c e 
:— la v o c e d i u n i n c o s c i e n t e 
— l e v a u n g r i d o di s c h e r n o : 
« T o m b o l a ! ». 

S i p r o c e d e q u i n d i a l la v o 
taz ione . S i p r o n u n c i a n o a f a 
v o r e d e l l ' e c c e z i o n e d i i n c o s t i 
tuz iona l i tà i d e p u t a t i s o c i a l i 
s t i , c o m u n i s t i , i n d i p e n d e n t i 
di s i n i s t r a , m o n a r c h i c i e m i s 
s in i e il l i b e r a l e P e r r o n e C a 
p a n o . C o n t r o v o t a n o i d. e , 
m o l t i s o c i a l d e m o c r a t i c i , a l 
c u n i l ibera l i e i r e p u b b l i c a 
ni . S o n o a s s e n t i da l l 'aula i 
s o c i a l d e m o c r a t i c i C a v i n a t o , 
C a s te l l a r in , G i a v i , Lopardi , 
Car lo M a t t e o t t i . M o n d o l f o . 
Ross i , T r e m e l l o n i , Z a n f a g n i -
ni , A r a t a , A r i o s t o , Be l l i ard i , 
B o n f a n t i n i , C a l a m a n d r e i , C a -
lorso, i l ibera l i C o c c o Ortu , 
P a l a z z o l o . N i t t i , C o r b i n o . D e 
Caro , B e l l a v i s t a e C a s a l i n u o -
v o , i d e m o c r i s t i a n i T e r r a n o 
va e R u g g e r o L o m b a r d i , il 
r e p u b b l i c a n o B e l l o n i . 

II r i su l ta to d e l l a v o t a z i o n e 
è il s e g u e n t e : p r e s e n t i : 494, 
f a v o r e v o l i : 180, contrar i : 314. 
L 'eccez ione di i n c o s t i t u z i o 
na l i tà è p e r t a n t o resp in ta . 

S i vo ta ora , a s c r u t i n i o s e 
gre to , la proposta s o s p e n s i v a 
di N e n n i . L a v o t a z i o n e ha u n 

r isul tato s o r p r e n d e n t e . P r e 
sent i : 503. f a v o r e v o l i : 207, 
contrar i : 297. P u r e s s e n d o 
a u m e n t a t o il n u m e r o de i v o 
tanti , i v o t i contrar i a l la p r o 
posta d e l l ' O p p o s i z i o n e s o n o 
d iminu i t i di 17 u n i t à e i v o t i 
favorevo l i sono i n v e c e a u 
m e n t a t i di 27 u n i t à . 

Esaur i t e ie v o t a z i o n i il 
P r e s i d e n t e apre la d i s c u s s i o -
r e g e n e r a l e . P e r p r i m o p a r 
la l 'on. R O B E R T I ( M S I ) . 
Egli s o s t i e n e c h e l e r a g i o n i 
che h a n n o indot to il g o v e r n o 
a p r e s e n t a r e lu n u o v a l e g g e 
e l e t tora l e v a n n o r i cerca te n e l 
regresso s u b i t o d a l l a D .C . e 
dai part i t i g o v e r n a t i v i n e l l e 
u l t i m e e l e z i o n i a m m i n i s t r a t i 
v e . D a c iò d i s c e n d e l o g i c a 
m e n t e la v i o l e n t a o p p o s i z i o n e ! 

c h e q u e s t a l e g g e ha susci tato 
ne l P a e s e . 11 deputato m u s i 
no c o n s i g l i a il governo a t e 
ner c o n t o de l pericolo che 
u n a l e g g e sovvert i t r i ce del 
rapporto tra e l e t t o l i e P a r l a 
m e n t o può rappresentare per 
il P a e s e . C i ò darebbe il d i r i t 
to a l l 'Oppos i z ione — e il d e 
p u t a t o m i s s i n o se ne è m o 
s tra to m o l t o preoccupato — di 
i n v a l i d a r e la legal i tà del 
P a r l a m e n t o . 

S u b i t o d o p o ha la parola 

Tutti i compagni deputati 
SENZA ECCEZIONI-: sono 
tenuti a partecipare alla 
riunione di gruppo di gio
vedì 11 al le ore 9 nell'aula 
X di Montecitorio. 

l 'on. C O R B I N O . S i n dal m a t 
t ino si era d i f fusa la not iz ia 
che il d e p u t a t o l i b e r a l e 
a v r e b b e par la to contro la 
legge e q u e s t o a n n u n c i o a v e 
v a susc i ta to u n g r a n d e i n t e 
resse . A p p e n a C o r b i n o si a v 
v ic ina al m i c r o f o n o l 'aula si 
r i empie di n u o v o di d e p u t a t i 
i qual i lo a sco l t eranno ne l 
più asso luto s i l enz io , p r o f o n 
d a m e n t e colpi t i da l l e a r g o 
mentaz ioni penetrant i , t a l 
vo l ta sp ir i tose , accorate e 
a v o l t e c o m m o s s e che eg l i 
esporrà a l l 'assemblea . Egli r i 
corda innanzi tut to q u e l l o 
che è a s u o g i u d i z i o il p r o 
cesso a t t raverso il q u a l e s i 
è arrivat i a l la l e g g e . Già n e l 
le e lez ioni fat te ne l 1948 con 

(Continua in g. pag. 6. col.) 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

B A R L E T T A , 9. — Una spa
ventosa tragedia ha ne t ta to 
(a nostra città ne l lut to . D i 
c ias se t t e p e r s o n e sono state 
s o r p r e s e nel sonno dalla mor
te, travolte dal crollo di due 
interi f abbr ica l i logori e c a 
dent i . a l l ' ango lo tra le vie 
Galiberti e D'Andrea, in pie
no rione popolare. Novanta 
ore di pioggia sono bastate 
per uccidere 17 persone; l ' a c 
q u a caduta copiosamente sui 
vecchi tuguri già l e s i o n a t i e 
m a i riparati ha provocato il 
cedimento dei muri e h a tra
volto nel crollo ab i tant i e 
masserizie con u n pauroso 
boato che ha accompagnato 
il c ro l lo . Ila s c o s s o tutto il 
vicinalo e s v e g l i a t o i c i t tad i 
ni . A g l i occhi di co loro che 
i m m e d i a t a m e n t e sono accors i 
s u l luogo del disastro, si pre
sentava lo s p e t t a c o l o vera
mente pauroso dei due f a b 

bricat i t ras format i in un am
masso i n f o r m e di m a c e r i e . 

L a v o c e de l la s c iagura si 
spargeva fulmineamente per 
tutta la città e sul luogo ac
correvano subito la popola
zione, il sindaco, compagno 
Paparellu, i dirigenti dei par
titi democrat ic i e de l l e a s s o -
ciazioni di m a s s a , g l i asses
sori .2 consiglieri comunali, lo 
ing. Capurso del l 'uf f ic io t e c -

t i feriti ricoverati all'ospeda
le c iv i l e . 

Tre soli fra i 31 abitanti 
dei tuguri crollati sono scam
pati per caso alla m o r t e r iK-
scendo a fuggire all'esterno 
dopo i pr imi s in i s tr i s c r i c 
chiol i i . 

Bar le t ta ha v i s s u t o e v i u e 
a n c o r a ore dolorose per l a 
grave sciagura che l'ha c o l p i 
ta . M i g l i a i a d i persone s'ac-

LE SPAVENTOSE PROPORZIONI DEL MASSACRO FRANCESE NEL MAROCCO 

l patrioti trucidati a Casablanca 
ammontano a centocinquanta 

Altri due marocchini uccisi v olio feriii nella giornata tli ieri - Migliaia di sol
dati. con carri armati e cannoni pesanti, per le vie della città in stato d assedio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE,suoi figli truc idat i dai c o l o 
n ia l i s t i . i cu i f imera l i a v r a n 
n o l u o g o s tasera e d o m a n i , P A R I G I , 9. — Q u a n t i s o 

n o i mort i n e l m a s s a c r o di 
C a s a b l a n c a ? C i n q u a n t u n o d i 
c o n o le a g e n z i e di s t a m p a ; 
mol t i di p i ù , a s s i c u r a n o voc i 
c h e t r o v a n o c r e d i t o a n c h e 
n e i corr ido i d e l P a r l a m e n t o 
francese . 

L e in formaz ion i g i u n t e in 
serata da C a s a b l a n c a i n d i c a n o 
c h e il n u m e r o d e i patr iot i 
trucidat i a m m o n t a a 150, 180, 
q u e l l o d e i fer i t i a n u m e r o s e 
cent ina ia , a o l tre m i l l e q u e l l o 
deg l i arrestat i . 

A q u e s t e v i t t i m e g ià n u m e 
rose , a l t re se n e s o n o a g g i u n 
t e q u e s t a sera , a B e n i Niel lai , 
u n v i l l a g g i o de l l ' in t erno a 
s u d - e s t di C a s a b l a n c a . A n c h e 
qui , l e forze frances i h a n n o 
aperto u n f u o c o i n d i s c r i m i n a 
to contro u n a m a n i f e s t a z i o n e 
popolare , a s s a s s i n a n d o d u e 
d imostrant i e f e r e n d o n e altri 
o t to . Ol tre s e t t a n t a arrest i s o 
n o stat i operat i . 

L e in formazion i p r o v e n i e n t i 
da tut to il paese , c h e filtrano 
a t t raverso le m a g l i e de l la c e n 
sura . i n d i c a n o c h e le a u t o 
rità co lonia l i h a n n o i n t e n s i 
f icato il t errore . M e n t r e C a 
sab lanca . in lutto , p i a n g e i 

i l R e s i d e n t e g e n e r a l e f r a n c e 
s e ha fa t to a f f lu ire ne l la c i t 
tà i n g e n t i r inforzi 

Q u a t t r o c e n t o mil i t i de l la 
L e g i o n e S t r a n i e r a s o n o g i u n 
ti, in a e r e o , da A g a d i r , carri 
a r m a t i pe sant i ed a u t o b l i n d o 
p a t t u g l i a n o l e v i e de l la c i t 
tà. pres id ia te da m i g l i a i a di 
so ldat i f rances i e de l l e forze 
co lon ia l i , in p i e n o a s s e t t o di 
guerra e dotat i pers ino di a r 
t ig l i er ia c a m p a l e . A l t r e t r u p 
pe sono s ta te c o n c e n t r a t e a 
C a s a b l a n c a da E l b o r e n j , da 
Marrakesc , da El H a j e b , da 
Z a u i a s s h r e i z . d a S e p p a t . 

Raccont i orribi l i s c a v a l c a 
n o il m a r e c h e d i v i d e i paesi 
d'Africa da l l e cos te frances i . 
L' ignominia de l l e S S n o n 
era a p p a n n a g g i o dei soli n a 
zist i : processi s o m m a r i , t o r 
ture , massacri di inermi , t o 
n o armi proprie ad ogni i m 
p e r i a l i s m o a g o n i z z a n t e . In 
Tuni s ia ed in Marocco , q u e 
sto regno del t e n o r e v i g e o r 
mai da un a n n o : fra gl i a r 
restat i di ieri .i Casab lanca 
vi .-«mi. s tando al le a f f e r m a 
zioni de l le - . te«o autor i tà c o 

lon ia l i ' l ive iM ragazzi tra i 
1 2 ? i - 2 0 anni - -

E i a n u i responsabi l i de l la 
u c c i s i o n e d e l po l i z io t to f r a n 
c e s e C icero , h a n n o d e t t o i 
r a p p r e s e n t a n t i de l la Franc ia . 
p e r g i u s t i f i c a r e la fuc i laz ione 
de i t re patr iot i cadut i ieri . 
Ma, ne l g i o r n o in eui q u e l 
po l i z io t to fu ucc i so , a l tre 15 
p e r s o n e v e n n e r o a s s a s s i n a t e 
n e l l e d i v e r s e reg ion i del p a e 
se : e r a n o tutt i tunis in i e n e s 
s u n o ha mai p e n s a t o di p e r 
s e g u i r e : responsabi l i de l la 
loro m o r t e . 

Il G o v e r n o francese e i 
suo i r a p p r e s e n t a n t i si c o n s i 
d e r a n o in g u e r r a contro il 
p o p o l o de l la T u n i s i a : guerra 
c h e ess i s tess i h a n n o d i c h i a 
rato . q u a l c h e m e s e fa. con gli 

di massacr i co lon ia i i , c h e d i 
resse lo s t e r m i n i o di 90 mi la 
i n e r m i ne l M a d a g a s c a r — e 
del g e n e r a l e G u i l l a u m e , un 
u o m o c h e ha p e r m o t t o : v II 
m i o m e s t i e r e è di m e n a r e le 
mani ••'•' 

Tun i s ia e Marocco presen 
tano e n t r a m b i u n program 
ma di i i \ e n d i c a z i o m . n tre 
punti , sii cui e s i s t e a c c o i d o 
u n a n i m e ne l l e d u e nazioni . I 
pr imi d u e punt i sono c o m u 
ni ai d u e paes i : 1) fine del 
terrore: a m n i s t i a g e n e r a l e e 
l iberaz ione di tutti g l i i m 
prigionat i e depor ta t i : 2 ) 
c o n c e s s i o n e i m m e d i a t a di 
tutte le l iberta cos t i tuz iona l i : 
l iberta di s t a m p a , di r i u n i o 
ne. fli a s soc iaz ione . di s c i o -
DIMO. 

Il ter/.o punto e anch 'e s so 

BARLETTA — irii'agghiacclante visione dell'Interno del l» 
misera casa dopo i l crol lo che ha ucciso 17 persone (Telefoto) 

arrest i e le d e p o r t a / i o n i in-
m a - s a e con l ' inv io di t i u p p e i , , m i I e n < ,j d u c p r o g r a m m i . 
e di aere i c o n t r o la nopo ia - l |> e r ] a Tuni s ia e s s o c h i e d e : 
z i o n e de l C a p o B o n . Oggi e s - ! e l ez ione de l l 'Assemblea n a -
•iì f ingono di indignars i , se 
il popoh» o p p r e s s o r i sponde 
con le s t e s s e armi 

z ionale a suffragio u n i v e r s a l e 
•.Inetto, ugua le e s egre to : g o 
v e r n o tun i s ino r e s p o n s a b i l e 

C h e co-a r i v e n d i c a n o M a - J ( i j f ronte a l l ' A s s e m b l e a : rt-
rocco e T u n i s i a , perche i di-1 torno de l la a m m i n i s t r a z i o n e 
fensori de l la l iberta o c c i d e n 
ta le d e b b a n o opporre loro 
so lo le armi del g e n e r a l e 
Gai-bay - q u e s t o spec ia l i s ta 

I democristiani di un comune del Senese 
presentano un o.d.g. contro la legge truffa 

Tre democristiani di Colosiini stracciano le tessere e un consigliere del gruppo 
clericale passa ali Opposizione - Sciopero delle maestranze dell'II.VA di Piombino 

s ta ta l e ne l l e m a n i dei t u n i 
sini . P e r il Marocco si c h i e 
de la abo l i z ione del prote t -
t m a t o . m e d i a n t e !.i r o - t i t u -
z i o n e di u n g o v e r n o , c h e d o 
v r e b b e negoz iare con la F r a n 
c ia u n n u o v o accordo, su una 
base di uguag l ianza , e prepa
rare e l e z i o n i per l 'Assemblea 
n a z i o n a l e democrat i ca . 

Forti d e l l ' u n a n i m e a p p o g 
gio dei loro popol i , i r a p p r e 
sentant i de i d u e P a e s i c e r c a -

irono s o d d i s f a z i o n e , e n t r a m b i , 
lui pac i f ic i negoz ia t i , ma le 
i l oro r i c h i e s t e \ e n n e r o trat 
t a t e d a p p r i m a c o n g e n e r i c o 
'd i sprezzo II P r i m o min i s tro 

n ico . Avvisati telefonica mcn 
te intervenivano i soldati del 
13. Reggimento Fanteria che, 
insieme ai vigili del fuoco, a 
cittadini volontari, ui vigili 
u r b a n i e a l l e forze di P. S., 
si prodigavano malgrado la 
insistente pioggia, per estrar
re i primi cadaveri, i feriti 
e rimuovere le macerie. 

La triste operazione è pro
seguita febbrilmente per tut
ta la notte, fa mattina e il 
pomeriggio di oggi. Alle ore 
16 è staio estratto l'ultimo 
cadavere: il sedicesimo. Ma al 
tragico elenco si è aggiunta 
poco dopo In. ventiquattren
ne Angela Cafagua. morta 
all'ospedale: sua figlia Raf
faella, di 6 m e s i , è morta sot
to le macerie mentre il m a r i -
i o Michele Lacercnza e l'al
tra figlia. Rosa, d i duc anni. 
versano in gravissimo peri-
volo di vita, morta nei crollo 

calcano attorno all'ospedale 
civile, dove sono stati portati 
i feriti e i morti, e sul luogo 
del disastro; gli abitanti del
le case vicine a q u e l l e c r o l 
la te , t u p r e d a al panico, poi
ché la pioggia continua a ca
dere ancora ad intermitten
za, hanno abbandonato le a-
bitazioni e si rifiutano di 
rientrarvi, b e n c h é i t e c n i c i 
a b b i a n o d a t o loro suf f i c ient i 
ass i curar ion i . 

f funerali avranno luogo 
domattina in forma solenne. 
Fra i commossi telegrammi di 
cordoglio g i u n t i da tutta Ita
lia spicca q u e l l o del Presi
dente Einaudi. 

La giunta comunale, che 
siede in permanenza notte e 
giorno e c h e è alla testa del
l'opera di s o l idar i e tà , ha de
ciso di c o s t i t u i r s i in comita
to nazionale per l'immediato 
soccorso alle vittime, chia
mandone a far parte i rap-

Un episodio che sta a testi
moniare l'ampiezza eccezionale 
che di g iorno in giorno va 
assumendo nel Paese la prote
sta popolare contro la legge 
truffa, e: v i ene segnala lo da 
Montalcino. in provincia di 
Siena. Quivi il Consigl io Comu
nale ha votato alla unanimità 
un ordine del g iorno di con
danna della legge elettorale 
Sceiba presentato dalla mino
ranza democristiana. E" interes
sante notare che nel presentare 
il suddetto ordine del giorno, 
i consigl ieri di minoranza a b 
biano tenuto a dichiarare che 
con il loro ge^to essi intendeva
n o protestare contro la politica 
di d iv i s ione de l l e forze popolari 
e contro i tentativi del governo 
di distruggere nel nostro paese 
la democrazia. 

Le notizie che pervengono da 
tutta Italia, inoltre, conferma
n o quel che era stato previs to 
nei giorni scorsi, e c ioè che 
nuove forme di lotta contro la 
iegge truffa vengono di g iorno 
in giorno attuate e che strati 
sempre nuovi di popolazione v i 
aderiscono con s lancio e con 
convinzione profonda. Da A n 
cona si apprende che i lavora» 
tori del Cantiere navale , nono
stante il regime di repressione 
instaurato dai dirigenti de l lo 
stabil imento, hanno sottoscritto 
alla quasi unanimità una p e 
tizione contro la l egge e l e t 
torale. Essi hanno inoltre d e 
ciso di e leggere una commis
sione di tre membri c h e ha il 
compito di recarsi presso la 
Presidenza della Camera dei 
Deputati onde i l lustrare il con

tenuto ed il significato della 
petizione Analoga iniziativa è 
stata presa a Milano d o v e la 
Delegazione e stata direttamente 
eletta nel corso di una riunione 
del Consiglio delle Leghe. Ma
nifestazioni. comizi e riunioni 
vengono segnalati dalla pro
vincia di Bari e segnatamente 
da Gravina, da Poggiorsini — 
da dove i lavoratori hanno 
fatto partire un telegramma 
diretto al Presidente del la Re
pubblica — e da Grumo A p p u -
Ia. A S. Michele di Bari, in 
occasione del primo congresso 
comunale della associazione 
agricoltori, oltre trecento c o n 
gressisti hanno deciso d'inviare 
un telegramma di protesta 
contro la legge Sceiba alla P r e 
sidenza della Camera. 

Notevole ri l ievo, d'altro can-
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Set t e francesi massacrat i 

83 e quaranta marocchini uccisi 
« \ £ Anche tre BÙIHÌTÌ morti - De 24 art Cistblaaea è in preda « •àleatì disordini - Due donne Ira gli europei truci-, g^ 
\ £ . , . diri - Carri «mali e cavetlerìa berbera pertnglìno la citta sonmleta da aerei - Tre esecrasi capitali in.TwnimA : 
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Q u e s t o t i to lo a quattro 
colonne è apparso ieri f u i 
P o p o l o : d u e p e s i e d u e mi-

• n c c c a l la C o s t i t u z i o n e a p e r - l s u r e ; i francesi tono •mas

sacrati » , i m a r o c c h i n i « u c 

c i s i » ; t p r i m i hanno la pel

le b i a n c a « d e l i c a t a , e l i altri 

•«mi 

hanno la pelle scura e co

riacea! Questi s o n o t cristia

ni che s u l P o p o l o « p r e s u m o 

lo. vanno assumendo le mani le> |* 1 ? n , s ,
t

n
i p a

f l 1 l a v a t o a fare ore A tonietta 
stazioni di protesta in provincia d , - , a m ^ . a m e r a a l , 9 u a i d ° r S . a V Ant°"ieUa 

di Catanzaro. Quivi i l a v o r a t o r i ' e lì S u l t a n o d e l M a r o c c o a t t e -

copiose lacrime quando la 
g i u s t i z i a d e i lavoratori rag
giunge, come in Cecoslovac
chia, un ptif lno d i t rad i tor i ! 

accompagnano alla p r o t e s t a 
contro la legge truffa la r ichie
sta che vengano discusse ed 
approvate leggi di pubblica uti
lità come, ad esempio, il pro
getto di l egge Gullo-Alìcata-
Miceli-Mancini sul l imite del le 
proprietà agrarie da colpire, 
l imite che si vorrebbe vedere 
abbassato a 100 ettari nel com
prensorio di applicazione della 
l egge silana. 

Al tret tanto dicasi della pro
vincia di Cosenza. In partico
lare da Colosimi ci v iene s e 
gnalato che, a conclusione di 
una r i u n i o n e , tre cittadini 
iscritti alla Democrazia Cri
stiana hanno consegnato la t e s 
sera decidendo quindi di pre 
sentare domanda di iscrizione 
al PCI. Sempre a Colosimi, 
inoltre, un consigliere comunale 
e letto nel la lista clericale è 
passato all'opposizione di s i 
nistra. 

D a P i o m b i n o si ha c h e 
m a l g r a d o a u t o b l i n d e e forze 
di po l i z ia s t a z i o n a s s e r o fuori 
de i c a n c e l l i e m a l g r a d o l a a p 
p o s i l a d i f f ida d e l l a d i rez ione 
t l a v o r a t o r i d e l l ' I L V A s o n o 
s c e s i i e r i m a t t i n a i n s c i o p e r o 
di u n ' o r a c o n t r o l e s o p e r c h i e -
r ie d e l g o v e r n o c h e v u o l e i m 
porre a l p o p o l o i t a l i a n o l a 
l e g g e e l e t t o r a l e t ruf fa ld ina . 

A l c a n t o d e g l i irmi p a t r i o t 
t ic i e d e l l a p a c e i l a v o r a t o r i 
s ì s o n o s p o n t a n e a m e n t e a s t e 
n u t i d e l l a v o r o d a n d o l u o g o 
a d u n a e n t u s i a s t i c a m a n i f e 
s t a z i o n e d 'a f fe t to v e r s o i p a r 
l a m e n t a r i d a l l a O p p o s t e t e n e 

se i n v a n o , per s e i m e s i , c h e il 
g o v e r n o f rancese r i spondesse 
a d u n s u o mcmorandu.m. P o i , 
q u a n d o l e r i ch ie s te si f ecero 
più e n e r g i c h e , la r i sposta v e n 
n e co l terrore e c o n l e o p e 
raz ioni mi l i tar i . M a , d a l l ' e p o 
ca in c u i 450 m i l i o n i d i c ines i 
s i s o n o sbarazzat i per s e m p r e 
dagl i oppressor i imper ia l i s t i . 
i mi tra e d i carr i a r m a t i n o n 
sono p i ù su f f i c i ent i p e r c h i u 
dere la bocca a d i n t e r e n a 
zioni . 

GIUSEPPE BOFFA 

e « n t h e la vecchia madre delìprcsentanti di tutte le asso-
Lacercnza, Concetta Cavalle- c i a r l o n i cittadine, e ha stan-
re. di SU m i d i . \ziato un milione di lire per' 

Su altrr sette famiglie di** primi aiuti alle famiglie 
lavoratori e piombata la tra-\c°lpitc-
aedm: la piccola A n g e l a Di' DANTE BORRACCIXO 
L«-o. di -t anni, c h e giace fe-\ -
rifa non gra i -ementr a l l ' o s p c - « • I • • / • • 
dale. ho perduto il padre. IH rinvili i iPITAVUiri 
Carmine, di 37 anni, la via- • U M U C 1 1 U I C I I U f M l l 
d r e A n t o n i a Sante, di 35 an-, 
ni. ir» .>fnfn interessante, e i. 
frafi-Hìnt Francesco. Afnrin.ì 
Rnagfro e Sterpeto. 

Sono morti i due fratellini \ B.vai 9 — Ancbc a C a n o r a d i 
e Giuseppe Bar- Pugl-a :& picggia, che cade i n t a 

na ro. di 7 e di 4 anni, men-''-*170*''-8 <"* o l l r e w ax- &* pro-

! 

crolli e allagamenti 

tre giacciono seriamente fc-l " , " c a i o u cm'-l° *\due case , m e n -
. . . ., , , . , u è due sono pericolanti ne i r ìo-

n t i il padre C o s i m o e la ma- _„ „ „ , * . , . , ^ * » , , „ „ , * " . " _ „ dre Concetta. Sono morti tut
ti i membri della piccola fa
miglia Curci. da Francesco, 
di 55 anni, attivo capocellula 
del nostro partito, a sua mo
glie Anna D'Aloisio, di 46 
anni, alla figlia Nicoletta, d i 
7 anni. Anche le altre vitti
me Donata Losciale. di 40 
anni. Maria Mazzocca, di 57 
anni e Savino Rizzo contano 
diversi parenti tra gli u n d i -

• I M I I I M M I I M I M I I I f l I I M I M I M I t l t l l l l l l l l l l l l l l I M M I I I I I I t t l t l l l l l l l l l l l i r 

// dito nell'occhio 
B o l l a n t i s p i r i t i 

La Voce Repubblicana è mol
to irritata per come sono an
date te 1acccr.de a Montecitorio. 
E dice che i democristiani 
debbono convincere i comunisti 
che « dopo aver fatto giungere 
i carabinieri nell'androne di 
Montecitorio, sono anche pron
ti a farli entrare nell'aula ». 

Non sarebbe la prima ro t t a , 
del resto, che l'aula «sorda e 
grigia » dt Montecitorio subi

sce il tentati co di essere tra
sformata, come diceva Quell'al
tro. in un «bivacco di mani
poli ». Consiglieremmo perciò 
La Voce Repubblicana di get
tare acqua sul proprio deside
rio di bivaccare. Perche bicoc
ca oggi, bioaeca domani, non 
si sa mai guel che pud capi
tare dopodomani. 

D i v i s i o n i 
Indro Montanelli ha scritto 

per H Corriere della Sera un 

5*rm.no sui Mau ilau- £ rac
conta che, appena arrivato a 
Nairobi, ha veduto « i gabinet t i 
divisi in tre categorie: una al
l'insegna di africani, l'altra 
alla insegna di onorici, la terza 
all'insegna di europet» 

Chissà però do rè andranno 
Montanelli e gli altri america
ni di passaggio per Nairobi? 
• Tenete presente — dice Mon
tanelli — i gabinetti dal quali 
parte questo mio resoconto». 
Non dubiti . In genere li te
niamo stmpre presenti, mentre 
leggiamo i suoi resoconti . 

Il fasoo atei «ionio 
«E" stato detto di frequente 

che lo eco filonazista, ina non 
è vero. Avevo ricevuto doni da 
Hitler, che era interessato alla 
mia «mirrila per ovvie ragio
ni. Ma bon l'appoggiai mal» . 
Dalle memorie d i Faruk sul 
Messaggero. 

r.e Castel!: ed altre ee l nei rione 
Capar.r.ore. Sei strade s o n o a o -
;>7at!cabill essendosi verificati ce -
d:;r«nU del fondo a c a u s a delia, 
itif:.trazior.e dell'acque piovana. 
Xumeiwi muri d i c inta di giar-
d:r.; nell'abitato ed. al la perife
ria sono crollati bloccando l e 
strade a: uajf ieo. Va«U allaga
menti vengono segnatet i ne l le 
campagne circostanti. 

Nelle prime ore di etesaani 
una frana e cadute appena fuori 
:a galleria nei pressi del la e te -
«or.e di Macina-Franca. U tre
n o per l e c c e , nonos tante I» 
pronta frenata del coaccninista. 

;ha invest i to la frana m a l i n c i -
j dente non ha avuto per fortuna 
gravi conseguenze 

Ad Andria i'. n o n e € Grotte di 
Sant'Andrea » è e tato invaso dag
l'acqua piovana- Le abitazioni so 
n o rimaste quasi tu t te allagate 
dopo 1* caduta per ©lue 34 ore 
di fitta pioggia. ET s t a t o neces
sario l' intervento d e i V ^ Ì U de: 
Fuoco da Barletta, i quali , dopo 
u n duro ìevoro c o n le pompe so
no riusciti A togliere le acque 
dalle case ; fortunatamente c o n 
s i lamentano vittime. 

Gravi notizie g iungono anone 
dalla Calabria. Un violento tem
porale imperversa del tardo po
meriggio di oggi sul la c i t tà • e u 
a lcune zone della provincia. In 
località «CaecioUna* di Cetac-
3Muo Marina 1» violenta mareg
giate h e proTocato d a m a el le 
abitazioni s i t e lungo te spiaggia. 
Interruzioni stradali, d o r a l e e 
frane si sono verificate nei pi— 
si dei comuni di Isce. • u U l o a t o . 
Ceeebon» e zange, 
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Una Befana felice 
a un bimbo infelice Cronaca di 
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lina Befana felice 
a un bimbo infelice 

PICCOLA 
CRONACA 

LA DISCUSSIONE SUIL'I.C.P. IN CONSIGLIO COMUNALE 

Incidenti e proteste del pubblico 
contro nn oratore democristiano 

Altre magre figure di Bagnerà per la vendita degli alloggi 
Serrati interventi di Giglioni e Cianca - Un nuovo o.d.g. 

Un pubblico foltissimo ha 
picscnziato ieri la seduta not
ili ina del Consiglio comunule, 
dedicata quasi per intero al 
proseguimento della discussio
ne sulla vendita di 1022 alloggi 
dell'Istituto cuso popolari. 

Apre la discussione De Ber
nardi (msi) sostenendo che se 
1 1022 appartamenti fossero 
venduti alle condizioni note 
(un quinto dell'importo subito 
v il rimanente in 10 nnni) si 
arriverebbe ad un prezzo BU 
periore del doppio di quello 
die in effetti valgono. Quindi 
la d.c. Muu, pur dichiarandosi 
perplessa (chissà perchè) si li
mita a chiedere sottovoce un 
anticipo meno forte di quello 
proposto. 

Dopo un intervento di Stani-
pacchia (msi) soprattutto in ri
ferimento alla situazione del 
grandi invalidi, prende la pa 
rola il compagno Claudio Cian
ca 11 quale rileva innanzi tutto 
che i d.c. firmatari hanno mes
so molta acqua nel buon vino 
della loro mozione. Santini, 
per esempio, ha sostenuto che 
i commercianti si sono ormai 
rassegnati a pagare gli aumenti 
dei fitti. Non è vero, afferma 
Cianca, 11 quale a sostegno del
la sua tesi cita alcuni esempi 
tipici, dal quali risulta che dal 
1941 i fitti di molti commer
cianti ed artigiani sono stati 
aumentati di ben 100 volte. 
Quando, poi, all'affermazione 
del Santini, secondo la quale 
un aumento dei fitti contribui
rebbe all'assestamento della si
tuazione economica, è facile 
per Cianca dimostrare, falli
menti e protesti cambiari alla 
mano, che sta accadendo esal
tamento l'opposto. 

De Paolis (d.c), interrom
pendo: « Ma che c'entra? ». 

Cianca: «Come che c'entra? 
So lei, commerciante, afferma 
che questo non c'entra, signifi
ca clie non ha capito niente.» 
(il pubblico applaude e il Sin
daco scampanella). 

Cianca prosegue rilevando il 
carattere antisociale del prov
vedimento di vendita degli ap 
partamentl in considerazione 
dei fini istituzionali dell'ICP. 
Purtroppo, però, Bagnerà per
segue questa linea, tanto è vero 
cho ammetta implicitamente di 
poter fare a meno dei contri
buti dello Stato per costruire 
case, preferendo spremere le 
iuschc degli inquilini. 

Questa affermazione produce 
un urlo lacerante della d.c 
Mini, assai più significativo d'-! 
suo precedente Intervento, mn 
Cianca continua rispondendo-
.. Abbia pazienza, ora le legge
rò quanto l'ine Bagnerà ha di
chiarato al Giornale d'Italia •» 
E la d.c. Muu ammutolisce. 

Quindi. Cianca conclude ri

levando l'esosità dell'Intercide 
del 7,50 per cento a causa de) 
quale un appartamento del va
iolo di 1 milione verrebbe a 
costare ben 450 mila lire in più. 
Como può un inquilino delle 
case popolari pagaie in 10 an
ni una Mimma cosi alta? E per
che l'ICP, te intende vendere 
gli appartamenti, n o n ap
plica per gli inquilini le stes
se condizioni dell'INA-Case? 

Ecco, dunque, che si leva a 
parlare il consigliere La Pietra, 
(d.c,) al suo esordio, secondo le 
sue stesse dichiarazioni. 11 La 
Pietra, informando il Consiglio 
che lui è professore di mate
matica, si accinge a impartire 
una lezione di aritmetica pura 
agli allievi (e affermando ciò 
indica il pubblico, che comin
cia a dar segni di impazienza). 
Ma gli allievi la lezione non la 
digeriscono e a un certo punto 
della prolissa esposizione (in
farcita, tra l'altro, da un gros
solano errore di calcolo) co
minciano a battibeccare col 
professore. Le battute si susse
guono, e un grande invalido di 
guerra, el alza in piedi dicendo 
ad alta voce: « dateci le case! » 
Il pubblico applaude molto for
temente, facendo coro col gran
de invalido. Il Sindaco, come al 
solito, perda le staffe e strilla 
a perdifiato: «La seduta è so
spesa!»; ed esce dall'aula. Nel 
frattempo, mentre accade un 
pandemonio indescrivibile, il 
La Pietra, al quale bisogna ri
conoscere almeno una certa 
dose di coraggio civile, trova 
il modo di recarsi nei pressi 
dolle transenne che dividono 
il pubblico dai consiglieri e di 
bisticciare anche con un In
quilino delle case popolari. Ma, 
alla bell'e meglio, la calma ri
torna. il Sindaco rientra e 11 
La Pietra continua, offendendo, 
forse inconsapevolmente nncho 
il consigliere Selvaggi e pren
dendo a schiaffi la lingua ita
liana. 

Ma Di Nunzio (d.c.) non gli 
6 da meno e comincia il BUO in
tervento dicendo testualmente: 
«sarò cortissimo». Ed in effet
ti il DI Nunzio è «cortissimo», 
ma trova anche lui il modo di 
modificare sensibilmente il con
tenuto della mozione, di cui è 
uno dei firmatari. 

Per ultimo, dopp un inter
vento di Bracci (msi), parla 
alfine il compagno Giyliotti, il 
quale, in relazione olla vendita 
del 1022 alloggi, propone la so
spensione del termine del 20 
dicembre fissato per l'accetta-
r.ione delle proposte e il riesa
me dell'operazione progettata, 
sotto il punto di vista della le
gittimità, della opportunità e 
del merito, da discutere con le 
commissioni consultive degli In
quilini. Quanto agli alloggi as

segnati in locazioni, Gigliott) 
ne ritiene indispensabile il rie
same, sia dal punto di vista 
della legalità, delle condizioni 
conti attuali e dei ripetuti au
menti di affìtto 

Gigliottl ritiene quindi ne
cessario invitare il governo a 
presentare in Parlamento un 
piogetto di legge che regoli i 
rapporti fra Istituto e inquilini 
e sulle questioni esposte pre
senta un ordine del giorno. 

Prima che la discussione fos
se sospesa e rinviata a domani 
soia alle 21, 11 Sindaco aveva 
risposto all'interrogazione Gi-
gliolti-Natoli nulla concessione 
del Teatro dell'Opera alla DC 
in occasione del congresso na
zionale di quel partito. Dalla 
risposta di Rebecchini — che 
Giglioni ha definito gesuitica 
— il sindaco ha detto chiara
mente che il teatro dell'Opera, 
gli altri partiti, potranno averlo 
In concessione solo quando sa
ranno padroni del governo. 

Oggi si vola 
all'Università 

Le liste democratiche per le 
varie facoltà sono « Rina
scita », « Alfa », « Esedra » e 
« Democratica indipendente » 

Dopo la responsione di lori, 
questa aimttlna riprenderanno le 
votazioni all'Università )>er 1» 
eie/ione del deleguti al VI C'on-
gieeso dello «Btadhim Uibis». 

Oome abbiamo eia annunziato 
le votazioni uvranno luogo in 
tutte le facoltà, ealvo QUiriapru-
denzit, Ingegneria Applicazione 
o Bcleiue Economiche 

l« liste democratiche, presen
tate- nelle varie facoltà sono 
a Rinascita universitaria » per 
chimica, Medicina. Ingegneria 
blennio, Matematica, Statistica, 
Lotteie e ninnucia « Democrati
ca indipendente » per la facoltà 
di Selenio Politiche; « Alla » per 
Architettura: « Scleir/e » por 
Bcleiize biologiche; « Efiodra » per 
11 Magistero 

I M>(!#I bf'nn aperti ni mattino 
e noi {Hunerig^io e pofcfiono vo
tare tutti gli studenti In possos-
HO di litiretto universitario con 
bollo 1051-10S2 o 1952-1953; le 
matricole dovranno esibire le ri
cevute dello ttì6«o (Modulo A e 
B). Si ricorda infine che l'ora
rlo per le votazioni a Medicina e 
Chimica primo blennio è dalle 
ore lo alle 11,30 e quello a Sta
tistica dalle 17 alle 10. 

SEMPRE PIÙ' INTENSA L'ATTIVITÀ» NELLE FABBRICHE 
, . \ '• , - — 

La cellula "Fiat,, per prima 
ha completato il tesseramento 

/ grandi passi avanti compiuti j grazie alle iniziatine prese 
Dui 19 iscritti del 1952 ai trentatrè del 1953 — Una sfida 

In Viale Manzoni, in un vasto 
e visibile edificio esiste >* suc
cursale romana della FIAT. E" 
Il che quotidianamente giungo
no le automobili e Kll autocarri 
inviati dalla grande ìuUbrica to
rinese a Roma, li le auto el re
visionano. al riparano e vengono 
distribuite ai vuri concessionari. 

Nelle officine vi lavorano oltre 

FIAT il dibattito sii questi argo
menti è largo e l'interesse gran
dissima 

Alla FIAT, bc II dibattito bugll 
argomenti politici ed economici 
che travagliano la nazione è di
venuto ampio ed ha toccato per
sone assai lontane dal nostro 
partito, il inerito è «tato del 

centocinquanta operai speciali/- compagni delia cellula. E la loro 
zutl nelle varie branche, t>i trat-iattività e htata cosi proficua, che 
ta di un lavoro, accurato e deli 
catlssimo, che richiede grande 
attenzione ed intelligenza. 81 
tratta, insomma, della nostra 
« piccola » FIAT romano, di una 
grande officina, anche BO inode-
stu rispetto al complesso indu
striale torinese, alla quale la po
polazione guarda con amore e 
con la speranza di vederla «em
pie più grondo e sempre più 
Importante, cosi comò dovrebbe 
essere la succursale romana del
la maggiore industria automobi
listica italiana 

Come nelle altre fabbriche, an
che alla succursale romana del
la FIAT, al pongono agli operai 
gli stessi problemi politici ed 
economici che assillano la tota-

IN LOCALITÀ' « ARA DELLE STREGHE» PRESSO CERVARA DI ROMA 

Dna guardia campestre uccisa 
e sfigurala a colpi di Pastone 
Forse voleva eseguire una contravvenzione - Tre giorni di ricerche 
sulla neve - Imminente Varresto dell*omicida già identificato 

Una guardia campestre di
pendente dal comune di Cer-
vara di Roma, certo Giovanni 
Cioffi, di 55 anni, è stato rin
venuto ucciso lunedi mattina 
fin i monti Simbruini, a circa 
1500 nieln di altezza. Il povero 
uomo giaceva sulla neve. Irri
gidito dal freddo. A pochi pas
ti da lui, era il fucile da cac 
eia, che non aveva fatto in 
tempo ad imbracciare quando 
l'assassino lo aveva aggredito 
Accanto al fucile, l'arma del 
delitto: un nodoso e pesante 
randello. 

Il cranio del Cioffi era fra
c a s s i o e il suo volto sfigura
lo da numerosi e violenti col
pi, di'" dei quali, come ha poi 
dimostrato l'autopsia, avevano 
provocato la morte. Poi l'as
sassino aveva continuato n 
colpire • alla cieca, facendo 
scempio del cadavere. 

La salma della guardia è 
etata scoperta da una pattuglia 
tll carabinieri della tenenza di 
Subiaco, che da circa tre gior
ni lo stavano cercando fra i 

UNA BEFANA FELICE A UN BIMBO INFELICE 

^elenco delle prime offerte 
torrone, giocattoli, 27 mila tire 

La Legazione di Romania invia 10 mila lire — Il dono della 
ditta Fratelli Tondini —• Decine di modeste sottoscrizioni 

L'appello del nostro gior
nale per dare una « Befana 
felice a un bimbo infelice *> 
sta raccogliendo i primi con
sensi e le prime adesioni. Si 
rinnova, così, il successo che 
ha visto ogni anno raccoglier
si intorno alla nostra tradi
zionale iniziativa migliaia e 
itiigliaia di lettori, di coni' 
mt'rcianti, di lavoratori ope
rai € impiegati, di intellet

t i anni, ha inviato 10 mila li
re. Mille lire sono state in
viate da « una signora di Mon-
teverde », 2.000 dal signor 
Carlo Marciteci, 2.000 dal si
gnor Eusebio Cianconi, 2.000 
dal bambino Franco Cartoc
ci, 2 000 dalla bambina Carla 
Spadoni, 1.000 Ure sono slate 
iniìiatc dai seguenti sottoscrit
tori: Sergio Balducci, Amleto 
Scrotoni, Amilcare Nardclli, 

tuali, di artisti di autorità. 
.Accanto allo slancio sponta
neo dei sottoscrittori si unirà 
quanto prima l'opera organiz
zata dell'associazione Amici 
dell'Unità, la Quale facendo 
tesoro delle preziose esperien
ze acquisite negli scorsi anni, 
darà vigore alia campagna di 
solidarietà, coordinerà lo slan
cio generoso dei sottoscrittori 
di ogni rione e quartiere della 
città. 

Primi doni. In testa a tutti 
ta sottoscrizione della Lega-
tkmc di Romania, la quale, 

Francesco Solidari!. Hanno in
viato, invece. 500 lire: Paolo 
Grassoni, Stefano Lanucci, Al
berto Micorelli, Santino Se-
frugi. Hanno sottoscritto 209 
Ire: Pasquale Ciucarelli, Re

nato Alfonsi, Pietro Scafettt, 
Santo Mannelli, Alberto Min-
chiucci. Paolo Sensori, Alfre
do Casellini. Hanno inviato 
offerte di 100 lire: Mario Sen-
sanl, Pietro Sbadirti, Antonio 
Serafini. 

L'elenco delle ditte viene 
aperto dai Fratelli Todini, al
la Circonvallazione Casilina 

lavando il gesto degli scoi*-' tu 69, i quali, ripetendo un 

generoso gesto dello scorso 
anno, hanno inviato 10 chili 
di torrone. Il signor Franco 
Spetini ha mandato una bel' 
la bambola. Alcune palle di 
gomma sono state, in/ine, of
ferte dalla signora Clelia Mo
dini. 

Qui finisce il primo elenco 
di sottoscrizioni. E come ini
zio bisogna dire francamente 
che non c'è male. Ricordiamo 
che le offerte si ricevono di
rettamente presso il Comitato 
provinciale «Amic i dell'Uni
tà n in via della Cordonata 
n. 3 (tei. 67-121 Jnt. 24); de
siderandone il ritiro a domi
cilio si telefoni anche al nu
mero 684-291 (Segreteria di 
redazione) dalle ore 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19. 

boschi, i cespugli, in fondo ai 
burroni, nel letto del torrenti 
ghiacciati. Il luogo del delitto 
ha un nome sinistro: «Ara del
le Streghe». Una paurosa leg
genda contadinesca narra che 
le infernali e diaboliche vec
chie «»i riuniscono ogni sabato 
proprio in quel punto, a cele
brare i loro riti misteriosi. La 
«Ara dello Streghe» si trova 
vicino alla frazione di Praia-
glia, nel territorio del comune 
di Cervara, fra Subiaco e Ti
voli. 

Il Cioffi era scomparso fin 
da mercoledì scorso. Venerdì 
i familiari avevano avvertito 
l carabinieri, che avevano co
minciato a battere in lungo e 
largo la zona. Dopo la scoper
ta della salma, si son recati 
sul posto il pretore di Arsoli, 
dr. Michele Cappuccio, il can
celliere del Tribunale, Gu
glielmo Polinl e il tenente dei 
carabinieri Balestrine coman
dante la tenenza di Subiaco. 
Le indagini hanno avuto subi
to inizio. Le autorità inqui
renti hanno dovuto percorrere 
molti chilometri a piedi, sulla 
neve, con un freddo intenso. 
Poi I carabinieri hanno comin
ciato a procedere ai primi 
fermi. 

Con il tenente BalestHni ab
biamo avuto una conversarlo 
ne telefonica ieri sera, verso 
le ore 10. L'ufficiale ha voluto 
innanzitutto smentire alcune 
esagerazioni e inesattezze pub 
oliente da altri giornali. Le 
sessantacinque ferite contate 
sul cadavere Fono una pura 
invenzione. Altrettanto falsa 
la notizia che l'omlcidia si sa 
rebbe servito di una scure. 
Fatta questa doverosa messa 
a punto, il ten. Balcstrini ci 
ha dichiarato che, a suo pare
re, il Cioffi è stato ucciso da 
qualcuno che aveva sorpreso a 
compiere un reato, o a violare 
in qualche modo, forse non 
gravemente, la legge. Il Cioffi 
ha voluto eseguire una con 
trawenzlone, e si è avvicinato 
all'omicida tenendo il fucile 
in spalla, senza aspettarsi una 
violenta reazione. Quando l'al
tro. con mossa che dev'essere 
slata fulminea, ha alzato il 
randello, la guardia ha fatto 
un pas«=o indietro, cercando di 
imbracciare l'arma, ma non ne 
ha avuto il tempo. Questa, in 
breve, la nco«truzìone del de
litto. fatta sulla base delle or 
me osservate stilla neve e del
la petizione dell'uccìso. 

Quanto all'esito delle inda
gini, il ten. Balcstrini è più 

DA UNA DRAGA A CASTEL GIUBILEO 

Una grossa bomba aerea 
ripescata ieri dal Tevere 

Una draga, adibita al preleva
mento della sabbia dai Tevere. 
ha casualmente ripescato, all'at
terza di Caste! Giubileo, una 
grossa bo-nba americana, del pe
so di circa due quintali e mez-
ro. Il micidiale ordigno era sta
to lanciato nella zona dell'aero
porto deMTJrbe daeli apparecchi 
di Ebenhower nel lontano 1943 
ed era finita In acqua. 

La Direzione d'Artiglieria. In
formata dai carabinieri della lo
cale stazione, ha Inviato sul po
sto una squadra di artificieri, al 
comando dei capitano Vincenzo 
Sennini L'ordigno A stato svin
colato dalla draga, e Quindi sot
toposto a delicate operazioni di 
dtslnnescamento. Si é tentato 
dapprima dt usare 0 cosiddetto 
metodo chimico, che consiste nel 
perforare l'Involucro metallico 
della bomba con acidi, per poi 
estrarne l'esplosivo. L'operazione. 
però, non è riuscita, polche l'ac
ciaio dell'ordigno si è dimostrato 
troppo resistente. 

Poiché non si poteva farla 
esplodere sul posto, il capitano 
Sannlni ha ordinato aj suol di
pendenti dt disinnescare senz'al
tro Il pericoloso ageeagio con 11 
sistema manuale, pericoloso, ma 
sicuro. Con molte precauzioni, I 

tecnici delta Direzione d'Artlglie 
ria hanno lavorato Intorno alla 
bomba. L'operazione * durata 
lungo, ma infine è pienamente 
riuscita Ora Castel Giubileo ha 
riacquistato tranquilliti e sicu
rezza. La bomba americana, li
berata dell'esplosivo, e finita In 
un deposito, dove non potrà più 
nuocere a nessuno 

Ferroviere sdfarirfo 
fra faeiagrò letto 

Mentre passava fra due vago
ni ietto del treno 1371 In mano* 
vra alla Stazione Termini. U ca 
posquadra manovratore delle 
Ferrovie Giuseppe D'Agostino, di 
St anno, abitante In vi* dei 
Frassini «7. è stato schiacciato 
fra i respingenti, a causa di una 
brusca frenata. Soccorro dal com
pagno di lavoro Aldo BoManL 
domiciliato In via Malvezzi le, 
il D'Agostino è auto ricoverato 
In osservazione ai Policlinico. Le 
sue condizioni sono molto fra 
vi Particolare preoccupazione 
desta una profonda contusione al 
bacino. Si teme Infatti che alano 
rimasti lesi gli intestini. 

che tranquillo. Egli ci ha assi
emato che l'arresto dell'omici
da è questione di ore, non di 
giorni. «Forse domani — egli 
ci ha detto — io avremo già 
arrestato. Sappiamo chi è. Non 
possiamo però dirvi il nome, 
per non metterlo sull'avviso. 
E' una persona del luogo e non 
potrà sfuggirci. Del resto, non 
è stato nemmeno difficile iden
tificarlo, poiché non ha saputo 
cancellare le proprie tracce». 

Vuol accendere i l gài 
ma provoca un'esplolione 
Una violenta esplosione è stata 

Involontariamente provocata ieri 
mattina, verso le 8,10, dalla si
gnora Vittoria Marcelilni. vedo
va Marchlonnl. domiciliata in 
via dei Castani 122. Recatasi in 
cucina per scaldare il latte. la 
Marcelilni ha acceso un fiammi
fero; ma l'aria era satura del 
gas sfuggito da una lesione del 
tubo di gomma. Risultato: una 
fiammata improvvisa, che ha 

ravemente ustionato la donna e 
apprendista vetraio Fausto Oo-

gottL quattordicenne, 

« ì t ^ l ! ì*^0™^*11' f1 o n c
t

h e «U», Marno in programma una nuova 
o,»m ii J. .„»•. . 4. _ ^ festa, una conferenza sulla leg

ge elettorale e... cinque nuovi 
reclutamenti ». Al che, un com
pagno della Stlgler-otts — una 
altra cellula di fabbrica che ha 
completalo il tesseramento — 
presente alla nostra conversa
zione non ha potuto trattenere 
un cenno di dubbio Ne è nata, 
di colpo, una sfida e una scom
messa per nove pizze napoletane 
Da parte nostra, dopo 11 collo
quio e lo bplegazlonl del com
pagni, aullo loro iniziative poli
tiche, non abbiamo dubbi vince
ranno 1 compagni della FIAT. 

L'incremento continuo e lo svi
luppo di «sempre nuove iniziative 
politiche nelle cellule di fabbri
ca, infatti, non ha dato ottimi 
successi solo alla FIAT; anche 
altre cellule di fabbrica hanno 
già completato il tesseramento; 
le sette cellule della Romana 
Gas, ad esemplo, quella del-
i;ATAC San Paolo, della Cassi-
nelli, della SACET e del « Mes
saggero ». E questo esperienze 
serviranno agli altri compagni 
per migliorare sempre più il loro 
lavoro 

BI bona avuti immediati risul
tati eia per la btima'e lu fiducia 
che la cellula raccoglie ora tra 
le maestranze, bla nella campa
gna di reclutamento e tessera
mento intraprcs'n dal compagni 
nella labbricu 

I rlhiiltatl di questa campagna 
pobsono, Infatti, definirsi ottimi; 
e per rendersene conto basterà 
citare due cifro: mentre noi 1952 
gli iscritti alla cellula erano 
diciannove, per 11 1053 sono sta
ti tesserati al Partito tientatrè 
compagni, di cui sei nuovi e 
otto che avevano port>o 1 contatti 
con la cellula. 

Non Bolo completo ìUesseni-
mento del compagni, dunque, ma 
anche un ottimo lavoro di re
clutamento ha contraddistinto la 
attività dei comunisti alla FIAT 
Ma c'è di più: questa cellula è 
stata la prima di tutta l'orga
nizzazione romana a rltes«serure 
gli iscritti. 

L'avvenimento è talmente in
teressante che abbiamo ritenuto 
opportuno cercare i dirigenti del
la cellula per sentire dalla loro 
voce e li Hegreto » di questo buon 
lavoro. LI abbiamo trovati ni la 
sezione Bsquillno mentre parte
cipavano ad una riunione dei 
comitati direttivi aziendali 

Anche da loro poro, come dal 
«segretario della cellula dell'AC 
quedotto Felice, non abbiamo 
avuto rivelazioni strabilianti. Il 
compagno Quadrlni, del Comita
to direttivo della cellula e mem
bro della commissione Interna, 
sorridendo ci ha detto: « Que
sto risultato è stato ottenuto in 
seguito ad un ampio lavoro di 
chiarificazione politica. Ma ciò, 
anche 6e Importantissimo, non 
sarebbe bastato Abbiamo fatto 
un lavoro minuto e capillare e 
abbiamo tenuto, con grande bue 
cesso, dieci riunioni pubbliche 
di cellula, elle quull abbiamo in
vitato operai ed impiegati. A que
ste serie di assemblee è seguita 
una festa in sezione, alla quale 
hanno partecipato, oltre 1 33 
compagni, anche dieci Impiegati 
e trenta operai indipendenti 
Come vedete abbiamo fatto un 
bel passo avanti, specialmente 
se considerate che tre mesi fa 
la nostra attività, proprio perché 
non avevamo compreso queste 
cose, era molto chiusa e limi
tata». 

Sulle previsioni per la futura 
attività, il compagno Ippolitl, 
membro del Comitato direttivo di 
cellula e uno del nuovi reclu
tati, ci ha detto solamente: e Ab-

PER MANCANZA DI FONDI 

Quaranta dipenienti 
licenziali a i rsmni 
In data odierna, circa 40 di

pendenti dell'Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia dovrebbero 
lasciare il posto perchè licenzia
te. I motivi del licenziamento, 
stando alla lettera relativa, sono 
causati dalla mancanza di fondi. 

La Federazione dei Parastatali 
è Immediatamente Intervenuta 
nella questione per la difesa de
gli Interessi dei dipendenti. 

Il personale è in agitazione, no
nostante tutte le raccomandazio
ni dei dirigenti dell'Istituto di 
€ accettare benignamente » 11 li
cenziamento. La Federazione dei 
Parastatali, d'accordo con la se
greteria della Cd L, ha Inve
stito della questione anche il Con
siglio provinciale 

Il cordoglio di Togliatti 
alla famiglia Degli Espinosa 

Il compagno Palmiro To
gliatti ha inviato alla famiglia 
Degli Espinosa il seguente te
legramma: « Vivissime condo
glianze per la dolorosa per
dita del nobile scrittore et sin
cero militante nostro Partito. 
Palmiro Togliatti ». 

PARTIGIANI PACE 
TUTTI I COMITATI <W p»rhgiual de 

la Paco $«w> oooiooat'. per ojgi «.Ile 
19 ii via. T<iiT« Aret ina 47 

DRAMMA FAMILIARE AL QUARTIERE TRIESTE 

Spara contro il figlio 
che gii tira un coltello 

L'uno e l'altro arrestati per porto abosrro d'armi 

I l fiera» 
— 0951, raercoluiì 10 dutmbr» (3IV.M). 
< Mrl<bi<t(!«-. Il -"le wrtje alto e * 
7.51 f ireiBoata alte 16.3S 
— BolUHjnl «taofritita: RetptUtti Kf.; 
Val', ma^lii 32. knnB w 32. Nati eior-
!.. ots<utH> Motti, eiaM.hi 31. tentoni» 
1\. Matrimooi trascritti 27. 
— BslUttmo ntt*otol*iie«: Tcmsietttur» 
mmim» « massima di ien 2,2-13. Si 
prfuito elei* poco OUTOUKO O Icmpwi-
l i n staiiornr » 

Visitile e •aeefaWiU 
— Tiltri • U loctiiii'tM • t'1 Lhsto; 
• AniMo • «I \-illf. 
— CinfBU: • Toib « i i* <li Ruma • el-
I'A(/}oano « el N<wot «e; « UarbaMà • 
4ll'A lratJR. .I«i ttijj* il'Mtiia. al
l'\ttual.ta e Scinta MtArci». « leulan 
la Tu'tpo • ail'llaim: • M rarolu a Mi-
IUIXJ . al l'ftmafal'c: • Altri tempi • «1 
Moc«. Uerijhtrtte; • Cia'tle ruitt • al 
Timeo: > l e iximo tranquillo • ol Vir-
r«»o, • Ve tnco ft le orM-nt* » al 
Kialtft, 
— Rafie- • Boria (r-ìucn • di M )Iu«-
•><iri|.k>. |>ri. iiimaia liei fclt 21 

Smarrimento 
— Un compagno ha tkrduio sulla « a 
Xpp'rn. j>re»u i «ap-co. ima twrea o*i-
tpoccto opM'oli vari « apppooti. Si V'f«-
ya di lar recapitare pff**» l» w^tra 
sfjrM^r'a di rràat « M «lmf*o il u«-
ti nul» <Ji'!« btiru 

Eiami e concorsi 
— L'OnWiruti degli lindi <li f!"ma "<• 
aionii« eh* il tana'Wi ji*r la prtva-
tat.uie delle ilonuaJft di u i i m ^ T f -t-
j!i i-^ail (Ml'appello ntra«rd nst « in-
TOftiale, tht avrà lungo dal 2^ a -Ji 
U ' m i> [i \ s<ij<. il TI ilutmt'rt. 
IV r la pr«*ititai'«K) dc'le d.minJt tar-
di\e ili itnmatruii'ai one e d isim»»!*-. 
il terrore improrojaMle «rad* perirne*!. 
ti il :tl dicembre 

Veri* 
— Il libero ugmio ali mutii ì- «tt''> 
«<iit-^i ag'j iscritti alla \*MH.aureo 
.nl«nari<*«le d*i Mitici d'erte l<rtn ti 
tei la tessera *ot ale. 
— Fetograte disoccupato ollr<vl aiKhe ptr 
«Uro "inp*<jo qealsiasi j enw. Sjbbat.m 
uin'lln. T a Radetti 17 
— l'DIficio wetlote del'« Ws«* »otom»-
bilist.rbe invita i contnbwit:. rb. lu
core, ova lo eve*«*ro latto, a soler pi« * 
redoro subito, presi-o la 6*-le d Ma 
doluti !?»">. e! xtTrtmwitf» dell.» int--
jraiion* alla ta^a d circo!atn,oe l^V! 
l-ò ed evitar* lutigli* atte-* Al puti-
brio ai}!i «portelli durect* l**»»*i«o«* 
dil>« ta>-* di ciu'o'eiir*» relative al
l'imo 19 V$ 

Con tlue urre*>tl bi è conclut>o 
ieri notte uno sconcertante 
dramniu familiare In via del Col
li 4. al quartiere Trieste. Manca
vano pochi minuti alla mezza
notte, quando gii abitanti della 
zona sono 6tati risvegliati dai 
olamori di un violento alterco 

Un giovanotto, identificato poi 
per il ventiduenne Alberto Ibi-
dori. buttava furiot>a>mente al 
portone numero 4, e urlava con 
quanto flato aveva In gota: 
« Aprite, o esfondo tuttoI Aprite. 
figli d i - » e giù una sfilza di 
Insulti e di tnaledteloni-

Dopo qualche minuto, una fi
nestra eu è aperta e un vecchio 
si è affacciato. Era lt padre na
turale dell'lfoidori. il eeeeanta-
eettenne Giuseppe- Benclvenga: 
un vegliardo autoritario, a di
spetto dell'età avanzate e del ca
pelli bianchi. Il Bencivenga ha 
risposto al figliolo per le rime: 
« Vattene, eclagurato, pelandro
ne, buono a nulla, scioperato, 
fannullone, vagabondo! Vattene 
al di avolo 1 Non ti aprirei nem
meno se ti vedessi morire Cosi 
imparerai a stare in giro tutta 
la notte I ». 

Si è udito un rumore di iva-

DUPLICE INCIDENTE IN VIA CAVOUR 

Due tram sì scontrano 
per colpa di un pullman 

Tredici persone contuse o ferite 

Alle 13,30 di ieri, un duplice 
incidente BÌ è verificato all'ango
lo fra via Cavour « via Giovan
ni Amendola, vicino all'albergo 
• Continentale ». Un pullman 
delta ditta 3ACTM. in servizio 
sulla linea Camerino-Roma, pi
lotato dall'autista Agostino Ca-
mertonl, mentre abbordava una 
curva, andava a urtare con lo 
specchio retrovlaivo un vetro del
la vettura tranviaria dell'ATAC 
n. Mio. della linea « 4 », guidata 
da Francesco Puzzola 

L'incidente non sarebbe stato 
grave, eie non ne avesse provo
cato un altro. Il tranviere, in
fatti, perdeva 11 controllo dei 
freni, andando ad urtare con vio
lenza contro una vettura della 
STEFER della linea Tenninl-Cl-
necitta. gutdata dal conducente 
Favorito, che attraversava l'in
crocio diretta al capolinea di via 
Massimo D'Azeglio. 

La vettura dell'ATAC ba ripor
tato danni abbastanza rilevanti. 
e cosi pure quella della STKFER. 
che è U6dta in parte dal binari. 
Numerosi passeggeri sono rima
sti contusi o lievemente feriti 
Ecco 1 nomi: Alba Muschi. Al
berto CavareechL Giorgio Cascia-
nelll. crescemi, fattorino della 
STEFER. Desdemona Mtrabeilt 
Renato Chiexzi, Mario Sgreccia, 
Mario Pettino. Dante De Gio
vanni, Matilde Cerblno. Salvatri
ce Di Bissi. Maria Teresa Avan
zini, Edvige MalagritL 

I vigili del fuoco, accorsi sul 
posto con una autoambulanza e 
un carro attrezzi, hanno provve
duto a trasportare 1 feriti a San 
Giovanni e al Policlinico e 
quindi hanno rimesso il tram 
nelle rotaie, ripristinando il traf
fico interrotto. 

«•mv^Mmi^mimmHM^MHeM^^^^H» 

w i. $. fettunte t. Stri 
In via Sor», è stato istituito il 

tento unico di marcia nella dt-
reslons da via del Governo Vec
chio al Cono Vittorio Emanuele. 

li senso unico di marcia è sta
to anche fiatato per via S. Gal
licano. dal Vicolo Manamurelll 
a via della Lunfaretta « p e r Vi. 
colo Mazzarourelli, dal Viale di 
Trastevere a Via di 8. OaUicano. 

Da («cor» mwkate 
per celekafc (lenenti 

Allo scopo di commemorare la 
ricorrenza del bicentenario del
la nascita di Muzio Clementi, 

pianistica 
Immortali 

fondatore della scuoia 
europea ed autore di 
opere didattiche, il ministero 
della Pubblica Istruzione ha In
detto fra eU allievi delle classi 
di pianoforte del conservatori di 
musica e degli istituti musicali 
pareggiati, un concorso di ese
cuzione e di Interpretazione a 
carattere nazionale di composi
zioni del grande musicista. 

Conferenza dell'on. Pesenti 
svi V piano wmojeMiale 
Organizzata dalla Sezione Ro

mana dell'Associazione Italia-
URSS avrà luogo oggi alle ore 18. 
presso la Sala Caplzuccht (Piaz
za Campitelll 3), una conferenza 
dell'on. Antonio Pesenti sul te
ma: «Il V Piano Quinquennale 
dell'Unione Sovietica». Alla con
ferenza' seguirà la discussione. 
Tutti sono invitati ad intervenire. 

Ingannati da rumori 
riaprono una bara 
Vittime di un'allucinazione 

collettiva sono rimasti l'Impie
gato Salvatore Tomaeello, di 34 
anni, domiciliato in via Panno-
ni» 39. ed alcuni suol compagni 
di lavoro. Alle 21,30 dell'altro 
ieri, mentre assistevano alle, me
sta cerimonia della benedizione 
della calma del loro ex capuffi
cio Lionello Francinl, già abi
tante in via Chiana 35, 11 To
maeello e 1 suol colleghi hanno 
creduto di udire fruscii, geen4U 
e cigolìi «nolto sospetti. 

E* facile immaginare il senso 
di gelo che si é diffuso fra 1 pre
senti. Tutti hanno avuto l'im
pressione che i rumori provenis
sero dalla bara • eh* il presunto 
morto s i muovesse. 

Subito dopo, il Tomasello ha 
denunciato i fatti al commieiea-
riato di P. 6. & Lorenzo. La po
lizia. chiesta e ottenuta l'auto 
rlzzazlcms dalla Procura della 
Repubblica, ha ordinato la ria
pertura della bara, alla presen
za di un medico legale. La bara 
è stata riaperta ieri. Le spoglie 
mortali del Francarli giacevano 
immobili, nella stessa posizione 
In cui erano «tate composte al 
momento della, chiusura: mani 
incrociate sui petto, viso sereno. 
oectii chiusi Non c'erano dubbi 

IN CORTE D'ASSISE D'APPELLO 

Une partigiani processali 
per la morie di 4 lascisli 
Ha «vuto inizio ieri mattina. 

dinanzi alla TI Sezione della Cor
te «U Assise di Appello, presie
duta dal dott Ugo Guarnera, la 
causa a carico di Aroldo Proco-
II e Igino Blasl. imputati di qua
druplice omicidio aggravato e 
condannati dalla X Sezione della 
Corte d'Assise, il 23 maggio 1951. 
rispettivamente all'ergastolo e a 
21 anni di reclusione. 

I tatù si verificarono il 11 
maggio IH*, tisi piccolo paese di 
MOTTO Reatino dove alcuni par
tigiani della sona, catturarono a 
fucilarono quattro spie naxd-fa-
•cmte. 

Ciò avveniva Immediatamente 
dopo la Pasqua di sangue, che 
portò tutti « rovine nella zona 
ad opera del famigerato fascista 
repubblichino DI Maree Uno e del 
tuoi sgherri. Dopo la Liberazio
ne. fu aperto procedimento pe
nai* a carico di cinque pari 
oi. perchè non parvero sufflè! 
ti fU elementi d'accusa portati 
contro i quattro fascisti giusti
ziati. Nel corso dell'istruttoria, 
tre degli imputati furono pro-
fcwltl. essendo stato riconosciuto 
che avevano agito per ragioni 
belliche, nella lotta contro l'In
vasore tedesco. Furono Invece 
rinviati a giudizio il Procoli ed 

il Bla?!, perchè sì ritenne che 
essi aressero agito per motivi 
personali. Durante il dibattimen
to di primo grado. I; Procoli. 
che era latitante, si costituì 

Ieri mattina, il Presidente 
Guarnera ha fatto un'ampia e 

Srecisa relazione dei fatti, qum-
1 la Corte ha esaminato un In

cidente prospettato dalla difesa 
del ProcoIL ed ha rinviato alla 
udienza' di atamano tinta» della 
dfccoeaiono. n Procoli è difeso 
dagli aw.i i prof. Giuseppe Sot-
glu e Felli di Rieti; il BUOI da
gli avr.tl Alberto Guidi di Torni 
• Gtiavepp* BerlmglerL di ttema. 

Alla parte civile gli aw.ti Suc
ciarne. Lumini di Rieti e Mari* 
nuecl di Aquila. P.M- Il Dott 
Catania. 

RIUNIONI SINDACALI 
t m U ; t i twf l 11 alla U rhmlew 

•trserataeria a H M tal «Mita» «fert-
fi?« é*r meato ssUari <MW c«aa-.*-
deal fatene, M imaemnilH M i e mi-
teaesiati • ta|li attitieti, *er srpsn 
ceanicantal. 

ADTDrttNTlAMTlTJI: Tein eli an» 
«»tl 4**ar*h 4*U'AUC. M i e STtFER 
e della BocM-Seei eoe* «e«f««eV per 
le « « 17.30 «1 MS1 tei letali iti* 

«VU'ATAO 4 S. Otte . 

pobU; r i ch iube II \ e c c h i o a v e \ u 
sbattuto le imposte. Allora, per
duta la testa, il figlio ha cavato 
di tasco un coltellaccio e l'ha 
lanciato con tutta lu forza de» 
braccio contro la finestra del pa
dre. La punta «i è conficcata nel 
legno, con un rumore sordo, che 
però non è sfuggito ni Benci\en-
ga. « Ah. ricorri alle armi, ma
scalzone! », ha eso'.armato il vec
chio E subito ha deciso di ren
dergli pan per focaccia. E' an 
dato all'armadio, ne ha estratto 
un pletolone a tamburo, è tor
nato alla finestra e — bum, 
burnì — ha sparato tutti 1 colpi 
contro 11 figlio, che si è salvato 
a balzellone Intervenuta la po
lizia. padre e figlio sono stati 
arrestati per detenzione e por
to abusivo di armi. 

Sai fronte 
del lavoro 
Domani alle 18 al riunirà alla 

C.4i, il Cenatglio Generale delle 
Leghe e dei Sindacati di «toma 
e provincia per discutere le pro
poste che il 3. Congresso della 
C.GJX. ha lanciato per la rina
scita dell'ecomemte nazionale. 

L'orgamtzxaxlone sindacale uni
taria, ha registrato nei giorni 
scorsi un nuovo, completo succes
so in occasione delle elezioni per 
la Commlmrtone Interna della Fio
rentini. .Tatti i posti di rappre
sentanza nell'organismo unitario 
sono stati, infatti, attribuiti ai 
candidati della lista della CGIL, 
a conferma della crescente fidu
cia che i metallurgici romani ri
pongono nella grande organizza
zione unitaria. 

la rappresentanza dei lavorato
ri delle maggiori aziende della 
zona di Ostiense, si sono riuniti 
nel giorni scorsi oltre un centi
naio di lavoratori e attivisti sin
dacali del settore del legno per 
esaminare la situazione salariale 
della categoria, in relazione alle 
difficoltà di giungere ad un ac
cordo su scala nazionale. I lavo
ratori hanno deciso di Iniziare 
immediate trattative dirette con I 
rispettivi datori di lavoro, allo 
scopò di conseguire gli indispen
sabili miglioramenti economici 
peri quali la categoria è da tem
po in agitazione. 

La Sartoria Alta Moda SENF.S 
STOP, con sede in via Veneto, 
ha ieri mattina proceduto al li
cenziamento di tutte le 35 giovani 
lavoratrici, colpevoli di aver vo
luto usufruire delta festività del
l'* dicembre. Le lavoratrici e il 
sindacato dell'abbigliamento sono 
decisi a svolgere tutta l'azione 
necessaria per costringere la di
rezione della sartoria a revocare 
l'ingiusto provvedimento. 

«mmmmmmmammmmmmmmaaMHiaMa^^aaaaaaaa*> 

Convocazioni di Partito 
I» sex. aròim effi « i c*«-

pe^u » FW p t tilirat* •rerciiwiie* 
«avrai* «4sa»e-

OETTIICI: Ceait. i l «iis'.a A<XA « 
<318. «««•. * ! CI»5 «VJ* <T. TI. fe
sse' «Jk «T« è>i«**ttt« <« F«J. 

convcàZMn u n i : tv**** «iw-
i;o»tt* « irreu. èa Yt4. <**• « v i v a t i 
t rrmjavai laeam*ti p*r ri krer» i» 
Pro***» *>]> ( « r t l l ~zMai « «4J»> 
uttvJih: ftaVKrlfe Tnastmre Ta*"-
t'm*. LoJerSt. P Panne*. Aep* \ o ^ 
e», taslleffer-.. TneniaV. Keiia. Ce*»-
e«. Qaertiorvtf*. 6«T«iaei. Jfaanel. Ce. 
<a!*e?*>e«. Lane» V*;r<«x. fì'^ekvttn**. 
Porta S w ^ i » , P-eweUu. MV«*. S. ìr-
»*«">. r*rtat«rU. iVrp-geatatra Oyx-
i n i » . Ckx^felh. 91. S t o » , otflerf,. 
Tf*Uc».V. 1€NISA. W ^ n r i m G. Cej-
pr*i. Gas, jtM. <V»jc», PW «jaiinn P. 
l"*r*. Pf. TT l.*rta». mtm. Jaei. OH 
(Voltali ATAC. Fati. M^-. Tarf. Sv-
UT Ot*Ulii. (%ttn**. S*ai<«uiia F"-
na(M. FF. S5 . .V. Lraava*. ter. \U-
riattare TafefTii. fleam* aVéVrca 
CD5 Kaaìeaul, 

CHI. B l i l a J U : t>>r. a'V « « «v-
ci»«i» emtselea w » » V *>K« «eUele 

a m!—t Gas*»* 

Assemblee pubbliche 
delle cellule aziendali 

OGGI: Crìi. FiM-rntKii. «>re ltì 30 »'a 
Illumini IVA. tt'l . et. l'oltgrahco ti 
Capponi, <ir* lb, N*. IXJII Appi*, t* Il 
m B DiKMioue FF6S. ore 19, Ma ."». 
T««-a. 

DOMAHl: Cninp!««o Pf. TT. & SA-
vcMro; Ol i . Travertino, 19,30 

VENERDÌ': ManiUiture Tabaccai, ore 
Hi J0. 

RADIO. 
PROGMHaU NAZIONALE _ G « - \ 

tnh ri lio: 7, ,*. l t . 14. 20 W. 
£5.13. — Ore 0 10: Lu vov ili qc ì 
nautica — 6.45: Lettore il imitar ' 
— 7- Orario, Pr«v «ioni d*l tempo, j 
Musiche del mail ri» — 8-9: Orano < 
Rav^jaa tifila «lampi . Prtvi<i<<i. j 
M UiEpu Muj<a I t^ 'a . e no-
OD\ — 11- Programma |w-r le M.0". ' 
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DUV0L0 DI UNA 
DIAV0UNA! 

Sapete che ce la sa fare 
davvero? L'altro giorno si era 
sviluppato un incendio nel 
camino della stola: naturale! 
Llncroenarione di fuliggine 
era alta un palmo— ebbene. 
è bastato buttare un barattolo 
di DIAVOUNA netta stufa 
accesa e l'incendio si è spento 
istantaneamente. 

DIAVOLINA. distruttore 
chimico della fuliggine, co
sta solo 350 lire • si trova 
In vendita presso droghieri. 
carbonai, fumisti-. 

E" un prodotte Catmitsasie, 
Via Lamarmora 4*. Milana 

CINODROMO MMMIflU 
Questa sera alle ore 16, riu

nione corse Levrieri e parziale 
beneficio della C R. I. 

RATE, 2000 ***** TUTTE 
LE 

MARCHE 

+EI # / T OCCASIONI RIPARAZIONI 
C L I r l CAMBI-V.<*W SaB£LL/.3B 
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LETTERA AL GIUDICE l 
i . ii • • • • i i 

di RENATA VIGANO' 
10 vi conosco» giudice Ryan. 

Avete una grande faccia sor
ridente, le mascelle in moto 
a masticare chewing-gum con 
denti di biancore sospetto e 
di sorprendente compattezza e 
forza per la vostra età. O p 
pure un viso scuro e quadra
to, che non si schiude mai al 
sereno, composto di lince sec
che ed elementari, come fau
no i bambini nei loro disegni. 
Accade che in America siate 
cosi, o del primo o del secon
do tipo, standardizzati iu una 
meravigliosa somiglianza, spe
cialmente i giudici. % 

Siete comunque una perso
na molto per bene; non so la 
•vostra religione ma se ne ave
te una non mancate al servi
zio divino se non quundo vi 
tiene in cusa il raffreddore. 
Non so la vostra famiglia, ma 
l'immagino: una buona Mu
nite, che era tanto bellina du 
giovane, ora un po' meno, 
brava perù sempre a prepa
rarvi lo sbrigativo pranzo di 
scatolette e latte in frigorife
ro. E vi consolate poi ripetu
tamente con il cocktail agitato 
con cura nello sliaker di fa
miglia. Può darsi che abbiate 
«lei Figlioli, cari ragazzi, Joe, 
Harry, Mabcl o come si chia
mano. Vanno a scuola, son di
ventati grandi, sportivi, dina
mici, ma voi non sapete molto 
di loro. O niente. Non ve ne 
siete mai interessato. Un gior
no amano, .si sposano, divor
ziano. Per voi non è gran che. 

Oppure siete solo, con va
ghe avventure femminili che 
vi lasciano sempre amareggia
to, poiché per le donne valete 
non tanto, molto meno che per 
il tribunale. In questo caso la 
vostra vita materiale è certa
mente regolata da una gover
nante, signora Jones, o Smith, 
o altro, vedova, robusta e ri
spettabile, che vi sgrida per i 
rari falli e trascorsi. 

Ebbene, comunque voi siate, 
giudice Ryan, vi mettete oggi 
contro il mondo intero. Avete 
fissato per il 15 gennaio 1953 
l'esecuzione di Julius ed Ethel 
Rosenberg, è stato ' respinto 
ogni e qualsiasi rinvio, e cer
to in questo barbarico rifiuto 
voi ci siete per qualche cosa. 

11 mondo intero protesta 
contro questo delitto ratificato 
dallu legge, uno dei più or
rendi delitti che si possano 
immaginare, perchè Julius ed 
Ethel Rosenberg sono inno
centi. Eppure, giudice Ryan, 
quando studiavate da giovane 
i volumi di diritto, eravate in 
buona fede. Quel che era giu
sto e quel che era ingiusto, 
cioè questa grande cosu della 
giustizia, voi l'avete riflettuta 
a lungo, con serietà, con se
verità. Il giorno della laurea 
giuraste a voi stesso chcruai , 
coscientemente, vi sareste re
so colpevole di una offesa a 
quplla giustizia a cui consa
craste la vita dal giorno elio, 
sui quaderni di scuola, aveste 
modo di scrivere: < studente 
di legge ». 

Ma la giustizia la dimenti
cate oggi, con i decreti con
tro i coniugi Rosenberg; ave
te fallito, abdicato, rinunciato, 
j»ur cosciente, al vostro dove
re di giudice. Cosciente? Non 
h«». C'è una forma di psicosi 
in America, che travolge tut
to, fa veder cose da pazzi, CO
MI da disperati, e voi ci siete 
caduto. Non siete più giudice 
investito da una autorità, le
gato da un giuramento, ma un 
ometto qualsiasi a cui hanno 
detto che Julius ed Ethel Ro
senberg appartenevano al mo
vimento progressivo. E allora 
al diavolo i tomi di diritto, 
digeriti in gioventù, al diavo
lo la moralità della carriera. 
l'autorità di una vita integer
rima. Paura, paura, e non sa
pete di che. Avete paura di 
Julius ed Ethel Rosenberg, che 
nulla di male hanno fatto. 
Studiavano insieme — chimi
ca, fisica — un vincolo più 
sfretto per la felicità coniu
gale. come se non basta>«ero 
i due bambini e l'amore. Una 
casa tranquilla, in letizia. Sc-
nonchè Julius ed Ethel capi
vano che cosa è l'avvenire del 
popolo, anche di quel popolo 
americano che sta tanfo bene 
— si dice —. Lo dicono i mag
giorenti, un pugno di miliar
dari che pure laggiù spera ed 
impera, e la speranza è di du
rare quanto la vita per non 
cadere in guai. Misera speran
za, che ormai sono tutti vec
chi o quasi, e i dollari nella 
tomba non sì prendono, e co
munque al cader della morte 
perdono di importanza. 

Hanno invece importanza 
per i vivi, per i-poveri, e tut
ta la letteratura americana 
suona su questo tasto. Heming
way. Dos Pa<sos. Fanlkncr, 
.Steìnbeck. Caldwell. Fast, fan
no da testimoni coi loro libri 
che anche in America c'è chi 
muore di fame. < Letteratu
ra >. dite voi, non M> ^e con 
disdegno o con ironia, giudi
ce Ryan. forse senza rendervi 
conto che proprio gli scritto
ri con i loro romanzi mettono 
a punto il livello di vita di 
un popolo. 

Voi che forsr gli >crittori 
non leggete, giudice Rvan. non 
vi siete mai posto il problema 
di tanti che, sì. anche nella 
felice America muoiono di fa
me. Ma Julius ed Ethel Ro-
-enlK'rg »en*irono ouesto pro
blema, pur essendo e.-»' con
tenti. una famiglia m i non 
mancava niente. Non si cul
larono nella loro gioia, volle
ro capire, aiutare coloro che 
ti trovavano ad aver bisogno 
di tutto, anche nella cosidètta 
prospera America. Vi furono 
•egnalati. giudice Ryan, per 
quota rmrrit.i attività. Vi ca
scarono sotto le mani con una 

vaga accusa. Paura» paura, 
giudice Ryan, delle nuove 
grandi parole del popolo: ave
ste paura. E condannaste i 
coniugi Rosenberg alla sedia 
elettrica. 

Che pena, tanto voi che li 
fate morire quanto loro al ci
glio della morte; anzi più voi 
che vi prendete l'enorme re
sponsabilità di uccidere gente 
che non ha colpa provata. Lo 
so come pensate: * Finché ci 
sotio io questi li ammazzo, che 
domani potrebbero dar filo da 
torcere con le loro idee. Io li 
uinmazzo perchè sono comu
nisti, e sou ben lieto di po
terli prendere per spie >. Pau
ra, paura, giudice Rvnu: e vi 
dimenticate della lunga inte
grità da magistrato. < Meglio 
assolvere dieci colpevoli che 
condannare soltanto uno che 
non abbia fatto nulla >, certo 
pensaste così una volta, quan
do eravate giovane, magro e 
sano. Oggi siete preso come 
in una tromba d'aria, il ter
rore che vi hanno messo ad
dosso non vi fa capir più 
niente. 

State attento, giudice Ryan: 
se la corrente ad alta tensio
ne distruggerà i cervelli di 
Julius ed Ethel Rosenberg — 
cervelli dotti, coltivati, produ
centi — se porterete a termi
ne questo lavoro della paura. 

ricordatevi che forse non po
trete più ridere in famiglia 
coi vostri grossi e bianchi den
ti, *e pur avete famiglia; o 
stare in pace da solo nell'or
dinata abitazione dove coman
da la matura governante si
gnora Smith o Jones. Ammes
so che in voi ci sia l'uomo di 
cultura e di coscienza, vi sta
te scompigliando la # vita. Il 
mondo intero saprà il vostro 
nome, chiederà conto del vo
stro operaio, tutti vi guarde
ranno le mani sporche di san
gue anche se la sedia elettri
ca sungue non dà. Vi state 
pure rovinando la carriera, 6e 
non subito, un giorno o l'altro, 
poiché in un giudice occorre 
almeno un minime di impar
zialità, e le cose cattive viene 
il momento che si pagano. Voi 
eravate su un alto seggio, e 
vi si diceva Vostro Onore. Ma 
avete tradito il mandato rice
vuto dal popolo, e state con
tro la volontà di uomini di 
tutta la terra, che chiedono da 
voi un atto di dovere, esigono 
per quanto vi riguarda una 
opera di giustizia. Davvero 
non vorrei essere nei vostri 
panni, giudice Ryan, non so 
come possiate caricarvi sulle 
spalle questo immenso peso: 
mandare a morte per paura 
Julius ed Ethel Rosenberg, in
nocenti. 

TACCUINO DELLA BATTAGLIA OOMTRO LA LEGttK-TRUFFA ) 

Prime lezióni a Montecitorio 
r padrelombàrdi di maggioranza per 

l4i "gente d'ordine,, invoca l'intervento della truppa - Polizia e politica nei lapsus di 
Saragat - L'avvocaticchio di Sceiba - Togni e le brntte ligure - Insegnamenti della storia 

Lucia Bosé sta terminando 
di girare « La signora senza 
camelie» sotto la regia di 

« Ordine » e disordine 
Da alcuni giorni è in corso a 

Montecitorio la battaglia parla» 
mentare più importante che la 

.recente cronaca del Parlamento 
| italiano ricordi. Si tratta della 
discussione sull'ormai celebre 
quanto famigerata legge eletto
rale Sceiba. La legge famosa in 
base alla quale U democrazia è 
quella cosa per cui se voti per la 
D.C. il tuo voto vale «due», 
te invece voti per l'Opposizione, 
U tuo voto vale « meta ». 

E' una battaglia « grande », si 
è detto. L'aggettivo non è spro
porzionato. Figuratevi che c'è 
gente che questa battaglia vor
rebbe combatterla non già con 
gli argomenti ma addirittura 
con la cavallerìa, l'artiglieria, i 
« bazooka » e i colonnelli dei 
carabinieri. Gente come Padre 
Lombardi o come Maratea o co
me i direttori del Popolo dì Ro
tti* non manca mai. E' la cosìdet-Michelangelo Antonioni 
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SI RINNOVA LA TRAGEDIA DEL POLESINE 

I l mare è arri vaio 
nella piazza di Rosolina 

Un argine distrutto dalVitnpeto dette acque non e stato mai rico
struito - La chiavica e l'ex sindaco democristiano - Mezzi di fortuna 

ta « gente d'ordine », beneducata, 
timorata di Dio e dell'Autorità, 
ossequiente alle leggi. E* la stes
sa « gente d'ordine » che nel 1899 
strinse attorno a quel fiorellino 
di democratico ch'era il generale 
Pelloux, invocando stato d'asse
dio, soppressione della stampa 
d'opposizione, galera per i de
putati socialisti e liberali ecc. 
ecc., per « rimettere l'ordine nel 
Paese ». 

Questa mala pianta di coloro 
che sognano l'« ordine dei cimi
teri » non è ancora estinta. Nel 
1S99 furono battuti: settanta
cinque deputati d'opposizione, (e 
tra essi oltre a Costa, Turati ecc. 
c'erano anche Giolitti, Zanardel-
lì, Fortunato, Baccarini ed altri 
non certo sospetti né di « anar
chismo » né di « estremismo ») 
lì fronteggiarono per un anno in
tiero, con l'« ostruzionismo ». Pa
rola mortale, oggi, che i Padri 
Lombardi, i Togni ed altri fiori 
scagliano all'aria come morta
retti, come epiteti ingiuriosi con» 
tro l'Opposizione. E pensare che 
l'« ostruzionismo» nacque in In
ghilterra, la cosidètta * culla > 
dei Parlamenti. L'irlandese Par-
nell per tre anni («877-80) ten
ne a bada il governo di Sua 
Maestà britannica e attiro l'at
tenzione di tutto il mondo civile 
sulla questione irlandese. Anche 
allora, nel 1877 in Inghilterra, 
•"' 1899 in Italia, ci fu chi «in 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ROSOLINA, 9. — La cam
pagna che si allafga ai due la
ti della ferrovia Rouigo-
Chioggia è cosparsa di larghe 
chiazze fangose, fossi sbrec
ciati. da arginetti monchi, 
da profondi crateri. Sono 
le impronte che il Po si 
è lasciato alle spalle rien
trando nel suo alveo, dopo 
la paurosa alluvione dcH'an-
no scorso: e anche là dove la 

ni di operai e di militari con 
gli alti stivali di gomma ros-
sa. di donne con pesanti eart* 
chi di biancheria stille spal
le, di barche e di barconi che 
fanno la spola tra la piazza e 
i casolari isolati. Sono le stes* 
se scene dell'anno scorso, le 
stesse miserie, le stesse tri
stezze. 

Su chi ricade la colpa d\ 
tutto attesto? Sul vento e sul 
mare, diamine, sulla furia 
degli elementi — dicono te 

ne venne preso in considera 
eione un altro, in cu{ l'argine 
appariva- con. ttfuto di chiavi
ca. Frattanto il tempo pa* 
sana e al sole dell'estate si 
succedevano t 7/1 esi e le piog 
gerelle dell'autunno. 

«li alberelli 
Finalmente la S1LEA si mi

se all'opera con l'impegno di 
terminare l'vmpresa entro 90 
giorni. Senonchè, a dispetto 

nel 
nome dell'ordine » chiese la te 
sta degli * ostruzionisti », delle 
minoranze in lotta. Ma in en
trambi i casi sull'« ordine dei ci
miteri e delle galere » prevalse 
il «disordine» della libertà, del* 

parole. Vorrebbe dire: 
problema politico »,- e 
invéce: « è un problema polizie 
sco ». E giacché ci si trova insi
ste e chiede «misure di forza» 
contro gK « ostruzionisti ». 

Vero e che Gonella è vivo 
mentre Andrea Costa e morto: e, 

* è un dicamentc è legge come il re di 
gli esce coppe è re! Ha impiegato mol-

to^ più tempo, Pon. Tesauro, a 
spiegare perchè egli si dichiara 
onorato di essere stato un gerar-
cone fascista che sputava sopra 
ai « ludi cartacei » delle elezioni 
e all'* aula sorda e grigia » 4l 

Montecitorio. 

Costituzione e Bettioì 

drammatico aspetto n uovi allagamenti Polesine 

coraggiosa fatica dell'uomo é 
riuscita a cancellare i segni 
del disastro, i campi, le aie, 
le case, pare conservino quel 
tenero e gracile pallore della 
pelle che ricopre le ferite ap
pena rimarginate. E molte 

autorità —. E i giornalisti de
voti alta causa governativa 
rivestono il concetto di im
magini più fantasiose, e par* 
lana di e Eolo impazzito » di 
«giganti furenti)» di « o s c u 
re deità marine » e maledico 

centinaia di case attendono di no il « perfido destino che si 
rivedere la luce, e molte mi
gliaia di profughi attendono il 
ritorno. 

L'ultimo capitolo di questa 
tragica avventura non era. an
cora chiuso e già se ne è aper
to uno nuovo. 

Questa volta, come è noto, 
i guai peggiori sono toccati a 
Rosolina, un paese di cui le 
cronache del novembre scor
so non ebbero quasi tempo di 
interessarsi, prese com'erano 

accanisce contro la gente pò 
lesana ». 

Restituiamo i giganti al 
cielo delle /avole , il destino 
alle fumisterie delle chiro
manti, e guardiamo le cose 
come sono, nella loro scon
certante realtà. 

L'anno scorso, per favorir* 
il deflusso verso la spiaggia 
delle onde in piena, venne 
distrutto un lungo tratto del
l'argine che corre a nord-est 

ri furono condotti con enorme 
lentezza e s e m a una attrez
zatura adeguata per la pre 
parazione del « cavedont ». 

Ad esempio la ditta utiliz
zò vn solo « battipalo »; e la 
settimana scorsa forse per 
mancanza di fondi, forse per 
mancanza di mezzi gli appal
tatori licenziarono 18 dei 34 
operai assunti, cosicché sul
l'argine non restarono che 10 
uomini e quel ^battipalo» so

litario. Poi è venuta la bora 
e il mare ha incontrato assai 
poca fatica a travolgere l'esi
le scheletro della « palancola 
ta » e a sbriciolar? il « cove
rtone » incompiuto. 

Questi sono i fatti. 1 letto* 
ri giudicheranno se la colpa 
è soltanto del mare. 

Il governo, distratto da al
tre preoccupazioni, nonostan
te gli appelli e i richiami 
giunti da molte parti fin dal' 

del già grave ritardo, i favo-il 'anno scorso, si è lasciato 
sorprendere impreparato dal
l'alluvione e da allora fino ad 
oggi ha rivelato tutta la sua 
smisurata incapacità di risol
vere problemi che avrebbe
ro richiesto larghezza di ve-ì 
dute, fermezza e amore per 
il popolo. 

Dove /inisce l'incapacità 
degli organi governativi cen
trali e periferici cominciano 
l'interesse di casta e la de
magogia, che hanno sempre 
un'influenza determinante in 
ogni atto della D.C. 

E" assurdo allestire cantieri 
dì lavoro, come si è fatto a 
Rosolina, per piantare albe
relli sulle dune prima di aver 
rimesso in ordine quel siste
ma di difese idrauliche a cui 
è legata la vita del Polesine. 

E' dilettantesco affidare la
vori ai primi venuti, con la 
sola preoccupazione di ridur
re le spese all'osso, senza 
preoccuparsi di stabilire f i
no a che punto gli appaltato
ri sono in grado di mantenere 
fede agli impegni. Ed è diso
nesto dichiarare al Paese che 
nel Polesine si sono compiu
te « opere ciclopiche * quando 
a due passi da Rosolina si l a 
scia che le popolazioni prov
vedano da sole, con mezzi di 
fortuna, a tamponare le falle 
aperte sugli argini del Po di 
Brondolo. 

Salvo che i propagandisti 
clericali non considerino que
sta del Delta opera da ciclo
pi soltanto perchè, come t g i
ganti di cui favoleggia Omero, 
appaiono orbi e di cosi scarsa 
intelligenza. 

GUIDO NOZZOLI 

Tesauro 

come si dice, vale più un asino 
vivo che un dottore morto. Ma 
se fossero vivi oggi Turati e Co 
sta, gli « ostruzionisti » del '99, 
dove avrebbero dovuto nascon
dere il suo volto, scettico ma 
servizievole, l'on. Giuseppe? Lo 
proponiamo, a Mons. Montini 
perchè lo nomini « cameriere so
prannumerario ». Non si sentiri 
più tanto solo. 

/ 7 minati di Tesauro 
E giacche abbiamo toccato il 

tasto dei mediocri fascisti venia
mo un po' a parlare di questo 
onorevole Tesauro, uno dei tri
sti eroi di questa disonorevole 
faccenda ch'c la legge Sceiba. 
L'on. Tesauro, giorni fa, mentre 
parlava Togliatti, era di color 
verdastro. Un colore che non gli 
si addice, lui così austero, ch'io 
maio di grigio. Togliatti lo ave
va nominato un paio di volte; 
non perchè Tesauro sia una per
sona importante, ma perche è 

Padre Lombardi 

l'indipendenza, della dignità na
zionale. 

E anche questa volta l'ultima 
parola su questa battaglia spet
terà a chi va avanti. Oggi tutto 
il Paese guarda a ciò che avvie
ne a Montecitorio. Cerchino di 
guardare al Paese gli « uomini 
d'ordine » di Montecitorio: ma 
per carità lascino a casa gli oc
chiali di Padre Lombardi. Po
trebbero finire per dar la testa 
contro un muro. 

// servizievole Giuseppe 
Ma basta, tutto sommato, con 

(mesto Padre Lombardi. Chi è 
in fondo? Un povero e scassatisi 
simo microfono- che fa un sacco 
di rumori. Figurarsi che tempo 
fa lo stesso on. Giuseppe Sara-
gat, scetticamente, lo definì « un 
mediocre fascista ». 

Oggi però l'on. Saragat si ve
de togliere di bocca la parola da 
questo « mediocre fascista » che 
dice le stesse cose. Triste para
bola di un uomo politico. Par
tito con lo scrivere ineffabili sag
gi sull'« Umanesimo marxista » 
ecco ora che l'on. Saragat, dopo 
troppo lungo commercio con 
l'on. Sceiba, si trova addirittura 
a confondere il significato delle 

interessante notare il tócco di fi 
nezza che il governo ha dimo
strato nel mettere proprio Iu 
come relatore di una legge quale 
quella Sceiba. E' una legge fa
scista? Sì. Ebbene, ci vuole un 
relatore adeguato: e, tra i tanti, 
la scelta è caduta su uno dei più 
adeguati, l'on. Tesauro, noto gè 
rarca di Salerno, venditore a 
fascismo — come ha ricordato 
Togliatti — di quel po' di acien-
za giuridica che aveva male im
parato all'Università. Poco pri
ma Togliatti aveva rammentato 
la luce viva, intatta, che emana
va dalla figura di Orlando. Il 
contrasto tra i due nomi stridet
te in modo tale che gli stessi 
d.c. voltarono il capo dall'altra 
parte per la vergogna. Orlando 
e Tesauro. Come dire Alessan
dro Magno e Graziani. Tutti e 
due generali: ma l'uno sulle ci
me, l'altro nelle fogne. Il povero 
Tesauro si sarebbe sotterrato 
dalla vergogna. Ma sapete co
m'è: il fatto d'essere « uno del
la maggioranza » può dare co
raggio anche a chi e nelle sue 
condizioni. E allora ha tentato 
di interrompere, barbugliando 
non si sa bene che cosa. Ma or
mai era andata. Togliatti sì li-
berò dei suoi barbugliamenti con 
un gesto, « continuò. Povero Te-
tauro! una specie di « avvocatic
eli io » di Sceiba. 

Dicono- che la sua relazione 
orale, in sede d'i commissione, 
sia durata esattamente sette mi
nuti. Sette minuti per illustrare 
•na legge che trasforma la Co
stituzione, che crea un voto che 

O voi che mai avete messo 
piede in Montecitorio e che for
se pensate sia vero ciò che il 
Popolo o il Messaggero scrivono: 
che cioè 11 vi sia una « minoran
za ostinata » e una « maggioran
za illuminata»! Volete sapere 
com'è andata la questione della 
proposta avanzata da Ncnni, 
sulla precedenza da dare alla 
votazione sulle Leggi Costituzio
nali, prima della discussione sul
la legge elettorale? State a sen
tire. 

Voi sapete l'importanza delle 
• Leggi Costituzionali»: come 
dice la parola sono quelle leggi 
«he integrano la Costituzione. 
Senza di quelle, a rigore, non 
c'è legalità. Uno' Stato con una 
Costituzione ma senza Leggi Co
stituzionali è come una grande 
e lunga strada senza cartelli stra
dali. La strada c'è, a tu puoi 
camminarci: ma non sai neppure 
dove vai. Puoi anche finire nel 
fosso, puoi finire a Firenze in
vece che a Milano, perchè la 
strada è senza controllo e tu non 
hai una legge del traffico che U 
mantenga sulla giusta via, che 
ti dica * no, di qui non puoi an
dare », che ti avverta « bada che 
lì c'è una curva pericolosa ». Sei 
nelle mani del primo farabutto 
che ti dica: * Vieni con me che 
vai bene ».- e poi invece che a 
Milano o a Firenze ti trovi in 
un boschetto e quello ti ruba 
U portafoglio. Uno Stato senza 
leggi costituzionali è cosi: una 
gran via senza controlli, alla 
mercè dei pirati della strada. 

Ebbene, sono anni e anni che 
ti dice che queste leggi costitu
zionali (Il Consiglio superiore 
della Magistratura, la Corte Co
stituzionale, il « referendum » ed 
altre) debbono esser fatte. Chi 
può sostenere 11 contrario? E 
pure non si fanno. Eppure 

che la «maggioranza illuminata» 
abbia fatto? Oltre ai soliti sog> 

f;higni, h? dato la parola al-
'on. Bettiol. E qui mi potrei fer

mare, perchè anche chi non met
te piede a Montecitorio sa chi 
l'on. Bettiol non dice altro che 
« no » o « si » a seconda di quan
to gli ordina il capo Gonella. E 
stavolta ha cominciato la sua 
risposta cosi: 

BETTIOL. Noi (brusio iti tut
ti i settori) N o e poi no! No, 
onorevole Nenni.# Lei ha torto! 
Le leggi costituzionali non sono 
affatto urgenti. In questi cinque 
anni una maggioranza come la 
nostra avrebbe potuto trasforma
re la nostra democrazia in un 
regimo autoritario. Invece no! 
A che servono dunque le leggi 
quando c'è una maggioranza di 
bravi e democratici ragazzoni co
me questi qui della maggioranza? 
A niente. Ci pensiamo noi a non 
farvi smarrire la strada. Noi ti
reremo dritto. Comunque sap
piate che Roma non è Praga! 
(Clamori altissimi dì approvazio
ne da parte dei bravi e costitu
zionali deputati di maggioranza). 
Ciò detto l'on. Bettiol sedet
te, avendo dato prova, come si 
vede, di essere veramente degno 
di presiedere il gruppo parla
mentare di maggioranza. 

Togni, U « piffero » 
L'ex ministro Togni ha fatto, 

come suol dirsi, una vera figura 

E 

Tojnt 

maggioranza non le vuole. Le ri» 
manda, le sabota, le detesta. Eb
bene, l'altro ieri Nenni propose: 
facciamo domani stesso la vota
zione sui progetti di legge co
stituzionali: io prendo impegno 
a nome dell'Opposizione che noi 
non faremo obiezioni a come so
no formulate. Le accetteremo co
si come sorto, con gli emenda
menti che vi hanno apportato, 
al Senato, gli stessi democristia
ni: siete d'accordo o no? Vi ri
peto che l'Opposizione non farà 
obiezioni. Non perderemo tempo 
e le potremo votare in una sola 
seduta. Ne prendo formale im
pegno a nome dell'Opposizione, 
davanti alla Camera. 

L* proposta, come si vede, era 
vaia per due e un voto che vale Ichiara, semplice, accettabile da 
per uno: una legge che giuri I chiunque. Ebbene cosa credete 

Adria, Polesella, Cavarzere, 
Frassinelle, dove il grande fiu
me aveva vibrato * «uol colpi 
più duri. 

Il breve tratto di strada eh* 
conduce dallo stazione alla 
piazza è ancora asciutto, e le 
gelide raffiche di vento sol
levano mulinelli di sabbia 
che pungono il viso come mi
riadi di spilli. Ma la piazza 
è completamente allagata e 
gli scalini del Municipio so* 
no lambiti dall'acqua della 
laguna. Con l'acqua salsa so* 
no arrivati, a piccoli stormi, I 
gabbiani che passano e ripas
sano con volo lento e volubi
le sui tetti delle case e scen
dono tra i filari degli alberi 
sfiorando quel mare grigio, 
increspato dalla tramontana. 

MA* Mfw»e weene 
Davanti al Municipio so

stano gli atitocarri e gli anfi-
\bi della polizia con le ruote 
immerse fino ai mozzi. 

' Nell'atrio sono affastellate 
• balle di paglia e tutto l'edifi
cio pare impregnato di quel
l'odore aspro di vecchia ca
serma. Selle aule della scuo* 

j Io e nel teatro alcune decine 
di sfollati confondono i loro 

I cenci in un'aria greve di / u -
ì mo. «editti (tornito a gomito 
• siili- brande, mordendo degli 
js/ifatini di pane raffermo. 
I Tutt'intorno è un andirivi*» 

dalle vicende dì Occhiobel lo /del paese, lunga la valle da 
pesca, a protezione delle 
campagne appoderate. Quan
do le terre riemersero dal la
go alluvionale, era logico che 
si fosse provveduto a una im
mediata riparazione di questo 
argine. Invece si lasciarono 
passare ì mesi senza far nul
la, e in giugno, allorché i di
soccupati improvvisarono una 
manifestazione di protesta 
per sollecitare l'inizio dei la
vori, la polizia picchiò a man 
salva i dimostranti senza ri
sparmiare — sia detto per in
ciso — neppure le donne e 
i bambini. 

In seguito il Ministero del 
Lavori Pubblici apri un'asta 
per l'appalto della costruzio
ne, e la gara fu vinta dallo 
ditta SILEA, sulla cui effi
cienza tecnica già allora si 
fecero molte osservazioni. 

Nel progetto del nuovo ar
gine non era prevista l'aper
tura di una chiavica che as
sicurasse il passaggio del
l'acqua salita dalla laguna al
la e ral le ». e pare che il conte 
Vianello, ex-s indaco DC di 
Rosolina, nonché proprietario 
della «- valle », se non come 
sindaco, come rallicultore, 
fosse assai poco soddisfatto 
della soluzione. 

Non saremo tanto maliziosi 
da pensare che il conte c'en
tri per qualche verso,- m e il 
progetto si arenò, e in seguito 

ANCHE LA SECONDA SPEDIZIONE SVIZZERA SULLA VIA DEL RITORNO 

Perchè sono falliti gli assalti all'Everest 
Le ultime notizie dal Nepal - Difficoltà di comunicazione - Un nuovo passo è stato compiuto 

Le ultime notizie giunte dal 200 metri dalla vetta dellTSve-
lontano Nepal affermano che la resi. 
vetta dell'Everest, il gigante j Notizie esatte sull'esito della 
che si erge a quasi 9000 metri nuova spedizione non sono an-
superando tutte le montagne t cora arrivate e la lentezza del-
del mondo, ha battuto una voi-1 le comunicazioni tra la zona 

.! ta ancora i suoi assalitori ed è j di operazione sul ghiacciaio 
rimasta inviolata. iKhumbu e il resto del mondo 

La spedizione svizzera c a - | è tanto grande da mettere ve 
leggiata dal dottor Chevalley e ! ramente a dura prova i nervi 
composta da Raymond Lam-jdi chi è ansioso dì sapere qual-
bert. Jean Buzio. Gustave cosa di fondato. 
Gross. Ernest Reiss, Arthur 
SpòneL quasi tutte guide pro
vate, è stata dotata dei più 
ampi mezzi per poter affronta
re con possibilità di successo lai 
^ grande avventura -. Centinaia 
di coohes e di sherpa* (porta
tori himalaiani) si «sono avvi
cendati per trasportare a spal
la tonnellate di materiali dalla 
pianura nepalese fino ai campi 
alti destinati all'attacco della 
montagna. 

Le migliori guide dell"Hima-
laia sono state ingaggiate al 
servizio della spedizione; tra 
esse il sirdar (capo xherpas) 
Pothia Tensing, uomo ormai 
esperto di salite superiori agli 

La ragione principale, anzi 
Tunica ragione dell'enorme len
tezza delle comunicazioni, è 
è dovuta al terreno su cui si 
svolgono le operazioni d'attac
co alla vetta più alta del mon
do. Le notizie devono percor
rere gli impervi sentieri del 
Nepal trasportate da autentici 
messi del tempo che fu, i qua
li. a piedi, scendono tra i cre
pacci del ghiacciaio Khumbu 
fino a Nanche Bazar, ultima 
località abitata, e di qua, sca
valcando passi montani altissi
mi, raggiungono con una mar
cia di oltre dieci giorni Kat 
mandu, la capitale del Nepal, 
di dove, finalmente, le notizie 

8000 metri, che durante la spe- ì prendono la via dell etere per 
dizione svizzera, attuata nel-' la Svizzera. 
l'aprile scorso, insieme con] Risalire la immensa cascata 
Lambert, si spinse fin quasi « id i ghiaccio, «Ice Fall», pareva 

impossibile e questo era per
fino il parere di quella vecchia 
volpe dell'Himalaia che è l'in
glese Tilman, il quale avqya 

pongono un tale logorio al fi 
sico che anche la minima di
sattenzione può portare a spa 
ventose catastrofi, come quella 

compiuto nel 1950 una delle sue del Nanga Parbat dove trova-
esplorazioni nella zona. Ma la 
spedizione inglese, capeggiata 
da Shipton. tentò ugualmente 
di forzare il Khumbu per rag
giungere il West Cwm, la con
ca glaciale su cui incombono le 
formidabili pareti dell'Everest, 
del Lhotse e del Nuptse. e che 
apre la via al Colle Sud. 

Dopo numerose ricognizioni e 
alcuni tentativi, finalmente gli 
inglesi raggiunsero la parte su
periore del Khumbu. Il tenta
tivo inglese si limitò al Cwm 
occidentale per il sopraggiun
gere del monsone che costrinse 
ad una rapida ritirata. 

La via del Colle Sud, che si 
eleva mille metri sopra II Cwm, 
è stata aperta dagli svizzeri in 
aprile. Le difficolta e i pericoli 
per raggiungere il Colle che 
con I suol 7900 metri è i l passo 
più alto del mondo, posto tra 
l'Everest di 8940 metri e il 
Lhotse di 8501, hanno richiesto 
alla spedizione elvetica i mag
giori sforzi e la massima pru
denza 

Le ascensioni himalaiaae int

rono la morte numerosi tra 1 
migliori alpinisti tedeschi e pa
recchi sherpa*. Le descrizioni 
di coloro che hanno vissuto le 
terribili giornate a oltre 8000 
metri danno un quadro terri
ficante dei sacrifici immensi a 
cui si sottopongono gli uomini 
per raggiungere la vittoria. 

Un uomo della tempra del
l'indù Tensing al suo ritorno 
dal tentativo che lo portò a 
8600 metri doveva esaere let
teralmente sorretto per arriva
re al campo 5 sotto il Colle 
Sud; Lambert, la dura guida 
delle Alpi, che — nonostante 
abbia avuto amputate tut
te le dita dei piedi in se
guito a un congelamento subito 
durante una drammatica tra
versata delle Aiguilles du Dia-
ble sul Bianco — è ritenuto uno 
del più forti e ostinati alpinisti 
della Confederazione elvetica, 
era ridotto ad ime straccio 1 
za volontà. Ecco in breve gli 
effetti delle salite superiori 
agli 8000 metri. 

E* la manriTìM di ossigeno. 

innanzitutto, che costringe i 
polmoni e il cuore a sforzi 
enormi, che asciuga la gola fa
cendo bruciar spasmodicamente 
il petto e che genera una stan
chezza quasi invincibile, poi v i 
è n freddo polare reso più acu
to dal vento impetuosissimo che 
spazza senza tregua le creste 
sollevando fumate di nevischio. 

Questi sono gli ostacoli che 
in aprile hanno respinto Ten
sing e Lambert e che ora han
no respinto i due (e pare che 
siano ancora Tensing e Lam
bert) che le voci dicono giunti 
a meno di 40 metri. 

da « piffero 1 
TOGNI (d.c, ex ministro) 

Chiedo la parola! 
PRESIDENTE (l'on. Leone, 

d.c.) No. Non ne ha affatto di
ritto. 

TOGNI (ex ministro) Io la 
voglio! 

PRESIDENTE. No. Non ne 
ha diritto. Si sieda. 

TOGNI (ex ministro) E io la 
voglio, la voglio, la voglio, (Ec 
citatissimo batte il pugno sulla 
| tavoletta, sacramenta sotto voce) 
|Ho diritto! 

PRESIDENTE. No . Lei non 
ha dhritto affatto di parlare. 

TOGNI E 1 SUOI DELLA 
« VESPA » (in coro, mugugnati' 
do) OOOhhhh» Arbitrio! 

PRESIDENTE. Insomma basta. 
TOGNI. (mogio si siede). 
Che era accaduto di tanto 

grave da costringere l'ex ministro 
a fare una simile figura di < pif
fero »? Era il « caso Lizzadri ». 
L'on. Lizzadri era stato espulso 
dall'aula per aver detto una fra
se ritenuta scortese dal Presiden
te. Poi, Interrotta, la seduta, l'in
cidente era stato composto. Solo 
il Togni (ex ministro) s'era op
posto. Aveva sostenuto che Liz
zadri doveva essere trattato non 
« con le buone » n u « con le cat
tive » chiamando in aula due* 
centocinquanta carabinieri con 
la tromba e un colonnello. Lo 
esigeva assolutamente: e fece 
perdere tempo (tre ore e mezza) 
opponendosi al Presidente e al 
suo stesso gruppo di maggioran
za, di cui rappresenta la punta 
più estrema, più arrabbiata, più 
« chiavicolare ». 

Ripresa la seduta e avendo an
nunciato il Presidente che l'onde 
Lizzadri poteva parlare per spie
gare la sua frase, l'on. Togni 
chiede la parola, dando inizio 
alla scena pietosa di cui so
pra. Cosa avrebbe mai detto 
quesro ex-ministro, se il Presi* 
dente non lo avesse messo a se
dere? Probabilmente non avreb
be detto nulla di nuovo. Avrebbe 
detto ciò che ha detto il Padre 
Lombardi. Avrebbe chiesto la 
corda e la galera per l'on. Liz
zadri. Avrebbe chiesto chissà 
quali « misure di forza » sarà-
gaitiane contro gli oppositori 
Ma è rimasto isolato facendo la 
figura del solito piffero di mon
tagna che andò per suonare e fu 
suonato. 

L'episodio Togni rimane però 
sxrave egualmente. Dimostra che 
la maggioranza non si contenta 
d'essere una palude ferma che in
sabbia; vuole addirittura strari
pare, una specie di alluvione 
parlamentare vorrebbe I*« uomo 
d'ordine » on. Tognì (ex mini
stro). Ma per questa volta gli 
: andata male. E siamo sicari, 
con licenza di Padre Lombardi, 
che sii andrà male anche in se
guirò. 

C'è poco da fare. E' andata 
sempre male a chi ha tentato di 
trasformare l'aula di Montecito
rio in un bivacco di manipoli. 
La storia, ormai. Io insegna. 

MATjmrZIO FEKKABA 

Una lettera dì Musetta 
sull'affare Rosenberg 
Caro Direttore. 

mi sorto tneTOTiotiato di non ve, 
«ter* a mio nome tra i firmatari 
de!Tapp<Uo per i contagi Roseti-
brrg. A questa gruma iniziativa 
ho aderito volentieri da tempo, 

che i Rosenberg rvur,,™,,,,» . . . . . ) , . . . conmnto cne t Rosenberg siano 
Comunque se anche questa «empKcemeirte vittime derrondata 

volta gli svizzeri non hanno [di fascismo che va jowimeroendo 
toccato l'agognata cima e se l la democrazia tn America. Vedo 
sono giunti là dove dicono l e c h * mancano altri nomi tra i ftr-
voci si tratta di un grande sue 
cesso che sfata la leggenda 
dell'invincibilità del «Tetto del 
mondo». Gli svizzeri ormai 
hanno dato il loro nome alla 
via del Colle Sud. 

La storia dell'Everest dimo
stra come ogni tentativo abbia 
segnato un progresso, dal primo 
assalto compiuto nel 1921 da 
Mallory, che raggiunse la quo
ta 7007 al Colle Nord, a quello 
attuale (8800 metri?). 

motori, eppure ei dorrebbero es
sere. Va in verità no» so te me 
ne debbo merariptiere: se cioè la 
dimenticanza sìa éoemtm a chi ho 
raccolto te firme o • coloro che 
in noesUi circosamav pure avreb
bero dotnsto ricontarsi 4et faeci* 
tmo e d*i nazismo. Ptasctatt e n o . 
risii u s r t w n e « U S A T I ta Pa
tria i)trtt0m*m ia I n n a f f i . Ma 
una Patria, «n Paone si salva solo 
eliminande cM ha aemmfiufo coi 
fatti a ha confermata cast le pro
pria parole ai oasere MU traaitore 
dei eoo popolo. 

Cordialmente 
CAiuoiiuscrrTA 
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• » IL GRANDE DISCORSO DI PALMIRO TOGLIATTI ALLA CAMERA 

del regimo parlamentare e costituzionale 
Violando la Costituzione le vecchie classi dirigenti danno la dimostrazione di quanto poco valgano per esse 
i principi liberali e democratici - Regime parlamentare e regime plebiscitario - &incostituzionalità della legge 

Pubblichiamo il testo 
integrale del discorso 
pronunciato dal com
pagno Palmiro Togliatti 
alia Camera nella sedti-
ta mattutina di lunedi. 

Non sfugge certamente a 
lei, signor Presidente, che, 
dopo le prime battute di Ieri, 
le quali, per 11 loro stesso 
carattere sospensivo, lascia, 
vano In certo modo in di
sparte la sostanza della leg
ge, tocca a me l'onore e il 
carico di essere il primo del 
deputati il quale interverrà 
per dibattere la sostanza 
della legge stessa, in rappor
to. naturalmente, per ciò che 
mi riguarda, alla sostanza 
del nostro ordinamento costi
tuzionale. E voi non stupi
rete, onorevoli colleghi, se vi 
dico che In questa situazione 
e in questo momento vi è in 
me uno stato d'animo parti
colare, quasi del navigante 
che primo mette sé « per l'al
to mare aperto », e gli hanno 
detto che questo mure potrà 
essere tempestoso, e sa che 
molto probabilmente lo sarà. 

Conosciamo esattamente la 
gravità della situazione crea
ta dalla presentazione di que
sta legge che dovrebbe radi
calmente modificare il nostro 
sistema elettorale; particolar
mente, però, ci colpisce la 
gravità — e direi anche la 
eccezionalità — del modo 
còme la discussione stessa è 
stata impostata. condotta 
nelle sue fasK preliminari, in 
trattative fra i dirigenti di 
alcuni partiti politici e, quin
di, non davanti «1 Parlamen
to, e poi, in seguito, nella 
Commissione parlamentare 
chiamata all'esame dei dise-

-gnl di legge di questo con
tenuto. 

Profonda amarezza 
Riflettendo a queste cose, 

non possiamo sfuggire a un 
senso di profonda amarezza. 
L'amarezza deriva dal fatto 
che non possiamo non ricor
dare che non sono passati più 
di cinque o sei anni da quan
do esisteva nel nostro paese 
un'atmosfera di convivenza 
e, entro certi limiti, anche 
di collaborazione politica, la 
quale aveva consentito alla 
grande maggioranza del pò. 
nolo italiano di concepire 
una speranza: la speranza 
che, sul binario tracciato 
dalla Costituzione, che allora 
venne approvata a grande 
maggioranza, si sarebbe po
tuto fare molto cammino 
senza che si giungesse di 
nuovo a situazioni esasperate 
di palese prepotenza da un 
lato, di consapevole oppres
sione dall'altro. 

Sotto all'amarezza, però. 1B 
nostra mente comprende e la 
nostra volontà è chiara. 
Comprendiamo quello di cui 
si tratta. Questa legge è il 
primo atto di natura legisla 
Uva col quale si tende a sov
vertire Il nostro ordinamento 
costituzionale. E' un fatto 
che seguendo il binario e 
dentro i linciti tracciati dal
la Costituzione repubblicana, 
pur avendo dato le prime 
elezioni repubblicane la mag
gioranza assoluta del Parla
mento a un deterpiinato par
tito, nonostante questo le 
forze popolari sono cosi 
grandi che e stato ancora 
possibile al lavoratori di tut
te le categorie muoversi, or
ganizzarsi. combattere per i 
loro interessi e ideali, e ot
tenere successi determinati. 
esercitare, quindi, una deter
minata influenza sugli indi
rizzi della politica nazionale 
Cosi è stato anche «possibile 
ai cittadini, nonostante la 
contraria volontà e azione 

vorrebbe consolidare domani. 
Occorre che il paese, coscien
te di questo, sia messo in 
grado di schierarsi con le 
proprie forze liberali e de
mocratiche, con le proprie 
forze socialiste, con le pro
prie forze di progresso a di
fesa del proprio ordinamento 
costituzionale democratico e 
repubblicano. 

Quindi, il nostro desiderio 
è che il dibattito, anche se 
inevitabilmente non potrà 
non essere in qualche mo
mento vivace, sia però am
pio, approfondito, non lasci 
nell'ombra nessuno degli 
aspetti della questione che 
qui viene presentata e sulla 
quale siamo chiomati a deli
berare. 

Un dibattito simile, onore
voli colleghi, già avrebbe do
vuto aver luogo nella Com
missione. Ciò che è avvenuto 
nella I Commissione della 
nostra Assemblea, dibatten
dosi di questa legge, non ha 
precedenti se non fascisti 
nella nostra vita politica e 
••ostltuzionale. Ripeto: non ha 
precedenti se non fascisti. 

L'unico precedente è quel
lo della legge Acerbo, E non 
tocco ancora la sostanza; 
tocco soltanto U modo come 
«i è discusso. Quando venne 
presentata la legge Depretls 
ner la introduzione dello 
scrutinio di lista e l'allarga
mento del suffragio, la pre
sentazione fu della fine del 
maggio 1880, l'approvazione 
fu del mese di giugno 1881. 
La legge venne in Parlamen
to nel mese di dicembre 1880, 
dopo sette mesi della pre
sentazione. 

La legge Giolitti sull'allar
gamento del suffragio, sino a 
renderlo praticamente uni
versale. presentata nel giu
gno 1911, venne rinviata ali» 
discussione in aula nel mag
gio 1912. 

Sulla legge Nitti, che con
fermò il suffragio universale 
e introdusse lo scrutinio di 
Usta con rappresentanza pro
porzionale nel 1919. le di
scussioni incominciarono nel
l'aula nel novembre del 1918 
e nelle Commissioni si di
scusse dai marzo al lu
glio 1919. 

II solo precedente è dunque 
quello della legge Acerbo 
discussa in un numero di se
dute che non so nemmeno se 
fosse inferiore a quelle che 
sono state tenute dalla nostra 
prima Commissione per di
scutere la legge attuale. 

Una legge ecceziono/e 
E perchè, onorevole Presi

dente. faccio questa osserva
zione? Perchè l'eccezionalità 
del dibattito rivela l'eccezio
nalità del contenuto e la con
sapevolezza precisa, nel go
verno e In coloro che lo so
stengono. di questa eccezio
nalità. la quale deriva dal 
fatto che si tratta di une leg
ge che tocca e lede l'ordina
mento costituzionale dello 
Stato. Ci troviamo di fronte, 
cioè, a una legge eccezionale. 
Questa è la prima cosa di cui 
occorre che il paese si renda 
consapevole. E del resto voi 
stessi state compiendo atti 
tali che non avranno altro 
risultato che di rendere con
sapevole il naese dell'ecce
zionalità della misura che 
proponete. 

Qui mi si permetta dunque 

di esprimere ancora una vol
ta una vivace protesta per 11 
modo come nella Commis
sione il dibattito si è svolto, 
senza tra l'altro che gli op
positori della legge avessero 
la soddisfazione, — e non «i 
tratta di un piacere, ma di 
un diritto —, di ascoltare 
una spiegazione ragionata du 
parte del governo, dal pie-
sentatore di questa legge che 
è il Ministro dell'interno, 
del perchè questa legge vie
ne presentata e del perchè 
essa è costruita In questo 
modo. Mi permetta, signor 
Presidente, di levare ancora 
una volta uno protesta con
tro questo procedimento. MI 
permetta però anche, poiché 
sono giunto a questo punto. 
di levare da questa tribuna 
altra fiera protesta per i) 
modo, non degno, come in 
organi dell'opinione pubblica 
evidentemente ispirati (non 
posso infatti credere che un 
pubblicista di mente chiara 
e di animo sincero possa 
pensare cose siffatte) vlent 
condotta una sistematica 
campagna per gettare i'. di
scredito s u 1 Parlamento 
prendendo pretesto da inci
denti, sempre deplorevoli ma 
alle volte inevitabili e nes
suno dei quali finora ha as
sunto le gravità del fatto qui 
dentro avvenuto quando un 
deputato della maggioranza 
ruppe un osso dpi cranio a 
un altro deputato che lo 
aveva contraddetto. Si. sono 
avvenuti qui dentro inciden
ti, ed altri forse ne avver
ranno ancora, come semnrd 
ne avvengono nei parlamenti. 

Fanfara funebre 
Ma noi protestiamo con

tro il fatto che ogni tenta
tivo di dibattere una que
stione di fondo e .con serietà 
da parte della opposizione 
venga qualificato ostruzioni
smo e sabotaggio. In questo 
modo davvero si vilipendono 
I diritti della opposizione nel 
Parlamento e si vilipende H 
Parlamento stesso. Protesta 
mo contro il fatto che oggi 
si possa leggere su non so 
qual quotidiano che sarebbe
ro pronti 400 carabinieri agli 
ordini di un colonnello per 
venire, trombette in testa, a 
ristabilire l'ordine nell'As
semblea parlamentare. Prote
stiamo contro la menzognera 
asserzione che una minaccia 
simile sia stata fatta a noi 
ieri, quando si cercava il 
modo di liquidare l'incidente 
che tutti ricordano. Debbo 
dichiarare, ad onore della 
nostra Presidenza, che ieri 

auando quell'incidente venne 
lscusso e liquidato, mai 

venne fatto cenno alcuno a 
un fatto simile, al 400 cara 
binierl col colonnello e la 
trombettai Si è persino pub
blicato che prima di entrare 
qui ci saranno certi squilli 
di tromba. Non so. né vi è 
II ministro della guerra e 
quindi non posso domandar
gli quale fanfara si potrebbe 
in questo caso intonare tra 
le tante che conosce la ca
serma dei carabinieri. Non 
riesco a sfuggire, però, alla 
dolorosa impressione che gU 
squilli di quella fanfara suo
nerebbero come le note dells 
marcia funebre del Parla
mento e della libertà in Ita
lia. (Vivi applausi dall'estre
ma sinistra). 

Il vibrante monito 
di Camillo di Cavour 

Il modo della discussione 
dunque, fino ad oggi non è 
stato normale. E questo — 

del governo, di organizzarsi,ilo ripeto — già indica il fat-
agitarsi, manifestare e com- * — ' : *—"""- Ai f-""•" 
battere per la pace d'Italia. 
Tutto questo potè avvenire 
entro l'ambito della Costitu
zione repubblicana e dette a 
una gran parte del popolo 
certi vantaggi perchè i lavo
ratori poterono, ripeto, in 
questo modo, esercitare la 
loro influenza non solo nella 
difesa degli interessi loro 
immediati, ma nella asser
zione e difesa ragionata e 
forte di quello che ritengono 
essere l'interesse di tutto il 
paese. 

Questo non piace, questo 
non si vuole, e sappiamo an
che esattamente chi ispira le 
mosse che attualmente il go
verno Sta predisponendo P di 
cui la prima è la proposta 
di questa nuova legge elet
torale. 

Lo posto in giuoco 
Noi comprendiamo, dunque. 

• anche la nostra volontà, 
ripeto è chiara. Vogliamo 
prima di tutto che la sostan
za del problema cha aui m 
sta dibattendo risulti evi
dente, limpida a tutti i la
voratori e a tutti 1 cittadini. 
avversari, amici, nemici. Oc
corre che tutti sappiano che 
cosa secondo noi è in giuoco, 
di che cosa si tratta, affinchè 
il paese intiero possa, con 
piena coscienza delle proprie 
responsabilità e delle respon
sabilità che oggi incombono 
prima di tutto a noi. far 
fronte alla situazione che già 
ti tta creando oggi e che si 

to che ci troviamo di fronte 
a una legge eccezionale, di 
cui i proponenti stess! • 1 
partiti che - li sostengono 
sanno cha tende a modificare 
l'ordinamento fondamentale 
la Costituzione dello Stato 
Giunto - a questo punto ed 
entrando nel cuore della 
questione, credo non aver 
bisogno di riferire le nume
rose attestazioni dei più noti 
e grandi autori de] diritto 
costituzionale, i quali sotto
lineano il valore decisivo 
della legge elettorale per 
l'ordinamento costituzionale 
dello Stato. 

Cosa curiosa: persino nel . 
la relazione Casertano ali* 
legge Acerbo, si ricordavano 
due delle più famose asser-
z'on! in questo senso. ou»»"> 
del Montesquieu, quando as
seriva essere lo legge PÌPI-
torale « legge fondamentale » 
dello Stato costituzionale allo 
stesso modo che nella mo
narchia di diritto assoluto è 
legge fondamentale il dirt'.» 
di eredità e del Royer-Co!. 
lard quando asseriva essere 
ìa legge elettorale « una vera 
Costituzione ». 

Vi risparmio quindi le ci
tazioni concrete dei costitu
zionalisti i quali hanno af
fermato che fra le quesHon* 
costituzionali non ve ne è 
una tanto vitale per l'ordina
mento delle garanzie pubbli. 
che e che tocchi tanto da 
vicino la vita colitica di tut
to il pooolo. quanto la legge 
elettorale; hanno ribadito che 
l'elezione è il perno di tutto 

il sistema costituzionale; han
no confermato che nella ele
zione sta il germe di tutto 
ciò che è veramente costitu
zionale. che questa è la legsc 
matrice del libero popolo, 
che se tutte le leggi fossero 
buone e la legge elettorale 
pessima in quefpaese vi sa
rebbe agitazione, sventura. 
tirannide. Gian Domenico 
Romagnosi già aveva riassun
to più di un secolo fa (pre
stata attenzione a questo! 
questa posizione, affermando 
che la * teoria della elezlon* 
altro non è che la teoria del
la esistenza politica della 
costituzione *. e auindi che è 
* manifesto essere la materia 
delle elezioni l'oggetto il niù 
geloso che l'ordinamento del-
'o S*p»«» n>v*» c'aMi'rp * 

Elezioni e Costituzione 
A questo proposito, non 

esistono eccezioni nella dot
trina. ed evidente risulta, pei 
conseguenza, che quando il 
diritto elettorale venga radi
calmente modificato e la Co 
stituzione che viene posta ir, 
discussione e toccata. Quan
do poi si giunga a dimostrare 
che un detcrminato ordina
mento elettorale che si pro
pone è contrario a determi
nate norme fissate nella 
Costituzione, è la Costituzio
ne stessa che viene violata 
distrutta. Questo è II seconde 
ounto importante, che vennt 
in luce in discussioni parla
mentari parecchie volte, lo 
modo diretto e indiretto. 

Permettetemi di ricordar* 
uno di questi casi, particolar
mente interessante proprio 
oggi, per la natura Ideolo

gica della forza alia quale ci 
troviamo di fronte nella di
fesa della Costituzione re
pubblicana e alla quale ci si 
trovava di fronte anche al
lora. Mi riferisco alla situa
zione che si creò nel Parla
mento subalpino negli anni 
tanto difficili degli inizi di 
esistenza e funzionamento di 
un ordinamento costituziona
le in Italia, dopo il 1848 e 
il 1849. fino al 1854. Voi sa
pete perchè furono anni dif* 
ficili. Vi erano stati fatti 
gravi e prima di tutto una 
sconfitta terribilmente dolo
rosa. Dopo quella sconfitta, 
accentuata crasi la tendenza, 
da parte del ceto reazionario 
e dei gruppi politici clericali, 
a sopprimere il regime costi
tuzionale. Dati i precedenti, 
però, dato il modo come 
si erano messe le cose nel 
resto d'Italia, dato il giura
mento che aveva fatto la Co
rona, la quale allora rispet
tava ancora i giuramenti, non 
si poteva sopprimere aperta
mente lo Statuto. La ricerca 
dei reazionari e del clerica
li era quindi quella di un 
mezzo che permettesse di 
metterò da parte lo Statuto, 
modificando a l t r e leggi. 
L'esempio del colpo di Stato 
napoleonico era, poi, conta
gioso. Era questa la posizio
ne del conte Ottavio Tahon 
di Revel. che giunse a dire 
nei Parlamento subalpino: 
« Lo Statuto l'ho giurato e lo 
osserverò. Le leggi organiche 
non le credo parte dello Sta
tuto e penso che possano es 
sere mutate a seconda della 
convenienza, e dell'utilità che, 
a tal uopo, possono ravvi
sarsi ». Sembra di leggere la 
relazione Sceiba. 

A questa tendenza sub
dolamente anticostituzionale, 
energicamente si opponevano 
i grandi, coloro che non solo 
affermarono la necessità di 
un regime liberale, costitu
zionale e rappresentativo, ma 
lo costruirono e difesero con 
energia. Camillo di Cavour, 
per ti primo, il quale, in un 
discorso pronunciato «1 Par
lamento subalpino l'8 mar
zo 1854, cosi si esprimeva: 
« Vi sono vari modi di es
sere monarchico-costituzio
nale. Vi è un modo tale che, 
se si applicasse, mentre del
lo Statuto rimarrebbe forse 
la parola, ne sparirebbe la 
sostanza. Quando uomini co
stituzionali giungessero a 
mutare la legge elettorale o 
riformare radicalmente la 
legge sulla stampa, potrebbe 
ancora rimanere il nome 
della Costituzione, ma la cosa 
non sarebbe più ». E prose
gue: « Io lo dichiaro altamen
te. Amico della realtà, nemico 
delle illusioni, amerei meglio 
vedere la libertà soppressa 
che vederla falsata e vedere 
ingannalo il paese e l'Eu
ropa » 

Coso volete modificare 
nella Costituzione? 

Un altro deputato al Parla
mento subalpino, della stessa 
corrente costituzionale e libe
rale, Giovan Battista Miche-
Uni, già aveva detto con 
estrema precisione, ponendo, 
in sostanza, la stessa questio
ne che oggi 6ta dinanzi a noi: 
<t Ricordiamoci che una tenue 
linea separa il governo costi
tuzionale dal governo assolu
to, che facilmente quello In 
questo degenera, conservando 
le forme ma perdendo la so
stanza ». 

Ecco quello che oggi si cer 
ca di fare. Da un governo non 
soltanto costituzionale e libe 
rale. ma democratico e rap 
presentativo quale è sancito 
dalla nostra Costituzione, si 
cerca, ipocritamente salvando 
la forma, ma superando quel
la linea, di giungere a un go
verno di ben altra natura « 
che in seguito definirò. 
"* Avendo sollevata una obie
zione di prevalente contenuto 
giuridico, i colleghi compren
deranno che io farò bene se 
mi asterrò dal trattare que
sta questione nei suoi aspetti 
politici attuali e concreti, qua
li risultano dalle manifeste 
intenzioni del partito di mag
gioranza e dei suoi capi. Que
sto sarà prevalentemente og
getto dei dibattiti circa la si
tuazione politica del Paese. 
quando si discuterà il meri
to della legge. Non posso pe-

irò fare a meno di ricordare 
'che queste intenzioni esisto-

dei custodi della fedeltà alla 
Costituzione. Il Congresso de
mocristiano ò venuto poi di 
rincalzo, accentuando e sotto
lineando ancora di più que
ste intenzioni anticostituzio
nali. Ciò che De Gasperi e il 
Congresso democristiano han
no fatto, tende a dare una 
nuova impostazione politica al 
contrasto dei partiti: manca 

mg f̂c*s*» 
però di un elemento fonda
mentale, decisivo. Non ci si 
è detto sino ad ora, infatti, 
che cosa il Presidente del 
Consiglio vorrebbe modificare 
nella Costituzione. Non ci si 
è detto che cosa il partito di 
maggioranza vorrebbe modifi
care. Non se ne sa nulla. Man
ca persino l'onestà elementa
re nel contrasto politico, la 

quale richiede che i program
mi siano manifesti. Così po
trà accadere che siamo co
stretti e il Paese Ma costret
to a battersi nel buio, e at
torno a questioni che tocca
no il suo avvenire. In che sen
so volete modificare la Costi
tuzione? Quali istituti volete 
sopprimere? Volete venire a 
un accordo con le correnti 

monarchiche per restaurare i] 
re? Volete sopprimere l'Isti
tuto del re/erenditm? Volete 
cancellare i diritti sociali? 
Quali diritti politici volete 
cancellare? Non si sa. Si sa 
che esiste, perchè è stata di
chiarata, una intenzione di 
revisione costituzionale, ma è 
una intenzione dichiarata nel 
modo più perfido, perchè con
sente tutte le supposizioni e 
tutte le ipotesi e non delimita 
un campo di dibattito sul qua
le tutti si possano schierare 
con chiara visione e coscien
za dell'obiettivo per cui si 
combatte, dell'Istituto che si 
difende o che si vuole modi
ficare. 

Dopo questo accenno, lascio 
da parte questo problema po
litico e lascio pure da parte 
il fatto che la legge, che qui 
ci viene proposta, evidente
mente tocca la sobtanza co
stituzionale, in quanto ar
tificiosamente predispone la 
maggioranza per il Parlamen
to, quando si sa che la Co
stituzione predetermina de
tcrminate maggioranze qua
lificate, ed una precisamente 
per rendere possibili le revi
sioni costituzionali. Se ho ben 
compreso la eccezione ieri 
presentata dall'on. Basso, egli 
propone proprio il problema 
che con questa legge si pre
dispongono gli elementi da 
impiegarsi domani per modi
ficare la Costituzione, violan
done così tutta una parte. Lo 
on. Basso vi intratterrà dun-
Ique su questo argomento. 

La legge elettorale truffa della D. C. 
distrugge le basi stesse del vivere civile 
Il tenia vero della mia ec

cezione è invece questo: non 
che la legge elettorale predi
sponga, in modo artificioso e 
truffando, strumenti adatti a 
violare la Costituzione, ma 
che la legge stessa, di per sé, 
per il suo contenuto, per il 
modo stesso come organizza, 
ordina e dispone l'esercizio 
del diritto elettorale, modifi
ca il nostro ordinamento co
stituzionale e lo viola in al
cuni suoi punti fondamenta
li e nelle conseguenze, che da 
questi punti derivano. 

La mia posizione è esatta
mente quella che un grande 
democratico prematuramente 
scomparso, Giovanni Amendo
la. sostenne quando si discus
se della legge Acerbo. A dif
ferenza di altri, che si erano 
limitati a mantenere il dibat
tito entro i termini del con
fronto tra diversi sistemi di 
conteggio del risultati eletto
rali e della loro espressione 
nella composizione dell'As
semblea, egli pose qui la que
stione di fondo: «Da taluno, 
che combatte la riforma — 
disse — si suggerisce che la 
legge elettorale è, oltre a 
tutto, un avviamento alla ri 
forma costituzionale... Io non 
mi preoccupo eccessivamente 
di questa obiezione, perchè 
penso che questa riforma elet 

stituzione stéssa indica. Nes
suno può proporsi lo scopo di 
modificarla attraverso un tra
nello, un trucco elettorale, una 
truffa. Questo è. nel diritto 
politico, un illecito. Non si sa
na un illecito dicendo all'av
versarlo: « Tu pure puoi, var
cando i termini del lecito, 
commettere lo stesso illecito 
che lo commetto. Io ti prendo 
il portafoglio, ma tu dovevi 
essere furbo: dovevi prender
lo tu a me il portafoglio! Ve
di che abbiamo gli stessi di
ritti? ». 

In questo modo, com'è evi
dente, è distrutta la morale, 
sono distrutte le basi del vi
vere civile. Non siamo più uo
mini. Diventiamo animali che 
si affrontano l'uno con l'altro, 
con le leggi della giungla, del
la forza, della prepotenza e 
della violazióne del diritto! 
(Commenti al centro e a de
stra) . 

Giunto a questo punto, in
dico esattamente 1 termini 
dell'eccezione da me solleva
ta. In qual modo e perchè 
questa legge è sovvertitrice 
dell'ordinamento costituziona
le? Essa lo è perchè nella no
stra Costituzione vi è una de
terminata definizione del di
ritto di voto e la Costituzio
ne stessa determina il modo 

K T T Z r r Z " dell'esercizio di questo dirit-
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no. poiché esf e sono state am 
piamente e pubblicamente 
proclamate. Prima di tutto le 
ha proclamate il Presidente 
del Consiglio, il quale non po
teva proclamarle perchè il 
Presidente del Consiglio ha 
prestato un giuramento di fe
deltà alla Costituzione, e da 
questo giuramento deriva lo 
obbligo giurato di rispettare 
r applicare la Costituzione co
me cosa prima, ma poi deri
va anche l'obbligo di corret
tezza e onestà politica di non 
essere lui quello che pone il 
problema di una modificazio
ne costituzionale. Potrà por
re questo problema il suo par
tito. Altri potranno porlo nel 
Paese, Non spetta farlo al 
Presidente dal Consiglio, che 
è o dovrebbe essere, dopo il 
Presidente della Repubblica 
e dopo i Presidenti delle As
semblee parlamentari, uno 

ma costituzionale ». E aggiun
geva: «Questo problema il go
verno attuale e il fascismo de
vono prospettarlo al popolo 
italiano, affinchè abbia modo 
di pronunciarsi »>. 

La mia posizione corrispon
de a questa; essa era. del re
sto, la posizione stessa che 
Filippo Turati aveva sostenu
to nell'ordine del giorno da 
lui presentato alla Commis
sione che discusse la legge A-
cerbo. dove è asserito che 
« evidente, immancabile effet
to della legge H era di « an
nullare in pieno la Costituzio
ne e sostituire al regime rap
presentativo un poter» angu
stamente oligarchico ». > « 

Insisto, quindi, nell'asser
zione che questa leege stessa. 
di per se. già modifica e vio
la la Costituzione e che. se 11 
far questo è la vostra inten
zione. se volete evitare l'ac
cusa di truffa, dovete dirlo 
chiaramente 

La legge della giungla 
Di fronte a questa mia po

sizione. non ha nessun valore 
— e mi scuserete se anche 
se qui mi distacco alquanto 
dalla eccezione costituzionale. 
per entrare nel merito: ma è 
prezzo dell'opera — l'obiezio
ne a cui di solito si ricorre 
nella polemica contro di noi. 

{quando denunciamo il fatto 
(che la legge concede la fa
coltà a un gruppo di partiti 
di avere nel Parlamento una 
rappresentanza di tanto su
periore a ciò che essi sono nel 
Paese. Ci- si risponde che an
che noi potremmo essere fra 
questi partiti! Di fronte al-
reccezione di incostituziona
lità, quando si discute della 
Costituzione repubblicana e 
dei princìpi sui quali essa ha 
fondato il nostro Stato, que
sta obiezione crolla, non ne 
rimane assolutamente nulla. 
Nessuno infatti può proporsi 
uno scopo contrarlo alla Co
stituzione. Tutti possono pro
porsi lo scopo di modificare la 
Costituzione dichiarandolo e 
seguendo le strade che la Co-

ritto di voto, e la determina
zione del modo dell'esercizio 
di questo diritto non sono co
sa a sé, atto di contingenza 
politica, ma conseguenza di
retta del modo come è defini
to, nella Costituzione repub
blicana, l'ordinamento costi
tuzionale dello Stato. 

Lo eccezione 
dì incostituzionalità 

Ecco quindi il profilo esat
to della mia eccezione di in
costituzionalità. Qui è viola
to l'articolo 56, che prevede il 
modo come viene eletta la 
Camera del deputati ed è vio
lato in particolare in relazio
ne all'articolo 48, che sanci
sce l'eguaglianza del voto dei 
cittadini. Dall'esame di questi 
articoli e della violazione dei 
princìpi che essi asseriscono 
risalgo agli articoli 1. 3 e 40 
della Costituzione repubblica
na, che rispettivamente defi
niscono e sanciscono la natu
ra giuridica e politica del no
stro Stato, l'eguaglianza poli
tica dei cittadini, la funzione 
della Repubblica per attuare 
l'eguaglianza politica dei cit
tadini e infine la funzione di 
determinati organismi politici 
— i partiti — di cui la Costi
tuzione stessa parla all'arti
colo 48. 

Questo complesso di affér
mazioni costituzionali, natu
ralmente, assume una luce 
particolare quando lo esami
niamo tenendo presente il fa
moso ordine del giorno Giolit
ti, approvato il 23 dicembre 
1947, non in sede di legge 
elettorale ma in sede costi
tuzionale, dall'Assemblea Co
stituente. Esso suonava: « La 
Assemblea Costituente ritiene 
che l'elezione dei membri del
la Camera dei deputati debba 
avvenire secondo il sistema 
proporzionale ». Quest'ordine 
del giorno era conseguenza di 
quei princìpi; per questo esso 
venne approvato, e il manca
to Inserimento del principio 
nella norma costituzionale fu 
dovuto al fatto che in quel 
momento ancora —• diciamolo 
apertamente — si patteggiava 
fra le differenti ali dell'As
semblea Costituente circa il 
modo di elezione del Senato, 
per il quale pure, però, alla 
fine prevalse un sistema di 
proporzionalità. 

Quale è dunque il caratte
re dell'ordinamento costitu
zionale italiano quale è san
cito dalla Costituzione repub 
blicana? Non vi è dubbio che 
esso è prima di tutto un ordi
namento costituzionale, il che 
vuol dire che la norma costi
tuzionale sta al di sopra tan
to del potere esecutivo quan
to del potere legislativo. 

Il carattere rappresentativo 
dell'ordinameli to costituzionale 

Comprendo che questo di
sturbi l'on. Sceiba, ma ormai 
non hanno più posto nella 
storia i Rugantini che oi im
brancano tra i sovrani. Il Mi
nistro dell'Interno è soggetto 
a tutte le norme, dalla prima 
all'ultima, della Costituzione. 
Altrimenti l'ordinamento del
lo Stato non è più costituzio
nale. 

Inoltre, la Costituzione san
cisce che l'Italia è una Repub
blica democratica, e dal con 
cetto che fa risiedere nel po
polo la sovranità, deriva il ca
rattere rappresentativo di tut
to il nostro ordinamento, a) 
centro del quale «tanno le 
grandi Assemblee legislative, 
la Camera e il Senato della 
Repubblica, a cui tutti 1 DO-
ter! sono coordinati e da cui 
tutti ì poteri derivano. 

Ma vi è di più. Questo or
dinamento costituzionale de
mocratico e rappresentativo 
ha una natura particolare, che 
nessuno può negare, perchè la 
Costituzione non soltanto di
ce che l'Italia è una Repub
blica democratica, ma che es
sa è una Repubblica fondata 
s 1 Vvo-. E di qui derivano 
molte cose. DI qui derivano 
tutti i diritti economici e so
ciali deriva la previsione d: 
quelle riforme delle struttu
re economiche, che volammo 
fosse nella Costituzione come 
indicazione di una strada pei 
l'avvenire, e a proposito d»!la 
quale un dibattito elegante eb
bi allora con l'on. Calaman
drei, e risolvemmo la cosa ac
contentandoci di metterci di 
accordo su una citazione di 
Dante. Le riforme economi
che. però, sono rimaste nella 
Costituzione e ne sono parte 
essenziale. 

Da questa definizione parti
colare del nostro ordinamento 
democratico non possono non 
derivare, però, particolari 
conseguenze per quanto si ri
ferisce al diritto politico e ai 
rapporti fra lo Stato e • cit
tadini. 

Quando si asserisce che la 
Repubblica è fondata sul la
voro, quando si dice che i cit
tadini hanno eguaglianza di 
diritti, pari dignità sociale, e 
quando si aggiunge che è 
compito della Repubblica ri
muovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che impe
discono l'effettiva oartecipa-
zione di tutti i lavoratori alla 
organizzazione politica dello 
Stato, non si può non ricono
scere che il fatto che noi ab
biamo definito la Repubblica 
italiana c o m e Repul blica 
fondata sul lavoro Iia uarti-
colari conseguenze per il di
ritto politico, oer la definizio
ne esatta, cioè, dell'ordina
mento costituzionale dello 
Stato. 

t o rappresentatività 
Infine vi è una organizza

zione storicamente determi
nata. quella dei partiti politi
ci, che la Costituzione stessa 
richiama in quel suo articolo 
49 dove dice che i cittadini 
hanno il diritto di associarsi 
liberamente in partiti per 
concorrere con metodo de
mocratico (cioè in eguaglian
za) a determinare la politica 
nazionale. 

Questo è il nostro ordina
mento costituzionale, questo e 
non altro. E' evidente che in 
siffatto ordinamento l'elemen
to che si può considerare pre
valente e che certamente è 

essenziale è la rappresentati 
vita. E' un elemento essen
ziale per ciò che s' riferisce 
ai rapporti tra i cittadini e le 
assemblee supreme dello Sta
to. Ma che vuol dire che un 
ordinamento costituzionale sia 
rappresentativo? I dibattiti 
dottrinali sul contenuto giu
ridico di questo concetto — 
e i colleghi che hanno fre
quentato le università giuri
diche come studenti o che 
tuttora le frequentano come 
professori lo sanno meglio di 
me — sono stati infiniti. Li 
lascio in disparte, perchè ri
tengo giusta la opinione che 
se questi dibattiti davano 
scarso aiuto per il progresso 
delle dottrine politiche, dò 
derivava dal fatto che in essi 
si confondevano rapporti di 
diritto privato con rapporti di 
diritto pubblico. Non si pos
sono confondere i rapporti di 
rappresentanza e di mandato. 
quali sono definiti dal codice 
e dalle leggi civili con il 
mandato e la rappresentanza 
politici. Si tratta di cose di
verse. Il più noto e grande 
dei nostri costituzionalisti 
moderni, dopo aver dibattu
to a lungo questo problema 
giunge alla conclusione, che 
mi sembra la sola esatta, che 
nel diritto pubblico non 6l 
arriva a capire le cose se non 
si tiene continuamente pre
sente la storicità dei fatti e 
del diritto stesso. 

Lo so. che una volta fut 
aspramente rimbrottato da 
quella Darle perchè la nostra 
visione del mondo sarebbe 
«toricistica Mi rincresce che 
il collega che allora mi ri
volse questo rimprovero non 
ala presente e gli faccio au

guri di prontamente ristabi
lire la propria salute. Vorrei 
replicare, ad ogni modo, che 
è vero, si, che la nostra vi
sione dei mondo è storicisti
ca, ma che non bisogna mai 
dimenticare che cosa ciò vuol 
dire e che cosa è la storia. 
La storia è l'umanità nel pro-

f rio sviluppo. La storia è 
'uomo, quale si afferma e 

realizza nelle sue relazioni e 
con la natura e con la so
cietà. 

Incontro con Orlando 
Il principio della storicità 

come criterio supremo cui 
dobbiamo ispirarci per riu
scire a districare la sostanza 
delle cose nei dibattiti di di
ritto pubblico fu affermato, 
ho detto, dal più grande dei 
nostri costituzionalisti mo
derni, Vittorio Emanuele Or
lando. 

Ho pronunciato il nome e, 
scusatemi, i ricordi si affol
lano alla mente. Testé lo ab
biamo celebrato con unanime 
reverenza; lo abbiamo ac
compagnato uniti alla dimora 
estrema. Ma forse la commo
zione che in questo momen
to mi prende, non solo da 
questo deriva, bensì anche 
dalla strana Impressione che 
ebbi all'avvicinare quest'uo
mo. uno dei grandi che han
no condotto a termine il pro
cesso di unità della nostra 
patria, io, l'ultimo venuto 
sulla scena della nostra po
litica. Per quanto mi* sapessi 
cosi lontano da lui sia per la 
età. che per tanti fatti della 
esistenza e per le posizioni 
sostenute e combattute, quan
do ebbi l'occasione di cono
scerlo personalmente (e fu 
ancora prima che si riunisse 
l'Assemblea Costituente), sen
tii invece, e per merito suo. 
certo, una vicinanza e per
sino una istintiva attrazione 
e non solo per la cordialità 
e affettuosità del suo dire, 
ma pel contenuto stesso del 
suo ragionare. Una fiamma 
animava il suo pensiero e 
brillava negli occhi suoi. So
prattutto quando parlava del
la Patria, della indipendenza 
e delle sorti dello Stato l'im
pressione precisa era che 
questa luce viva fosse il ri
flesso della lampada che que
sti fondatori del nostro Stato 
avevano tenuto In mano e 
portato in avanti: la lampada 
della libertà, della democra
zia, del progresso. Questo ci 
avvicinava a Vittorio Ema
nuele Orlando ed io mi au
guro che in tutto il paese, ma 
particolarmente in quei grup
pi sociali che seguono il mio 
Partito e quelli con esso al
leati, mai venga meno la de
cisione di raccogliere e tener 
alta questa lampada che quei 
grandi hanno lascialo ma che 
non è caduta dalle lorn mani 
e non si è spenta. Noi l'ab
biamo raccolta.' Noi sapremo 
portarla avanti, continuare si
no all'ultimo la lotta per la 
libertà, la democrazia, il pro
gresso della società umana. 

(Applausi all'estrema sini
stra). 

« Il diritto elettorale, — as
seriva dunque Vittorio Ema
nuele Orlando. — ha una ra
gione di essere essenzial
mente storica; si connette ne
cessariamente. quindi, con lo 
sviluppo armonico delle isti
tuzioni politiche di un dato 
popolo, con la forma rappre
sentativa di cui è il presup
posto ». 

Se guardiamo, allora, alla 
storia, incontriamo all'inizio e 
partiamo da una visione del
la rappresentanza come isti
tuto di diritto privato, nel 
senso che essa riguarda la 
tutela, attraverso un delega
to o mandatario, di determi
nati interessi di gruppi pre-
costituiti. Di qui la compo
sizione bizzarra, ma in quel 
momento storicamente giusti
ficata data l'organizzazione di 
quella società, dei parlamen
ti medioevali. Qualcosa di 
questa composizione rimane 
anche in alcuni ordinamenti 
che pretendono di presentarsi 
come costituzionali e rappre
sentativi, ma non Io sono. 
Alludo alle assemblee rap
presentative elette secondo il 
principio della curia appli
cando il quale si ha in par
tenza una schiacciante mag
gioranza di « deputati » delle 
classi possidenti e una mini
ma rappresentanza di operai. 
i i mn'i^fn 1 «1- ">\i--Hlon 

"Curie,, politiche 
Ho voluto ricordare questa 

bizzarra forma di degenera
zione di una istituzione che 
dovrebbe essere rappresenta
tiva perchè è quella che mag
giormente assomiglia al siste
ma che viene proposto qui 
dall'on. Sceiba. Non vi è dub
bio. infatti, che la visione che 
traspare dalla legge in di
scussione ciprospetta un Par
lamento diviso In curie, non 
più secondo un criterio eco
nomico o sociale, ma secondo 
un criterio politico. Precede 
alla elezione del Parlamento 
una azione del governo per 
riuscire, partendo dai dati 
delle precedenti consultazio
ni a raccogliere determinate 

(Continua In X pac 1. colonia) 
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forze politiche a proprio ap
poggio. A questo gruppo è 
quindi già assegnato, prima 
che si sia proceduto alle ele
zioni, un numero - fisso ~ dj 
mandati, e un numero fisso 
e ridotto di mandati è asse
gnato, in modo precostituito 
agli oppositori del governo. A 
questo ci vorrebbe riportare 
l'on. Sceiba: al Parlamento 
eletto per curie. Ed è peggio, 
direi, il Parlamento per cu
rie ordinato secondo un cri
terio politico che non secon
do un criterio economico per
chè scompare qualsiasi base 
oggettiva della differenziazio
ne. Unica base rimane la vo
lontà sovrana del potere ese
cutivo 

Natura del deputato 
Tutti, però, linora sono sta

ti d'accordo che un sistema 
siffatto di scelta degli organi 
rappresentativi non ha nulla 
a che fare non dico con la de
mocrazia. ma neanche con il 
liberalismo. I parlamenti li
berali, quando sorgono, af
fermano ti principio della 
rappresentanza politica, il 
quale « si fonda — è ancora 
Vittorio Emanuele Orlando 
che parla — sull'Ipotesi che 1 
bisogni e i sentimenti politici 
dei cittadini abbiano una ma
niera diretta, esterna di ma
nifestarsi - Queste manife
stazioni vengono raccolte; da 
esse esce la rappresentanza 
di tutto il paese. 

Ed ceco subito un altro 
concetto non facile a districa
re, quello che definisce la na
tura nostra, di deputati in 
quanto rappresentanti. Noi 
siamo, si, rappresentanti del 
nostri elettori. Nessuno lo può 
negare: essi si rivolgono a 
noi. ci inviano lettere, ci sot
topongono quesiti; ad essi 
parliamo, con essi esiste un 
legame particolare. Ciascuno 
di noi però — e la Costitu
zione slessa lo afferma — 
rappresenta tutto il paese 
Nel dibattito attorno a que
sto concetto, l'estensore della 
relazione a onesto disegno di 
legge fa naufragio. Mi rin
cresce doverglielo dire e sot
tolineare: fa naufragio. 

// peccato di Tesauro 
La realtà e che nello svi

luppo della scienza del dirit 
to pubblico il fascismo ci ha 
spinti m o l t o all'indietro, 
Quando noi oggi andiamo a 
rivedere i testi e trattati di 
diritto costituzionale che an
darono per la maggiore du
rante il fascismo, siamo co
stretti a inorridire. Ci trovia
mo di fronte a tale mostruosa 
contorsione di concetti, a tali 
bizzarri travestimenti di idee 
un tempo chiare, per cui 
comprendiamo come oggi chi 
allora appartenne a q u e l l a 
schiera non possa compren
dere nulla. Quanto male, ono
revole Tesauro, ci ha fatto il 
fascismo! Perchè, veda, c'è 
stato chi al fascismo — e fu 
il re — sottomise la nazione, 
sacrificandogli la carta costi
tuzionale. Vi è stato un ono
revole De Gasperi, che al fa
scismo sacrificò il p r o p r i o 
partito, mandandolo disperso 
Vi è stato chi ha sacrificato 
al fascismo interessi vitali del 
popolo e cosi via. E vi è an
che stato chi al fascismo ha 
sottomesso e gli ha sacrifi
cato il pensiero, la scienza 
Tutti, dunque, hanno pecca
to, in quanto sottomisero al 
fascismo ciò che era degno di 
vivere per sé, che aveva un 
valore, che doveva essere di
feso fino all'ultimo; ma chi 
ha sottomesso al fascismo il 
pensiero, la scienza, he com
messo il peccato più grave. 
Lei ha peccato contro lo spi
rito, onorevole Tesauro. « 
questo peccato non è remis
sibile. Lei lo sa! (V»ui applau
si all'estrema sinistra). 

La difficoltà da cui Ella 
non è riuscita a districarsi e 
di comprendere come mei il 
deputato, eletto da un grup
po di cittadini, sia rappresen
tante di tutto il paese. Sono 
nato a Genova, mi hanno 
eletto a Roma, rappresento 
tutta l'Italia. Come mal? Per
chè? Questo non si compren
de, se non si guarda e tutto 
lo sviluppo del sistema. La 
cosa — dice sempre Vittorio 
Emanuele Orlando —. cioè la 
rappresentanza come tale, è 
una nozione che non presen
ta difficoltà se si riconduce a 
un « fatto estemo è visivo » 
Qui affiora, attraverso queste 
ardita semplificazione, fi con
cetto giusto, che è in pari 
tempo, vedremo subito, il 
concetto nuovo della rappre
sentanza politica e, quindi, 
dell'ordinamento costituziona
le rappresentativo. 

Il concetto di Mirabeau 
Curioso! Q uè s t o concetto 

nuovo venne formulato is 
prima volta più di 150 anni 
fa, nell'Assemblea nazionale 
francese, nel 1789, dal conte 
di Mirabeau * Le assemblee 
rappresentative — diceva — 
possono essere paragonate a 
carte geografiche, che debba
no riprodurre tutti gii am
bienti del paese con le loro 
proporzioni, senza che gli 
elementi più considerevoli 
facciano scomparire i mino
ri -. Ecco il concetto nuovo, 
per cui la rappresentanza 
viene ridotta quasi a un ele
mento visivo, e quindi im
mediatamente compresa nel 
suo valore sostanziale 

A questo concetto si r.fe
riscono i grandi pubblicisti 
11 cui pensiero, successiva
mente, contribuisce e fai 
progredire tutto il sistema 
delle istituzioni liberali e de
mocratiche. Ecco Cavour, per 
il quale « il grande problema 
che una legge elettorale de 

ve risolvere si è di costituire 
un'assemblea che rappresenti, 
quanto più esattamente e sin
ceramente sia possibile, gli 
Interessi veri, le opinioni e 1 
sentimenti legittimi della na
zione ». \ \ 

Potrei abbondare nelle ci
tazioni. Desidero sottolineare 
che esse vengono anche da 
uomini che non furono di 
parte democratica avanzata o 
di parte liberale del tutto con
seguente. Ecco il barone Sid
ney Sonnino, per esemplo 
« L'Assemblea elettiva, — egli 
dice. — dovrebbe stare alla 
Intiera cittadinanza n e l l a 
stessa relazione che una carta 
geografica al paese che raffi
gura. Come le carte si fanno 
In proporzione di 1 a 20 mila 
o di 1 a 50 mila, cosi la Ca
mera dovrebbe potersi dire il 
ritratto fotografico della na
zione. dei suoi interessi, delle 
sue opinioni e dei suoi sen
timenti. nella proporzione del 
numero dei deputati al nu
mero dei cittadini •. 

Cosi si arriva alla visione, 
Insita fin dall'inizio n e l l a 
concezione degli istituti rap
presentativi. ma elaborata 
pienamente con una certa 
lentezza, del Parlamento co
me specchio della nazione. 

Fu un costituzionalista in-

gero Bonghi, da noi, in un 
articolo sulla Nuovo Antologia 
del 1888, incalzava affermando 
che se si riesce a ottenere che 
una nazióne si specchi « tutta 
com'è e quanta è nel suo Par
lamento ». allora « il governo 
rappresentativo 'sarà assicu
rato In perpetuo ». 

L'epoca democratica 
Dal Parlamento liberale, 

dove ancora poteva prevalere 
li vecchio principio del dirit
to pubblico romano, valido 
per le decisioni ma non pei 
la rappresentanza, che volon* 
tà della maggioranza è volon
tà di tutti, si giunge cosi, 
non per ciò' che si riferisce 
al dirftto di decisione, che 
sempre è della maggioranza, 
ma per ciò che si riferisce 
alle basi dell'istituto rappre
sentativo, ad asserire un gran
de principio nuovo. E vera
mente qui si apre un nuovo 
periodo storico: passiamo dal
l'epoca liberale all'epoca de
mocratica, dai parlamenti li
berali passiamo ai parlamenti 
e agli ordinamenti demo
cratici. 

La natura di questo passag
gio è chiara, sia nella scien
za che nello sviluppo storico. 
Occorre dire che 1 costltuzlo-

« La Costituzione non è soltanto la formula
zione di una somma di diritti, non soltanto essa 
t- un documento giuridico e storico, un atto della 
società nazionale. La Costituzione è anche uu mo
mento della coscienza degli uomini, un atto della 
loro fede, della loro speranza. A questa Costitu-
siono repubblicana, con tutto il suo contenuto 
politico, economico e sociale, è legata la speran
za di uua parte sempre più grande del nostro po
polo, dei lavoratori, la speranza di poter vivere 
meglio, di non essere più dei derelitti, di non es
sere più dei proletari, di non essere più degli 
sfruttati, di poter allontanare 'dalla sommità dello 
Stato il privilegio, la prepotenza e la corruzione, 
di poter avanzare verso questo obiettivo in una 
atmosfera di tranquillità e di pace, anche se di 
affermazione precisa dei propri diritti, interessi 
e ideali, la speranza, onorevoli colleghi, che possa 
essere evitato al popolo un altro oscuro periodo 
di tirannide che getti i migliori nelle prigioni o 
li sopprima, la speranza che sia risparmiata al* 
Tltalia la tragedia di un altro conflitto armato in 
cui la nostra nazione poBSa venire gettata per vo
lontà di uno straniero e degli oligarchi che lo 
servono. 

Questa è la speranza che si riassume nella no
stra Costituzione e che sta nel cuore di milioni e 
milioni di italiani. Onorevoli colleghi, non annul
late, non distruggete questa speranza! Fareste il 
più grave danno alla nostra Patria ». 
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glese, il Lorrimer. che per 
primo formulò questa idea nel 
titolo stesso di un suo trattato 
famoso che parla del Costitu
zionalismo del futuro o del 
Parlamento come specchio 
della nazione. Un filosofo in
glese, Stuart MilL sviluppan
do lo stesso concetto, nel suo 
scritto assai noto di Conside-
razioni Sul governo rappre
sentativo, asseriva, con piena 
coscienza, che, arrivati a 
questo concetto, arrivati cioè 
a stabilire questa propor
zionalità fra la rappresen
tanza e il paese, si giunge 
a dare ca i governo rappre
sentativo un llneamento che 
corrisponde al suo periodo di 
maturità e di trionfo». Rug-

nalisti non erano partiti, nel
la loro indagine, dalla ricerca 
di un principio nuovo. Erano 
partiti, piuttosto, da una ri
cerca di equità. Il Gulzot, che 
esprime questa ricerca di 
equità nel modo più chiaro, 
lo asserisce; «Se la maggio
ranza è spostata per artificio, 
vi è menzogna; se la mino
ranza è preliminarmente fuori 
combattimento, vi è oppres
sione. Nell'un caso e nell'al
tro, il governo rappresentati
vo è corrotto». Partiti dalla 
ricerca dell'equità non si po
teva però non arrivare alla 
elaborazione di tutta una nuo
va concezione politica. 

Lo sviluppo storico segui
va, d'altra parte, lo sviluppo 

del pensiero, che lo accompaf 
gnava e rischiarava. ? E' un* 
sviluppo storico che compren
de tutto 11 secolo XIX e nel 
quale gli anni decisivi furono 
il 1848 e il 1871, Il 1848 è l'an
no in cui appare sulla scena 
per la prima Volta in modo 
autonomo una nuova classe, la 
classe operaia, che rivendica 
non soltanto una rappresen
tanza e quindi una parte del 
potere, ma collega questa ri
vendicazione al proprio pro
gramma di trasformazione 
sociale. Nel 1871 la classe 
operaia va assai più in là 
della rivendicazione di una 
parte del potere per se stessa. 
Essa afferma la propria ca
pacità di costruire un nuovo 
Stato. 

Questi grandi fatti storici 
si impongono all'attenzione di 
tutu. Agli uomini politici di 
più chiaro spirito liberale e 
democratico essi indicano la 
necessità di fare quel passo 
che separa i parlamenti libe
rali dai parlamenti democra
tici rappresentativi, di non 
accontentarsi cioè di dire che 
la maggioranza rappresenta 
l'opinione generale, a n c h e 
quella della minoranza, ma di 
costruire un organismo nel 
quale si rispecchi la nazione, 
sperando e augurando c h e 
questo consenta uno sviluppo 
progressivo senza scosse ri
voluzionarle. La rivoluzione 
operaia del giugno 1848 è sof
focata nel sangue. Sull'atto di 
nascita del regime borghese, 
istallatosi in Francia dopo il 
secondo crollo napoleonico, 
sta la macchia di sangue del
le fucilate con le quali venne 
fatta strage degli eroici com
battenti della Comune. E' 
una macchia indelebile. Si 
spegne la eco delle fucilate, 
ma resta odor di polvere nel
l'aria I Il movimento operaio 
si afferma, va avanti. Il pro
blema è posto, bisogna pro
gredire, bisogna tener conto 
delle forze nuove che si af
fermano. Per questo vi è chi 
comprende che oramai è ne 
cessarlo forgiare l'ordinamen 
to dello Stato in modo che 
consenta questo progresso e 
lasci che queste forze nello 
Stato stesso si possano affer
mare. Per questo il sistema di 
rappresentanza proporzionale 
delle minoranze nel Parlo 
mento, che è l'approdo tecni
co del movimento, può vera 
mente essere definito il punto 
più alto che sino ad ora è 
etato toccato dalla evoluzione 
dell'ordinamento rappresenta 
tlvo in una società. divisa in 
classi. Cosi lo hanno sentito 
tutti i nostri politici, e non 
solo quelli che già ho citato. 
Filippo Turati, quando pro
pose. nel 1919, di passare al
la rappresentanza proporzio
nale, asseriva per questo che 
la sua proposta aveva un va
lore storico. Sidney Sonnino 
6i richiamava apertamente, 
nel proporre e difendere la 
proporzionale, al fatto storico 
della Comune. Si trattava di 
dare una impronta definitiva 
di democraticità, di rappre
sentatività e di g i u s t i z i a 
all'ordinamento costituzionale 
dello Stato, nel momento in 
cui il movimento sociale non 
DUO più essere»soppresso con 
la forza 

Naturalmente, il modo in 
cui si realizza il principio non 
è uniforme; e anche dui la
scio cadere, perchè non ha 
nessun valore se non di pole
mica di quarto ordine, l'obla
zione di coloro che ci dicono 
che anche con la legge del 
1948 la proporzionalità della 
rappresentanza non era esatta. 

operai di queste fabbriche o 
sono socialisti o sono comu
nisti. Come partiti, noi siamo 
essenzialmente, per la nostra 
stessa natura, legati alle for
ze del lavoro, ed è proprio a 
danno dei nostri partiti (e voi 
lo dichiarate, del resto) che 
volete limitare il diritto di 
rappresentatività. Lo dice lo 
onorevole Sceiba nella sua re
lazione. Attraverso ad inso
lenze e volgarità politiche che 
non * rilevo perchè Intendo 
mantenermi In atmosfera as
sai più elevata. Chiaro è che 
la sola cosa che risulta dalla 
sua relazione è che si tratta 
di limitare la possibilità di 
parteclpaitone all'organizza
zione politica del Paese dei la
voratori che seguono i nostri 
partiti; Ma come, una Repub
blica costruita secondo que
sto criterio e questa legge sa
rebbe ancora una Repubblica 
fondata sul lavoro? Sarebbe 
ancora la Repubblica che si 
Impegna a prendere le misu
re necessarie per rimuovere 
gli ostacoli alla diseguaglian
za dei cittadini e per favorire 
l'effettiva • partecipazione di 
tutti 1 lavoratori all'organiz
zazione politica del Paese? 
No, non lo sarebbe più. Sa
rebbe un'altra cosa. Sarebbe 

coma forze partecipanti alla 
direzione -politica del Paese, 
dove all'effettiva partecipazio
ne dèi lavoratori alla direzio
ne della vita politica naziona
le, si mette un ostacolo, e, ol
tre al tanti che 61 cerca di 
mettere con 1 mezzi che sono 
a disposizione del potere ese
cutivo, persino un ostacolo 
sancito dal potere legislativo. 
una legge elettorale che fa 
distinzione tra 11 modo come 
viene esercitato 11 voto, tra 
gli effetti del voto dell'una e 
dell'altra categoria del citta
dini, e diminuisce l'efficien
za del voto del partiti che so
no seguiti nella loro maggio
ranza dal lavoratori. 

/ diritti dei partiti 
Vi è poi un ultimo richia

mo che pur occorre dare al
l'articolo 48 che, lo ammetto, 
può dar luogo a dibattiti se
ri, ma che effettivamente 
contiene una affermazione 
nuova. La nostra Costituzio
ne è una delle poche che han
no una simile affermazione. 
che cioè introducono nell'atto 
costituzionale il partito politi
co e gli attribuiscono deter
minati diritti in rapporto con 
determinati doveri. Al parti 

un regime dove all'afferma- to politico è attribuito 11 di
zione delle forze del lavoro'ritto di partecipare a determi

nare la politica nazionale con 
metodo democratico. E' evi
dente che 11 metodo democra
tico esclude l'anatema di 
Sceiba contro un partito, qua
lunque esso sia, a meno che 
non sia 11 ricostituito partito 
fascista, di cui esplicitamente 
si parla In altro punto della 
Costituzione, e che è la sola 
esplicita eccezione. 

Tutti 1 partiti politici han
no dunque questo diritto, e 
hanno la facoltà di esercitar
lo in modo eguale. Essi deb
bono partecipare in modo 
eguale a determinare la po
litica nazionale. Quando però 
voi abbiate messo un gruppo 
di partiti nelle condizioni in 
cui 11 vorrebbe mettere la leg
ge Sceiba (e in questo mo
mento prescindo dalla quali
ficazione di questi partiti, sia
no essi di destra, di sinistra 
o di centro), partecipano es
si ancora, con metodo demo
cratico e con eguaglianza di 
diritti alla determinazione 
della politica nazionale? No. 
una parte dovranno diventa
re partiti di propagandisti*. 
potranno usare della tribuna 
parlamentare come mezzo di 
propaganda: ma 11 principio 
nuovo che tutti 1 partiti par 
teciplno a determinare la po
litica nazionale scompare, è 
cancellato. La Costituzione è 

violata; la Costituzione è 
messa sotto 1 piedi. -
' CI troviamo dunque ' di 
fronte a un progetto di leg
ge il quale, mentre afferma di 
voler regolare l'esercizio del 
diritto elettorale, viola 1 prin
cipi di base della Costituzio
ne repubblicana: il principio 
dell'eguaglianza del voto, nel 
suoi effetti, per la costituzio
ne di una assemblea rappre
sentativa; il principio della 
rappresentatività delle assem
blee legislative e quindi di 
tutto l'ordinamento costituzio
nale dello Stato; il principio 
dell'avvento dei lavoratori al
la direzione politica dello Sta
to repubblicano che deriva da
gli articoli 1 e 3 della Costi
tuzione: il principio che i 
partiti politici hanno 11 dirit
to, in regime di eguaglianza 
e con metodo democratico, di 
partecipare a determinare la 
politica nazionale. 

Per ultimo, manca persino, 
In questa legge, il rapporto 
chiaro e semplice tra l'eletto 
e l'elettore, che è un altro del 
principi su cui deve essere 
basato un ordinamento rap
presentativo. perchè senza di 
questo, non è possibile che la 
rappresentanza sia compresa 
dal popolo, e un regime rap
presentativo non compreso dal 
popolo, anche per questo solo 
motivo, cessa di essere tale 

"Voi non riuscirete mai a cancellare 
le pagine decisive della nostra storia!,, 

Il governo 
la funzione 

vuole annullare 
del Parlamento 

Lo to. Non è stato trovato diventa 
ancora un modo di avere la 
perfetta proporzionalità della 
rappresentanza. Rimane sem
pre un certo scarto Ira la 
realtà del Paese e la rappre
sentanza nella Camera, a se
conda che si adotti un siste
ma di conteggio dei voti e dei 
raDDresentanti in rapporto ai 
voti, oppure un altro sistema. 
Ma questo non ha niente a 
che fare con l'abbandono del 
principio. Quello che interessa 
e il principio: il principio per 
cui noi siamo rappresentanti 
di tutto il Paese nella misu
ra in cui la Camera è spec
chio della Nazione. Dello 
specchio, veramente, si può 
dire che ogni parte, anche 
piccolissima, di esso, è egua
le al tutto, perchè egualmen
te rispecchia il tutto che gli 
sta di fronte. Qualora il prin
cipio venga abbandonato, è 

quel centro di e-
laborazione della vita e del
l'indirizzo politico della Na
zione, che esclude o do
vrebbe escludere le sopraffa
zioni, gli scontri violenti, gli 
urti sanguinosi, le rivoluzio
ni. Anche in questa concezio
ne del parlamentarismo vi è 
fra i politici una unanimità 
che va da Turati ad Amendo
la, dai vecchi rappresentanti 
del partito popolare ai libera
li più in vista del secolo scor
so e del secolo attuale. 

Secondo la legge attuale, la 
fisionomia del Parlamento di
venta un'altra, diventa quel
la che Giovanni Amendola (e 
mi riferisco a lui perchè la 
sua formulazione è particolar
mente evidente) prevedeva 
respingendo la legge Acerbo. 
« Non esiste — dice — una 

e cioè la maggioranza, verreb
be eletta con un suffragio che, 
se formalmente non si distin
gue dal suffragio con cui do
vrebbe essere eletta l'altra 
parte, praticamente dipende
rebbe in cosi larga misura 
dalla attività politica del go
verno... da trovarsi di fronte 
al Paese in condizioni morali 
profondamente diverse... E 
proprio questa parte avrebbe 
nelle sue mani la totalità del 
potere parlamentare, mentre 
l'altra, la minoranza, non sa
rebbe in fondo che una gros 
sa tribuna messa qui dentro 
all'aula per assistere ai di 
battiti e alle deliberazioni del
la parte principale » 

Ma io vorrei richiamarmi, 
oltre che ai principi che ri
guardano la eguaglianza del 
voto e la funzione del Paria-

maggioranza precostituita. Il:mento, anche agli altri pnn-
Paesc è composto di tante | c ,Pi costituzionali cui ho fat-
forze, di tant* unità morali | t o cenno all'inizio del mio di

distrutta la base deU'orf faa- i -—j, -ònÒXp\rtit,:ri gr'Jppi'Jre quando ho tracciato l'irer 
** he tendenze. Ognuna di queste della,mia esposizione. mento dello Stato che 

stra Costituzione afferma 
sancisce. 

Quali sono, ora, le conse
guenze che debbono derivare 
da questa nozione dell'ordina
mento costituzionale rappre
sentativo? Prima conseguen
za è l'eguaglianza del voto, 
che la nostra Costituzione so
lennemente stabilisce, e la 
eguaglianza del voto non può 
ridursi al fatto che tutte li-
schede siano eguali, messe 
nell'urna con lo stesso gesto 
della mano. Non si tratta di 
questo. L'eguaglianza deve es
sere nell'effetto che ha il voto 
per la composizione dell'As
semblea come «pacchio 'iella 
Nazione. Se non vi è questa 
eguaglianza, cioè l'eguaglian
za negli effetti, non vi è più 
sistema rappresentativo, vi è 
un'altra cosa, si ritorna addie
tro. Di qui deriva, poi, la fun
zione politica del Parlamento. 
Soltanto quando il Parlamen
to sia organizzato, come spec
chio della Nazione. In modo 
oggettivamente rappresenta 

'orze. ognuna di queste unità , Nell'articolo I della Costi-
non DUO da sola avere la mag- £ n ? s\£^h% '? ? !£?£; 
eioranza. Ma esiste la oossi- b l \ S t f , J & , i? » ™U«U?Ì 
bilità della costituzione di un ; , e l ^ ^ 0 ^ ^ f J l !m?« 
edificio più complesso, n e l 3 ?,ePu*b/if' ^ i S S " 1 * ? 
ouale !P singoli» volontà te , a uguaglianza politica dei 
?in«ni« i i f f . W » ^ i n « n n n cittadini, deve rimuovere gli 
S à g S t , ?™™™^JS2ui i? t n ostacoli alla effettiva parte-
£ £ , £ £ . J r ^ n i t ^ n ^ cìpazione di tutti i Iavorato-
^ m e i l i f i ,^ -P e L^?IS e r J! n i n '^ ri all'organizzazione oolitica 

del Paese. 
Anche se nel fare questa 

affermazione esco un poco dai 
principi per mettermi a con
tatto con la realtà del momen
to presente, chi di voi può 
negare che i partiti che si op
pongono a questa legge sono 

una coalizione morta, ma per 
essere un elemento necessario 
alla vita e all'unità del gover
no, capace di manifestarsi in 
un'azione governativa ». 

Ecco la visione delle fun
zioni dell'istituto parlamenta
re che corrisponde alla esat
ta concezione dell'Assemblea pTecìsamentTqueì panFti"che 
rappresentativa e del modo 
come essa deve corrispondere 
alla struttura del Paese. A 
questa lo stesso Giovanni A-
mendola contrappone la visio
ne del Parlamento Acerbo e 
del Parlamento Sceiba: « Una 
Assemblea eterogenea com
posta di due parti, la cui ori
gine sarebbe profondamente 

tivo, esso può diventare e'diversa, In quanto una parte, 

raccolgono, per lo meno, la 
maggior parte delle adesioni 
della classe operaia, che è la 
maggioranza della classe la
voratrice? Prendete qualsiasi 
g r a n d e fabbrica d'Italia. 
Prendete l'Ansaldo di Geno
va, la FIAT di Torino o una 
grande o media fabbrica di 
Milano, di NaaOW o del resto 
d'Italia e vedrete che la 
grande maggioranza degli 

I n ' conseguenza di tutto 
questo e assieme con tutto 
questo (e forse non se ne sa
rebbero accorti tutti, se non 
fosse intervenuto < l'estensore 
della relazione di maggioran
za a particolarmente e Im
prudentemente sottolinearlo) 
da questa legge si modificano 
i rapporti che passano tra la 
base dello Stato, che è il po
polo, nel quale risiede la so
vranità, e il governo, attra
verso le assemblee rappresen
tative. Il carattere stesso del 
governo qui viene cambiato. 

Cosa è il governo? E' la 
espressione della maggioran
za. Chi designa il governo, chi 
registra la maggioranza? Il 
Parlamento. Dove si forma la 
maggioranza? Nel Parlamento. 
Anche questa è una nozione 
elementare. Soltanto in questo 
caso un ordinamento costitu
zionale è parlamentare. Ricor
datevi le discussioni che avem
mo alla Costituente quando si 
trattò di scegliere tra un re
gime parlamentare e un regi
me non parlamentare. A gran
de maggioranza e senza esita
zione scegliemmo un regime 
parlamentare, cioè volemmo 
un ordinamento costituzionale 
nel quale la maggioranza e| 
quindi il governo e la desi 
gnazlone di esso uscissero dal' 
le Assemblee rappresentative, 
che debbono essere a loro voi' 
ta lo specchio della nazione 
Con questa legge Sceiba le 
cose cambiano, e cambiano ra
dicalmente, come del resto 
cambiavano già con la legge 
Acerbo. Anche qui, onorevole 
Tesauro. i fatti ni corrispon
dono... 

TESAURO, relatore per la 
maggioranza — Non è esatto! 

TOGLIATTI — ...Attenda e 
mi scusi se faccio qualche vol
ta il suo nome. Vede, quando 
tra i presenti a un'assemblea 
si muove uno spettro, è inevi
tabile che quello spettro attiri 
l'attenzione ed ad esso ci si 
rivolga. Onorevole Tesauro, lei 
qui è lo spettro del regime fa
scista. 

TESAURO. relatore per la 
maggioranza — Sono il EOÌO 
professore di diritto pubblico 
che ha avuto il coraggio di 
scrivere allora quello... (in
terruzioni all'estrema sinistra) 
-Bisogna leggere quello che 
io ebbi il coraggio di scrivere 
allora! (Commenti all'estrema 
«ttustra) ..Smentitemi attra
verso le mie parole, non at
traverso le ingiurie! 

SANSONE — Quale corag
gio? Di essere stato rettore 
della provincia di Salerno? 

TESAURO. relatore per la 
maggioranza — Me ne onoro 
perchè ho fatto del bene. 

TOGLIATTI — Giovanni 
Amendola, nel suo cosi pro
fondo discorso sulla legge 
Acerbo già aveva rilevato il 
punto cui in questo momento 
mi voglio riferire, e la cesa 
era evidente: « Con la legge 
in discussione, diceva, noi tra. 
piantiamo nel campo eletto
rale il problema più squisita
mente politico, cioè quello 
della costituzione della mag
gioranza. Si richiede al paese 
direttamente di designare la 
maggioranza, d'investirla del
la facoltà di governare. Noi 
arriviamo, attraverso formule 
dissimulale. le quali tuttavia 
non possono nascondere la so
stanza, ai governo plebiscita
rio ». L'estensore d^lìa rela
zione di maggioranza non po
teva confermar questo, a pro
posito della legge Sceiba, in 
modo più chiaro e forse non 
si è nemmeno accorto di dire 
enormità quando è giunto a 
scrivere che: « la singolarità 
del sistema proposto non sta, 
di conseguenza, nell'introdur-
re il principio del potere con
ferito alla maggioranza, prin
cipio già accolto dal nostro 
come da altri ordinamenti de
mocratici. ma nel determinare 
che la maggioranza alla quale 
spetta il potere, non è quella 
voluta dagli eletti al Parla
mento. ina quella che al Par
lamento è indicata dallo stesso 
corpo elettorale». 
- Qui usciamo dall'ordinamen
to parlamentare, qui siamo in 
regime plebiscitario, qui si 
modifica e persia» si confessa 
di modificare un altro dei li
neamenti fondamentali dal 

nostro ordinamento costÌtuzio-1 ma lo volete scartare. Forse 
naie. (Internatone del dcpu-l perchè sia in voi la coscienza 
tato Tesauro, relatore per la\di non avere uomini atti a ri-
mangioranza). solverlo? Può darsi. Non nego 

A questo punto mi si per 
metterà di inserire un'osser
vazione relativa al tema di 
fondo politico. L'argomenta 
con il quale tutto si volle giu
stificare al tempo della legge 
Acerbo e tutto si cerca di 
giustificare anche ora è che 
sia necessario fare queste vio
lazioni della Costituzione per 
rrcare una possibilità di buon 
funzionamento delle Assem
blee. E' evidente che le As
semblee debbono funzionare, 
chi lo nega? Le Assemblee 
non possono funzionare se non 
vi è una maggioranza, perchè 
solo da una maggioranza sor
ge un governo, anzi da una 
maggioranza sorge anche il 
potere supremo del Presidente 
della Repubblica, per cui voi 
proponendo questa legge ten-

che sia nel vostri dirigenti 
questa coscienza. Ma l'ordi
namento costituzionale è quel
lo che è. E' rappresentativo, 
non plebiscitario. Non potete 
spingerci addietro, a un regi
me plebiscitario, dal quale 
uscirebbe non più un ordina
mento democratico, ma, per il 
primo istante, uscirebbe un 
ordinamento oligarchico. Oli
garchia Infatti è quell'ordi
namento nel quale è preco-
stltulto 11 gruppo che deve 
governare; e voi l'avete pre-
costltulto, servendovi dei mez
zi a disposizione del potere 
esecutivo, e che non vocilo 
qui né definire né qualificare. 

E' evidente che, per tutti 
questi motivi, la Costituzione 
repubblicana, entrata in vi
gore 11 primo gennaio 1948, 

ria, dal movimento della Re
sistenza, dalla lotta attraver
so la quale venne travolto e 
schiacciato il regime della ti
rannide fascista e riuscì an
cora una volta a trionfare la 
volontà di libertà e progres
so della grande maggioranza provare tutto quello che prò 

violenze morali di una parte 
l'altra parte reagisca con al
tre violenze morali, come lo 
ostruzionismo parlamentare e 
gli scioperi politici, di guisa 
che il tranquillo governare 
che si cercava è continuamen
te compromesso dalle recipro
che colpe ». 

Gli uomini che hanno an
cora la capacità, mettendosi 
al di sopra delle ire di parte 
e di governo, di comprendere 
i fatti fondamentali della no
stra vita politica e della no
stra storia, capiscono c o m e 
«tanno le cose. 

Parlate chiaramente! 
Non maravigliatevi se vi 

ricordiamo che la stessa que
stione venne posta nel 1023, 
quando si discusse la legge 
Acerbo. MI riferisco ancora a 
Giovanni Amendola, il quale 
proclamava: « Noi, facendo 
questo, avremmo soppresso 
quell'ambiente 11 quale per
metteva a tutte le scosse e a 
tutte le convulsioni, che per 
avventura potessero verificar
si nel paese, di passare at
traverso il vaglio di varie 
esperienze politiche, per risol
versi soltanto attraverso la 
maturazione e la riflessione in 
fatti politici che pesassero de
finitivamente sulle sorti del
lo Stato». Già allora vi fu 
chi vide e previde come sa
rebbero andate le cose. 

Perchè d u n q u e voi fata 
questo? Ditelo chiaramente: 
quale altra parte della Costi
tuzione. oltre a quella che è 
toccata direttamente da que
sta legge, volete ancora met
tervi sotto i piedi? O non à 
forse un'altra tragica questio
ne che si affaccia quando 
pensiamo alla vostra condot
ta di oggi e all'avvenire? Per
chè volete ad ogni costo una 
Assemblea che dovrebbe ap-

del popolo. Voi non potete 
oresclndere da questa consi
derazione. 

// fango del gesuita 
Potete alimentare contro di 

noi l'odio; potete incaricare 
qualche r>adre gesuita di get
tare fango su qualcuno di noi. 
Io stesso, pare, secondo que
sto gesuita, sarei già stato 
condannato a decine di anni 

ponga il governo, in cui non 
vi sarebbe più quell'ambien
te di maturazione e di rifles
sione che è necessario alla 
elaborazione di una giusta 
politica nazionale? Volete 
passare a un regime di oli
garchia, l'ho già dimostrato. 
Ma perchè? Quale altra que
stione si nasconde dietro la 
vostra condotta di oggi? Si 
•ratta della guerra e della pa
ce, dunque? La Costituzione 
repubblicane dice che della 

« Ci troviamo dunque di fronte a un progetto 
di legge il quale, uieutro afferma ili voler rego
lare l'esercizio del diritto elettorale, viola i prin
cipi di base della Costituzione repubblicana: il 
principio dell'eguaglianza del voto, nei suoi effet
ti, per la costituzione di una assemblea rappre
sentativa; il principio della rappresentatività del
ie-assemblee legislative e quindi di tutto l'ordi
namento costituzionale dello Stato; il principio 
dell'avvento dei lavoratori alla direzione politica 
dello Stato repubblicano clic deriva dagli articoli 
1 e 3 della Costituzione; il principio che i partiti 
politici hanno il diritto, in regime di eguaglianza 
e con metodo democratico, di partecipare a de
terminare la politica nazionale ». 

Dal discorso di Togliatti alla Camera 

di reclusione per non so qua- guerra e della pace decide il 
li delitti di ordine comune. Parlamento, ed è bene che gli 

dete a modificare anche la 
figura del Presidente. Ripeto, 
nessuno nega che vi debba 
essere una maggioranza e che 
si debba governare fondan 
dosi sopra una maggioranza 
Però, come si risolve questo 
problema? In regime parla
mentare questo problema si 
risolve nell'Assemblea parla 
mentare, attraverso la capa
cità politica di colui il quale 
governa. 

Come avete 
governato ? 

Voi avete avuto nel 1948 
il 18 aprile, la maggioranza 
per il Parlamento. La vostra 
maggioranza, anzi, è stata nel 
Parlamento leggermente supe
riore a quella che avevate nej 
paese. Non ne facciamo que
stione, perchè ciò derivava da 
imperfezioni che sono di tutti 
i sistemi elettorali rappresen
tativi. Il nostro sistema elet
torale non era però allora 
preordinato per costituire una 
maggioranza e per fare eleg
gere dal paese il governa Co
munque: avete avuto il go
verno e avete governato Be
ne o male? E' problema poli
tico. Oggi avete ancora quella 
maggioranza? Se l'avete an-
rora, a che scopo una legge 
come questa, che - sovverte 
l'ordinamento costituzionale 
dello Stato? Prendetevi un'al
tra volta la maggioranza, se 
affermate di averla, e cercate 
di governare meglio di quanto 
non abbiate governato finora, 
mi auguro io, nell'interesse dei 
lavoratori italiani e di tutta 
l'Italia. 

Se non avete più quella 
maggioranza, ciò nondimeno 
continuate a essere una forza 
notevole nei paese, come nes
suno nega nel momento at
tuale. Accettate di essere nel
l'Assemblea quello che siete 
nel Paese in realtà. Allora, 
quando il Parlamento sarà 
specchio reale di quello che è 
il Patte, proprio allora dovrà 
manifestarsi la vostra capa
cità politica, si vedrà cioè se 
abbiate o non abbiate sjajtl 
tanto di capacità e di ossagli, 
per cui dovete tener cetjto 
dell'esistenza e dell* f o n » di 
determina** fsuharaaejav eeeei 
conto che « n raps*eeaj£gto 

ma 
Ale 

non trascurabili e non sop-

dopo la solenne approvazione 
da parte dell'Assemblea co
stituente, è violata a fondo 
nei suoi principi! essenziali 
dalla legge elettorale, che qui 
viene proposta. 

La questione è grave, seria; 
è la più grave delle questioni, 
che si possano porre in una 
Assemblea rappresentativa e 
davanti a un paese a reggi
mento democratico La più 
grave. 

La nostra Costituzione non 
è uscita soltanto dalla mente 
del costituenti. I costituenti 
dettero U loro contributo di 
dottrina per le necessarie ri
cerche e formulazioni. Quan
do essi però incominciarono 
qui a discutere il carattere 
dell'ordinamento dello Stato. 
che. essi dovevano sancire 
nella Costituzione, questo già 
era determinato, perchè era 
stato determinato dalla sto-

Se lo ha detto un gesuita, pe
rò, la gente capirà di che cosa 
si tratta. Certe parole hanno 
ormai un senso, nel vocabo 
lario della gente comune. Lo 
ha senza dubbio, e lo ha da 
oiù di un secolo. la parola pe-
sulta. Voi potete fare queste 
cose, ma ricordatevi che fa
cendole vi ergete contro la 
storia stessa del nostro paese, 
che voi invano cercate di 
cancellare. 

Non ci riuscirete mai, e per 
il fatto stesso che non d riu
scite nasce questo vostro im
barazzo, per cui non siete 
nemmeno capaci di impostare 
in una Commissione un di
battito ordinato, per cui sie
te ridotti a provocare l'inci
dente che dovrebbe permet
tervi di far entrare nell'aula 
la forza pubblica a portar via 
l rappresentanti dell'opposi
zione. (Rumori e proteste al 
centro e a destra). 

Non riuscirete a cancellare 
pagine decisive della nostra 
storia. Tutti gli italiani di 
buona coscienza. hanno dato 
qualcosa per aprire questa 
nuova epoca della vita' del 
nostro paese, che è segnata 
dalla promulgazione della 
Costituzione repubblicana. Ri
cordatevi, però., che i partiti 
del lavoratori — il Partito 
socialista e il Partito comu
nista italiano — contro 1 qua
li voi oggi scatenate le vostre 
invettive, il vostro vilipendio 
continuo, sono quelli che 
hanno dato di più. I sociali
sti hanno dato Matteotti; noi 
abbiamo dato Antonio Gram
sci, abbiamo dato 1 migliori 
nostri combattenti, abbiamo 
dato tutta la nostra esistenza. 
tutta la loro esistenza hanno 
dato decine di migliaia di la
voratori raccolti dietro le no
stre bandiere. 

Una grave minaccia 
per la pace d'Italia 
Non dimenticatevi di que

sto e, soprattutto, non cre
diate che noi possiamo di
menticare quale forza rap
presenta nella nazione italia
na questo capitale che noi 
abbiamo accumulato, questa 
gloria che aleggia sulle no
stre bandiere. 

Molto si polemizzò, quando 
qui sedeva l'Assemblea Co
stituente, circa i compromessi 
e gli accordi che avrebbero 
avuto luogo fra i diversi par
titi. Mi occupai a lungo, allo
ra, di quella questione. Ac
cordi senza dubbio vi furono; 
ma essenzialmente vi fu qual
cosa di ben più nobile: vi fu 
un patto, fra coloro che rap
presentavano in prevalenza le 
vecchie classi dirigenti, uscite 
stordite dalla catastrofe del 
•asciamo, e le classi lavora
trici che ne uscivano affati
cate. ma piene ancora di slan
cio, animate dalla volontà di 
avanzare verso un nuovo or
dinamento politico e sodale. 
Vi fu un patto. Questo patto 
è stato giurato: è stato giu
rato da tutti noi, è stato giu
rato dai ministri, è stato giu
rato dal Presidente della no
stra Repubblica. Il giorno che 
voi avrete violato questo 

primibili. Voi questo proble- patto, veramente sarà sulla 

vostre bandiere l'obbrobrio di 
un giuramento tradito. Non si 
può considerare alia leggera 
o liquidare con un sogghigno 
questo problema, che è il 
problema fondamentale, che 
sta a base di tutta la nostra 
vita nazionale. 

Vi è chi l'ha veduto e lo ha 
detto apertamente: un uomo 
di parte liberale, il senatore 
a vita Pasquale Jannaccone, 
in un suo ben noto articolo 
del mese di agosto di que
st'anno. < Va ricordato — egli 
scrive — che ogni Costituzio
ne ha la natura di un patto. 
Perfino quelle largite dai mo
narchi ai sudditi ebbero 
3empre nella coscienza pub
blica. se non nello stretto di
ritto, un alone contrattuale, 
tanto da far considerare fedi
fraghi i sovrani che le aves
sero ritirate o violate. Sareb
be superfluo insistere sulla 
natura contrattuale delle «e 
centi Costituzioni democrati 
che, quale è la nostra ». 

Lo stesso senatore Jannac
cone, pochi giorni fa, insis^-
va, e dopo aver qualificato 
questa U u a elettorale come 
un tentativo di sopprimere o 
ridurre all'impotenza l'opposi
zione, concludeva: e Non fé. 

•viglia allora che alla 

italiani sappiano che. eleg
gendo un Parlamento predi
sposto. attraverso questa leg
ge, ed approvare qualsiasi co
sa faccia l'attuale governo, la 
nazione sarà privata della 
possibilità di ricorrere, allo 
ultimo istante, quando si trat
terà della vita o della morta 
dell'Italia a questo supremo 
giudizio di una assemblea che 
sia lo specchio dell'opinione 
nazionale. 

Rendetevi conto della gra
vità di quello che state fa
cendo. La nostra posizione è 
chiara. Noi c h i e d i a m o che 
la Costituzione repubblica
na non venga né modifica
ta né violata. Particolar
mente insorgiamo c o n t r o 
qualsiasi tentativo di modifi
carla e violarla attraverso lo 
espediente di una legge elet
torale. La Costituzione re
pubblicana attuale, alla quale 
slamo fedeli, che fedelmente 
rispettiamo, corrisponde al 
periodo che noi attraversia
mo, è il portato della grande 
ondata di popolo e di volontà 
democratica che ha spazzato 
il fasdsmo, è il portato, dal
l'altra parte, della volontà dei 
partiti che stanno a capo de
gli elementi più avanzati del 
popolo di evitare altre cata
strofi all'Italia nel momento 
In cui sappiamo che contro il 
progresso sociale, e persino 
contro misure legislative ade
renti alla nostra Costituzione 
e le quali modificassero la 
struttura economica del paese 
vi è chi minaccia l'Intervento 
armato di una potenza stra
niera. In questi termini oggi 
si discute della possibilità o 
meno di una avanzata dei la 
voratori verso la realizzazio
ne dei loro ideali l Noi accet-
tiamo e vogliamo che la Co
stituzione repubblicana ri
manga la base del nostro or
dinamento politico, perchè 
questo esclude il peggio, apre 
anzi la strada ad un progres
so economico, civile, sodale 
che essa stessa prevede e che 
può avvenire attraverso il di
battito e l'evoluzione dello 
stesso sistema rappresentati
vo. Questo noi vogliamo. 

D'altra parte cosnprendiame 
che ciò che voi state facendo, 
oltre al contenuto politico 
cosi grava che ho indicato, ha 
anche — e acuiate se sembre
rà che quella che dico ora 

piccolo in confronto di 
quello che dicevo prima, ma 
piccolo non è ,— un profondo 
valore pedagogico. Voi state 
dando la miglior dimostrazio
ne che noi ci potevamo augu
rare venisse data dalle class) 
dirigenti conservatrici e rea
zionarie italiane del valore 
che hanno per queste classi 
1 prindpii liberali e democra
tici. Ci state dando la dimo
strazione di quanto siano sa
crosantamente giuste le affer
mazioni che fece Lenin quan
do scrisse « Lo Stato i l a r i -
potatone», quando s c r i s s e 
«La rivoluxionm proletaria e 
il rinnegato Kaotifcy», quan
do a coloro che proclamavano 
In assoluto, a valore degli 
istituti óemocratid borghesi 
diceva di guardare però sem
pre alla realtà delle cose, per
chè i gruppi dirigenti bnrghe-
•I sono pronti a buttare a 
mere rotti questi istituti e i 
prindpii su cui si fendano 
quando aia In ffooco la so
stanza òen'ofdtnameato eco-

>T_"VJL, 
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nomico che sancisce 11 loro 
privilegio. Voi ci state dando 
une grande lezione e la state 
dando a tutto il popolo Italia 
no; direi che la state dando 
a tutta l'Europa. Quando le 
cose si mettono cosi» il diritto 
cambia la 6ua natura, ed è 
inevitabile intervengano altri 
fattori. Scusatemi di riferirmi 
ancora una volta a un demo
cratico, a Giovanni Amendola, 
il quale nel trarre la conclu
sione, credo un anno prima 
della sua fine dolorosa, da 
tutto quello che era avvenu
to, dall'approvazione d e l l a 
legge Acerbo In poi, e mentre 
compiva un ultimo tentativo 
per riuscire a organizzare 
una formazione che difendes
se sino all'ultimo la bandiera 
democratica del nostro paese, 
poneva di fronte all'opinione 
pubblica la questione del suc
cessivi sviluppi, confrontando 
quello che stava avvenendo in 
Italia con quello che era av
venuto in Russia dove era 
stata istaurata la repubblica 
dei Soviet. Le sua conclusio
ne era che, quando si distrug
ge l'ordinamento costituziona
le dello Stato, la rivoluzione 
sociale che, esistendo un ordi
namento democratico, v a l e 
solo come forza, quando l'or
dinamento costituzionale e 
democratico sia distrutto, 
vale anche come diritto. 

Questa, onorevoli colleghi, 
è la nostra posizione, né oc
corre che io insista su ciò 
che avevo detto incomin. 
ciando: comprendiamo quello 
che sta attualmente avve
nendo e la nostra volontà è 
tranquilla, sicura di sé. Sap
piamo perchè voi volete as
sestare questo primo coleo 
mortale alla Costituzione re
pubblicana e di che cosa 
essa è preludio. La Costitu
zione repubblicana è la lega
lità del nostro Stato. La le
galità oggi vi imbarazza, la 
legalità vi uccide, di fronte 
alla pressione reazionaria dei 
ceti borghesi che vogliono 
difendere con tutti 1 mezzi 1 
loro privilegi, di fronte al
l'intervento dello straniero 
che ci vuole trascinare In 
una guerra contraria alla vo
lontà del popolo italiano e 
agli interessi della Nazione. 
E' per questo che voi X'olete 
colpire la Costituzione. Noi la 
difendiamo. Con essa difen
diamo la legalità repubblica
na. In democrazia e la pace 
Montatisi all'estrema sinistra) 

Signor Presidente, ho espo
sto una serie di argomenti 
giuridici e non so se sono 
stato convincente, se la mag
gioranza li accoglierà o 1) 
respingerà. Terminando, vor
rei però uscire per un istante 
da questo terreno e ricordare 
che la Costituzione non è 
soltanto la formulazione di 
una somma di diritti, non 
soltanto essa è un documento 
giuridico e storico, un atto 
della società nazionale. La 
Costituzione è anche un mo
mento della coscienza degli 
uomini, un atto della loro 
fede, della loro speranza. A 
questa Costituzione repubbli
cana. con tutto il suo conte
nuto politifp, economico e 
sociale, è legata la speranza! 
di una parte sempre più 
grande del nostro popolo, dei I ( 
lavoratori, la speranza di 

ALLO STADIO «S1NIGAUIA» DI COMO 

Oggi si allenano 
gli "azzurrabili,, 

All'ultimo momento è stato convocato 
il terzino Origgi della squadra lariana 

'„ -r' 
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MILANO. 9. — n raduno del 
giocatori azzurri convocati per 
l'allenamento che avrà luogo do
mani a Como In vista del du
plico confronto Italia-tìvlzzera 
ha avuto luogo, al completo, al
l'albergo amila , dov'erano anche 
presenti u Presidente della 
FIGO lng. Baiata!, il Vice Pre
sidente avv. Mauro, il Segretario 
dati. Valentin!, li Commissario 
Tecnico Deretta col Segretario 
ninncono, l'allenatore Meazva e 
Il massaggiatore Farabulllnl. 

il e . T . Deretta, all'ultimo mo
mento, ha fatto telefonare a Co
mo perchè fosso tenuto a di
sposinone dellu « Nazionale » 
anche II terzino sinistro Orlggl 
della società lariana, allo bcopo 
di vederlo in campo per una 
possibile utilizzazione. 

Tra gli ultimi arrivati sono 
stati Lorenzi e Mazza ni quali 
l'allenatore Meazza ha futto no
tare la necessità di una maggio
re soliecltudlno nel giungere al 
raduni. Per ultimo e arrivato 
Oratton del Como. 

Alle 20 l'allenatore Meaz/a ha 
radunato 1 giocatori a cena per 
poi concedere loro una breve 
passeggiata prima di Inviarli a 
riposare. L'allenamento avrà luo. 
RO domani mattina allo stadio 
Blnlgullln. Allenerà la Nazionale 
la aquadra della Alessandria che 
milita nella Serie C. 

P U G I L A T O 

Le semifinali 
del torneo azzurro 
MILANO. » — Si sono svolte 

questa sere sul quadrato del 
Teatro Principe le semifinali del 
« Torneo Azzurro » per pugili di
lettanti organizzato per una se
lezione dei nuovi pugili da asse
gnare allo squadra azzurra. 

Nel corso della serata incon
tri di buona fattura si sono al
ternati ad altre mediocri esibi
zioni 

Ecco i ìisultati _ Pesi umica: 
Spano (Lombardia) b. Ciani (La
zio); Burrlni (Sardegna) b. Ur
bani (Lazio). 

Pesi patio» Sorti (Liguria) bat
te D'Agostino (Venezia Giulia); 
Spina (Lazio) b. Baldini (Pie
monte). 

Pesi pillimi.* Freschi (Toscana) 
b. Polo (Emilia): Palazzoll (Emi
lia) b. Placidi (Lazio). 

Pesi leggeri' De Jasio (Lom
bardie) b- Beccaria (Lazio); Vec-
cliiato (Venezia Giulia) b. Se
ni e raro (Venezia Giulia) per as
senza. 

Welter leggeri: Zoppello (Ve
nezia Euganea) batto Mazzocco 
(Lombardia); Ripamonti (Lom
bardia} b. Cnpra (Emilia) 

te Conforti (Lazio); Fonderla 
(Venezia Euganea) b. Finizlo 
(Puglia). 

Welter pesanti: Strina (Lazio) 
batte Boi (Sardegna); Mezzadri 
(Lombardia) b. Frisio (Venezia 
Euganea). 

Pesi medi: Flnllettl (Lombar
dia) br Mazzola (Puglia): Ostunl 
(Puglie) b. Goffredo (Marche). 

Pesi medio - massimi : Bocci 
(Lombardia) b. Baldini (Plcmon. 
te); DI Persio (Lazio) b. Peti az
ioni (Emilia). 

Pesi massimi: Friso (Venezia 
Euganea) b. Di Benedetti (La
zio); Bozzano (Liguria) b. Bar-
toli (Venezia Giulia). 

Tutti l vincitori, ad eccezlono 
di Pandoria e Friso vittoriosi per 
k.o.t, hanno vinto ai punti. 

Domani avranno luogo le finali. 

Di fronte alle insistenti richie
ste avanzate dalla Fiorentina per 
ottenere la cessione di Anderson, 
1 dirigenti del Marsiglia hanno di
chiarato che il loro centravanti è 
intrasferibile. 

MARIA LUISA LEVATI, campionessa Italiana di tuffi da 
dieci metri è costretta al riposo da una lesione al menisco. 

In attesa di riprendere la sua att ività studia lingue 

UN PROBLEMA CHE URGE AFFRONTARE 

Preoccupaviiv crisi 
del calcio6 ' minore 3 9 

Quest'anno numerose squadre sono scomparsa - Mancanza di 
campi e difficoltà finanziarie ~ Che fa la l^ega Regionale? 

Coloro che più da vicino se
guono le sorti del calcio mino
re laziale nei campionati di 
I e II divisione, avranno cer
tamente notato come quest'anno 
un notevole numero di squadre 
ha abbandonato la scena cal
cisi icn. 

Le CUUCP dei fenomeno sono 
varie a complesse e ti loro 
esame suggerisce interessanti 
considerazioni. 

Schematicamente potremmo 
additare tali cause nell'alto 
costo ilei campionati (attrezza
ture, trasferte, affitto dei cam
pi, ecc.; , ne l l o mancanza di 
campi sportivi e nella scarsa 
presenza di dirigenti tecnici ed 
allenatori capaci. 

nori da parte dei dirigenti del- chera agli sportivi di buona 
la Lega Regionale Calcio 

I dirigenti della Lega Regio
nale hanno indubbiamente ta
lune dell doti indispensabili 
che IH carica che essi occupa
no richiede: l'onestà la capa
cità tecnica, la passione spor
tiva. Ma manca ad essi una 
visione più ampia della proprie 
responsabilità, che non possono 
essere l imitate ad amministra
re la Lega e i campionati, ma 
possono e debbono essere svi
luppate attraverso una azione 
continua e ininterotta di difesa 
degli interessi delle società che 
li hanno eletti . 

Diminuiscono le squadre? I 
dirigenti della Lega si limi 
timo a prenderne atto. Non ti 

volontà, preocccpati dell'avve
nire del calcio regionale e na
zionale, battersi, ut un modo o 
in un altro, per ottenere 
campi e le sovvenzioni. 

FABIO SORNAGA 

Afa alla base di tali motivi,\sforzano di interpretare il fé 
a nostro avviso, è la Tiiancajua|»omeiio e di conseguenza non 
di una aerta amone Hi difesa agiscono per modificare uno 

Welter: Ruggert (Umbria) bat- 'deol i interessi delle società mi-

Nordhal in azione 
poter vivere meglio, di non 
essere più dei derelitti, di 
non essere più dei proletari 
di non essere più degli sfrut
tati. di poter allontanare 
dalla sommità dello Stato il 
privilegio, la prepotenza e la 
corruzione, di poter avanza
re verso auesto obiettivo in 
una atmosfera di tranquillità 
* di pace, anche se di affer
mazione precisa dei propri 
diritti, interessi e ideali, la 
coerenza, onorevoli colleghi 
che possa essere evitato al 
popolo un altro oscuro oe-
riodo di tirannide che getti 
1 migliori nelle prigioni o 11 
sopprima, la speranza che 
Ria risparmiata all'Italia la 
tragedia di un altro conflitto 
armato in cui la nostra na
zione possa venire gettata 
per volontà di uno straniero 
* degli oligarchi che lo ser
vono. 

Questa è la speranza che 
ai riassume nella nostra Co
stituzione e che sta nel cuo
re a milioni e milioni di 
Italiani. Onorevoli colleahi 
n<^ annullate, non distrug
gete questa speranza! Fare
ste il più grave danno alla 
nostra patria. fTuffì i depu
tati dei settori di estrema 
sinistra si lavano in p»ed» e 
arrplaudono a. lunjjo. Molte 
ronoratulazionO. 

MILAN-JUYEXTL'S 3-9 — Una delle U n t e Incursioni ross*-
nere in ' area dei Campioni: Viola esce a valanga s o di 
Nordhal, soffiandogli un pericoloso pallone. In secondo piano 

John Hansen 

italo cfi cose che si fa sempre 
più aggravando 

Quante società sono scom
parse perchè è difficile trova
re un campo sportivo a un prez
zo onesto che permetta di non 
gravare eccetsii'amente sui n i» . 
desti bilanci sociali? Ma quan
te volte la Lena regionale, al la 
testa del ie società, nelle sue 
società, ha condotto nei con
fronti del Connine una vasta 
aztone per ottenere appezza
menti di terreni atti ad essere 
trasformati tu campi tli gioco? 

Quante società sono scom
parse perchè travolte dalle dif
ficoltà economiche? Ma quante 
volte la Lega Regionale ha 
fatto pressione sul suo ricchis
simo Consiglio Nazionale per 
ottenerr, per U> sue società, 
aiuti e sovvenzioni'' 

Non basta essere onesti ed 
avere entusiasmo e passione, 
bisogna sapere lottare e i m 
pedire che la crisi attualmen
te esistente nel calcio nazio
nale, dilaghi e ponga problemi 
ancora più orar: e di difficile 
soluzione 

La Lega Regionale inoltre, 
•li questa azione di difesa de
gli interessi e delle sorti del 
calcio minore, non solo alereb
be l'appoggio incondizionato 
Ielle sue società, ma si tro
verebbe ai suo f-aitro VUISP. 
il CSI PESAI 

Si ponga quindi la Lega alla 
testii delle società sportive, le 
guidi m una larga azione ten
dente ad ottenere nuovi campi 
di gioco dal Comune e più 
forti coi;rei,:ioni della FIGC 

Così agendo i dirigenti dVlla 
Leoa dimostreranno di essere 
Pienamente aYpni del mandato 
'or0 affidato Altrimcnt, ior 

IL GIRO DELL'ARGENTINA 

Grosso vince 
TU. tappa 

BUENOS AIRES, 9. — L'Ita
liano Crosso ha vinto l'XI tap
pa del Giro ciclistico d'Argen
tina, la San Francisco-Santa Fé, 
precedendo nell'ordine l'argen
tino Bottas. l'italiano Conte e lo 
olandese Faanhof. 

La classifica generale rimane 
immutata. 

SEMPRE PIÙ' INCERTA LA LOTTA NEL TORNEO DEI CADETTI 

Il Legnano raggiunge il Cagliari 
e il Genoa passa al terzo posto 

/ / Monza e il Vicenza a ridosso delle prime - Sedici squadre iti 
sei punti denunciano la mediocrità del livello medio di gioco 

Ancora una situazione nuova 
nella classifica del Campionato 
di serie B: il Legnano tn testa 
a pari punti coi Cagliari dopo 
un inseguimento perseguito con 
tenacia e bravura; nuova battu
ta d'arresto del Genoa costretto 
ancora a perdere u n punto tu 
casa, mentre Vicenza e Monza 
mantengono alta la carburazio
ne spingendo a tutta forza, clas
sifica bugiarda, obietterà qual
cuno. perchè tn effetti, secondo 
il calcolo della media inglese, il 
Cagliari è ancora in testa con 
il suo « meno due » seguito da 
Genoa e. Legnano con a meno 
tre » e da Vicenza e Monza ap
paiate a « meno quattro ». 

Ad osservarla bene poi, la clas
sifica eli» al presenta al nostri 
occhi dopo la dodicesima gior
nata è anche un po' triste.' nes
suna squadra si eleva al disopta 
delle altre in modo netto, né 
esiste una progressione evidente 
di valori dalle prime alle ulime. 
posizioni. Nello spazio di tei 
punti sono racchiuse ben 16 del
le 19 squadre di «B». fatta ecce
zione dei Verona e del Padova 
le quali occupano gli ultimi due 
posti. Come a direi il campionato 
di serie B racchiuso in un faz
zoletto da illusionista, dal quale 
possono uscire tutte le sorprese-
piccioni intatti e uova sode. 

E in effetti, bisogna compiere 
uno sforzo n o n indifferene per 
capire qualcosa d i questo cam
pionato, per individuare i valori 
più aiti, tper discernere il buono 
dal cattivo, fi mediocre dal pes
sime. 

Chi potrebbe meravigliarsi, ad 
esempio, se il Catania, per /are 
un nome a caso, i l quale occupa 
in classifica una delle ultime po
sizioni, a quota 10. dovesse riu
scire nel giro di qualche setti-
matta a recuperare una parte del 
terreno perduto e a portarti mu
le iprime posizioni? 

Come scandalizzarsi se il Fan-
fulla, per fare un altro nome a 
caso, ff quale con 13 punti si 
trova al quarto posto tn classifi
ca. dovesse cadere in men che 
non si pensi, nel giro pericoloso 
delle squadre che temono la re
trocessione? 

Tutto può accadere. K del re
sto. caduto tn modo così clamo
roso il Genoa, il quale sembrava 
dovesse fafé un bocconcino pre
libato di tutte te altre avversa
rie, come si può escludere l'av 
ventmento più assurdo nel gira 
di qualche giornata di campio
nato? 

Accade, in fondo, ciò cfte dal 
principio del campionato teme
vamo: l'allineamento del torneo 
di serie B su un terreno poco 

allegro di equilibrio nella medio
crità, di incapacità a mantenere 
un livello di gioco decente da 
parte, almeno, di un certo nu
mero di squadre che sembrava 
dovessero avere i mezzi, adatti 
alta bisogna. 

E' caduto il Genoa, ita delusa 
il Marzotto. ha deluso ti Cata
nia; sembra ora la volta buona 
del Legnano il quale dimostra 
di saper approfittare dello stato 
di mediocrità del campionato, B 
non- sembra perduto niente per 

Medi in promozione 
Cagliari — 2 ; Legnano — 3 ; 

Genoa — 3 ; Vlcen ia — 4 ; Mon
za — 4; F a n f u l l a , — 5; Mode
na — 5; Marzotto — 8 ; Piombi
no — 7; Treviso — 7 ; Siracusa 
— 7; Catania — 7 ; Brescia — 7 ; 
Lucchese — 7; Salernitana — 8; 
Messina — 8 ; Verona — 8 ; Pa
dova — 1 8 . 

(I Cagliari, il quale ha saputo 
smentire, anche nella sconfitta, i 
suoi detrattori, uno del quali 
ha dovuto sinceramente ricono
scere che. dalla partita di Mo
dena, « « Cagliari è uscito con 
una eccellente quotazione del 
tuoi valon individuali e colletti-
vi, confermando in pieno il sua 
diritto alle alte vette della clas
sifica ». 

A scavare bene, dunque, u 
può assegnare ora al Cagliari e 
al Legnano almeno la palma del
le squadre più in forma, riser-
vatKloci di giudicarle ulterior
mente. 

Quanto alla dodicesima gior
nata del torneo, nulla di straor
dinariamente eccezionale, se si 
esclude il pareggio del Brescia a 
Genoi^a. e. se proprio si vuole, 
la sconfitta del Cagliari a Mo
dena, che ci si riconoscerà di 
at'er ammesso come possibile alla 
vigilia delta partita. 

Nemmeno i pareggi del Vero
na a Messina, del Siracusa a Sa

lerno e della Lucchese a Treviso 
ci impressionano gran che per
chè sia il Messina, che il Trevi' 
«o nonché la salernitana, et 
hanno abituato alle poco fetta 
imprese di casa propria. 

Ma un % bravo > al Piombina 
va di diritto, perchè battere il 
Catania costituisce sempre un 
fatto di rilievo 

DINO BEVENTI 

L'allenatore Carver 
passato al Torino 

LONDRA. 9 — 11 «West Bron-
wich Alblon Football Club», ha 
accettato stasera le dimissioni del 
suo allenatore Jesse Carver au
torizzandolo ad impegnarsi col 
« Football Club Torino ». 

Carver ha dichiarato che > -
tira per Torino alla fine della 
settimana. «L'offerta fattami dal 
Torino — egli ha detto — è tale 
che non mi è stato possibile n -
flutare ». 

ALLE 1430 ALLO STADIO <TORINO. 

Domani i bianco-azzurr i 
si al lenano con i ragazzi 
Probabile rientro di Anioniolli — tn buone condizioni i 
giaìlorossi — Nessuna multa è stata applicata da Sacerdoti 

Morale alto, dopo la vittoria.luzione dei due problemi che 
di Como, e molte speranze per oggi si pongono all'allenatore 
l'incontro di domenica con la 
capolista in casa biancoazzurra. 
Nel clan laziale si «giura» già 
che domenica l'Inter perderà 
allo stadio Torino il suo primato 
di imbattibilità. Una speranza, 
ben s'intende, mentre certo è 
fin da ora che i ragazzi di Ze-
nobi faranno del tutto per bat
tere la capolista. 

Intanto i biancoazzurri si 
stanno allenando con molta se
rietà: ieri Bigogno ha fatto 
svolgere una seduta atletica, og
gi ne farà disputare un'altra e 
domani i titolari e le riserve 
disputeranno una «partitella» 
di allenamento con du« squadre 
dei ragazzi. Gli incontri inizie-
ranno alle 14,30. 

L'allenamento servirà a Bigo
gno di orientamento per la £0-

biancoazzurro: il dualismo An 
toniotti-Bettolini e la scelta fra 
Alzani e Fuin. 

Tanto Antoniotti che Fuin, in» 
fatti, sono ormai del tutto rista
biliti; il primo dai noiosi di
sturbi che gli impedirono di 
partecipare all'incontro di Co
mo ed il secondo dalla pallona
ta di cui è rimasto vittima nel 
corso della partita con i larianL 

Non si sa ancora se Bigogno 
lascerà Bettolini al centro del
l'attacco (in questo caso schie
rerà la stessa prima linea di 
domenica scorsa) oppure se pre
ferirà Antoniotti con il conse
guente spostamento di Bettolini 
all'ala e l'esclusione di Caprile. 
Per il momento quest'ultima i-
potesi appare la più probabile. 

Per Alzani o Fuin invece ogni 

TEATRI 
ARGENTINA : Oggi alle 17.30: 

Concerto del violinista I. Stern. 
Direttore F. Scaglia. Musiche di 
Mozart, Vivaldi. Bach e Brahms 

ARTI: Ore 21: C.ia di prosa della 
Città di Roma «I dialoghi del
le Carmelitane >. 

ATENEO : Prossima riapertura. 
Grandi spettacoli diretti da P. 
Scharoff. 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile del
la Città di Roma « La Locan
diere » di Goldoni. 

MANZONI: Il Teatro di Napoli 
presenta < Mala femmina » con 
E. Maggin, L. Crispo. Canta 
Franco Ricci. 

OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Imminente 

spettacolo Errepi con Rascel 
< Attanasio cavallo vanesio ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 31.15: 
< Cocorìcò » di Frattlni, Falconi 
e Spiiler. 

QUIRINO: Ore 21.15: C i a Macario 
in «Pericolo rosa». 

SATIRI: Ore 21,15: «Non ti può 
giurare su niente » di A. Musset. 
Regia di S. Tofano. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano » Amleto ». 

VARIETÀ' 
Alhmmbra: A sangue freddo e nv. 

e rivista 
Altieri: Sotto la Croce del sud 
Ambra-Io vinelli: E' arrivato Io 

sposo e rivista 
La Fenlre: Notturno tragico e rìv. 
Principe: ti bacio di mezzanotte 

e nviMa 
Volturno: Parrucchiere per si-

enora e rivista 

CINEMA 
A.B c.: Il padrone delle ferriere 
Acquario: Totò e i re di Roma 
Adriarine: Barbablù 
Adriano: La tratta delle bianche 
Alba: 11 cappotto 
Alba: Largo passo io 
AIryone: Ragazzo selvaggio 
Ambasciatori: Alan il conte nero 
Anime: Ti amavo senza saperlo 

GLI SPETTACOLI 
Apollo: Tre piccole parole 
Appio: Perdonami se ho peccato 
Aquila: La valle delle aquile 
4rcabaleno: Les* belle» de nuit 

(ore 18-20-22 . sottotitoli in it.) 
Arenula: Cameriera bella pre

senza offresi 
Ariiton: GII occhi che non sor

risero (15,20-17.30-30.15-22.40) 
Attoria: Una bruna indiavolata 
Astra: Operazione Cicero 
Atlante: Questi dannati quattrini 
Attualità: La regina d'Africa 
Augusta*: La città del piacere 
Aurora: La gang* 
Ausonia: Operazione Cicero 
Barberini: Carabina Williams 
Bernini: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Bologna: Furia e passione 
Brancaccio: Furia e passione 
Capital: La gente mormora 
Capranlca: Carica eroica 
Capranlcnetta: Ragazze da marito 
cartello;, JI bivio 

3ffi 
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CeniòétBe: L'isola del pigmei 
Centrale: La cortina del silenzio 
Centrale Ciancino: Riposo 
Cine-Star: Jlm della jungla 
Clodio: Le jene di Chicago 
Cola di Rienzo: Rotaie insangui

nate 
Colonna: Risposiamoci tesoro 
Colosseo: L'ambiziosa 
Corallo: Capitan Kidd 
Corso: Squilli al tramonto 
Cristallo: I cinque segreti del 

deserto 
Delle Maschere: Gli l i moschet-

I fieri 
Delle Terrazze: Lo scrigno delle 

sette perle 
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Ottaviano: La furia di Tarzan 
Palazzo: La rivincita dell'uomo 

invisibile 
Palestrina: E' arrivato lo sposo 
Par ioli: Testa rossa 
Planetario: IV Rass. internaz. del 

documentario 
Plaza: So che mi ucciderai 
Plinlus: Il messicano 
Preneste: Atollo K 
Primavalle: Miracolo a Milano 
Quirinale: Attente ai marinai 
Qulrlnetta: La carrozza d'oro 
Reale: Aquile tonanti 
S e x : La conquistatrice 
Rialto: Un treno va in oriente 
Rivoli: La carrozza d'oro 
Roma: Ritmi di Broadway 
Rubino: Un ladro in paradiso 
Salario: L'albergo della malavita 
Sala Umberto: Anema e core 
Salone Margherita: Altri tempi 
Sant'Ippolito: Gli avvolto non 

volano 
Savola: Perdonami se ho peccato 
Silver Cine: Accidenti alle tasse 
Smeraldo: La presidentessa 
Splendore: Un americano a Parigi 
Stadinm: La confessione della si

gnora Doyle 
Snperrinema: Tratta delle bianche 

Delle Vittorie! Rotaie insangui
nate 

Del Vascello: Croce di diamanti 
Diana: Cinque poveri in auto* 

mobile 
Doria: Il fantasma dell'Opera 
Eden: Per noi due il paradiso 
Espero: Questi dannati quattrini 
Europa: Carica eroica 
Excelsior: 4 ragazze all'abbor

daggio 
Farnese: L'allegra fattoria 
Faro: Partita d'azzardo 
Fiamma: Gli occhi che non sor

risero 
Fiammetta: Les mains sales (ore 

17-19.15-22) 
Flaminio: Il segreto della porta 

chiusa 
Fogliano: Perdonami se ho pec

cato 
Fontana: Il giardino di Allah 
Galleria: Carabina Williams 
Glnllo Cesare: L'ultima minaccia 
Golden: E' arrivato Io sposo 
imperiale: La rivolta di Haiti 
Impero: La vendetta di una pazza 
Ionio: Le vie del cielo 
Indnno: Fuga d'amore 
Italia: Fanfan la Tulipe 
Iris: I falsari 
Lux: Catene 
Massimo: Non cedo alla violenza 
Mazzini: La croce di diamanti 
Metropolitan: Rass. film «La se

gretaria privata» 
Moderno: La rivolta di Haiti 
Moderno Saletta: Regina d'Africa 
Modernissimo: Sala A: Cinque 

poveri in automobile: Sala B : 
La corte di re Arto. 

Nuovo: n principe Azim 
NoTOcine: Totò e 1 re di Roma 
Odeon: Yvonne la francesina 
Odesealclil: Show boat 
Olympia: Immagine meravigliosa 
Orfeo: Largo passo io 
orione: Due bandiere all'ovest 
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TTiveno; Camicie rosse 
Trevi: Un uomo tranquillo 
Trianon: X pirati di Barracuda 
Trieste: Moglie per una notte 
Tnscolo: I due forzati 
Ventun Aprile: Ho amato un fuo 

rilegge 
Verbano: 4 ragazze all'abbordag

gio e doc. 
Vittoria: Donne verso l'ignoto 
Vittoria Ctampino: La rosa del 

Sud 
RIDUZIONI EN'AL — CINEMA 

Aurora, A n s o a 1 a , ABumora, 
Brancaccio, Cinestar, Fiammetta, 
Nomentano, Olimpia, Orfeo, Pla
netario, Pllalus, Quirinale. Beale, 
Sala Umberto, Tnscolo. TEATRI: 
Rossini. 

decis ione sarà probabi lmente 
rinviata alla vigi l ia del con
fronto. 

P e r la cronaca Malacarne si è 
sposato lunedi mattina, m a c iò 
non impedirà al bravo bianco-
azzurro di partecipare all'alle
namento di domani. 

A Malacarne ed alla sua gen
tile compagna i più sinceri au
guri dell'Unito. 

Ieri pomeriggio, presso tutte 
le rivendite ARPA-C1T sono 
stati posti in vendita i biglietti 
di ingresso allo Stadio. A quan
to risulta una buona percentua
le di essi sono stati già ven
duti. 

» * • 
Tutti i giallorossi, titolari e 

riserve, sono in buone condi
zioni fisiche ed oggi con ogni 
probabilità Varglien farà dispu
tare loro una breve partita di 
allenamento, che si disputerà a 
porte chiuse. 

Sono state infine smentite le 
voci riportate da alcuni gior
nali secondo le quali Sacerdoti 
avrebbe multato i protagonisti 
dell'incontro con la Sampdoria 
per «mancanza di impegno». 
Ieri sera, infatti tutti i giallo-
rossi sono stati ricevuti dal pre
sidente e nessuno di essi ha 
avuto comunicazione di multe a 
suo carico. 

L'Informatore 

SABATO A crvrrACASTELLANA 

Caprarì-Capobiamhi 
ai cento della riunione 

E* stato definito in ogni suo 
dettaglio il programma della riu
nione, che avrà luogo sabato 
prossimo a Civitacastellana. or
ganizzata dal CRAL «Giovanni 
Amendola ». 

Al centro di essa sarà il con
fronto professionistico Caprari-
Capobianchi. una vera «prova del 
fuoco» per l'ex olimpionico, che 
avrà nel suo competitore un pu
gile provato, a lui nettamente 
superiore in fatto di esperienza 
e maturità pugilistica. Un suc
cesso aprirebbe a Caprari la via 
per più impegnative contese

l i programma dilettantistico, 
quanto mal interessante, com
prende 1 seguenti incontri: 

Pesi medi : Imbastoni - Mazza 
murro: Piuma: Di Vittorio-Pia-
stra: Welter» leggeri: Panichelli-
Tosi; Welter»; NuvolonKArisci; 
Leooeri: Sardelli - FJlsei: Gallo: 
Marzilli-Travaglia. 

Lagrutta battuto 
da Ralph Dupas 

NEW ORLEANS. 9. — D. p u 
gile torinese Alfredo Lagrutta è 
stato battuto ai punti, in otto 
riprese, dal diciassettenne Ralph 
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di VICTOR HVGO 

Questo bel mantello era 
bordato di un semplice gal
lone die, secondo la moda re
pubblicana sobria di orna
menti. designava il coman
dante in capo. Si mise a cam
minare su quel prato insan
guinato dove era incomincia
to l'assalto. Era solo: l'incen
dio continuava senza che al
cuno se ne preoocupasse. Ra-
doub era vicino ai bimbi ed 
alla madre, quasi altrettanto 
materno; il castelletto del 
ponte finiva di bruciare: gli 
zappatosi scavavano fosse, sot
terravano i morti: parecchi 
.«oldati si affaccendavano in
torno ai feriti: nell'interno 
della torre il trinceramento e 
ra stato demolito: ti agom 

dai cadaveri; si puliva il luo
go della carneficina; si scopa
va l'orribile mucchio delle 
immondizie della vittoria. Con 
rapidità militare i soldati da
vano ordine ad ogni cosa do
po la battaglia. Gauvain non 
vedeva nulla di tutto ciò. Dal 
fondo dei suoi pensieri getta
va appena uno sguardo al po
sto di guardia della breccia, 
che era stato raddoppiato per 
ordine di Cimourdain. 

Nell'oscurità scorgeva la 
breccia a circa duecento passi 
dal luogo in cui era andato 
a rifugiarsi. Guardava quel
l'apertura nera. Di là era co
minciato l'attacco; da quel bu
co egli era penetrato nella 
torre: era là, al pianterreno, 

tati alla barricata: in quel 
pianterreno si apriva la por
ta della prigione che rinchiu
deva il marchese; il posto di 

uardia custodiva la prigione. 

Il HA IT 1 UT 1 TI) W S H H 
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ziale. dopodomani la ghigliot
tina ». 

L'incendio era stato circo
scritto. gli zappatori vi getta
vano tutta l'acqua che aveva
no potuto procurarsi, si an
dava spegnendo, ma non sen
za resistenza, gettava ancora 
fiamme intermittenti: a trat
ti si sentivano scricchiolare i 
soffitti e precipitare i pavi-j 

II 
Gauuain pensieroso 

La sua meditazione era in
sondabile. 

Era avvenuto un inaudito 

improvviso cambiamento. 
Il marchese di Lantenac si 

era trasfigurato. 
Gauvain era stato testimo

nio di quella trasfisurazione. 

Non avrebbe mai creduto 
che simili cose potessero ri
sultare da un complesso di 
incidenti, qualunque essi fos
sero. Mai avrebbe immagina

mene. che crollavano gli uni 
sugli altri: turbini dì scintil
le volavano via come da una 
torcia scossa, talvolta un chia
rore di lampi rendeva visibile 
l'estremo orizzonte e l'ombra 
della Tourgue, improvvisa
mente gigantesca, si allunga
va sino alla foresta. 

Gauvain andava e veniva 
a passi lenti in quell'ombra 
davanti alla breccia d'assalto. 
A tratti incrociava le mani 
dietro alla testa ricoperta dal 

\ E a v S ? k S£m?e • i T H e clie' ? suoi uominiVerano ur^ cappuccio di guerra. Peaava, 

to, nemmeno in sogno, che 
qualcosa di simile potesse ac
cadere. L'imprevisto: questo 
non so che di altero che gio
ca coll'uomo, aveva afferrato 
Gauvain e lo teneva in suo 
potere: Gauvain aveva da
vanti a sé l'impossibile dive
nuto reale, visibile, palpabi
le. inevitabile, inesorabile. 

Che cosa ne oensava. lui. 
Gauvain? 

Non si trattava di tergiver
sare, bisognava *oncI:idere. 

Gli era stato oosto un que
sito davanti al quale non oo-
teva fuggire. 

Posto da chi? 
Dagli avvenimenti. 
E non soltanto dacl' avve

nimenti. 
Poiché quando gli avveni

menti, che sono variabili, ci 
rivolgono una domand la 
giustizia, che è immutabile. 
ci intima di rispondere. 

Dietro la nube, che ci getta 
la sua ombra, vi è la stella 
che ci dà la sua luce. 

Non possiamo sottrarci né 
alla luce, né all'ombra. 

Gauvain subiva 'in interro
gatorio. 

Compariva davanti a aual-
cuno. 

Davanti a qualcuno che in

cuteva timore: la sua co
scienza. 

Gauvain sentiva che in lui 
tutto vacillava: le risoluzioni 
più solide, le promesse più se
rie, le decisioni più irrevoca
bili, tutto ciò vacillava nel 
fondo della sua volontà. 

Anche l'anima può tremare. 
Più rifletteva su ciò che 

aveva visto e più ne era scon
volto. 

Gauvain, repubblicano, cre
deva di essere ed era nell'as
soluto. Ma un assoluto supe
riore si era rivelato. 

AI di sopra dell'assoluto ri
voluzionario, vi è l'assoluto 
umano. 

Non poteva eludere ciò che 
in lui veniva acquistando 
chiarezza. Il fatto era grave, 
Gauvain era parte di questo 
fatto, non poteva ritirarsi e 
per quanto Cimourdain gli 
avesse detto: «Questo non ti 
riguarda più* sentiva *n sé 
qualcosa di simile a ciò che 
prova l'albero quando lo 
strappano dalla sua radice. 

Ogni uomo ha una base. 
una scossa a questa base de
termina un profondo turba
mento. Gauvain era in preda 
a tale turbamento. 

Stringeva il capo tra le pal
me come per farne scaturire 
la verità. Definire una simile 

situazione non era facile. Non 
vi è difficoltà maggiore che 
voler semplificare ciò che è 
complesso. Aveva davanti a 
sé cifre spaventose ì i cui do
veva fare il totale. Fare la 
somma del destino, juale ver
tigine! Egli ci si provava, cer
cava di rendersi conto, face
va uno sforzo per raccogliere 
le idee, per disciplinare te 
resistenze che sentiva nel 
profondo, per ricapitolare i 
fatti. 

Li esponeva a se stesso. 
A chi non è accaduto di 

farsi un rapporto, di interro
garsi in una suprema reo-
stanza sull'itinerario *• se
guire, sia per avanzare, che 
per tornare indietro? 

Gauvain aveva assistito a 
un miracolo. 

La vittoria dell'umanità sul
l'uomo. 

L'umanità aveva vinto l'i
numano. 

E con che mezzo? In qual 
modo? Come aveva abbattu
to un colosso di collera e di 
odio? Che armi aveva impie
gato? Che macchina da guer
ra? Una culla. 

Una luce era passata da
vanti a Gauvain e l'aveva 
abbagliato. 

(Cantina*; 
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' 7 >' E ALL' 
NEL DIBATTITO SULLA LEGGE PER 1,DANNI Di GUERRA 

Tempestosa seduta a Montecitorio 
per gli insulti di un d.c.ai meridionali 
Vivacissime reazioni in ogni settore alla (rase ingiuriosa dell'ori. Saggia - L'Oppo
sizione riesce ad assicurare disposizioni di favore per le industrie del Sud 

L'animazione e la tensione 
ohe caratterizzano le sedute in 
cui si dibatte 'a legge elettorale 
truffaldina non sono svanite 
dall'aula di Montecitorio nean
che ieri mattina, durante l'esa
m e del la legge sui danni di 
guerra. All' inizio de l la .seduta 
l'aula presenta ancora un aspet
to eccezionale: foMa in ogni or
d ine di posti e atmosfera satura 
di elettricità. 
Presa ormai la decisione di rin
viare al la Commiss ione la for
mulazione degli articoli, la Ca
mera doveva tfssaie | criteri cui 
la Commiss ione stessa dovrà at
tenerci nell 'elaborazione delia 
legge. Questi criteri sono s inte
tizzati in uno « schema di ri
soluzione » del l 'on. CASTELLI 
AVOLIO (d. e ) , che numerosi 
deputati di Opposizione propon
gono di emendare secondo le 
n c h i e s l e avanzate dai più d i 
retti interessati e c ioè 1 dan
neggiati di guerra. 

La prima proposta è d e l com
pagno CAVALLARI: essa mira 
«d assicurare ai danneggiati di 
guerra il dir i t to al risarcimento 
invece del sempl ice interesse 
legi t t imo, c o m e vorrebbe la 
maggioranza. I d . e , però, boc
c iano questa proposta. SI passa 
quindi ad un'altra proposta di 
estrema importanza che riguar
da i più poveri tra i sinistrati, 
quel l i c ioè che hanno perduto 
i beni mobil i , le masserizie , gli 
s trumenti di lavoro. C A V A L 
LARI ch iede che l ' indennizzo 
per questi danni sia aumentato 
da cinque a quindici volto il 
prezzo de i beni corrente nel 
1943. L'on. CASTELLI AVOLIO 
51 oppone, CAVALLARI insiste 
e, al termine di una discussione 
Ferrata. l 'Opposizione riesce a 
far si che non si fi?si alcun li
mi te al la Commiss ione in modo 
che essa possa decidere l ibera
mente sull 'entità del risarci
mento . E* una piccola vittoria 
per i sinistrati che hanno visto 
distrutti i loro beni .personali-

Feggloi torte ha invece un 
emendamento de l compagno 
STUANI tendente od aumen
tare il contributo per i pro
prietari di una sola entità im* 
mobi l iare dest inata ad abitazio
ne p iopr ia e de l la propria fa
migl ia . I d . e . lo bocciano. 

Si affronta quindi uno dot 
punti più importanti de l l o sche
m a di risoluzione, quel lo che 
riguarda l'inclusione, nel la leg
ge d i disposizioni di favore p«si 
I danni sofferti da az iende in
dustrial i e commercia l i nel 
Mezzogiorno. Sono gli stessi 
d. e che hanno proposto que
l l a formula, ma d'un tratto 11 
.•-ottosfegretarìo CASSIANI si 
alza e afferma che il governo 
é contrario ad assicurare norme 
di favore anche a l le az iende 
commercial i d e l Sud e Intende 
l imitare i benefici solo a l l t 
az iende industriali- Il d . e. CA
STELLI AVOLIO, autore del ia 
proposta, se la rimangia subito 
e per render m e n o clamorosa 
la sua ritirata di fronte al le 
pressioni del governo propone 
che nel la risoluzione si accenni 
a lmeno alla « possibilità » di ga
rantire norme di favore p e r l e 
az iende commercial i meridio
nal i . 

Altrettanto clamorosa è la ri
tirata deg l i on . ROCCHETTI 
<cl. c i e ROBERTI (MSI) . Essi 
a v e v a n o proposto di e levare al 
100 % la misura de l contributo 
per i danni subit i da l l e az ien
de produtt ive meridional i ; ma 
quando il l oro emendamento 
d e v e esser votato si a l lontana 
ti-» dall'aula per farlo decadere . 
II compagno P ie tro A M E N D O 
LA l o fa suo e propone. Inol
tre, che le az iende meridionali 
r icevano a lmeno una somma ri
valutata eguale a quella r ice 
vuta da l l e az iende de l Nord fino 
al 1945. Ciò per una ev idente 
ragione di equità. * 

A lungo si battaglia su que 
ste preposte, fino a quando 
?coppia l' incidente. C d . e 
SAGGIN prende la parola e si 
dichiara contrario a garantire 
a l l e az iende meridionali l o sten
do trattamento goduto da quel le 
de l Nord. La ricostruzione — 
egl i d ice — è merito soprat
tutto del l ' iniz iat iva e d e l l a ca 
pacità deg l i Imprenditori set
tentrional i . Noi che abbiamo sa
puto ricostruire l e nostre in 
dustr ie non poss iamo a m m e t t e 
re c h e si assicuri un trattamen
to d i favore a chi non ha sa
puto fare al trettanto. 

Le impudenti affermazioni de l 
deputato democris t iano so l leva
rlo un'ondata d i proteste m i 
banchi d i sinistra. Gli on. S A N 
S O N E (PSI) e MAGLIETTA. 
Pietro A M E N D O L A (PCI) in 
piedi , invi tano Saggin a rit irare 
l e «de offese a l l e popolazioni 
meridionali La reazione d e l l e 
s inistre induce anche I deputati 
democrist iani del Sud a reagire 
a l l e parole d e l loro col lega . H 
Pres idente scampanel la e rieace 
a poco a poco a caimare la t em
pesta c h e si era scatenata nel 
l 'aula. Ma le affermazioni di 
Saggin non restano senza rispo
sta. U n o d o p o l'altro i deputat i 
meridional i d i ogni settore sen
tono il b isogno di ristabilire la 
verità storica. Ma se « rappre
sentami del l 'Opposizione af
frontano il problema m termi
ni d i sol idarietà r.az:onale e di 
fraternità tra le popolazioni 
meridionali con i cittadini del 
Nord, i democri*t:ani e gli altri 
danno ai loro interventi un ca
rattere purament t elettorali
stico. 

Per oltre un'ora e mezza gli 
oratori ai roccedono al micro
fono. ARTALE 'd e.) ricorda 
che l e industrie de l Nord, che 
hanno-«tub-.to un danno dr«! K ,r^. 
u n o «tate eia irrdt-mnZ7.*u per 
.1 50 ^ . mentre quel le d f l Sud. 
che hanno avuto un dann.- del 
28 °ìr. non hanno ricavino nulla 
Un *lt-o d. e , CH'ENTI . .«t.. 
In--» -<*\+ •] Mezzani.i • i» -N • <1. 
*>l.i un inattamente >i ••• '•• 
S ' I O ? " d ni- •! c»r"* H ^T * IT 

G L I L I T A afferma cl»v luti». U I t a l i a n a 

azivnde, sia d e l Notti che d e l 
Sud. debbono esser poste in 
condizioni di parità. 

Un a l t i o comunista, 11 compa
gno CAVALLARI, deputato di 
Ferrara, parla subito dopo af
fermando di poter interpretare 
U sent imento dei lavoratori del
l'Italia settentrionale riconfer
mando ai lavoratori meridiona
li tutta la gratitudine e la MI-
ma del Nord per quello che essi 
hanno fatto durante la lolta di 
Liberazione che a Napoli ebbe 
inizio con l e eroiche •• quattro 
giornate ... 

Entrando nel merito de l la 
quest ione, il compagno CAVAL
LARI riconferma che le indu
strie settentrionali hanno a v u 
to l 'enorme vantaggio di pote i 
ricostruire le proprie aziende 
in un periodo particolarmente 
favorevole . Quindi, anche con
cedendo ora lo stesso tratta
mento , non si r iporterebbero le 
aziende meridionali in una si
tuazione di parità con quel le 
de l Kord. 

Due altri interventi dell'Op

posizione. svolti dai compagni 
DI VITTORIO e ALICATA, 
contribuiscono a togliere alle 
repliche a Saggin ogni carat
tere di difesa di intetcssi par
ticolaristici. Di Vittorio afferma 
che si tratta di restituire al 
Meridione una minima p a n e di 
ciò che esso ha da to e Uà allo 
sviluppo de l l 'economia del Pae
se. Ed è nel l ' interesse di tutta 
l'Italia tendere al sol levamento 
de l le zone depresse . Alleata ri
corda a Saggin che il merito 
del la difesa e della ricostruzio
ne del le Imuislrie de l Nord 
spetta non agli Imprenditori ) 
quali fuggirono all 'estero o tre
scarono c o n ' i nazisti durante 
l ' invasione e si abbandonarono 
poi alla speculazione e all 'espor
tazione dì capitali, ma alla cian
ite operaia. 

Nel dibatt i to intervengono an
che gli on . JERVOL1NO (d. e ) , 
QUARELLO <d. e ) , MORELLI 
(d. c> , AMBROSINI <d. c > , 
RICCIO <d. e ) , il sottosegreta
rio CASSIANI, l'on. D'AMORE 
(mon.) , chi per riaffermare la 

propria fedo inendionalut ica , 
chi per attenuare la portata 
della gaffe di Saggin. Infine la 
discimiont- si concluda con la 
approvazione di una formula 
che lascia aperta la possibilità 
a tutte le aziende meridionali 
e quindi anche a quelle com
merciali, agricole e artigiane, 
di fruir»* di provvedimenti di 
favore 

Alle 13,30 il seguito del la d l -
scitsslntie è rinviato ad altra 
seduta. 

INIZIATA IN TRIBUNALE LA «REQUISITORIA» CONTRO IL MONSIGNORE 

Secondo il P. M. non fu Cippico 
ma Terribili a rubare i gioielli 

• t * 

Una ricostruzione del furto poco convincente — // pubblico insoddisfatto 

Un neonato a Catania 
di sette chili e meno 

CATANIA. !). — Un uconuto di 
proporzioni eccezionali è quello 
nato ieri alla signora Carmclu 
Celso In Maugeri. Questo piccino 
all'atto del rituale controllo, dopo 
la nascita, ha pesato esattamente 
sette chili e mezzo, ed è 11 set
timo del figli. Tanto la puerpera 
che 11 neonato, il quale si chia
merà Alfio, godono di otltma sa
lute. 

Un pubblico MHiiu'roM.s.vMMfi, 
richiamai-) dalla notizia che il 
P. AI. rii-tt. Donato ucrebbe 
iniziato la sua requisitoria, Af
follava ieri l'aula del Tribu
nale in cui si sta «•«•/phnindo 
il p r o c e d o Cipph'o 

in (*tie«tu prima purt«-, <lu~ 
mia oltre qualiro ori-, ,i doti 
Donato ha trafililo l'srliuiru-
mente l ' imputazione ili furto, 
di cui, come t Irifon ricorde
ranno, s«*»w» chiù» Mi ti ri «pi»*-
dare Cippico e Terribili, imi 
ut modo tale che l'uno «.".elu
d e l'altro Quindi il Pubblico 
Aliitisti-ro rìot'el'ii furi- In .sua 
scelta: o accusare Cippico o 
accusare Terribili. Ed egli, co
me aveva mostrata clitaramcn-
le filtrante il dibattimento. Im 
scelto quest'ultimi» 

Il doti. Donato Un cominciato 
(a tua requisitoria ricordando 
le circostanzi» tu cui M srolsr 
il furto e rtcliiaiiuttidosi ai 
rapporti del funzionari di PS. 
clip fecero » sopnilimnhi. 

-Se Ctppico — coli ha eletto 
— aveste t'olafo simulare II 
Mirto, si sarebpe preoccupato 
di far sparire anche qualcuno 

S T I P E N D I I N S U F F I C I E N T I E M A N C A T A R I F O R M A B U R O C R A T I C A 

Uno dura critica al governo 
esce dal Congresso dei funzionari 

— ^ ^ _ — « — — » — — . 11 • — - I • ^ M - ^ — — ~ — M — I l I I I l » .. 

Sia la Dirstat che i dirigenti delle Ferrovie dello Stato si dichiarano per la lotta sindacale 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

F I R E N Z E , 9 — (.G. I.) 1 C o n 
gres s i de l la D I R S T A T e d e i 
funz ionari d ir igent i d e l l e F e r 
r o v i e d e l l o S t a t o , c h e si s o n o 
s v o l t i n e l l e g i o r n a t e di d o m e 
n i c a e luned i , s o n o stat i c h i u s i 
da u n a c o n f e r e n z a s t a m p a t e 
n u t a q u e s t a sera a l l 'Hote l B a 
g l i o r i . A i g iorna l i s t i e a u n 
fo l to n u c l e o di congres s i s t i e 
i n v i t a t i h a n n o p a r l a t o il d o t 
tor Gri l lo , s e g r e t a r i o g e n e r a l e 
d e l l a D I R S T A T e il d o t t o r 
B o n a c i n a d e l l ' A m m i n i s t r a z i o 
n e ferrov iar ia . 

A nt>me de i funz ionar i d e l l o 
S t a t o con m a n s i o n i d i r e t t i v e , 
il do t tor Gr i l l o h a a f f e r m a t o 
l 'es igenza c h e il g o v e r n o p r o 
ceda i m m e d i a t a m e n t e a l la r i 
forma de l la burocraz ia ne l 

I delegati comunisti a l 
Congresso d e l l a FIARO so
no convocati a l le ore *,3i 
del giorno u corrente pres 
so la Direttone d e l Par
t i to - Sett ime Enti Locali. 

s e n s o a u s p i c a t o d a l l e c a t e g o - . e i l p e r s o n a l e d e l l e F e r r o -
rie . A q u e s t o propos i to , il se -1 v i e , c r i t i c a n d o s e v e r a m e n t e la 
gre tar io d e l l a D I R S T A T h a m a n c h e v o l e g e s t i o n e d e l l ' A m 

m i n i s t r a z i o n e ferrov iar ia c h e s o s t e n u t o la n e c e s s i t à c h e il 
g o v e r n o proceda a l l ' e l a b o r a 
z i o n e de i p r o v v e d i m e n t i n e 
cessari p r i m a c h e s ia d e c a 
d u t a l 'a t tua le l eg i s la tura . In 
c a s o contrar io , e o v e non ni 
t enga c o n t o d e l l e i m p e l l e n t i 
r i v e n d i c a z i o n i e c o n o m i c h e c h e 
a b b r a c c i a n o a n c h e il trat ta 
m e n t o r i s e r v a t o ai p e n s i o n a t i , 
« i n d e g n o di u n p a e s e c i v i l e ». 
la D I R S T A T si or i enterà p e r 
u n ' a z i o n e - d i forza. 

Dal c a n t o suo , il d o t t o r B o 
nac ina h a p r o n u n c i a t o d u r e 
p a r o l e a l l ' ind ir izzo d e l l e s p e 
culaz ioni p o l i t i c h e de l g o v e r 
n o , a f f e r m a n d o c h e ch i n o n 
v u o l e p r o c e d e r e ne l s e n s o d e l 
i e a u s p i c a t e r i f o r m e s o n o p r o 
pr io i m i n i s t r i e il s o t t o s e g r e 
tar io Luc i fred i , d e s i g n a t o a 
l a l e de l i ca ta b i sogna . 

Il dott . B o n a c i n a ha c o n 
c l u s o a t t r i b u e n d o a l c o m p o r 
t a m e n t o d e l g o v e r n o la r e 
sponsab i l i tà per la e v e n t u a l e 
az ione di l o t t a cu i s a r a n n o c o 
s tret t i a r icorrere i funz ionar i 

Dissenso ira la maggioranza 
sugli otto miliardi per le chiese 
Il senatore repubblicano Ricci critica il prò* 
getto d. e. - Aldisio non risponde alle sinistre 

Il Senato ha continuato ieri 
la discuss ione d e l progetto di 
legge governativo che stanzia 
otto mil iardi d i l ire per la c o 
struzione di nuove chiese ed 
al loggi parrocchiali . 
. I l miss ino F R A N Z A si è d i 
chiarato favorevole al princi
pio c h e pone a carico de l l o 
Stato tali spese . 

A n o m e d e l Gruppo dei r e 
pubblicani storici, l 'ex m i n i 
s tro FEDERICO RICCI si è 
pronunciato invece contro la 
approvazione d e l progetto per 
chè finora troppo è stato spe 
so dal lo Stato per la ricostru
zione de l le chiese a raffronto 
del le spese per la ricostruzio
ne di altri edifici distrutti o 
danneggiati da event i bel l ici . 
D'altra parte, il bi lancio sta
tale registra un de/icit d i o l 
tre 3O0 miliardi d i l ire. Q u i n 
di prima di provvedere a n u o 
v e chiese , occorre pensare a 
colmane questo deficit enorme 
ed a que l l e spese che, d a l l o 
stesso punto d i vista «cri*t ia 
no - , sono d i gran lunga più 
urgenti: « S e v o g l i a m o che gli 
uomini non v ivano come ba
stie — ha affermato l 'oratore 
— dobbiamo pensare al la loro 
e levaz ione morale e materia
le anzitutto, provvedendo per 
e sempio ai senza tetto, che 
abitano spe lonche e tuguri, ea 
al le scuole A questo proposi
to eg l i ha ricordato che occor
rono, secondo cifre ufficiali. 41 
miliardi d; l ire per n u o v e a u 
le de l l e e lementari . 14 mil iar
di per quel le d e l l e medie e 63 
miliardi per le Università ». 

Ult imi oratori sono stati i 
d . c D e PIETRO. C I N G O L A M 
e CORBELLINI 

Ha replicato per il governo 
il ministro ALOISIO il quale . 
tra le proteste di diversi se t 
tori. ha posto al Senato questo 
demagogico ricatto: 0 votate 
la legge oppure siete nemici 
del la relig-one cattolica. Mal 
grado l e interruzioni de i sena 
tori democratici , che lo hanno 
«fidato a fornire le cifre con
crete. egli ha affermato gene
r e » mente che il governo ha 
eia provveduto per le case, l e 
«cuole e c c . rifiutandosi d i ri
aprirvi e re ai dati specifici por
tati all'Assemblea dal le s ini-
«t'«" h d^cirppnto i f l l e cond* 
••-,- •• «•'.•-<> dei =&r>7a tetto • 

Il socialista PICCHIOTTI ha 
poi svolto un ordine de l g ior
no contro il passaggio alla d i -
discussione deg l i articoli d e l 
progetto, ch iedendo d i provve
dere al le es igenze p iù urgenti 
prima di fabbricare nuove 
chiese ed al loggi parrocchiali 
a spese d e l l o Stato. 

Il l iberale VENDITTI ha di
chiarato di astenersi da l voto. 

A nome d e l Gruppo l iberale, 
S A N N A RANDACCIO ha d i 
chiarato d i votare contro l'or
d ine de l g iorno e a favore de l 
la le^ge. Il Senato ha poi pro
ceduto al le votazioni per scru
tinio segreto sull 'ordine d e l 
giorno, che è risultato respin
to con 146 voti contro 117. 

La discussione deg l i articoli 
?arà ripresa questo pomeriggio 
a l le ore 16. mentre nel la sedu
ta mattutina, al le ore 10. s a r i 
di.=cuisa la l egge per la sop
pressione d e l Ministero de l l 'A
frica italiana. 

p r o v o c a l o s p e r p e r o di m i l i a r 
d i , o p o n e n d o in l u c e c o m e 
p r o p o s t e c o n c r e t e ed eff icaci 
su l p i a n o t e c n i c o e a m m i n i 
s t r a t i v o s i a n o s ca tur i to dal 
d iba t t i to s v i l u p p a t o s i d u r a n t e 
il C o n g r e s s o , d i f ronte a l la 
p e r m a n e n t e carenza de l g o 
v e r n o . 

ALLE ACCIAIERIE DI TERNI 

Sospesa la pubblkaiione 
delle liste del licenziati 

TERNI, » — AH» 13£0 di o«gl, 
un alto dlriienta locala dalla 
e Tarn! » ha comunioato al »n-
•rotarlo provinola!» dalla FIOM 
oh* la pubbltcaitono dolio Hata 
dai 700 liooniiati dolio Acci aio-
rio è «tata ouopota. Ciò in atto-
«a dot risultati dalla riunione «ha 
avrà luogo «t'ovodi 11 a Roma, 
fra i rapprooontanti dei lavora
tori o doli» «Flnaidor». 

Sooondo lo voei oho circolava
no atamano nod i ambienti dalla 
Società, la pubblleaiiont dolio li
s to sarobbo dovuto awonlro In
voco noi pomoriggio di oggi. Ciò 
avova contribuito ad acuirò il 
fermento ito Ila eittadinanta. In 
mattinata, davanti ai maggiori 
istituti oeofaotici, gli studenti 
avevano ancora una volta mani
festato la solidariotà dai lavora
tori in lotta. 

Sciopero di 24 ore 
nel Yowanoper le centrali 

T E R A M O , 9. — Si s o n o 
e v o l t e ogg i n e i cant ier i d e l l a 
Val- V o m a n o a s s e m b l e e d i 
operai in p r e p a r a z i o n e d e l l o 
s c iopero di 24 ore di d o m a n i 
m e r c o l e d ì . L o sc iopero a v r à 
in iz io a l l e o r e A di d o m a n i e 
t e r m i n e r à a l l e ore 6 di d o p o 
d o m a n i g i o v e d ì . L o s c i o p e r o 
è d i r e t t o a o t t e n e r e u n m i 
g l i o r a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i 
di v i ta , il c o m p l e t a m e n t o d e 
gl i i m p i a n t i idroe le t tr ic i , la 
naz iona l i zzaz ione de l la Terni. 

ImrJire le trattative 
pei lavoratori Jet commercio 

Si sono iniziate ieri p e r n o la 
Federazione dei commercio le 
trattative per il conglobamento 
delle varie voci delle retribueio-
ni per la modifica di alcuni isti
tuti dei contratto nazionale del 
lavoratori dei commercio. Le par
ti hanno concordato la procedu
ra da seguire nelle trattative. So

no state poi UlHCiipse le modifi
che proposte dui lavoratori alle 
regolamentazioni delle ferip. sen-
7A tuttavln raggiungerò alcun ac
cordo definitivo. Le discussioni 
saranno rlprca» nrlla mattinata 
di oggi 

Croce escluso a Messina 
dalia Mostra dei Libro ! 

dei suoi augelli e avrebbe fat
to sapere a multe persone che 
epii a v e v a in casa tin tal va* 
'ore, in modo da non douer 
dire, coinè liei sempre d ichia
ralo, che nessuno crii a l ' cor
relile di ciò .. 

Il P. Al. Ini (jutndi sostenuto 
che il furto fu eseyutto da la
dri estranei a Cippico, t qua
li si sarebbero introdotti not-
lili'Hipo nella casa e, auendo 
subito trovati i oiofell l , non si 
iar«>bbero preoccupati di aspor
tare altro, fc'pli tut tavia non 
lui spteuato come mai i ladri 
limino MI bili) trovato l aioietl i 
Posti in un nascondioHo dav
vero impensabi le p e r chi non 
ne fnxne stato al corrente, tan
to da non dover cercare affat
to nep/i nitri mobi l i o ne l le 
«ltr«> stanze. E sulla c ircostan
t i dp| portone che no» presen
tava le minime tracce di v io -
IrtiM, i! Pubblico Arou.tatore, 
m cjiiesli) cnxo d i fensore di 
Cippico, si è l imitato a dire 
d i e «Km «'• la prima volta che 
avvi.-ne min comi del genere. 

Insufficiente alibi 
^Cippico del resto — lui 

pra.M'f/irito l'orator«/ — non 
aveva alcuna ragione di rubare 

gioielli e la spiegazione, data 
dalla Poli i ia che r i tenne lo 
uve'-ie fatto per tamponare le 
falle prodotte dalle tue opera
zioni valutarie, non è val ida 
Etili infatti aveva nttadagnato 
fino a quel momento oltre 300 
milioni con le sue truffe e sue-
cexsivamente puadapuò -altri 
500 milioni. A che cosa a v r e b 
be potuto servirgli min somma 
di 10-15 milioni ricavata dal la 
M'endita dei fiioielli'' -. 

Afa a questo punto ri «em 
bm ebe le osservazioni de l 
P fl/. non tengano conto de l 
la rea It il; infatti, nonostante 
tutto il chinisi) i-lie provoco la 
c/enanci'a intorno al n o m e di 
Cippico. questi cont inuò a ri
scuotere /« ninsfintti fiducia 
degli industriali che gli affi
darono x loro denari , tanto à 
vero che dopo il furto egli 
compì le tue più forti opera-
rioni, truffando, come anche 
egli ha ricordato, ben 500 m i 
l ioni. E quanto al fatto che i 
proprietari dei gioiel l i si sa 
rebbero probabi lmente accon
tentati del risarcimento del 
danni, non è davvero molto 
credibile, poiché essi a / t r ibu i 
vano ai gioielli anche -un va. 
lore affettivo e n o n aurebb*' 

fro forse rinunciato in nessun 

che abbia avuto il tempo di 
preparare la messa ni fscena. 

Tuttavia il doli . Donato non 
si e soffermato ad esaminare 
la circostanza che prima di 
scoprire il furto AI olisi (pio re si 
fece lasciare dal suo autista a 
Piazza Risorgimento per onda
re a celebrare, dice lui, la 
messa nella chiesa della Ma
donna del Rosario, distante 
circa 200 metri; mentre ogget
tivamente avrebbe potuto i m 
piegare quei 20-25*mfriuti pe* 
Ondare a caw, altrettanto di
stanti', e compiere In mec*a »r 
iscena del furto. 

La frase di Paradisi 

• t l l l l t i t i l l i l i I I I I t i l i tilt I l i ! I l i l i m i t i l i llt Mil l i i l ti Mil l i DUI ut tir» 

l'Unità f 
1 bbovMÉnenti 

l u e ttm. Irla. 

I UNITA' «291 9.5M 1.7M 
' Co* tdirieaì 

del lunedi 7.250 3.756 USO 

Rimici!» 1.000 500 — 

Vi* Nsore U H 1 J M 500 
l l l t l t t l l t l l t l l l l t l l lMt l lMt l t l l l l l l t l l l l l l l t l l f t1 l l l t l t l l l t l t t« IMtM| l t t | I IB 
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CILEKDflWO 
OR PARTITO 

1953 

ih hlVOHO 

B tavole n colori 
L. IMO 

L«ff«te • t/ = : 
• lINA*! H A = 3 

MESSINA, 9. — Alla Inaugura 
Sion* dalla Mostra d*lla «Set t i 
man» dal l ibro» promossa dalla 
Prasicranra dal Consiglio • orga
nizsata natia novera citta preaao 
il collegio «Multa di Sant'Igna
zio, sono stato tasaativamanta, , ,. . . . _. , , 
• s e lus s la opora di B .nadot to | c «*° « ?aLeJ}.}}ltt° P<*rC,lé ' ° * -
Croea a tut ta la opsra dsll'illu-

Inlsmo. Sono aneha «issanti I* 
oase ed il rio) Laterza ad Einaudi 

La decisiona oscurantista con
tro la cultura, presa par dirotto 
intervento di un padre gesuita, 
ha suscitato vivaei commenti ne
gli ambienti della oitta. 

Soltanto sparuti gruppi di cu
riosi si soffermano davanti a 
quella che è stata definita la 
» Settimana del oatochismo ». 

sera rintracciati. 
Per completare la discolpe 

dell'e.r Monsignore su questa 
imputarione, il P. M. ha quin
di portato altri elementi e 
precisamente; clic la parta 
dell'appartamento presentava 
segni d i violenza fatti con pia
de di porco, e die Cippico 
passò la notte a Rocca di Papa, 
escludendo che egli abbia p o 
tuto uso re un la le ordigno e 

Qui/idi il P. AI. e passato a 
sostenere l'accusa contro il 
7'crribili e il Parodiai, after 
mando che lo smeraldo e l'al
tro gioiello che quest'ultimo 
mostrò a due gioiellieri face
vano parte della refurtiva a 
lui congegnata dal Terribili. 
Inoltre ij doli . Donato ha so
stentilo t h e è senz'altro vero 
che il Paradisi disse allo Stai-
chini di aver ricevuto dal Ter-; 
ribili la refurtiva, perchè in 
quel m o m e n t o al Paradisi tu- \ 
teregsavn di far sapere allo; 
Macell ivi di poter soddisfare' 

fé sue i / ch ies te di denaro.! 
Ed anche se lo Sfacchini hai 
pai al dtlmttlmento detto di 
non ricordar nulla, questo non 
smentisce ciò che egli aveva 
piti volte rtpeluto in Istrutto-
ria. A prova del suo convinci
mento , il dott. Donato ha ri
portato una frate che il Para
disi pronunciti m un confronto 
d m lo Stucchini che lo accusa
va: « Mi riservo di svelare de
litti da te commess i . . . In que
sta frane, secondo il P. M., c*«l 
da parte d e | Paradisi l 'ammis
s ione c/elIYirciisa. 

Un altro elemento che >l 
P.AI. ha portato contro it Ter
ribili, sono le voci sorte n Re 
ginn Coeli che lo imliravoin) 
autore del flirto 

Passando mundi a parlare 
del le offerte ili grosse somme 
che si sarebbero fatte nel l ' in
terno del carcere in cambio di 
autoaccuse e di accuse contro 
il Terribil i , il dott. Donato ha 
sostenute) che non d e v e esser
ci ttato titilla di vero, perchè, 
te queste somme joxsero state 
offerte realmente , non uno m i 
più detenuti sarebbero ttati 
pronti ad accollarsi l 'accusa. 

« Quindi — ha concluso il 
P.M. se da una parte met
tiamo queste voci sarte nello 
ottobre a Regina Coeli: da tin.r 
altra parte mett iamo lo dichia-j 
razione dello Stacchini e la 
frase pronunciata dal Parodi** | 
nel confronto con lo Stacchinl 
stesso, H deve ritenere che a» 
<ore del furto è stato Alberta 
Terribili >.. 

Al pubblico, che affollava 
Paula, questa conclusione è 
sembrata piuttosto strana 

C.ABKIFXI.A PARCA 

LETTERATURA SOVIETICA 

Opere di scrittori sovietici 
tradotte per 11 lettore i tal iano 

dal le E D I Z I O N I 
n i CULTURA S O C I A L I : 

• 

SCE11IMAN: Il Vaticano 
tra. d i e ««erre . . . L. 300 

KAZAKIEV1C: La Stella » it*) 
POLEVOl: IX Ritorno » 150 
BEKt Tlmofel, cuore 

aperto . ì . . . . » ISO 
BEK: La straaix il Va-

P 
E 
R 
M 
E 
A 

iB 
II 
L 
I 

per UOMO, DONNA 
RAGAZZO 

Tutti 1 modelli 
e tutti I colori 
«NTERCE NUOVA 
PREZZI NUOVI 

I l SARTO 
DI MODA 
V>n Nomsntona, 31-33 

(arg. Porta Pl«\) 
SI vende anche a rate 

Invitiamo 1 nostri 
lettori a fare acquisti 
presso 11 SARTO DI 
MODA 

KIM:M quaderno trovato 

ULIANOVA: l/lnfanzta 

KATAKV- ri fidilo del 
Reetlmcnta . . { . 

4-

> SUO 

* 400 

» 200 

t 3)0 

R I C H I E D E T E L E 
alle M I G L I O R I L I B R E R I E 

o presso II C . l ) . 8 . N . 
Viale dei 4 Venti , 57 - R o m a 

ACQUA DI ROMA 
(Marca dep. Lupa) .nt lca 
•fìlcaclsslma speciali tu >er 
ridonare al capelli bianchi 
in pochi giorni II primitivo 
colore. Di facilissima appli
cazione viene usata da cir
ca un secolo con pieno suc
cesso. Flaconi di Gr. 230. 
Deposito generale Ditta Naz
zareno Paleggi, Via ie l la 
•Maddalena 50 • Ruma (n 
vendita presso 'e migliori 

profumerie e farmacie. 

ANNUNZI ECONOMICI 
i> COMMERCIALI L 12 

i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i t u t 

A.A.A. « LUCfeWATT > fabbrica 
resistenze, mica, nichelcromo, re
frattari - Assortimento termostati 
e resisterne corazzate - Rappre
sentante esclusivo Oli nichelcro
mo « Kantha) » - Vln Sclplonl 107, 
Roma 331-17-375180 4430 

l a Cassazione dichiara decaduti 
i ricorsi negli agrari sugli espropri 

il Consiglio di Stato non è competente in Ditteri» - Che aspetta il governo a 
provvedere per i 245 mila ettari ancora da espropriare entro il 31 dicembre? 

U n a i m p o r t a n t e d e c i s i o n e in 
m a t e r i a di •< l e g g e s t r a l c i o di 
r i forma agrar ia » è s t a t a p r e 
s a dal la S u p r e m a C o r t e di 
Cassaz ione 

C o m e si r i t o i d e r a , i grandi 
proprietar i espropriat i i n b a s e 
a l la '« l e g g e s tra lc io >» a v e v a n o 
presen ta to mig l i a ia d i r icorsi 
al C o n s i g l i o di S t a t o , a f fer 
m a n d o c h e gl i e.-propri s o n o 
t a t t i a m m i n i s t r a t i v i •• e c h e 
di c o n s e g u e n z a è il C o n s i g l i o 
d i S t a t o stes?o c o m p e t e n t e in 
mater ia . Il Cons ig l io d i S t a t o , 
da p a r t e sua . a v e v a a f f e r m a t o 
la proponibi l i tà di tal i r i cors i 
r i servandoc i di e s a m i n a r l i . 

Contro la d e c i s i o n e d e l C o n 
s i g l i o di S t a t o a v e v a n o f a t t o 
ricordo l 'Avvocatura d e l l o S t a 
l o e gl i Enti Ri forma, i qua l i 
s o s t e n e v a n o c h e il C o n s i g l i o 
di S t a t o non e c o m p e t e n t e in 
q u a n t o gl i espropri n o n s o n o 
i a t t i a m m i n i s t r a t i v i » bens ì 
ver i e propri l a t t i l eg i s la t iv i» 

FORTUNA E SFORTUNA Di UN CI0CATOKE AL TOTOCALCIO 

Vende per 100 mila lire un "12,, 
che aveva vinto un milione e mezzo 

M O D E N A , 9. — D o m e 
nica sera in u n bar c i t t a d i n o 
il 2 4 e n n e P i e t r o B o d e c c h i , 
c r e d e n d o di c o n c l u d e r e u n 
b u o n af fare , ha c o n s e n t i t o di 
v e n d e r e p e r 100 m i l a l ire u n 
« dodic i » to ta l i zzato a l T o 
toca lc io , p r i m a d i v e n i r e a 
c o n o s c e n z a c h e la v i n c i t a gl i 
a v r e b b e f rut ta to b e n u n m i 
l i o n e e 7 4 7 m i l a l i re . 

D o p o c h e la rad io d e l bar 
a v e v a t e r m i n a t o la le t tura 
d e i r i su l tat i spor t iv i , il B a -
d e c c h i a n n u n c i a v a e s u l t a n t e 
ag l i a m i c i d i a v e r to ta l i zza to 
12 p u n t i . Q u a t t r o s ignor i 
( e v i d e n t e m e n t e d o t a t i d i 
b u o n « n a s o » per g l i a f f a r i ) , 
fra i qua l i i l propr ie tar io d e l 
l o c a l e e u n a g e n t e d i P . S . , 
gl i p r o p o n e v a n o a l lora la c e s 
s ione de l t a g l i a n d o per la 
Mimma s u r iportata e il B o 
d e c c h i a c c e t t a v a . 

Tutt i i n s i e m e , v e n d i t o r e e 
acquirent i , si r e c a v a n o q u i n 
di al la a b i t a z i o n e di u n n o 
ta io , in presenza d e ] q u a l e 
v e n i v a s t i p u l a t o il c o n t r a t t o 
di c e s s i o n e . P o c o d o p o i l B o 
d e c c h i d o v e v a accorgers i d i 
a v e r c o m b i n a t o u n m a g r o af
fare: c o m i n c i a v a n o in fa t t i a 
g i u n g e r e n o t i z i e di a l t e v i n 
c i t e . 11 B o d e c c h i a p p a r v e 
c o m p r e n s i b i l m e n t e s c o s s o e , 
p r i m a di a n d a r s e n e d a l bar , 
d i ch iarò : « s e la v i n c i t a s u 
pera il m e z z o m i l i o n e , m i 
but terò so t to il t r e n o ». 

P e r tut ta la g iornata d i i e 
ri i l g i o v a n e n o n s i è f a t to 
v i v o ne i loca l i n o r m a l m e n t e 
frequentat i e n o n è 9 tato r i n 
tracc iato neppure" p r e s s o l- la 
s u a a b i t a z i o n e . I suo i a m i c i 
p e r ò e s c l u d o n o c h e e g l i a b 
b i a a t t u a t o i l p r o p o s i t o 

e s p r e s s o s c h e r z o s a m e n t e , p o i 
c h é lo s a n n o di cara t t ere g i o 
v i a l e e sp ir i toso . 

l ì singolare « ftrtMa » 
«TUM famiglia amfenata 
TORINO, 9. — Un caso di 

avvelenamento collettivo fi è 
verificato a Carignano. 

Cinque membri della fami
glia Bauducco, per probabile 
ingestione di cibi guasti, han
no dovuto essere ricoverati 
all'ospedale. Le condizioni dei 
degenti, dopo le cure del caso, 
non sono allarmanti. 

Durante il trasporto dei 
Bauducco, all'ospedale, la loro 
casa, nella quale era scoppia» 
to un improvviso incendio, è 
crollata riducendosi a un cu
mulo di macerie. 

La Suprema Corte di Cas
sazione ha deciso appunto in 
questo senso: i ricorsi dei 
grandi proprietari espropriati 
non sono proponibili dinanzi 
al Consiglio di Stato e perciò 
tutti q u e l l i presenta t i f ino ad 
ogg i , d e c a d o n o . 

L ' importanza di q u e s t a d e 
l i b e r a z i o n e è e v i d e n t e , s p e c i e 
n e l m o m e n t o i n c u i s i v a n n o 
in tens i f i cando l e m a n o v r e d i 
r e t t e a l i m i t a r e a n c o r p i ù l'ef
ficacia de l la « l e g g e s t i a l c i o » 
( e sonero da l l ' e spropr io p e r l e 

c o s i d e t t e " a z i e n d e m o d e l l o », 
r e s t i t u z i o n e di u n t e r z o d e l l e 
terre e s p r o p r i a t e a c h i s ' i m 
pegni a e f fe t tuare d e t e r m i n a t e 
tras formazioni , n u o v a l e g g e in 
d i s c u s s i o n e al S e n a t o c h e p r e 
v e d e a l t r i esoneri p e r l e a z i e n 
de z o o t e c n i c h e e p e r g l i a g r a r i 
con f a m i g l i a n u m e r o s a ) . I n o l 
tre, d a p a r t e de l g o v e r n o , la 
a p p l i c a z i o n e de l la « l e g g e S i 
la •• e de l la « l e g g e s t r a l c i o >• 
sta p r o c e d e n d o a r i l e n t o . S u i 
710 m i l a ettari c o m p r e s i n e i 
piani di esproprio , s o l o 465 
m i l a s o n o stat i e f f e t t i v a m e n t e 
e spropr ia t i m e d i a n t e d e c r e t o 
g o v e r n a t i v o , e s o l o 110 m i l a 
sono s ta t i a s s e g n a t i a i c o n t a 
dini . Q u a n d o ?» d e c i d e r à il 
g o v e r n o ad e m e t t e r e i d e c r e t i 
per i 245 mi la e t tar i a n c o r a 
m a n c a n t i , dal m o m e n t o c h e il 
t e r m i n e u l t i m o f i s sato d a l l a 
l egge p e r gl i e spropr i s c a d e 
il 3t d i c e m b r e p .v .? 

Fanfani a Ceripofa 
DAL NOSTRO C O t i l S r W W M T E 

CERIGNOLA, 9. — Atmosfera 
insolita domenica a Ceriffnoto, 
per la r e n a t a del mia l i t ro Fmn 
tani, i | quale doveva aaseffnare 
alcune centinaia di èttari d i ter
ra. Il paese sembrava i n s tato 
di assedio, carabinieri e c e l e 
rini su jeep e j eppooi pattttaUa-
vano le e i e fin dalle prime ore 
del matt ino 

Mancano pochi giorni al 31 
dicembre, termine fissato «falla 
leooe p e r la f m b b H e u I o n e di 
tatti i decret i a i «inraanli» e « e l 
la sola Capitanata s i a t t e n d e la 
pubblicazione di decret i che 
interessano circa 40 mila ettari 
di terra. 

Quale spieoasieoa ha dato 

N 
U 
O 
V 

A 
IN 

R I C O R D I 
di un operaio 

t o r i n e s e 

BOfZ. RINA SCITA 

EDIZIONE 
UNICO VOLUME 

Spaurita a» quaicne tempt e 
continuamente richiesta da 
tutta le parti, quest'opera .11 
Mario Montafnana. eh» nel 
frattempo ha couoocluto a l -
l'estere nuovi lusinghieri suc
cessi nelle traduzioni c h e re-
eantementa sa na sono fatta 
a Mosca, a Varsavia e a 
Praga, si presenta di nuovo 
a l pubblica Italiana con ti 
richiamo •ugfwttr* a severa 
di «ss passato ette è continua 
asaxamilrntmto per O p m i i i t e . 

ratina «sa u r o to» 

A. ARTIGIANI Canto svendono 
camcraletto pranzo, ect . Arreda
menti granlusso - economici, f a 
cilitazioni - Tarsia 31 (dirimpet
to Enal). 7002 

GUADAGNERETE 12 mila 232 
lire la settimana. Nuovo sistema 
di gioco. Pagamento dopo otte
nuto Io scopo. Scrivere: Fazio -
Cnsella Postale 53. Palermo. 10205 

OVCASIONi 1* t) 
BAMBOLE bellissime infrangibili 
camminanti vende fabbrica Arti
giana. Labirana 29 (cortile). 

4090-R 
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Fanfani per il ritardo nel la 
pubbl icazione dei decreti di 
esproprio ne l discorso che ha 
tenuto a Cerignola? In Capita
nata, su circa 25.000 ettari di 
terra ormai in possesso dell'En. 
te Riforma, solo 13.000 sono 
stati assegnati ai contadini. A 
Céripnola, per esempio, su 
10.472 ettari di terra sono stati 
pubblicat i 28 decreti per 52W 
ettari, e d i questa appena 2H2S 
sono slati assegnati. A Lesina, i 
Su 20 p ian i per 5070 ettari sol 
tanto 5 decret i di esproprio so 
no stati pubblicati per 998 eira 
ri e d i quest i , solo 596 sono[ 
stati assegnati. A S. Nicandro., 
su 2214 ettari di terra soggetta' 
allo scorporo, soltanto 6 de- ! 
cret i d i esproprio sono stati | 
pubblicati p e r 15.11 ettari e non ' 
è stato assegnato neanche urij 
ettaro di terra. i 

Perchè non viene assegnata la 
terra? Non abbiamo udito nes 
suna parola da Fanfani. nel suo 
discorso domenicale , che s i r i 
ferisse a quest'importante pro
blema, an2i le poche COSP che 
il ministro Ita detto l .anno d i 
mostrato c o m e il governo sta 
già or ientato per la proroga 
della scadenza fissata alla pub-
blicarione dei d«»crefi di espro
prio. Perche non si è proceduto 
aWexproprio di tutte le terre. 
soggette allo scorporo? Questo, ! 
Fanfani non l'ha detto ed ha 
preferi to inrece srepliere un 
l inguaggio cfte ha provocato 
vira impressione fra gl i stessi 
contadini venuti a\'n 'nanifest.i-
zione. - L'ente ha bisogno che 
intorno a sé ci sia comprensione 
e non della critica -. E poi, an
cora r ivo l to ai contadini ha 
detto: " Giudicate, e se sbagliate 
nel giudicare farete giudicati a 
vostra volta ^. Questa è stata la 
risposta de'. Af .m«re Fintini « 
quel la donna, tale Valenza che 
gl i si e avvicinata dicendo: * Ho 
cinque figli, roplio la terra, e c 
ce! l e n c a - . ; 

Le dichiarazioni di Ramadoro, • 
presidente dell'Ente Riforma di 
Puglia in Lucania hanno cost i
tuito anch'esse mot iro di preoc
cupazione per i contadini. In
fatti il prof. Ramadoro ha de t 
to; . -Sarebbe un grarc errore 
aumentare l'imponibile di mano 
d'opera sull'Ente Ri /orma » 

La t e n u t a di Fan/ani . gonfia
ta dai giornali governat ic i è r i . 
saltata, perciò, una mani fes to -
rione che ha ulteriormente d o 
cumentato il fal l imento de l la 
ri/orma democristiana. 

SANDRO FIORE 

LU.R.S.S. 
COME L'ABBIAMO 

VISTA 
Pagine 222 Lire SS* 
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ULTIME l ' U n i t à NOTIZIE 
PER PARTECIPARE AL CONGRESSO DEI POPOLI 

La delegazione sovietica 
è partita ieri per Vienna 

Eminenti personalità tra i rappresentanti dell'America latina 
VIENNA. 9. — La dcleazione 

sovietica, eletta alla IV Con
ferenza della pace dell'URSS, 
ha lasciato Mosca ed è attesa 
nella capitale austriaca 

l,o delegazione comprende: 
Nikolai Tikonov. presidente del 
Comitato sovietico della pace, 
Mina Popova, presidente del 
Comitato antifascista delle don
ne sovietiche, il Premio Stalin 
Nikolai Cikitev, capo-reparto 
•lello stabilimento « Orgioni-
ki(Ì7t- > di Mosca, l'accademico 
Alexuntlr Operain, il composi
tore Dmitri Sciostakovic, l'eroe 
del lavoro socialista Aliatoli 
Uskov, manovratore di una 
escavatrice semovente, il poeta 
Alexei Sui'kov ed altri. 

Altre notizie giunte oggi a 
Vienna, riguardano le delega
zioni dell'America latina. 

Dall'Argentina sono attesi a 
Vienna quaranta delegati, tra i 
tiuali l'ex deputato peronista 
John Cooke, operai • peronisti 
delle grandi fabbriche, conta
dini. socialisti, esponenti della 
azione cattolica, comunisti, ra
dicali, etc. 

Trenta delegati giungeranno 
dal Cile e tra essi saranno Pa
lilo Neruda, il premio nazionole 
di letteratura Fernando Santi-
vini, la presidentessa della Le
sa degli intellettuali Mireya 
I .aulente, lo scrittore Volodya 
vice presidente dei partigiani 
della pace di Valparaiso, il dot
tor Hernan San Martin, pro
fessore alla università di Con-
cepcion. 

Cuba manderà a Vienna tren-
tatrè delegati. Tra le altre ade
sioni vi è quella dello eminente 
giurista e teologo Domingo 
Villamil. 

Dal Bramile giungeranno per
sonalità di primo piano 
vita politica, deputati, dirigenti 
sindacali, scrittori, artisti. Il 
grande scrittore Graciliano Ra-
inos, impossibilitato a partire 
per una grave malattia, ha in
viato dal suo letto all'ospedale 
un messa gin * 

In Colombia ha aderito al 
congresso la Federazione del 
Lavoro di Santandcr, che uni
sce tutti i sindacati di questo 
distretto. La delegazione co
lombiana comprenderà quindici 
persone, fra cui lo scrittore ed 
ex diplomatico Jorge Zalantea 
Borde, l'ingegnere Nicolas Bue-
naventura. il dirigente operaio 
Ventura Puentes Vanegas, il 
medico e dirigente socialista 
Rafael Mendoza Isaza. 

Un eminente 

creatore del genere musicale 
detto < La Guarunia » e di ce
lebri canzoni popolari sudame
ricane, José Assunclon Flores, 
rappresenterà il Paraguay. Hu
go Mandila, decano della fa
coltà d'ingegneria dell'univer
sità di San Marcos de la Paz, 
capeggerà la delegazione boli-
viuna. Il generale Gabaldon di
rigerà la delegazione del Ve
nezuela. 

Dichiarazioni di Greppi 
sul Congresso dei Popoli 

MILANO. !i. — lutei pellaio da 
« Milano-Sera » sul CongresM) del 
popoli per là pace, l'nvv Anto
nio Greppi ha risposto' 

« Il Congresso di Vienna, al 
quale partecipano uomini di 
molte correnti, e persino rap
presentanze cristiane e cattoli
che — secondo le stesse Infor

mazioni del periodico « Adesso » 
— non può ej-tere evidentemen
te considerato come una mani
festa/ione faziosa. 

« D'altro canto sono dell'opi
nione che tutte le iniziative pol
la pace delibano essere incorug-
glate F questo (• certo• inne
gabile : che unni incontio di uo
mini dividi ila ideologie e pro
fessioni politiche costituiEce, pei' 
se stc->o, un passo verso la ri
conciliazione 

« Ne si dica che esistono abissi 
insormontabili fra gli uni e gli 
altri: la lotta sindacale, per 
esempio,, ebe e dal punto ili vi
sta del socialismo la più impe
gnativa e piodiifcnte, è spesso 
ulularla non soltanto nul propo
siti ina anche iieU'aaifliif. 

• Piuttosto vorrei richiamare 
l'attenzione di tutti su di una 
premessa fondamentale: Il senso 
superiore della pace sta nella 
difesa r nella rivendicazione 
della vita. Ma .se la vita è sa
cra. deve esseie risparmiata n 
lutti <• sempre » 

SUL BILANCIO FINANZIARIO 

La fiducia a Pina» 
con 9 voti di scarto 

comunisti, i socialdemocratici e i 
votano contro il gollisti governo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 9. — Il governo 
Pinny è riuscito a strappare 
oggi, di strettissima misura, 
il voto di fiducia che egli ave
va chiesto sabato scorso alla 
Assemblea nazionale: di fron
te ai 291 deputati che hanno 
votato contro, trecento soltan
to si sono schierati in suo fa
vore. Il risultato è rimasto 
incerto fino alla line: solo le 
pressioni dell'ultima ora han
no fatto pendere leggermente 
la bilancia dalla parte del go
verno. Pinny paga questo re
lativo successo parlamentare 
con un forte assottigliamento 
della maggioranza che lo ave
va condotto, e poi mantenuto. 
alla testa del Ministero. Han
no parlato contro i gruppi 
comuni.stn. .socialdemocratico 
e gollista, e alcuni deputati 

Trucidali da Clark in un anno 
3 mila prigionieri cino-coreani 

Bestiale bombardamento della Hotta americana contro le coste di Wonsan 

PHVONGVANG, 9. — Oltre 
tremila prigionieri di guerra 
cinesi e coreani sono stati a s 
sassinati o feriti dai soldati e 
dalle squadre di repressione 
americane dal dicembre 1951 
ad oggi. N e ha dato oggi l'an
nuncio lo Jenminjihpuo, in un 

della articolo che riafferma il d i 
ritto dei prigionieri di guerra 
al rimpatrio incondizionato, 
secondo la Convenzione di Gi
nevra. 

Lo ./( iiììiiiijtlipiu) d ichiara 
che il popolo cinese «< lotterà 
fermamente fino in fondo per 
una giusta soluzione del pro
blema coreano » e chiede a l 
l'opinione pubblica di tutto il 
mondo di lottare per porre 
termine ai crimini di Clark 
nei campi di prigionia. 

T dati sui quali si fondano 
le impressionanti cifre del 
giornale cinese sono quelli 
forniti durante un intero an
no da giornali e agenzie di 
stampa americani, cui si a g -

compositore, giungono quelli raccolti dalla 

Primo scacco di Adenauer 
alla Corte Costituzionale 

Riunione straordinaria del Consiglio «lei Mi
nistri che chiede un rinvio della discussione 

BERLINO, 9. — La Corte 
Costituzionale della Repub
blica di Boon si è riunita 
stamane per esaminare la 
questione della compatibilità 
del trattato per l'esercito e u 
ropeo e degli accordi tra 
Bonn e gli occidentali con U 
Costituzione della Repubbli
ca federale su richiesta del 
Presidente della (Repubblica 
e della opposizione socialde
mocratica. 

La Corte ha deciso che il 
suo parere in sessione p le
naria sarà vincolante per le 
due Camere tedesche e pre
varrà su qualsiasi altra deci
sione che possa venire even
tualmente presa da una o l'al
tra delle « u è Sezioni in cui 
la Corte stessa è articolata. 

La decisione è stata accol
ta con allarme da Adenauer, 
il quale aveva manovrato per 
ottenere dalla seconda Sez io 
ne della Corte Costituzionale, 
ritenuta favorevole^ al g o 
verno. un parere di cost i tu
zionalità dei trattati in e sa 
me. Il parere di tale Sezione, 
in base alla decisione odier
na. non avrà invece alcun 
calore se in contrasto con 
quello emesso dalla Corte in 
f e d o n e plenaria. 

Adenauer ha convocato i m 
mediatamente il Consiglio 
dei Ministri e si è recato 
quindi dal presidente della 
repubblica H e U 9 . A l termine 
della riunione, è stato e m a 
nato un comunicato nel qua
le si definiscono « inammis
sibili * le decisioni della Cor
te. e si confutano le basi l e 
gali delle decisioni stesse, che 
vincolerebbero la libertà d'a
zione del Parlamento. 11 to
no addirittura irrispettoso 
del comunicato ha impressio
nalo vivamente gii ambienti 
politici, nei quali ci si do
manda se Adenouer non me
diti u n colpo di forza. Si sa 
al Presidente della Repubbli
che il Cancelliere h a chiesto 
ca, Heuss, di ritirare la sua 
richiesta alla Corte Costitu
zione per un parere sulla 
costituzionalità dei trattati. 
A quanto si sa, Heuss si è 
riservato di dare una rispo
sta ad Adenauer entro do
mani. 

Come è noto, in un discorso 
pronunciato venerdì scorso, Mac 
Arthur aveva dichiarato di aver 
elaborato un piano in proposito,. 
che avrebbe comunicato ad Ei-
genhower solo se il generale 
glie ne avesse fatto richiesta. 

Leon Nicole espulso 
dal Partito svizzero del lavoro 

OI.VKVRA. » — Ix*on Nicole è 
stato espulso dal Partito n\iz-
7*1-0 del La\nro N"e dà notizia 
oggi 1 o l i a n o ilf: Partito. Iti 
« Voix i iuvnere » 

Al principio «le: 19.V.J. \ :co le 
a*èva a s s u m o posi/ ioni errate 
sui problemi della pace e della 
r.eutrahià del!» Svi/vera con
dannate nel i_'iiig:.ii scorso, in 
u::a risoluzione del congresso 
annuale citi Partito ia «juale 
chicde\a che Niro'.e por.es-se fin» 
alla «uà campagna di diffama* 
rioni cor.tro £li a'.'.r: dirigenti 
del Parino 

Rilegando «he Nicole :•<>:. ha 
ottemperato alle decisioni de; 
Congresso, il Partito «•• i/xero del 
Lavoro ha deciso ".a m a espul
sione 

voce di testimoni diretti dei 
crimini, fuggiti da Koje e da
gli altri campi. Oggi, lonli 
americane ammettono che la 
tragica catena di violenze con
tinua: a Koje-do un prigio
niero è stato freddato da un 
guardiano con un colpo di fu
cile. mentre un altro è mori
bondo per gravi ferite ripor
tale nello sles?o episodio. 

I fatti sono avvenuti l'altro 
•cri o solo oagi ne viene data 
notizia. 

Ieri, quattro portaerei, due 
incrociatori pesanti, una co
razzata e due cacciatorpedi
niere americani, uniti ad in
genti forze aeree, hanno effet
tuato (niella che il comando 
dì Clark chiama « un'opera
zione a largo raggio » contro 
le coste della Corea setten
trionale. sul Mar del Giap
pone. Città e villaggi della 
costa da Kosong a Wonsan. a 
Hamhung, lino fi Songjin sono 
stati selvaggiamente bombar
dati e cannoneggiati. 

Nel ferzo anno della guerra 
coreana, e mentre la cieca v o 
lontà dei dirigenti americani 
di continuare ad oltranza la 
aggressione appare ormai sen
za veli, militari americani e 
sud-coreani uniscono la loro 
voce a quella del popolo di 
Corea, chiedendo che gli or
rori della guerra siano fatti 
cessare e il problema coreano 
trovi un'equa soluzione. 

II numero degli ufficiali e 
dei soldati dell'esercito di Si 
Man Ri che passano dalla 
parte dell'Esercito popolare va 
progressivamente aumentan
do. Ieri, un tenente pilota sud
coreano atterrato con il suo 
apparecchio nello retrovie po
polari, Kuk Yen-an. ha tenuto 
una conferenza stampa alla 
presenza di giornalisti c ino-
coreani e stranieri per annun
ciare la sua intenzione di 
combattere per l'indipendenza 
del suo paese. 

A loro volta, i sottotenenti 
americani Charles Hill ed 
Henry Pelers. rispettivamente 
appartenenti al 307" reggi
mento bombardieri dell'avia
zione e al corpo chimico a m e 
ricano ed ora prigionieri del 
l'Esercito popolare, hanno ag
giunto nuove testimonianze a 
quelle fin oui ottenute sul 
la aggressione batteriologica. 
Uno di essi. Charles Hill, ha 
ammesso di essere stato cat
turato durante una missione 
di guerra batteriologica. 

Dichiarazioni «fi YiHiwki 
alla partenza da New York 

NEW YOflK, ». — Il Ministro 
datti Est «ri soviet ioo. Andrai Vt-
•cinski, h a lasciato acci Now 
York, ov* na partecipato ai lavo

ri dalla Aiwmblta dall'ONU, a 
bordo dal tranaatlantioo franea-
•* « Lìbartf ». 

Intarvistato dai giornalisti al 
la partanta, Viteinaki ha dichia
rato, «acori do la informazioni 
dall'agamia A.P.: 

«Banche I lavori dall'Assam-
blaa dall'ONU non siano ancora 
tarminoti, sambra cha l'Assalir 
blaa ganarala non adsmpìa a 
suoi compiti. Essa dovrabba lot
tar* par la pana, ma l'Assamblea 
ha adottato una moilona la qua 
la, non parmattando la para, ap 
par* inaoddiafaeanta». 

« Purtroppo, attualmanta l'or 
ganiztai ion* dalla Nailon! Uni
ta è b*n lungi dal Tassar* uno 
strumento di paca» — ha detto 
Viscinski — par quanto a la de
legazione dell'Unione Sovietica 
ha fatto, da parta sua, tutto il 
possibile per raffonar* I* Natio 
ni Unite quale strumento di 
paoe ». 

Viscinski ha concluso I* su* 
dichiarazioni, augurando « buon 
Natale e buon anno m tutti a 
loro i quali lottano par la paca». 

democristiani. 
In mattinata, il Presidente 

del Consiglio aveva pronun
ciato una lunga arringa, in di
fesa della sua politica econo
mico-finanziaria. Com'è sua 
abitudine, egli ha descritto le 
condizioni della Francia ed 
risultati della sua politica in 
modo molto più roseo di 
quanto essi siano in realtà 
Con qualche gioco di presti
gio, egli si è sbarazzato di 
tutti i punti neri della situa 
zione e di tutte le minacce 
che pesano sull'avvenire del 
Paese, ignorando le proprie 
responsabilità, o rigettandole 
sui passati governi, sulla sto
ria e sugli eventi « indipen 
denti dalla sua volontà ». 

Nell'insieme, l'arringa è sta 
ta giudicata tutt'altro che. 
convincente: durante il dibat
tito che si è aperto dopo l'in 
tervento di Pinay, ogni setto 
re della Camera ha' voluto ri 
petere succintamente le criti 
che già rivolte alla politica 
governativa. Perfino quei d e 
putati che hanno più tardi da
to il loro appoggio al Mini
stero, hanno cercato di pre
munirsi contro le accuse che 
saranno loro rivolte di aver 
permesso il proseguimento di 
una politica nefasta per la 
nazione, accompagnando il lo 
ro voto con riserve 

« E' raro trovare delle per 
sone oneste... », ha detto un 
deputato di estrema destra 
Udendo delle proteste, egli ha, 
credendo di correggersi, ag
giunto: •• ... nel governo ». ed 
ha ottenuto, cosi, un buon 
successo di ilarità. 

Sono pochi nove voti di 
maggioranza, in un giorno che 
offriva al Presidente del Con
siglio la possibilità di far in
tervenire in proprio favore gli 
avvenimenti di Tunisia e l'im
barazzo e l'incertezza o la 
paura che essi hanno provo
cato in molti deputati reazio
nari. Con un margine di mag
gioranza tanto sottile, si può 
valutare quanto sia logorato 
il prestigio di Pinav. 

G. B. 

Il dibattito alla Camera sulla legge trulla 
(Continuazione dalla 1. pae.) 

il sistema proporzionale, egli 
dice, non vi fu una perfetta 
corrispondenza tra le percen
tuali dei voti e il numero dei 
deputati attribuiti ai vari 
partiti. La D.C. già conseguì 
un l ieve premio di maggio
ranza, i partiti minori ne fu
rono invece leggermente dan
neggiati: La storia politica 
di questi cinque anni non 
sarebbe però stata diversa se 
la ripartizione dei seggi della 
Camera avesse corrisposto in 
misura perfetta alla riparti 
zione dei voti. I socialdemo 
craticl non avrebbero agito 
in modo diverso da come 
hanno agito. I repubblicani 
si può dire anzi che abbiano 
tratto un vantaggio dalla 
perdita di qualche deputato, 
perchè oygi solo tre o quat
tro di loro possono lamen
tarsi di non essere diventati 
ministri o sottosegretari. La 
slessa D.C. avrebbe fatto la 
stessa politica che ha fatto. 
Del resto, in questi anni si 
può dire che il Presidente del 
Consiglio sin stato infastidito 
soltanto dalle punzecchiature 
di una nuova specie di inset
to, la « vespa parlamentare » 
che di tanto in tanto ha pun
zecchiato « pella, pella » lo 
nn. De Gasperi fmormorii e 
.sorrisi MI rniln). 

Perchè modificare ? 

Se dunque la D.C'. — .si 
chiede Corbino — non si è 
trovata male con la legge 
elettorale proporzionale, per
chè mai ci chiede oggi di m o 
dificarla? Non è bene modifi
care il sistema elettorale alla 
vigilia delle elezioni. Le e l e 
zioni non servono tanto per 
riconfermare questo o quel 
deputato quanto per giudica
re se il corpo elettorale a p 
prova o no la politica svol 
ta dal governo. Se si modifi
ca la legge elettorale si mira 
a far si che la perdita del 
consenso popolare non si tra
duca nella perdita della mag-

Abfoqata in Egitto 
la Costituzione del 1923 
IL CAIRO, 9. — Il Primo mi

nistro egiziano generale Naghib 
ha dichiarato questa sera deca
duta la Costituzione del 1923 ed 
ha annunciato che sarà data al 
(paese una nuova costituzione. 
intesa a realizzare le aspirazio
ni egiziane. 

Anche il gangster Anastasia 
rinviato in Italia dagli S. U. 

Anastasia era a capo di «sa delle pài famose orga-
niziazioai biaditùtiche del porto di New York 

gioranza parlamentare. E 
questo 6 sbagliato. E mi ri
corda il caso di quel medico, 
il quale ha ordinato ad un 
ammalato una determinata 
cura, che a suo parere de 
ve far scendere la febbre a 
37 e 5. Si va a misurare la 
temperatura e si trova che 
l'ammalato ha 38 e 5. Ma il 
medico non ne vuol sapere: 
per lui l'ammalato deve « v e 
re 37 e 5! (ilarità. Approva
zioni a sinistra). 

Il male, prosegue Corbino, 
è cominciato a manifestarsi 
nelle elezioni amministrative 
del 1951, le quali segnarono 
un sensibile regresso per i 
quattro partiti apparentati. 
Questo regresso divenne più 
grave nelle successive elezio
ni regionali siciliane. Fu al
lora che io sostenni la neces
sità di cambiare l'indirizzo 
del governo. Bisogna venire 
incontro, io dissi (e per que
sto ruppi i rapporti con il 
mio partito) alle nuove aspi
razioni del corpo elettorale. Il 
segretario del mio partito, 
Villabruna, pretese che io ta
cessi. Ma la crisi scoppiò 
ugualmente, per le punzec
chiature della famosa « ve 
spa ». Pella cadde e risorse 
e la erisi, che avrebbe dovu
to affrontare il problema po
litico sollevato dai risultati 
elettorali, non si risolse. 1 li
berali e i socialdemocratici 
non rientrarono al governo e 
in esso restarono, in funzione 
di vestali, solo i repubblicani. 
Ma le vestali, si sa, debbono 
essere giovani e i t epubblica
ni purtroppo non lo sono. Il 
governo continuò cosi a cam
minare su una strada lontana 
da quella che il Paese aveva 
mostrato di volere. Il trava
glio continuò e si aggravò nel 
'52. quando il secondo turno 
delle amministrative sì risol
se in una mezza debacle del 
auattro partiti. Allora scoppiò 

panico. Ci si accorse che 
bisognava fare qualcosa. Ma 
invece di rettificare la poli
tica che il Paese aveva con
dannato si escogitò la legge 
elettorale. 

MANZINI: Ma è per la d i - l u n atto che apre una frattura 
fesa della democrazia! Irreparabile nel Paese ma con 

CORBINO: Ah! Questa lei un gesto che dimostri la pos-
la chiama difesa della demo-|sibifità di una intesa politica 

La crtsi dei «minori» 

NEW YORK, 9. — Anasta
sia. il famigerato capo delle 
gangs che agiscono nella zona 
del porto di New York, sarà 
sottoposto al procedimento di 
denaturalizzazione, c i o è di 
privazione della cittadinanza 
americana, e probabilmente 
inviato in Italia. 

11 Procuratore generale de 
gli Stati Uniti, James Mec 
Granery. ha annunziato di 
aver richiesto alla Corte di 
strettuale di New York di 
cancellare il - certificato di 
ingresso- rilasciato nel 1931 
all'Anastasia, che gli ha per
messo di ottenere la cittadi
nanza americana, in base ai 
privilegi concessi a coloro 
quali prestano servizio nelle 
forze armate americane. 

L" Anastasia è accusalo di 
essere * figura di primo pia
no nel racketeenng (attività 
criminosa che consiste nello 
estorcere denaro a negozianti 
o persone singole, dietro mi
naccia di gravi riolenre) e in 
altre attività criminose nello 
a m b i e n t e portuale di New 

DISGUSTOSO EPISODIO DI RAZZISMO A CHATTAN00GA 

Un sacerdote negro percosso 
e gettalo dall'autobus in molo 

York ». Contro il gangster è 
stata inoltre elevata l'accusa 
di aver fatto parte, con fun
zioni di particolare importan
za, del famigerato <. Sindaca
to del delitto ». 

Il «-curriculum 7>iiae;> del 
bandito è e s t r e m a m e n t e 
istruttivo. Esso comprende 
lina condanna per omicidio, 
successivamente annullata, tre 
arresti, di cui due in relazio
ne a casi di omicidio, una 
lunga serie di falsificazioni di 
identità e del proprio cartel
lino penale. Intenzione delle 
autorità americane, è di r in
viarlo in Italia, adducendo a 
pretesto il fatto che egli è 
nato in Italia. 

Si ritiene che Anastasia sia 
rifugiato nella sua lussuosa 
villa di Fort Lee, dove atten
de la chiamala della commis
sione dello Stato di N e w York 
che indaga sulla attività cri
minosa nell'ambiente del por
to. La scorsa settimana Ana
stasia non rispose alla chia
mata. producendo un certifi
cato medico da cui risultava 
che egli soffriva ancora per 
ima lesione al dorso procura
tagli da un incidente d'auto. 
Anastasia diceva che sarebbe 
<tato <; lieto •-• di essere inter 
rosato nopena guarito 

La Camera 
invasa dalle moselie 

bel^a 

il fannie NK May 
NEW YORK, ». — H generale 

Euenhower ha telegrafato al 
generale Mac Arthur di comu
nicargli il suo piano per la so
luzione del conflitto coreano. 

CHATTANOOGA (Tenn.). 9. 
— Un sacerdote negro ha d i 
chiarato oggi di essere stato 
percosso ripetutamente e g e t 
tato fuori di un autobus in 
movimento da due viaggiatori 
bianchi per essersi rifiutato di 
prendere posto nei banchi r i 
servati ai negri. 

Il sacerdote rev. Amos Car-
negie. ministro battista e capo 
di una fondazione ospedaliera 
negra, è attualmente in ospe
dale per percosse ricevute e 
sotto osservazione poiché si 
temono complicazioni interne. 

Particolarmente edificante, 
ha dichiarato il sacerdote, il 
fatto che i presenti (una doz
zina di passeggeri, anch'essi 
bianchi) non mossero un dito 

sera l'automobile del ministro 
sovietico presso il governo 
israeliano mentre sostava da
vanti alla Legazione del
l'URSS a Tel Aviv. La polizia 
ha trovato sotto la vettura i 
resti di due bottiglie di ben
zina munite di detonatore. 

Due individui sospetti era
no stati 6corti nei paraggi pri
ma che la vettura bruciasse 

inviati urli \fg.<iti;.i«n in b*>e al 
« programma per l'assis'ema tec
nica ai paesi asiatici » per lo 
adempimento ni missioni segrete 
QueMi -< specialisti • raccolgono 
informazioni di cui gli Stati Uniti 
hanno bisogno per la preparazio
ne di un'Altra guerra. 

Cosi, nel 1JU* il governo del-
(l'Afgamstan invitò la società 
americana Mornson-Knudsen a ,. 
a costrutre impianti d'irrigazione. 1 !' Palazzo» 
tn base all'accordo per la coope* * 

BRUXELLES. 9 — Giorni fa 
quadre rii operai ripulendo le 

ì cantine del palazzo della Ca
mera n o Deputati, hanno di
sturbato nel loro letargo gran
di sciami «i mosche, che han
no finito per invadere l'intero 
edifìcio, regnatamene l ' a u l a 
delle diviivMori'. 

Per *eaec arie, una squadra 
ui disinfestatori ha fatto esplo
dere bombe al D.D.T. in tutto 

a Tel I T T I 
TEL AVIV. 9 — Ignoti pro

vocatori hanno incendiato ieri 

weH'Ujaiistii 
KARACHI. 9. — n giornale 

Imroz ha pubblicato un articolo 
del suo corrispondente da Delhi, 
0 quale denuncia i veri scopi 
perseguiti dal cosiddetto «aiuto 
tecnico» americano alle zone ar
retrate. 

n corrispondente dice che. ac
cendo Informazioni attendibili. U 
governo americano utilizala I suol 
ingegneri e gli altri • jadalUt l 

razione tecnica, la società doveva! %• • * A 

i s t r u i r e il canale Bogra m quat- i M l l O I ' e UH C a l c i a t o r e 
tro anni. 6 anni sono trascorsi ! 

i ma la costruzione non e stata I 
•nrora completata 

I circoli bene informati di Ka
bul spiegano queste colossali spe
se e la protrazione del lavori di 
costruzione con U fatto che gli 
a specialisti » americani approfit
tano della loro permanenza nel 
paese per assolvere I compiti af
fidati loro dal servizi di spionag
gio americani, mentre la costru
zione del canale s e n e per ca
muffate questo loro genere di at
tività. 

dopo una partita 
GORIZIA. 9 — Si sono svolti 

questo pomeriggio • S. Canzia.no 
d'Isonzo | funerali del calciatore 
Ui redo Luca di 25 anni, portiere 
della locale squadra di caldo. 
deceduto domenica sera all'ospe
dale di Trieste in seguito alle 
gravi ferite riportate nell'incon
tro disputato a Trieste fi 90 no
vembre con la, squadra del «San
t'Anna s. il Lue» era, stato col
pito durante una mischia da un 
calcio «ila teata. 

MH questa legge non vale 
a cancellare la crisi del par
liti di eentro e prima di tu l 
io la crisi dei partiti minori. 
Sono in crisi l liberali, perche 
le loro istanze generali sono 
oggi diventate un patrimonio 
di ogni partilo. Sono in crisi 
i repubblicani, poiché oggi la 
Repubblica c'è, e quando c'e 
la Repubblica sorge se mai 
un partito monarchico e ces
ia la ftmzione di un partito 
che si richiama solo all'istan
za repubblicana: e i repub
blicani. ahimè, non sono riu
sciti a darsi un programma 
sociale che li differenziasse 
dagli altri partiti di sinistra. 
Ed infine sono in crisi i so
cialdemocratici. La crisi dei 
socialdemocratici è inconte
stabile, perenne. Forse questo 
partito finirà di esistere solo 
quando finirà di essere in cri
si. E si è assistito così al con
trasto tra le elucubrazioni di 
Saragal. gli arzigogoli di 
ATondolfo. e le tesi di S imo-
nini il quale, dice l'oratore 
indicando i bandii socialde
mocratici. sta là più per d i 
spetto verso chi sta più in là 
che uer vera convinzione. A n 
che la D.C. è in crisi, ma for
se in minor misura desìi al
tri tre partiti. 

Si dice a questo punto: bi 
sogna salvare i partiti mino
ri. E va bene, salviamoli. Ec 
co l'origine dell'accordo elet
torale. Ho paura però, dice 
sorridendo Corbino. che que 
sto salvataggio vada al di là 
non tanto delle intenzione di 
De Gasperi quanto delle spe 
ranze di quelli che dovreb
bero essere salvali. Mi s em
bra che qui si cerchi di sa l 
vare un naufrago tirandolo 
a riva con un cappio legato 
intorno al collo: il naufrago 
sarà salvato dall'acqua, ma 
morirà strozzato. Mpprora-
zioni e risate a sinistra). 

E' un errore, esclama con 
forza l'oratore, valutare la 
forza e il prestigio di un par
tito in base all'entità della 
sua rappresentanza parlamen 
tare. Un partito conta per 
quel che valgono le sue tra 
dizioni, i l suo programma. la 
sua posizione nel Paese. (Il 
socialdemocratico Lopardi as 
sente col cavo). 

NENNI: Lo dica all'on. Vi
gor eli i! 

Rapporti con i partiti 

CORBINO: Obbligare i capi 
dei partiti a rinunciare ai l o 
ro ideali per rafforzare la l o 
ro rappresentanza parlamen
tare significa volere la morte 
dei partiti. (Consensi dei de
putati della sinistra socialde
mocratica e drH'on. Pcrrone 
Capano). 

C O R B I N O : Cominciano 
quindi le trattative, i colloqui 
segreti tra i capi dei quattro 
partiti. ì pellegrinaggi al V i 
minale. Tira di qua, tira dì 
là, il premio di maggioranza 
scende da 385 a 380. Ci ,«on 
voluti quattro mesi per g iun
gere a questo risultato ed è 
una fortuna che non ci ab 
biano presentato una legge 
che prevede la elezione di 
mezzo deputato' Mpplansi e 
commenti a sinistrai. E' 
indubbio che l'entità del 
premio di m a g g i o r a n z a , 
pur non essendo il pro
blema più importante, ha 
una certa importanza. Se non 
altro perchè la D.C. in cani 
bio del salvagente (chiamia 
molo così) lanciato ai partiti 
minori si è riservata la mag 
gioranza assoluta. Resta co 
munque il fatto che se i s e 
gretari dei partiti hanno im
piegato quattro mesi per rag
giungere l'accordo è esagera
to pretendere che la Camera 
approvi la legge in 15 giorni, 
se non altro perchè i segre
tari dei partiti sono quattro 
e ì deputati 574! 

Ma io vado più in là, con
tinua Corbino, e pongo il pro
blema dei rapporti fra le di 
rezioni dei partiti e i depu
tati. E' insopportabile questa 

tirannia dei capi partito. Il 
Parlamento è un corpo auto
nomo e trae le sue origini 
dagli elettori e agli elettori 
deve rendere conto. Se la leg
ge è buona, illustratecela e 
difendetela con calma nella 
sede più adatta, e cioè il Par
lamento. Se la legge è catti
va, modifichiamola, ma con 
tranquillità, senza ukase. E 
siete poi convinti che tutti i 
deputati dei quattro partiti 
sono concordi nell'accettarla? 
Non vorrei essere io a fare 
opera di spionaggio. Ma noi 
abbiamo qui la prova del
le perplessità che esistono tra 
i liberali, tra i socialdemocra
tici, tra i repubblicani, tra gli 
stessi democristiani. Perchè 
essi non parlano, perchè non 
sentono i l dovere di par
lare? Io mi auguro che 
tutti abbiamo il coraggio di 
assumersi le storiche respon
sabilità che pone questa leg
ge. e di dirci le ragioni che li 
nducono a sostenerla. Non 

possiamo nasconderci dietro ì 
deliberati delle direzioni dei 
partiti senza annullare la n o 
stra funzione di rappresentan
ti dpi DODOIO! 

Critica ferrata 

La critica di Corbino divie
ne ancora più serrata e p u n 
gente quando egli affronta la 
sostanza della legge. Egli dice 
che la legge è basata su una 
errata valutazione della forza 
elettorale dei partiti minori e 
trascura il fatto che la gente 
comune, gli uomini che si in
contrano al caffè e in tram, 
sono contrari alla legge. Le 
conseguenze di ciò possono 
essere gravi: lo stato d'ani
mo dell'opinione pubblica può 
sfociare o nell'astensionismo 
o nelle deviazioni del corpo 
elettorale. Ma l'errore più 
grave, continua Corbino, è la 
mancanza di un accordo p o 
litico tra i quattro partiti. 
L'accordo finora è uno solo: 
andiamo alle urne. Se conqui
stiamo 380 deputati ce li pren
diamo. Questo è l'accordo. 

CUTTITTA: Punto e basta. 
CORBINO (continuando): 

Proprio così: punto e basta. 
Che cosa faranno i quattro 
partiti con 380 deputati non 
Io sappiamo. 

MANZINI (D.C.): C'è un 
fine comune. 

CORBINO: L'unico fine po 
litico dell'accordo è togliere 
82 deputati all'Opposizione. 

crazia! 
AMICONI (P.C.I.): Io lo 

chiamerei un ladrocinio! 
CORBINO: La legge è poi 

piena di errori tecnici che 
aprono la possibilità ad arbi
trii e rendono estremamente 
difficile evitare gì! imbrogli. 
Che cosa accadrebbe, ad e-
sempio, se si scoprisse che in 
seguito a nuovi calcoli il 
gruppo di partiti che si era 
visto attribuire una maggio
ranza di 20.000 voti aveva 
avuto in realtà 500 voti in me
no del 50 •/•? Una maggioran
za di 380 deputati si priverà 
della sua maggioranza? Ne 
dubito molto. L'entità del 
premio concesso ai partiti che 
superassero il 50 %> è l'aspetto 
più grave della legge. Una 
maggioranza di 380 deputati è 
molto vicina a quella neces
saria per approvare leggi sen
za sottoporle a re/crendtim, 
per modificare la Costituzio
ne, per eleggere il Capo del
lo Stato, per nominare i giu
dici della Corte Costituziona
le. Io non credo che Sceiba 
abbia queste intenzioni, oggi. 
Ma chi ci garantisce che nei 
cinque anni non si verifichino 
circostanze interne e interna
zionali che facciano sorgere 
queste intenzioni? 

Un grave pericolo 
Vi è poi. continua Corbino, 

un altro grave pericolo. Voi 
non potete negare all'opposi
zione il diritto di resistere a 
oltranza contro questa legge 
Fatalmente si creerà prima 
alla Camera, poi al Senato, 
una atmosfera arroventata 
che si trasferirà nel Paese. 
Non vi preoccupate degli in
cidenti che potrebbero sor
gere in una simile atmosfera? 
Io sì, me ne preoccupo, per 
il prestigio del Parlamento e 
per la tranquillità de! Paese. 

Sì dice poi, prosegue Cor-
bino, che la legge serve ad 
assicurare la funzionalità del 
governo, aia per questo ci vo 

g l i o n o forse 164 voti di mag 
'gioranza? In altri Paesi i go
verni parlamentari si reggono 
tranquillamente con cinque o 
sei voti di maggioranza. Io ri
conosco però che il concetto 
della funzionalità del Parla
mento può farci trovare una 
via di uscita. Se noi accedes
simo all'idea di assicurare per 
legge un margine di maggio
ranza del 5e/o cioè pari a 50 
seggi, forse troveremmo una 
soluzione che allontana il pe
ricolo di sovvertire l'ordi
namento costituzionale e ci 
consente di superare incogni
te estremamente serie. Faccio 
questa proposta perchè resti 
agli atti della Camera che un 
deputato aveva lanciato un 
ponte sul quale si poteva rag
giungere un accordo. Ciascu
no si assuma la responsabilità 
di tagliare questo ponte. 

Vi dirò, continua -Corbino 
con la voce scossa dall'emo
zione, che qualcuno mi ha 
pregato di non parlare dicen
domi che mi sarei compro
messo. Ebbene, mi sono com
promesso! Ho voluto compro
mettermi accettando tutte le 
conseguenze. Non sono tra co
loro che parlano e votano 
contro la legge ma aspirano 
a goderne i benefici. Non so
no tra quegli 82 deputati che 
un giorno potrebbero essere 

I chiamati « natalini », a ricor
do dei giorni in cui ha avuto 
inizio il concepimento che 
sfocerà tra nove mesi in un 
aborto elettorale. U n uomo 
politico deve avere una linea; 
s poiché il mio passato, af
ferma Corbino rivolto ai de 
mocristiani, mi impedisce di 
chiedere ospitalità ai vostri 
oppositori, abbandonerò la v i 
ta politica. Molte sono le c o 
se che possono consolare un 
uomo politico sconfitto. C'è la 
scuola, la scienza, ma soprat
tutto la coscienza di aver 
compiuto il proprio dovere 
fino in fondo. (Estrema è la 
attenzione nel l 'aula . Le parole 
che Corbino pronuncia vin
cendo a stento la commozio
ne suscitano u n a impressione 
profonda). Per tener fede a l 
la mia coscienza ho preso 
questo atteggiamento che può 
alienarmi le simpatie di molti 
amici della maggioranza. Non 
Io faccio, credetelo, perchè mi 
sia accordato con i comunisti 
o perchè abbia simpatia per 
loro. Quando dovetti prende
re posizione contro l'Opposi
zione. l'ho fatto apertamente. 

TOGtiLATTI: E noi contro; 

tra tutti i partiti. Pensiamo 
alle complicazioni che posso
no sorgere da questa legge. 

ALESSANDRO C O P P I 
(D.C.): Le complicazioni sono 
sorte prima. 

CORBINO: Non lo credo. 
Comunque non creiamo le 
condizioni perchè si accentui
no. Io credo fermamente che 
è possibile risolvere pacifica
mente i problemi concreti che 
stanno oggi di fronte al Pae
se. Dobbiamo trovare questa 
soluzione perchè soltanto at
traverso una intesa pacifica 
potremo avere la certezza chi-
la libertà e la democrazia 
siano salve. 

(Un lungo e caloroso ap
plauso dei depilimi coiiMiiiisti, 
socialisti e di molli socialde
mocratici, liberali e indipen
denti conclude l'ecceciomiit' 
discorso di'U'on. Corbino.AIol-
ttssimt deputati, fra citi To
gliatti, si recano al suo ban 
co per congratularsi con In*. 
Anche deputati democristiani 
e socialdemocratici vanno u 
stringergli la mano). 

Il Presidente rinvia il se
guito della discussione al po
meriggio di oggi ma prima 
che si chiuda la seduta il 
compagno NENNl prende la 
parola e chiede che il Preci
dente della Camera, a norma 
dell'art. 65 del Regolamento. 
fissi un termine alla Commis
sione Interni per l'esame del
le leggi sul Referendum e la 
Corte Costituzionale. Se il 
Presidente della Camera, ag
giunge Nenni, non r i tenere 
opportuno fissare e.yli. stesso 
il termine, ci avvarremo noi 
della facoltà concessaci dal 
Regolamento e proporremo 
alla Camera di fissare un ter
mine massimo di cinque gior
ni entro il quale la Commis
sione dovrà presentare la re
lazione sulle due legni. 

Il Presidente LEONE .si im
pegna a riferire a Gronchi la 
richiesta di Nenni al ien»; odo 
di ritenere che il Presidente 
della Camera sia già orienta
to per la fissazione di un ter
mine. 

La 13. ai pensionati 

Subito dopo il compagno DI 
VITTORIO chiede al gow .»» 
quando intenda discutere iu 
due mozioni da lui presenta
te: la prima per la estensione 
ai pensionati statali della 13' 
mensilità e dell'assistenza me
dica e farmaceutica e la se
conda per la concessione di 
una assistenza particolare nel 
periodo invernale ai disoccu
pati. agli indigenti e ai vecchi 
senza pensione. Anche il com
pagno POLANO chiede che 
si ponga all'o.d.g. una sua mo
zione di analogo contenuto. lì 
ministro PELLA che pure ni 
era impegnato, come aveva 
ricordato Di Vittorio, a di
scutere le due mozioni dopo 
il 23- novembre, dichiara di 
non poter rispondere con la 
scusa che le mozioni sono ri
volte anche al Presidente del 
Consiglio. La seduta viene 
quindi tolta alle ore 21. 

Stamani alle 11 continuerà 
la discussione sui danni di 
guerra e alle 16 proseguirà il 
dibattito sulla legge elettorale. 

"Oggi in Italia. 
Ore 12.45, 13,15 (onde cor-

tt ii ai. 25,34). Le notizie del 
•uttiaa; Notiziari» librario; La 
niarrcziaM ii Faftciov (radio. 
•caaa). 

Ore 2 M » , 2 1 : (Oade dì ai. 
243,5, 252,73, 31,4», 35,25, 
41,99). Gli arreaimcnti del 
giara*, II caaaeata di Pa*aai-
aa. Nata di attualità; La vita 
•alle democrazie popolari. 

Ore 22, 22,39: (Oade di m. 
243,5). Gli accanent i del 
«i*raa; Qaeita à la RAI; La 
•ala ecaaaaica; Rassefaa della 

Ora 2331 , 24: (Oade di - . 
ntX 278) : Ulti-e «attne; La 
Tace dei fiavaai; Attualità; 
Natica* popolari. 

Uscirà in questi giorni *l 
primo numero della rivista 
mensile: 

incontri 
di lei! 

CORBINO: Ricordiamoci, in 
questo momento, di essere i 
rappresentanti del popolo Ita
liano. Io vorrei che noi chiu
dessimo la legislatura non con 

25.000 abbonamenti all'Unità 
- In T o s c a n a ferve l 'att ività per f.ìì abbona

ment i . Il C o m i t a t o reg iona le degl i - Amici ~ ha 
lanc iato una grandiosa gara d 'emulaz ione fra i 
Comitat i provincia l i p e r raggiungere l 'obiet t ivo 
•li 3 . 0 0 0 abbonat i . Il p r e m i o è una - Lambretta ->. 

Le segreter ìe de l l e Federaz ion i di P is to ia e 
S iena s o n o d i r e t t a m e n t e in tervenute presso le se
zioni per mobi l i tare il P a r t i t o sul problema. La 
«egreteria di F i r e n z e ha t e n u t o l o terrà 4 5 assem
blee i n t e r v e n e n d o ancora presso le z o n e Empol i 
i' Pra to e presso le ce l lu l e di fabbrica. 

— Impegn i important i quel l i di P o n i a s s i e v e 
per 3 0 abbonament i annui , e di F ig l ine per 20 . 

— Gli « amici di Montatone hanno già rac
colto e continuano a raccogliere generi in natura 
per sottoscrivere 60 abbonamenti. 

— I compagni di Empoli hanno già sottoscrit

to 4 abbonamenti annuali di solidarietà per le 

sezioni povere della montagna. Altri 2 di solida-

rietà i compagni di Castelnuoco Val D'Elsa e 4 i 

compagni della sezione 1. Maggio. 

— Gli amici di Pesaro hanno raccolto altri 

30 abbonamenti! 

O C I C I I 
Diretta da L. Lombardo Radice. 

Questo numero contiene fra 
l'altro: «Perchè Incontri» — 
« Prepariamo insieme un film 
sulla gioventù » di Carlo Lizza
ni — «Terra Liceo» Intervista 
con Luciano Emmer — Inchie
ste con l'obiettivo: «Soldati in 
città» di Valerio Zurlini — 
« Cronaca di una giornata » 
racconto di Paolo Parlotta — 
« Narrativa come testimonian
za » di Giuseppe Bartohicri — 
« Le donne nel mondo d'oggi » 
— Racconti e poesie di giova
ni — «I giovani, la donna 
la poesia d'amore» di Renzo 
Nonni — « A colloquio con gio
vani narratori » — « La questio
ne sociale» introduzione di Lu
cio Lombardo Radice — Pri
mo tema di studio: «t i fasci
smo e la questione rodate » 

(bibliografia) — Documenti: 
«Ultimi messaggi di giovani 
patrioti tedeschi » a cura 1i 
G. Pirelli - «Lettera alla fi
danzata» di Hoang Tuan — 
« Finali Olimpiadi » tntevista 
con Franco Di Tondo — « Col
loquio in duecento » — di Mar
cello Venturoli (alla n Mostra 
OlhnDiadi) — Testimonianze ed 
esperienze: « Arcritetti In rol-
Ietttco »: « Otto chilometri oer 
recitare»; «Lo studente a di
stanza»: «Perchè non studio 
più » — Giornali di scuola t 
di fabbrica — Che cosa è rta-
to oer noi Benedetto Croce' 
— Critiche e proposte. Notizia
rio, poesie, disegni ecc. 

Leggete diffondete « Incontn-
Oggit*. L'abbonamento ci ef
fettua versando la quota (an
nuale L. 1.W0. semestrale hrr 
550) sul ce. costale n. 1.193*3 
Intestato a Fabbrini Giuliano 
Vìa dei Prefetti a. Roma. 

F i m o DtfGHAO - direttore 
Piera Clementi rtredlrrrt resp. 

Stabilimento Tipogr. U.E.SXS.A, 
Via IV Novembre, 14» 
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