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ipi§M:a ri?n«4 

Dal femminismo alia battaglia contro il monopolio 

Da cinquanta anni I'otto mono 
seana le tappe dell'emancipazione 

La Giornata intcniazionale 
dclla donna c ai suoi cinquan
ta anni. So no stali, quest i, c in-
qunnt'anni clie hanno sconvol-
to il inondo e impresso un cor-
so nuovo alia lotta per l'eman-
cipazione fcmminile. 

La rivendicazione del voto 
nella quale si concretava, sill 
piano dell'azione, la piattnfor-
nia del vecchio nioto femmi-
jiista, c fatlo acquisitn nella 
piu gran parte dei paesi e — 
salvo isole di resistenza. che 
appaiono addirittura preistori-
che, quali la Svizzera — l'ae-
cesso delle masse femminili ai 
diritti politici non e pressoche 
contestato. La esigenzu di una 
nuova, piu moderna visione del 
rapporto della donna con la so 
cieta perniea di se, pur tra 
contrasti e diversita, tulto il 
pensiero del nostro tempo. 

Ma cio che soprattutto ca-
ratterizza la « questione fem
minile >, n cinquanta anni da 
qtiando ad essa, per opera di 
organizzazioni operaie e fem-
ministe, si voile solennemen-
te dedicate una giornata nion-
diale, 6 il fatto che i problemi 
femminili si pongono con di
mension! nuove e nuovl ter
mini perche le rivoluzioni so 
cialist© e il moto di indipen-
denza dei popoli coloniali han
no liberato e portato alia ri-
balta della storia immense 
cuergic femminili, afTroutando 
in modo radicale il problema 
dclla abolizione della discrimi-
nazione di sesso in tutti i cam-
pi. In tal modo il problema 
della emancipazione e uscito 
dalle « colonne d'Ercole > del 
vecchio femminismo per dive-
nire uno dei grandi problemi 
del nostro tempo. 

Certamente, 6 giusto guar-
darsi da una visione meecani-
ca del riflesso della trasforma-
zione della societa sulla posi-
zione della donna. Una modi-
flcazione radicale del posto 
della donna implica un'opera 
complessa e profonda non solo 
nel campo delle leggi e de l -
l'assetto sociale, ma in tutte lc 
sovrastrutture della societa 
che ben piu lentamente si tra-
sformano. Sta di fatto, pero, 
che, la dove il vecchio assetto 
sociale e stato infranto, lo sv i 
luppo della coscienza femmi-
nile, ralTermazione della per
sonality dclla donna sono fatti 
erompenti. 

Non a caso uno degli aspetti 
della societa sovietica che piu 
colpiscono il visitatore e lo 
studioso c il rtiolo ivi assunto 
dalla donna in tutti i campi, 
la sanita c la validita dei rap-
porti umani che cio ha creato 
pur tra problemi complessi e 
nuovi, non solo per la donna 
ma per tutta la societa. N6 e'e 
da stupirsi d'altro canto, che 
con tanla forza si ponga oggi, 
nei paesi liberati dal dominio 
coloniale. come obiettivo non 
rinviabile, la abolizione del le 
piii odiose forme di oppres-
sione abe gravano sulla donna. 

Tutto cio ripropone in ter
mini nuovi, negli stessi paesi 
capitalistic! che furono culla 
del femminismo, la que3tionc 
fcmminile. 

E* stato constatato come, se 
pure si 6 avuto uno sviluppo 
dei diritti politici e della au-
tonomia fcmminile nella d i t c -
zione a suo tempo auspicata 
dal femminismo, solo in misu-
ra minima gli Ideal! di questo 
sono o g ; * presenti nella co -
i.i'ier.za d]N& donne in questi 
jjaesi. f&P 

\ "evoiversi della realta s o -
c::ile e politica ha dimostrato 
i limiti storici del vecchio mn-
vimento femminista. Cio da 

tin lato re:ide piii severo e ra
dicale il giudizio nei suoi con
front i; dall 'altro lato, pern. 
spinge a considerate come es 
so costitui una deiiuncia, se 
pure parziale, di una societa 
non emendabile; di una socie
ta che per la sua stessa natuia 
respingeva le nuove istan/e 
tlelle donne anziche esse ie ca-
pace di elaborarle criticamcntc. 

K' noto come tale movimen-
to fu prevalentemente espres-
.sione di gruppi di elites intei-
lettuali, e cio e esatto; tuttavia 
non puo esse re dimenticato d i e 
non a caso esso si svilupp6 nel -
l'epoca della trasformazione in-
dustriale moderna, cine dell'ac-
cesso della donna a quelle nuo
ve forme di lavoro e di vita da 
cut sarebbero scaturite le nuo
ve e radicali istanze di eman
cipazione. 

K' comprensibile, quindi, cho 
nella attuale situazione storica 
i postulati del vecchio femmi
nismo appaiono, se pur stori-
camente validi come testimo-
nianza, supernti. 

Se ci si dttole invece che la 
aspirazione delle donne ad una 
vita moderna e la lorn stessa 
partecipazione a essa non sem-
pre e adeguatamente si tradu
ce in una spinta ideale e poli
tica. occorre approfondire la 
analisi sul modo come il mo
de run capitalismo perpetui la 
opprcssione fcmminile. Cio es
so realizza in forme spesso m c -
no apparentemente brntali di 
cinquanta anni fa (se pure an-
cora tanti dement i di tal ge -
nere permangono, specie in un 
paese come l'ltalia) non solo 
e non tanto per lo sviluppo 
delle tecnicbe, quanto per !e 
conquiste strappate dalle la-
voratrici. Tuttavia lo svuota-
mento ideologico che il mono-
polio, nelle sue varie forme ed 
espressioni, manovrando le le -
ve della stampa, della cultura, 
del potere statale oltreche con 
la pressione economica diretta, 
tende a realizzare, costitt isce 
mntlvo di freno all 'avanzata 
fcmminile e particolarmente 
alia costruzione di una nuova 
coscienza democratica delle 
masse femminili. 

Ecco quindi che il dibattito 
attuale tra i movimenti poli
tici in merito j l la questione 
fcmminile non puo sfuggire a 
un'analisi completa e organica 
della societa, e particolarmen
te all'esigenza di richiamare le 
donne all'impegno politico, alia 
lotta politica per la trasfor
mazione della societa quale 
aspetto cssenziale della loro 
emancipazione. 

Quanto il compagno Togliat-
ti aHermava. nelle sue conclu
sion! al IX Congresso, che ne!-
l'attttale fase di sviluppo della 
societa ogni riforma democra
tica non puo non averc un 
contenuto sociale. e valido an-
che per un obiettivo esscnzial-
mente democratico e rivolu-
zionario insicme, quale e la 
emancipazione fcmminile. 

Ci6 ca particolarmente vern 
in un paese come il nostro. do
ve del resto. Hn dal suo sor-
gere. date le particolari. acute 
contraddizioni che lo sviluppo 
del capitalismo ha impresso al
ia realta nazionale, il movi-
mento fcmminile fu impregna-
to dei problemi sociali e umani 
delle donne. Non a caso la vi-
gorosa e suggestiva polemica 
che Anna Kulisciolf sviluppo 
nei confronti del congresso 
femminista svoltosi nel 1908. 
per il peso secondario che li i 
problemi vivi delle masse la-
voratrici avevano avuto. p.ir-
tiva tuttavia dalla constatazio-
ne che dal Congresso quel pro

b l e m non avevano potuto es 
se ie completamente assenti. 

Peso, tuttavia, ai danni della 
questione fcmminile come di 
tulto lo sviluppo nazionale. il 
limite del vecchio riformismo 
cho non riusci anche in que
sto campo a prescntare propo-
ste organiche aderenti alia 
realta nazionale: peso in pari 
tempo il modo come nella scc-
na politica e sociale si affaccio 
il movimento femminile cat-
tolico, i cut limiti non deriva-
rono certamente dalla sua im-
postazione ideologica. cite an/i 
puo offrire ad esso le basi per 
tin apporto originate e insosti-
tuibile alia realta del moncio 
femminile italiano, bensi dal 
fatto che (piel movimento sor-
se. pur con interni e inevitabili 
contrasti, strettaniente intrec-
ciato in un diseguo conserva-
tore. 

Ma e ben mutata, negli ulti-

mi quindici anni, (piesta realta. 
Dopo la tragica rot*.lira del fa-
scismo, I'mgresso della donna 
nella vita politica, la conqiusia 
del voto furono parte i n t v* -
graute della grande rivolu/i/>-
ne democratica rappresentata 
dalla Kesisten/a. 

Non fu quindi confluen/a 
meccanica e contingente I'ade-
sione che in tutti i settori poli
tici trovarono le fondamentali 
rivendicazinni femminili ac-
colte ne!!a Costituzione repul)-
blicana. Fu bensi la rottura di 
qtiella unita ad interromp<>ic 
il processo di incontro uni tano 
sui problemi femminili. 

Negli ultiini anni, grazie alio 
lotte delle donne, non solo la 
loro coscienza e andata avanti, 
ma e maturata in tal modo da 
consentire da un lato all'iirua-
ni /za/ ione femminile unita' M 
di correggere anclie de tenn i -
uati difetti e di formulaic 

una piattaforma organica. au-
tonoma e unitaria, di emanci
pazione femminile; da permet-
tere dall'altro il maturare. e 
in molti casi gia il realizzatsi, 
di nuove forme d'intesa e di 
collaborazione tra le piu varie 
for/e femminili. Cio accadc, 
non a caso, sullu base di una 
visione del problema femmi
nile che. e costruita sulla viva 
realta delle donne italiane. 

Non nelle sole rivendicazin
ni immediate risiede oggi la 
base per accordi fra le forze 
femminili; e possibile. anzi e 
nccessario. propone come base 
di unita la questione femmi
nile nella sua interezza: mi-
sura re in relazione a tale que
stione 1'impegno e 1'apporto 
sociale. politico e ideale di tut
te le forze e di tutti i movi
menti. 

GlKlia T«'ilosn> 

Storia dei giornali femminili 

Natali aristocralici 
del Corriere tlelle Dame 

T E B O R O D E L L E 

ModclII dt canilrle p cuttle da nolle in un vrichio pliirnalc di finr Otloci-iito 

Prima di tenturc un qntit-
siasi ragiouamento sul cuntc-
nuto dclla stamjm femminile 
deU'Ottoconto, occorre certa
mente abbozzarc almcno tin 
sommario imnoramu storico di 
essa. 

Le prime pubblicnzioni per 
donne furono esscilzialmentc 
periodici di categoria: figurini 
di mode, album di lavori. qua
li la € Moderna ricamatrice >, 
il € Monitore delle sarte», 
/'* f.co dc//o moda >. « Panicre 
di lavoro* e cosi via. Su que-
sta formula, la cut influenza 
rimasc evidentissima su tutta. 
la pubblicistica femminile suc-
cessiva, senza dubbio dietro 
imitazione straniera. soprat
tutto franccsc, cominciarono a 
fiorire i primi giornali per don
ne, timidi c ibridi tentativi. 
dove le cose piii disparate era-
no raffazzonate insicme senza 
uno scopo c un filo ben prc-
ciso. Sono j giornali tipo lc 
< Ore casalinghe », Mode, la
vori. riccttc, balli. i piii insulsi 
ed cdificanti raccontini ricm-
p'tano le sue paginc, .dove la 
<'osa piii diverlente era una spi-
ritosa storia dclla moda c la 
piii € preziosa > mm mcticoto-

sissima rusxegna del litiguag-
gio dei fiori (sappiano, le no-
stre tettrici. che « aloe » FMOZ 
dire amarezza. < mirtillo » tra-
dimento e « asfodelio >, ahime'.. 
« che il mio dolore mi segnira 
nella tomba*). 

Sulla stesso stile erano an-
che * II passatempo per le da
me » un curioso periodico che 
gia usciva nel 1836, pubblicato 
dall'editorc siciliano Pier Ga-
rofalo, che raccomandara aVc 
donne di studiarc lc patrie 
leggi (soprattutto. era la pr<»-
ridente escmpliflcazione del 
giornale, per non iursi frodare 
in caso di ereditn.. ) e il 
« Vapore - giornale istruttico-
dilettcrole »'. del 1833. 

Uno dei primi — se non ad
dirittura it primo — gtornnle 
femminile con una ftsionomia 
e un prngramma den definiti c 
senza dubbio il periodico die 
gia abb'tamo citato, il famnso 
< Corriere delle dame c di a-
mena lelteratura ». che trovia-
mo gia nel 1806, edito da Ales-
sandro Lampugnani. II ^'Cor
riere delle dame", avverte la 
didascalia sotto il titofo, parte 
tutti i sabati da Milano con la 
miniatura dclla moda piii re-

La moda 

Una. donna tutta a niagrlia 
per la prossima prima vera 

Jl commino trionfale delle ma-
glle. di seta. d« cotone. di tana. 
lavorate a macchina o a mtino, 
prosegue onche nella slagione 
pnmavera-eslate 1960 Anzi mci 
come in que<to penodo *« sono 
risic tante rinomcte riviste di 

I) La (antra dl tnagtia dl co
tone o dl lana a liahe. fer-

mata da an* bassa rlntara dl 
ennio. La forma * qurlla d! ana 
ramlria da Dom«. ahhattanala 
davanli. con II Rlra di 01 an Ira 
motto amplo e la mantra «t?**a 
molto lar^a. I calart sana II Ma. 
II rotM e II blanra; • • • a r e II 
eeleste. II dal la e II bianco. Pa-
tcte acmpre. se aicte abbaatanca 
glavan! e anelle da ranaentlrrl 
qnalche aadacla, Indaasare le ana-
fftlctte da noma dl roftla analo-
ra 

moda dedicate paginc c i>ag:ne 
ai modclli In mag'ia. e moi lc 
rrtrfne delle, boutiques piu elc-
ganti %ono state tcnto a/fotlctc 
di ques'.o gene re d\ vcstiario. E" 
una moda che va densamente 
apprczzata. perche praiica. sem-
plice e poco costoxa: tre quclita 
di grande importanzv. Potioa 
perche non slringe t non Irrigi-
disce il corpo r pcrehe non si 
sgnalcisce. Scmplice pcrrhc con
sent* modclli da sera che non 
sono met troppo ' caricati'. tn-
gombranli. diffirili da portarsi. 
Poco costosa. perche basta una 
blusa di maglla. Indossata anchr 
su una rccchio gonr.a. per dure 
1'imprenione di un abito Ime-
ramcnie nuovo. 

A qnesle qualita vahde sem-
pre. se ne sono oppiun.V. que-
sVanno, allre: U moMro dclfa 
' tnnicc* Icnriaro con tanto suc-
etsso per gli obki dl bnceato 
come per queill dl twoed. trora 
nella mapAia una delle sue mv-
g'.iori espressioni. Siccht si rr-
dono moltissime tuniche bm-
phc. ompic o aderenti, con ma-
niche a chlmono o a giro, ac-
collate o no. tutie fermate. sen
za troppo stringere. alia rlta e 
Indossate su gonne slret:e. In pe-
nere di maplia nnrnV«se o di 
panno in finfa non troppo con-
trastante. 

Vn'altra norUa di quesl'anno: 
molte maglle dt seta. E r.on sol-
tanto del tradizionale jersey di 
seta, pid molto visto. ma di cor-
doncino lavoraio a crocir o a 
Jerri arossl. come le cuffle dei 
neonati d'altri tempi. Anzi, pro
pria questi pvnti un po' anti-

quati. che ricordnno i ccntrini 
da tcrola e Qli srfa.'Ji che da anni 
sono in soffitta. nmno iisati prr 
modelh quanto rnai <portiri; ci 
sono. addirittura. i classici pah 
lover tipo-uomo. lavorati a ri-
eamo! Corrcte dunque dalle ncn-
ne per farvi Insegnare il punto. 
ma eritate per carita di dir loro 
di che foggia sera la blusa che 
t'i accingcrcte a fare 

AJtra novita molto comodfl 

dclla primarcra. scnipre in cc.tn-
po dt bluse e pu'.lorrr: p^urm-
;iom di nastro di tinui conlrc-
sianle di zagnna di colore ugua-
Ic. magari applicata a zig-zag. d: 
piccht plis*ettato che <pi<nta al 
collo e at polsi: di stritcc di roso 
I recchi golf postono rosi tsscrc 
facilmcnle ri mode rrjc.'i. 

2 ) Blu»a - pnllnvrr di cordon* 
' rino dl seta nero. lavorato a 

erode oppnre con I ferrl n. 3 In 
an pant* fantasia che form I del 
bacbettl fra ana maitlla e I'allra. 
quasi came In an rlcama. Scalla-
tara aaella arofonda e tanda; rn-
ritara salla snalla; manlche a giro 
plattasto carte. 

01 I.nn^a tnnlca dl madia dl 
' lana frrmata alia tlta da nn 

elastlro abhaslanta alto passato 
inlcrnamente. La tnnlca non.de-
ve essere larta, ma sempre ab-
nastama da forma re nn po' dl 
amplesia sopra r totto la stroi-
latara dell'elastiro. La seollalara. 
detU all'- llaliana > e qaasl drlt-
ta; le manlcbe sono a chlmono, 
pintlaato strtrlte e lunche sola li
no al polso. 

cente e le ultimo iiotizie del 
mondo ». Esso porta evidente i 
segni dei suoi natali aristnera-
tici: cmuna evidentemente dui 
salolti letterari. ha un anda-
mento intellettuale (almcno 
nelle pretese) c doveva esseie 
redatto da una colta c 'rafji-
nnta dama. cut non facevano 
difetto doti di spirito e intel-
ligenza. Qucsta origine, si nota 
non solo nello stile del gior
nale. ricercato. letteratissimo, 
ma anche nel contenuto: e uno' 
dei pochi giornali. inlatti. die 
non inizia con la fisionomia di 
giornale di moda, tanto e vero 
che nei primi anni, le notizic 
di moda hanno tin riliero di 
secondn piano: a tal segno le 
softsticate dame del * Corrie
re > erano intcnlc a riprendere 
I'eco delle dispute letterarie (o 
<iuasi) dei salotti. a trascrirere 
poesie in tedesco (e persino in 
latino) e anche. ma solo un 
poco e per celia, a interessarsi 
di politica. attraverso una as*ai 
scipita rassegna di. fatti acca-
duti. 

« II corriere delle dame * ha 
un grande successo: le annate 
rilegate in possesso delle hi-
bUotcche amvano d'un (into 
Uno al 1875 e si puo ricono-
scere agerolmente come uno 
tra t piri Jeffi, diffusi e ben 
fatti settimanali femminili dcl-
I'epoca. Nattiralmente. seguen-
do I'esempio degli altri perio
dic! e sotto la spinta della loro 
concorrenza. esso perde tin po' 
per strada il suo carattere nri-
stocratico per assumere quello 
borahese, di settimanale ben-
pensante. morigerato. ligio a 
Dio. alia patria. alia famig'ia, 
ai halti. alia moda. alio friro-
lezzc. ai consiali d'amore 
(* I'amore e quel mago irre-
sistibile che coi fatali suoi in-
cantesimi da varie migliaia di 
anni seduce I'umanita e quasi 
sempre la delude... >) alle no
tizic utili sul tipo di quella 
che. in un numero del 1865. an-
nunciava I'entrata in funzione 
a Pratteln prcsso Basilca, di 
una ageizia matrimonialc al-
lora chiamata con sufficicntc 
dose di umorismo. * ufflcio di 
commissione >... 

E* sicuramente imitando la 
formula del «Corr iere delle 
dame ». cite sorgono altri gior
nali. destinati tutti a buona 
fortuna, dal « Tesoro delle fa-
miglic*. di cui abbiamo par-
lato nel precedente articolo. 
al eclcberrimo c Cordelia > che 
stampato da Licinio CappeVi. 
iniziava lc pubbltcnrinni nel 
1880 e riuscira a mantenersi 
vivo e vegcto sino a vent'anni 
fa. Ben scritto. accurato, di-
retto da donne intelligcnti e 
aperte. tra cui la vivacissima 
c brillante Ida Baccini. fu per 
tin certo pcriodo. nel suo cam
po, una pubblicazione di pun-
ta. battagliera, dignitosa. su 
cui comparivano firme quali 
Grazia Deledda, Ada Xcgri. 
Edmondn Dc .4mtcis; si poteva 
dire che. una volta tanto. in un 
giornale per donne. la qualifi-
ca € femminile » non era con-
siderata nccessariamente con-
trastante con quella di « infcl-
ligentc »: cosa molto, molto ri-
marchctiolc. 

Maria Rosa Calderonl 

Continuazioni dalla prima pagina 
SICILIA 

so — ci diceva oggi un espo-
nente della sinistra d.c, — 
respingero l'offerta di un as-
sessorato, che gia mi e stata 
fatta ». 

Non e facile prevedere oggi 
quali sviluppi avra nazional-
mente 1'azione della sinistra 
d. c. e delle forze economi-
che alle quali si ispira. L'im-
portanza della posta in gioco 
chiama in causa, in fatti. non 
soltanto i Carollo, i Lanza 
ed i La Loggia, ma Fanfani. 
i sindacalisti di Rinnovamcn. 
to, la « base» , le forze che 
gravitano attorno all'KNI. A 
proposito di quest'ultimo en-
te grande importanza viene 
data alia notizia dell'immi-
nente arrivo a Palermo del-
J'lng. Mattei. Ufficialmente 
questa visita e messa in rela
zione con la visita in Sicilia 
del capo del governo maroc-
ehino Abdullah Ibrahim e 
dell'ambascifitore Driss Deb-
bagb che visiteranno Gela e 
prenderanno visione dei pia-
ni per il complesso petrolcbi-
mico deU'KNI, cui e legato 
I'avvenire dei petroli maroc-

i lnni in cuncessione alPACHP. 
Ma non vi e osservatore che 
non sia pronto ad affermare 
il senso politico, nell'attuale 
situazione, della presenza a 
Palermo del dirigente delln 
F.nte statale contro il quale 
si e sviltippata in Sicilia la 
aggressione dei monopoli. 

Chj non ha dubbj sono in
vece Ton. Giuseppe D'Angelo 
e i dirigenti dorotei. Le uni-
che loro preoccupazioni non 
riguardano, infatti, problemi 
di linen politica, ma que-
stioni di equilibrio della coa 
lizione per quanto riguarda 
la distribuzione deglj asses-
sorati. degli inrarichi in enti 
pubblici e dei postj di sotto-
governo. 

Ieri sera il segretario re-
gionale della DC si e in-
contrato con Ton. Benedetto 
Maiorana della Niccbiara 
(successivamente ricevuto 
dai dc Lanza, Nicoletti e Mu-
ratore) per definire alcuni 
particolari relativi al nuovo 
governo. II deputato catane-
se — <barone illumina»o 
ualla Bastogi >, come scher-
zosamente viene definito dai 
suoi amici — fiutandn Taria 
propizia. ha gettato sul tao-
peto 1'appoggio offertogli dai 
deputati missini e posto due 
condi/ ioni. Non soltanto in
fatti egli pretende che la De-
mocrazia cristiana onori eh 
impegni stesi per iscritto il 
13 gennaio di affidargli la 
presidenza del governo, ma 
sollecita un ulteriore < ca-
deau>: 1'Assessorato regio-
nale alle Finalize, al quale 
sono legati determinati po-
terj in materia di appalti di 
imposte ed altre incombenze 
di rilievo. 

Maiorana della Nicchiara 
ha fatto la voce crossa. an
che a nome del nipote, il 
« gattinopardo > Paterno di 
Roccaromana. e dej fascisti. 
Per il primo egli ha preteso 
1'assessorato al Turismo. Per 
il missino ha posto l'alterna-
tiva: o i Lavori pubblici (di 
grande rilevanza elettnrali-
stica) o I'lndustria. da cui 
iliscende la politica nei con
fronti degli enti statali e dpi 
monopoli. II problema degli 
ex cristiano-sociali Barone 
e Spano non e stato solle-
vato: si sa che i due non 
hanno pretese. oltre quelle 
che avan/arono prima del lo
ro tradimento. 

L'on. D'Angelo ha fatt.i 
boon viso a cattivo gioco. 

Per quanto riguarda I'ac-
rusa lanciata lunedi in as-
semblea del d. c. Santalco 
contro l'onnrevnle Corrao. la 
giornata offre numernsi mo-
tivi di interesse Come cia 
abbiamo scritto ieri, la com
missione parlamentare di in-
cbiesta. presieduta dall'on le 
Antonio Varvaro. ha tenuto 
la sua prima riunione e ha 
interrogato per 5 ore il « mo-
ral izzatoro messinese. II ge-
Ioso riserbo che circonda il 
lavoro della commissione 
non permette di azzardare 
una sola nntizia concreta In-
direttamente. tuttavia. attra
verso le atTerma7ioni degli 
interessati e le indi?crezioni 
di fonte a^solutamente de-
^na di fede. e possibile anti-
cipare che Ton. Corrao. co
me e detto in un dispaccio 
deir. icenzia « La Regione»>. 
di intonazione milazziana. 
sostiene di non avere conse-
gnato a Santalco. nella fatale 
camera 128 dell'albergo « L<» 
Palme ». nessun doenmento 
I pezzi di carta esibitt dal 
deputato d c . e attualmente 
in possesso della commissio
ne di inchiesla e suj quali e 
stata montata una colossale 
campagna. porterebbero per-
cio firme artefatte. 

Ognuno intende la gravita 
del le affermazioni di Corrao 
Se la commissione di inchie-
sta dovesse avvalorarle. ci 
troveremmo dinanzi alia piu 
^candalosa falsificazione de l -
U cronaca politica del dopo-
guerra. 

In ogni caso. a quanto s ia-
mo riusciti ad appurare. la 
iniziativa dei colloqui parti 
ir.equivocabilmente dall'on le 
Santalco. I'na decina di gior-
ni fa il deputato c moraliz-
zatore >. sul quale incombc 
una denunzia penale per 
pcculato e falso, incontro un 
rappresentante di commer-
cio. suo intimo amico. Que?ti 
gli disse di essersi distaccato 
dalla Democrazia cristiana e 
di aver fondato una sezione 
del l 'USCS a Torino. Gli dis-
s.-* anche di essere stato com
pagno di scuola di Ludovico 
Corrao. Santalco. in tnno da 
perseguitato. ebbe a lamen-
tarsi di essere stato trascu-
rato nella scelta degli asses-
sorati e di aver ricevuto n u -

merosi torti. Concluse il di-
scorso, dicendo che avrebbe 
voluto rivolgersi a Corrao. II 
rappresentante di commercio 
gli risposte che la sua idea 
non era fuori luogo: avrebbe 
dovuto, anzi, rivolgersi im-
mediatamente a Corrao che, 
a quanto gli risultava, in al
tre occasion! non aveva la-
sciato cadere i desideri di 
Santalco. 

Ma il deputato messinese 
obietto che non avrebbe po
tuto rivolgersi direttamente 
a Corrao e chiese al suo ami
co di farsi interprete presso 
1'assessore cristiano-sociale 
del suo desiderio di far no-
minare consultore provincia
te a Messina una persona di 
sua fiducia. < Mi trovo in una 
brutta situazione — avrebbe 
detto Santalco — per via dei 
comunisti che mi hanno at-
taccato duramente, che si 
preparano a denunziarmi. 
Vorrei avere nell 'Ammini-
^tra^lone provinciale un ami
co che potesse in qualche 
modo tulire le mie ragioni e 
mettermi in grado di difen-
dermi >. 

L'amico riferl la cosa a 
Corrao, e Corrao — come 
abbiamo detto — che gia nel 
passato aveva fatto dei ta-
vori al Santalco, disse che 
avrebbe visto con occhio be
nevolo la cosa. Santalco, in-
contratosi nuovamente con il 
rappresentante di commer
cio gli forni il nome di Si -
gnorino Scarlata, mezzadro 
analfabeta di Calascibetta. 
dicendo che coslui aveva la 
residenza a Messina e che 
avrebbe potuto tutelare i 
suoi interessi in seno all'Am-
ministrazione provinciale. 

L'on. Corrao si reco dal 
prefetto Di Cristina. capo di 
gabinetto del presidente del
la Regione e conosciuto per 
essere amico dell'on. Restivo 
e dell'on. Alessi, e gli chiese 
di accedere alia richiesta di 
Santalco. Di Cristina (la per
sonality di quest'ultimo per
mette di assegnare molti 
piinti a favore di Corrao) 
gli disse ehe la presidenza 
non avrebbe potuto far nulla 
L'unica persona in grado di 
procedere alle nomine dei 
consultori era il deplitato De 
Grazia. titolare 1'assessorato 
degli Knti Locali. L'on. Cor
rao si reco anche dall'on. De 
Grazia. Questi spiego a Cor
rao che la cosa non era pos
sibile. in quanto tutti i posti 
di consultore erano statt ri-
coperti. Ma Corrao. per fare 
un favore a Santalco, che 
continuava a sollccitargli la 
nomina dello Scarlata, si fe-
ce insistente ed il 12 febbraio 
ottenne il decreto di nomina 
del nuovo consultore: decre-
•o in verita nullo. in quanto, 
come abbiamo detto. lo Scar
lata non aveva residenza a 
Messina ed in secondo luogo 
i posti di consultore erano 
tutti coperti. 

Santalco. venuto in posses
so del documento. si fece piu 
insistente chiedendo la con-
trofirma deH'on. Silvio Mi-
lazzo. Controfirma che. inve-
re. gli fu negata. Tre giorni 
piu tardi. sempre attraverso 
I'intermediario e sempre 
dando alle sue richieste un 
signiftcato politico, chiese un 
ndloquio per mezzanotte nel-
I'albergo dellp Palme. 

Questi i fatti. L'on Corrao 
— e questo un ragionamento 
che ci sembra gia fin da ora 
li poter sottnscrivere — se 

avesse avuto in animo di con-
durre una trattativa del tipo 
iudicato dai fogli di carta 
p r e > e n t a t j da Santalco. 
avrebbe davvero scelto l'al-
bcrgo delle Palme per com-
piere cose disoneste, sapen-
do che nello stesso albergo 
vi era Ton. D'Angelo? Sa-
pendo che almeno venti paia 
di occbi l'avrebbero visto? 

La commissione d'inchie-
sta. che probabilmente gitin-
gera alle riunioni cruciali at
torno a venerdi. chiarira an
che questi interrogativi. 

In serata. al termine di 
una riunione. la Segreteria 
regionale e i parlamentari 
della ITSCS. hanno emesso 
un comunicato in cui si af-
fernia che la formazione cri-
stiano sociale * sin dal 6 feb
braio si era posta fuori del 
terreno della competizione 
per la conquista del Governo 
e consegnentemente lontano 
«llela ricerca di una rnmpo-
sizione soltanto numerica che 
rabberciasse la vecchia mng-
gioranza denunriata nella ri-
soluzione dell ' l 'SCS. come 
inconfondibile e irripeti-
bile >. 

« Rest a fermo — prosegue 
;I comunicato — che I T S C S 
non aveva alcun interesse a 
promuovere manovre chia-
ramente rontraddittorie con 

siotu- o 1'iippujcgiu e»lcrno dei 
•toiiiilisli . 

Ma the co*a *i vuule dal PSI ? 
L'eilitoriule del Messnggero di 
ieri, farendosi porlavoce dell'at. 
male segreteria demurrisiiana, 
lo ha dt'Un espliriiaiiiciue. 1 su. 
ciiilirli iliivrclibiTO concedere a 
Moro <|iitl re.>piro che gli con. 
•emu di ponare avanli la «ua 
puliliea Iraifonnistiij, di mail' 
ifiicre I'luiila della DC, di evi-
lare erci*!<.«i\e e truppo »ciiperte 
lompioiiii-^iiini a cleMrj. A 4|ue-
•.lo Kiuru il l'SI diivrebhc prC. 
slarsi per « incunirarti coi par-
liti demm-raiiti sulla sola piaita-
forma p<i.-»tj|ij|c: una |»iallafor-
111 J clie sia al tempo siewt anli-
faseista e uiilicomtiniaia ». 

MOVIMENTI NELLA D.C. . „ 
ti"la delta riuniiuie dire/innale 
di oj< î, le diverge rorrcnli d.c. 
M>iH> andaie preei^.uiilu le ri^pel. 
live posj/iotii. 1 fanraniani, ehe 
murledi >eml)ra\ano di'.pioli ad 
.ippii^-iiire 1111 ;:<i\erfio I'ii-cinni 
di « 1111 ilii dfiiiiH-riMiaiia », erano 
ieri piu eauii, e rih.idi\ano IMI< 
miini|iif la lorn iipposizione ad 
una Miltuinnc di tipo ceniriita. 
.Ma e sopraiiuiio sulla Sicilia 
clie le eorrenli d.e. di »ini->ira 
inleiidniiu — pare — promin-
ci.irsi. 

L'a^en/ia f.inf.iiii.ina A l ) \ 
^eriieia ieri sera che la mapiiin. 
ran/a di reulro-desira eni si \or-
rehhe tlar \ita in Sicilia, « oil re 
a coMiliilirc una cnmpromel-
leu le itp/imir a deslra delta DC, 
•.arclihc fragile e ariifieiale », e 
appofi^erehlie « su |>,i,i tali d.i 
Milinnliiiurc I'a/inne di gmt-mo 
al heneplaeilo di due o Ire depu. 
lali (i-cillanli, priinti a fun^ere 
da frauehi lir.imri D. Percio 1 
fanfaniani (e per esd l'on. Lan
za) riprupnrrehhero di leniare 
la fornia/ioue di una giunla di 
centro-MiiUtra. 

L'a^en/ia Hndnr, della Sinislta 
di linse, e aneora piu esplieila: 
I'lilliuio scandalo a ha sullevalo 
il sipario 511 un snllofondo di 
eiirriiziiine, di rieaili e di pnivn-
c.i/ioni, cil appare ehiarn allora 
chr .-li <|iiC"l<> siiiiorondo e non 
su seelie poliliclie si «nm> svolie 
|e iillime vieenile dell'As*emli1ca 
re^'iiiuale sieiliana e si sono n|>e-
rali fili sposiainenli. palrsi od 
oiciilii, di iiomini dall'iina al-
I'ahri fnrma^iniie, daH'iinn al-
I'allro M'hienuncnln ». II rifrri-
nit'nio aali avvenimenii clie han
no drierminalo la radula tlel ler-
/» fin\eriin .Mila//o e p.ilesr. 
n \'i e un î»lo modo per rimpl-
len* online •>. priKrgur la Hndnr, 
'i tpirllo i!i richiamare in Sicilia 
tutti i parlili. e, per primn. la 
Di-mocra/ia cri«liana, nl rorretto 
iiocu tlelle forze poliliclie o. 

I deputati delle eorrenli d.c. 
di oppn-ii/innc interna (Radi, 
Sullu. Dnnat - Cailin, Forlani, 
.Malfatii. Natali e altri fanfa-
uiani, li.isisli e Mndacalisli) han
no prt-so inlanto un'iniziativa 
ronen-ta: hanno pn'<cntaln alia 
Camera una mo/iune che inipe-
.sua il governo a fnrmulare e 
alluare i pi.ini ecouomici reiiio-
nali di sviluppo. 

Per una soln/ione di ccnlro 
(lc-lra in Sieilia si MMIO priimin-
I'iati i dcpulaii e senalori sirilia. 
ni d.c. (tra rui Srclha. Re?ti\o e 
Mattan-lla), riiutili ieri sera a 
Monlccilorio, e l'on. .Aldisio e 
-lalo incarirato di eoiiiunicare a 
Moro, prima della riunione di 
Mainauc dclla Dire/ione demo-
crisiiana. la tieliheraziouc dei 
parlauientari i.-olani. II voto nun 
doirehht' arcr«'»rerc rimharaz/o 
di .Moro M- e vero die. come .»i 
alTfruiaia ieri sera, il Segretario 
della DC si limilerebhe ogzi, 
nella riunione della Dire/ione, 
ad «f.-porre le alternatixc e.-i-
'lenli n e a lasciare n lihcria tli 
azione D alia Segreteria regionale 
•.ieiliana, aiallandn in allre pa
role, la .-oliizione di centri»-
de>lra. 

Tre cause discusse 
dalla Corte 

Costiruzionale 

il piano politico parlamenta
re da essa responsabilmente 
deois:> e solennemente an-
nunci i to e che «mat prese 
ne autor!77o alenno a pren-
dere. ne oggi. ne nel passato. 
ini7iat:ve quali quelle che la 
DC vorrebbe ad essa addebi-
tare ». 

CRISI 

politici, in ca«o di apertnra del-
la rrisi. Da un lato si pro*pci-
lano formation! co\emaii%e 
apertamente di de«tra (con o 
*enza I'appoicio missino. con la 
pancciparione o mrno del Pl.l 
e del PDI. sempre e comunque 
ron Pel la al Rilancio e al Te
soro); daU'aliro lato si prn*pel-
tino vaehe e improhahili riedi-
lioni eeniriste, che vanno dal 
monncolnre appostiato «ulle 
t mrijc ali • al qnailripanito: e 
inline «i accredit a rcvcniiuliii 
di una qualrhe forma di m aper-
lura a sinistra*, con la parteci
pazione o mrno del PRI e del 
P5DI al governo e con Fasten-

A Palazzo della Consults la 
Corte Costituzionale ha tenuto 
ieri mattina la terza udienza 
pubbltca della sessione autun-
nale II primo siud'.zio discu?<o 
riguard.iva la Iesittimita delie 
norme di attuazione dello statu-
to *peciale per :! Trentino-Alto 
Adise in materia di a=si?tenza 
e beneflcenza: si deve stabilire 
a ch; spotti il pojere di Fcio^lie-
re gli organ; delle iMituzioni d; 
as^istenza e se lo Stato pos.-a 
concedere direttamente con
tribute 

La seconda causa riguardava 
la sorte del materiale rotabi. 
!e della linea ferroviaria Licata 
Aaricento e della d;ramaz;one 
MTrgonia-Can:cattl 

Il terzo giudi7i.i tnfine. si ri-
feriva alia e«e!u=ione dal con-
corso a segretario comunale di 
cittaHini - non oriur.di dclla 
provmcia di Bolzano-. 

Su tutte e tre le cau?e la Cor-
*e si e rj^ervata di Siudicare 

U f R H M l N H I H I I S tlirrlttira 

Mlrhrle Melllllo dlrr l lnre resp. 

IscntM al n 243 drl Rrpuxro 
Srampa dfl Tnhunal^ rll Roma 
• I, li N I I A • auti>rtu*zt«ne a 

giornale murals n «.SS5 
Stariilinirnii. t ipngralirn G A T E . 
Via del Taurtnl. n 19 . Roma 

P' » t n » is fin 
VLB-

I*, m a . . . t»n-
ZM i l * ' i r « i 
v» ' t un f f j n 
ch*. P r o p r i a 
c o m * q j f i * 
d m i n i i c i * 

Ik P I I > j::« f t n j . v r t non ti p . o 
a d o p t r a r t ! u n o | ( * i t a l n u i . i t ? 
N3n ptr chi ha so t scmano Oranv. 
la tup*r-po'verf fhr pttmntt dt 
I0'!*rar» i'apparrcch'0 d r n i a * • at 
Lt i :u i jr :a can t u c c c t i e p«r .-ntRft*. 
rr. pariar*. ridtr*. o a i c h * caniar«. 
C a n * • in vrndita n* • farmaci*. 
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