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Nel 20° anniversario clella scomparsa 
.. A* 7 •*. i, 

RICORDODI 
LEONE GINZBURG 

Stasera a Roma verm commemorata la figura dello scrittore 
Vent'anni fa, « 5 febbraio 

1944, Leone Ginzburg, una del-
le piu luminose figure della Re-
slstenza, arrestato a Roma, per. 
cosso • durante Vlnterrogatorlo 
dai tedeschi, moriva nell'infer-
meria di Regina Coell. 

Nella rlcorrenza del XX anni
versario delta morte, all amid 
del Movlmento Gaetano Salve-
mini, domani alle ore 12, porte-
ranno una corona alia laplde a 
lui dedicata, che si trova In via 
Basento 55. 

Stasera, alle ore 18, nella sa-
letta della libreria Einaudi (via 
Veneto 58) Leone Glnzburg sara 
commemorato da Giulio Einaudi, 
Vitorio Foa, Carlo Levi, Ferruc-
cio Parrl ed Ernesto Rossi. Ver-
ranno lette alcune pagine di 
Ginzburg che stanno per usclre 
in un volume di scritti polltici 
e letterari edito da Einaudi Per 
I'occaslone Augusto Monti ha 
pubbllcato su I/Astrolabio un 
commosso ricordo di Leone Gin
zburg, deflnendolo un ' clas
sico' dell'espenenza morale e 
politico. Pitbblichlamo qui, per 
gentile concessione dellI'autore, 
la parte conclusiva dello scrit-
to di Augusto Monti. 

ECCO dunque che, nel ventesi-
mo anniversario del suo in-

gresso nella eternita del classici, 
questo nostro classico ricomparlsce 
in una nuova edizione ad meliorem 
lectionem reducta, piu aderente 
all'originale: e la collezione einau-
diana dei Saggi si arricchisce di 
un nuovo prezioso volume; quello 
degli scritti di Leone Ginzburg; 
prezioso volumetto certo, di cui gli 
anziani particolarmente ricordano 
certe pagine, e che sperabilmente 
i giovanissimi vorranno leggere, 
meditare e — in parte — mandar 
a memoria; chi scrive particolar
m e n t e ricorda e caldamente racco-
manda ai giovani quelle in cui 
l'universitario, che non aveva n6 
giurato ne preso tessera, assolveva 
i giovanissimi che avessero dovuto 
per inderogabili necessita, « c o m -
mettere la prima vil la della loro 
vita >, e, con quella lezione d'in-
dulgenza dava ad altri piu fortu-
nati una grande lezione di umilta; 
che, cioe non si ritenessero troppo 

Leone Ginzburg 

eroi quel non fascist! i quali pote-
vano « si parlare a loro posta > 
stando all'ombra di un reddito 
qualsiasi o di un < assegno vitali-
zio ». Ma Leone Ginzburg, come tl 
suo predecessore maestro ed esem-
plare, Piero Gobetti, non fu un 
classico della letteratura, ma, come 
politico, un clasaico dell'azione: 
anch'esso fu da necessita dei tem
pi e da impulso di vocazione di-
stratto dagli studi e dalle lettere, 
spinto nel Huttuare della lotta po-
htica. Con questo criterio Esso de-
ve, genera / ione dopo genera/.ione. 
essere n le t to , spiegato, dopo even-
tuali silenzi, ancora riscoperto nel
la ben nota gloriosa vicenda di tut-
te le opere, di tutte 1P figure della 
classicita. 

« L e o n e Ginzburg: le tre tradi-
zioni — le Ire grandi tradizioni — 
ch'egli adunava in se, singolar tri-
nita in singolare unita: la ebraica, 
la russa, l'italiana >; l e parole con 

cui qualcuno chiudeva quella com-
memorazione, sono del 1945, e sono 
tali e quali del '64. Veramente oggi 
come allora — oggi piu che allora 
— l'esistenza dell'amico, la sua a-
zione il suo pensiero, ci mostrano 
questa complessita: il popolo ebrai-
co, l suoi sei milioni di ancor recen-
ti v i t t ime — e Leone ne fu una — 
lmmensita di colpe e delitti, onde 
fumanita odierna si sent! forzata, 
come si sente, a punire esemplar-
mente governi, classi, individui col-
pevoli direttamente o indiretta-
mente dell'apocalittico crimine, a 
stabilir nel mondo a w e n i r e l'impos-
sibilita che il crimine si ripeta; la 
rlvoluzione russa dai suoi grandi 
classici della letteratura e dell'arte 
ai suoi discussi ma innegabili clas
sici dell'azione politica, quella che, 
come a suo tempo l'altra grande 
rivoluzione occidentale, e stata in-
steme giustiziera di colpe passate, 
garante di piu ampin e vera liberta, 
cioe di piu vera e ampia giustizia; 
la Resistenza Italiana, cioe la no-
vissima patria dai giovanissimo fl-
glio di profughi, non tanto « ritro-
vata > quanto « volula >, ricercata 
e ottenuta proprio nel momento in 
cui piu pericoloso si mostrava quel 
ritrovamento a chi, novissimo cit-
tadino italiano, intendesse restar 
fedele ai valori di quel Risorgi-
mento, e, nel caso che quei valori 
fossero — come furono — traditi 
dai loro depositari, fosse capace di 
comprendere da che parte stavano 
adesso i veri eredi di quella Rivo
luzione Liberale e con loro far 
causa comune per l'ulteriore inve -
ramento di essa. 

« Singolare trinita — diceva quel 
qualcuno — in singolare un i ta» ; 
complessita di esistenza e di pensie
ro e di a / ione abbiamo aggiunto 
ora E veramente semplice e dritta 
e unitaria ci appare oggi la figura 
di Colui che le tre grandi tradizioni 
seppe, nella sua pur breve vita, 
ridurre a magniflea unita singolar-
mente spogliandole di quanto aves
sero in proprio, luminosamente mo-
strando quanto avevano in comu
ne: In « religione della liberta >. 

Augusto Monti 

Un libro di Alfred Maizels m 

Sviluppo industriale e 
commercio internazionale 

L'industrializzazione dei paesisottosviluppati e una necessita di 
ordine generate 

L * 'I 

Riprendendo una osserva-
stone che discendeva in linea 
diretta da Smith e da Say 
(ma noD da Ricardo che ave
va enunciate) la teoria dei co-
*ti comparati che conduceva 
in sostanza ad opposti appro-
di) Maurice Dobb afferma-
• a in un suo scritto del 1937 
che -que l che carattenzzava 
il mercantilismo era un rap-
porto dl commercio regolato 
tra una colonia e la metro-
poll organlzzato in modo tale 
da volgere la ragione di scam-
bio (cioe ii rapporto fra i 
prezxl all'esportazione e quel-
li alTimportazione) a favore 
della seconda* e che -Tim-
perialismo moderno ripete 
questo earattere dello sfrut-
t am en to attraverso 11 com
mercio. anche se. tra l"un si-
atema e 1'altro. esiste natu-
ralmente tutta la differenza 
che e'e fra uno stadio primi-
tivo dello sviluppo del capi-
talismo e lo stadio piu avan-
zato della tecnica industria
l e su larga scala. dell'associa-
xione della finanza con 1'in-
dustria e dell'organizzazione 
• politica monopolistica -. 

Utillzzando strumenti Idea-
tl di tutt'altra natura, sulla 
base dt un'accurata elabora-
xione a rielaborazione di una 
impressionante quantita di 
dati e di serie storiche di 
lunfo perlodo condotta con 
l e piu agglornate e scaltrite 
teeniche economico-statlsti-
che, e tuttavia un tema del 
genera quello che sta al cen
tre — forte aarebbe meglio 
dire che sta al di sotto: ed 
k questo H suo Umlte fonda-
nenta le — dell'accurato e 
denso quanto voluminoso ed 
impecnativo lavoro di Alfred 
Maizels <*) comparso in una 
di quelle collane del londine-
( e Notional Institute of Eco
nomic and Social Research 
Che hanno gi> ospitato studi 
della aotorieta e delTimpor-
tanra dt The Derelopment of 
the Soviet Union System di 
Alexander Baykov, di Invest
ment and Growth Policies In 
British Industrial Firms di 
Tibor Barna e di fnrestment. 
Location and Size of Plant 

•• 41 P. Sargant Florence. 

Propostosl TobWettivo , dl 
analizzare • dlstesamente le 
relazioni fra lo sviluppo Indu
striale ed 11 coiiitnercio inter-
nation l i e di prodotti mani-
fatrurleri nel aessantennio 
1899-1959. Maizels *• subtto in 
gradn d'impostare U suo stu
dio sulla base di aicuni pre-
#Ui element! di fatto. In pri-
•N> luofo aulla profonda mo-
itficatlnan xnanlfectatasi nel

la struttura del commercio 
mondiale sia per quanto at-
tiene al valore delle merci 
scambiate (fra il 1899 ed il 
1959 1 prodotti deU'uidustria 
tessile passano dai 40.6 al-
l ' l l . l , i macchinari daU'8 al 
24.8. i mezzi di trasporto dai 
3.8 al 16.5, i prodotti chimici 
dall'8.3 al 12% ri6petto al to-
tale) sia per la partecipazio-
ne dei piu importanti paesi 
(nel 1899 il commercio inter
nazionale dell'Inghilterra era 
pari al 33.2% del totale. nel 
1959 non era piu che il 18.9; 
negli atessi anni la Francia 
passava dai 14.4 al 9.1. il Ca
nada dallo 0.4 al 5.2, 1'India 
dai 2.4 all'1.2. 0 Giappone 
daU'1.5 al 6.6. l'ltalia dai 3.6 
al 4.4 e gli Stati Uniti dal-
11.7 al 21). 

In secondo luogo aul fat
to che mentre un incremento 
netto dei prezzi dei prodotti 
industriali rapportati ad una 
media dei prezzi delle mate-
rie prime ha costantemente 
accompagnato la espansione 
del commercio internazionale. 
quest'ultima e derivata es-
senzialmente da un sensibile 
e crascente aumento degli 
scambi fra paesi industriali 
(se « esclude dai calcolo il 
petrolio greggio le esporta-
ztoni dei paegi arretrati sono 
passate dai 32% del totale 
nel 1928 al 24% nel 1957) i 
quali si sono sviluppati nel 
secondo dopoguerra — il che 
e senza precedent* dalTinizio 

* dei secolo — ad un tasso su-
penore a quello dell'aumento 
della produzione industriale. 
in larga mlsura per la eli-
mlnazione o la riduzione del
le barriere doganalL 

Va infatti tenuto presente. 
e questo e un terzo dato di 
base oosto in evidenza dalla 
rice re a del Maizels. che nel 
periodo da lui studiato si e 
venuto venficando un pode-
roeo balzo in avanti della pro
duzione industriale che (con-
siderando 12 paesi. ed esclu-
so il blocco socialista) giun-
ge da! 35 mihardi di dollari 
del 1899 ai 236 del 1957. e un 
ancor pla poderoso balzo del 
commercio internazionale ad 
essa relativo (il cui volume 
arriva dai 3 millardl di dol
lari del 1899 agli oltre 43 del 
1959). • • 

Da quest! e da numeroa) al
tri dati coscienziosamente rac-
colti daU'economista tngleee. 
si configura cost una ulte
rior" riprcva. ammesco she 
ce ne fosse stata ancora ne
cessita. cbc la tendenza di 
fondo rilevabile negli ultimi 

. 60 anni della storia econo-
mlca mondiale — Teta d«l-

1'imperialismo e della rivo
luzione socialista — viene 
conducendo. oltreche alia na-
scita di un sistema di stati 
socialieti, alia formazione di 
un ristretto gruppo di paesi 
altamente industrializzati da 
una parte e. dall'altra. ad una 
estesa area di sottosviluppo 
La quale, rappresentando fi-
no ad ora. anche per il regi
me di dominazione coloniale 
al quale e stata sottoposta. 
la pruicipale fonte per le ma-
tene prime necessarie airin-
dustria della zona sviluppata. 
aveva potuto mantenere un 
qualche rapporto. certo di 
complementaneta. con tale 
zona, risen la adesso di an-
dare incontro nel lungo pe
riodo anche alia eeissione di 
tale pur non gradevole lega-
me. come sta a com pro va re 
la diminuizione delle espor-
tazioni. che per di piu non e 
certamente da ricollegare ad 
un intenso sforzo industna-
lizzatore ma al contrario a 
quella situazione defuiita tec-
mcamente dai Nurkee - ca-
renza di domanda - (per l'tr-
riducibile protezionismo agrl-
colo dei paesi tndustnalizza-
tL per la diminuzione dcl-
1'impiego di matene prime 
per unita maniiattunera pro-
dotta. per la crescente fungi-
bilita dei nuovi e nuovissimi 
matensli sintetici rispetto al
le matene prime tradizionali) 
che pare in effetti costituire 
una specie di obbligato punto 
di passaggio del progreeso 
economico-tecnico in regime 
capital istico. 

E ci6 proprio nel momento 
nel quale la raggiunta mdi-
pendenza parrebbe garanUre 
ai nuovi stati naz.onah la 
possibility di trattare su baei 
assai diverse che per il pas-
sato con le ex madnpatne 
Sembra quasi di poter affer-
mare che. lungo le attuah li-
nee di tendenza. tl mondo 
debba awiars: ad una dicoto-
mia. sottosviluppo-autonoma 
ed autosufficiente. economi-
camente autorofficiente. area 
industrializzata che condur-
rebbe al ripetersi di quel cir-
colo chiuso che caratterizzb 
di se la storia economics 
mondiale dalla rivoluzione 
industriale in poi basato sulla 
di ret trice monoorientata pae
si colonial! esportatori di ma-
terie prime ed importatori di 
prodotti industriali dalla pro
pria metropoli e che ha por
t-to alia drammstica re a Hi 
di oggi. 

Drarnmatica anche perohe 
alia maggiore gravita del fe-
nomeno in s* si e venuta col-

' legando la vigorosa e storica 

presa di coecienza da parte 
delle sterminate popolazioni 
dei paesi ex coloniali della 
loro tragica condizione. 

Non e percib a caso che, 
con un linguaggio assai me-
no esplicito del nostro. ma 
sulla base di una documen-
tazione inconfutabile e di un 
ragionamento svolto eu un 
piano strettamente tecnico. il 
Maizels giunga alia consta-
tazione che adesso, conside
rate le tendenze di lungo pe
riodo rilevabili dalla sua ri-
cerca. per quanto sia possi
b l e e desiderabile prosegui-
re nella politica di sviluppo 
dei paesi industrializzati. au-
mentare gli aiuti al paesi sot-
tosviluppati (che adesso rap-
presentano solo l'l% del pro-
dotto nazionale totale di quel-
li industrializzati!). porsi co
me piu importante obbiettivo 
non l'integrazione economica 
fra paesi sviluppati — che 
non fa rebbe che render piu 
rapida la marcia verso l'af-
fermarsi di un sistema chiuso 
— ma al contrario 1'eUmina-
zione delle restrizioni al com
mercio mondiale. - nei piii 
lungo periodo — egli scrive 
— anche la piu completa li-
berti negli scambi interna-
zionali non potrebbe certo 
consentire l'obb'ettivo di un 
piii m area to tasso di svilup
po dei paesi sottosviluppati: 
ad aso sara possibile attin-
gere solo attraverso il loro 
sviluppo industriale-. Alme-
no, noi aggiungiamo. nelle 
condizioni di oggi e del pre-
vedibile domanu 

• • • i 

Appare piuttosto chiaro 
quali problem! si aprirebbero 
— anzi quali problemi si stia-
no gia giustamente aprendo 
— se in tale direz one non si 
tosae in grado di andare. E" 
perc:6 da esclu.lere che ci si 
espr.ma retonc3mente quando 
si concluda che e sulla so!u-
zione che ad essi sara data 
che si misureranno gli eaiti 
storici e la sostanza stessa 
di una ctvilta che ha dato al 
genere umano anche le prime 
esperienze di societa sociali-
ete e che si deciders la aorte 
futura delPumanita. 

Giorgio Mori 

storia politica ideologia 
" . . v i 

ALFRED MAIZELS. Industrial 
Growth and U'cld Trod*. An 
empirical study of Trends in 
Production. Consumption and 
Trade in Manufactures from 
I.\99-1959 trfin a Dl*eu*ston of 
Probable Future Trends. Cam-
bridffe, »t the University Presa, 
ld«. pp XXIV. M3 (The Natio
nal Institute of Economic and 
Social Rc^arch Economic and 
Social Studies XXI). 
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Dall'8 maggio 1848 al giugno 1945 

Uno del president! del senato regio: 8aracco II gruppo comunlsta dell'attuale Senato 

Agonia e morte del Senato del re 
11 Senato della Repub-

bhea, il prima Senato elet-
to dai popolo a norma del
la Costttuzione, si inaugu-
ro a Palazzo Madama 1'8 
maggio 1948. Di esso face-
vano parte 344 senatori, 
det quali 151 democristia-
m, 68 comunisti, 41 socia-
listt. 

Singolare coincidenza: e-
rano passati, quel giorno, 
esattamente cento anni da 
quando, 1'8 maggio 1848, 
si era riumto, per la pri
ma volta a Torino il Sena
to del Regno. < La sola — 
scrweva la Concordia, quo-
tidiano torinese dell'epoca 
—era risplendente per Ve-

leganza degli addobbi e 
pel numeroso concorso di 
persone tra cui si distin-
guevano molte signore e i 
membri del corpo diploma-
tico >. Ascoltato il discor-
so della corona, i senatori 
si sciolsero al grido di < Vi
va il Re, Viva lo Statuto, 
Viva l'ltalia >. 

Lo Statuto, promulga€o 
il 4 marzo di quell'anno da 
Carlo Alberto < con lealtd 
di Re e con affetto di pa
dre > (come e detto nel 
preambolo), prevedeva in
fatti a fianco e quasi a con-
temperamento della Came
ra dei Deputati, un Sena
to, vitalizio e di nomina 
regia. I senatori, di cui lo 
Statuto non fissava il nu-
mero, potevano essere scel-
ti tra ventuno categorie di 
cittadini: tra vescovi, ex 
deputati, ambasciatori, con-
siglieri di Stato, e « coloro 
che, con servizi o meriti 
eminenti avranno illusfra-
to la patria >. Per finire, 
potevano essere nominati 
senatori anche senza par-
ticolari benemerenze, « l e 
persone che da tre anni 
pagano tremila lire d'impo-
sizione diretta in ragione 
dei loro beni e della loro 
industria >. Del Senato, 
inoltre, Jacevano parte di 
diritto, a partire dai ven-
tunesimo anno di era, i 
principi della famiglia rea-
le. Tra i primi Senatori 
del regno. 75 erano gene-
rali, 6 magistrati, S mem
bri di accademie, 3 vesco
vi ed arcivescovi, 25 indu
striali e proprietari ter-
rieri. 

Nelle vicende politiche 

Una aeduta del vecchio senato In una atampa del aecolo XIX 

che condussero aU'unttd dt 
Italia prima e al definitivo 
assetto ed alia decadenza 
dello stato liberale poi, tl 
Senato gioco regolarmente 
un ruolo pesante di con-
servaztone e di retroguar-
dia. Di cid gli venne dato 
ampio riconoscimento da 

Coraggiosa iniziativa del 
Calendario del Popolo 

Originalita 
della «Enciclopedia 

Nuovissima* 
Sono usciti i due primi dei 

sei volumi della seconda edi
zione della Encyclopedia Suo-
vissima, edita dai Calendario 
del Popolo; e appunto il rap
porto organico fra l'Enciclo-
pedia e il Calendario. cio* la 
esistenza — dietro 1'EncicIo-
pedia — di un corpo redazio-
nale a > earattere stabile, di 
una presenza culturale co-
stante. costituisce il earattere 
distintivo della pubblicazione 
rispetto alle altre analoghe. 
che in quest! anni si sono ve-
nute accumulando negli scaf-
fali delle librerie. 
* In realta molte delle recen-
ti enciclopedie derivano come , 
impianto, schedario delle vo-
ci. proporzhmamento d e l l a 
materia, dalla Treccani; la * 
Treceani resta la fondamenta-
le struttura, che consente la 
vita, al suo margine, dei di
vers! volgarizzatori. -
' Per fare una Eociclopedia 
• nuovtssima • si e inveee co- ' 
minciato dai principio: prima 
si • fatto il Calendario. che ' 
ha instaurato e sviluppato una 
esperlenza divulgativa - d i ti-
po nuovo- con la nuova reai-
ta popolare del nostro paese; 
final mente questa esperienza 
m itata efierta coma tramlta 

del valori culturali che si so-' 
no format! e afferraati attra
verso la battaglia ideale e 

. la battaglia politica in questi 
stessi aon i Si ritrovano nella 
Enciclopedia, nella forma e 

-. nella misura adatte a una lar
ga diffusione di massa, le con-
quiste. le conclusioni. i punti 
di riferimento piii recenti e 

' original! del pensiero demo-
cratico: le voci di storia delle 
reiigioni sono state curate in
fatti da Ambrogio Donini: la 
voce • Costituzione • e opera 
di Umberto Terracini. la vo
ce - fascismo - e di Paolo 
Alatri: altre voci dl storia ita-

, liana sono state scritte dai no-
siro compianto Roberto Bat-

. tajdia; altre ancora da Giam-
piero Carocci. e cost via. 

Cos! nella seconda edizione 
. della CncicIopedia Suovtssima 
• come gia nella prima — useita 
'a dispense con il Calendario 
- — i lavoratort i democratic!. 
' ritroveranno oomi e concetti 
" familiar!, che 1! guideranno 
. nella esplorazione del nuovo 

Saranno certamente molt! 
•' que!!! che potranoo profittare 
. di questo utile trsmits di 

rulhira, che ccsta solo 36 COO 
lira per ! sei volumL 

f. p. 

regnanti e capt di gover-
no. Vittorio Emanuele 11 
per primo parlo del Sena
to come del « corpo in cut 
si radunano le primarte 
virtu e capacitd del regno >, 
definizione fatta successi-
vamente propria da Cri-
spt. Mussolini, infine, ri-
petendo al Senato, nella 
seduta del 17 novembre 
1922, le dichiarazioni gia. 
fatte ai deputati, si pre-
murb di rassicurare I'As-
semblea: < Non devo usare 
nei confronti del Senato il 
linguaggio necessartamente 
duro che ho dovuto tene-
re nei confronti dei signo-
ri deputati (Era stato, quel
lo, il celebre discorso del 
"bivacco", n.d.r.) Non so
lo da oggi ma da parecchi 
anm ho la sicura coscienza 
dt poter affermare che con-
stdero il Senato come uno 
det punti fermi della na-
ztone >. 

E, in omaggio a cid, il 
Senato non segui la aor-
fe della Camera dei De
putati e continud a funzio-
nare, in periodo fasctsta, 
a fianco della Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni, 
sia pure nel modo farse-
sco tipico delle tsrituzioni 
del regime. In successive 
mfornate, il numero dei 
senatori venne portato fi-
no a 461. Di questi, solo 
55 erano di nomina ante-
riore al 28 ottobre del 1922 
(tra cui Bergamini, Croce. 
Frassati, Sforzo, Delia Tor-
retta), e solo ventuno non 
avevano domandato la 
iscrizione al partito fasci-
sta. 

L'ultima seduta pubblt-
ca del Senato di nomina 
regia si tenne il 17 mag
gio del 1940 Era presente 
Mussolini che, come si leg-
ge nel resoconto ufflciale 
— era riplendente per Ve
la accolto da c M s s i m i # 
penirali applauii e da gri-
da ripetute « Duce, Duce! > 

ft preit'dente, continua U 

resoconto, ordino il < salu-
to al duce > e I'assemblea 
rispose con < grido unani-
me >. I rispettivi ministri 
illustrarono qumdi il bilan-
cio delle finanze e degli 
esteri, bilanci che, nessuno 
chiedendo di parlare, furo
no approvati * per acclama-
zione >. Infine il presidente 
Suardo pronuncib un bre
ve discorso di chtusura 
della sesstone, preannun-
ciando, come di nto, che 
I'assemblea < sarebbe stata 
riconvocata a domicilio >. 
La seduta era durata esat
tamente un'ora. 

Quella riconvocazione 
< a domicilio » annunciata 
da Suardo non ci sarebbe 
stata mai piii. Nonostante 
tutta la gravita degli av- -
venimenti successivi (tra 
cui la dichiarazione di ' 
guerra!) il Senato non ven
ne piu riunito pubblica-
mente. A quel 17 maggio 
1940 pud quindi farsi ri-
salire quel periodo di « ago
nia > del Senato che si sa
rebbe assurdamente pro-
tratto per circa sette anni. 
E a questo periodo, di com-
plesse ed oscure vicende 
su cui contrastanti sono i 
giudizi sul piano giuridico 
ed istituzionale prima an
cora che politico, ha dedi-
cato recentemente un am
pio e documentato studio 
Spartaco Cannarsa (1). 

Di protratta, penosa ago
nia si deve in effetti par
lare per quel periodo che 
va dall'ultima seduta pub- . 
blica del Senato ai decreti 
che ne stabilirono la line 
delle funzioni (25 giugno 
1946) e poi la soppressio-
ne f3 novembre 1947). 
Stranamente, il Senato di 
nomina regia come non 
aveva seguito la sorte del
ta Camera dei Deputati al-
Vatto delle leggi cccezio-
nali, cosi « o n segui, dopo 
il 25 IUQUO quella della 
Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni. 

La investitura del monar-
ca lo teneva assurdamente 
al riparo, se non dalle po-
lemtche, dalle misure ch« 
sarebbe stato lecito atten-
dersi dopo la caduta del 
fascismo. La Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni 
venne sciolta da Badoglio 
con un decreto del 2 ago-
sto 1943, ma il Senato tn-
vece non venne toccato. Es
so continud persino a dart 
qualche segno di vita, co
me vedremo, e sopravvisse, 
considerato formalmente 
< in vucunza > per tutto i l 
periodo della < tregua isti
tuzionale >, al di Id, persi
no della stessa proclama-
zione della Repubblica, fi-
no a quando la Costituer%~ 
te non decise il nuovo as
setto dello Stato. 

Accenniamo qui solo bre-
vemente alle tappe dt que
sto singolare periodo. II 28 
luglio 1943, Suardo, che 
era stato presidente del Se
nato in periodo fasctsta, 
presentava le sue dimis-

' sioni. Egli veniva quindi 
sostituito da Thaon di Re
vel, che, con un piccolo 
gruppo di senatori si re
ed, due giorni prima della 
data dell'armistizio, dai Re, 
per sottolineare < il con-
senso del Senato per la po
litica da lui seguita». 
Thaon di Revel restd in 
carica ufficialmente fin* 
alia liberazione di Romm, 
quando rassegno le dimis-
sioni nelle mani del go-
verno Bonomi. Questi le 
accettd e nomind presiden
te del Senato il marches* 
Della Torretta. Della Tor-
retta era stato ministro de
gli Esteri nel governo Bo
nomi del 1921 e da Bono-
mi stesso allora era stato 
proposto per la nomina m 
senatore. 

Eravamo nel giugno del 
1945: poche settimane do
po la grande maggioran-
za det senatori sard defe-
rita alia alta Corte per la 
dichiarazione di decadenzm 
dalla carica, in applicazio-
ne della legge del 27 lu
glio 1945 sulla punizionm 
dei delitti fascisti. Erano 
esattamente 309 i senatori 
che il conte Sforza, alto 
commissario per la epura-
zione, propose per il prov-
vedimento di decadenza. 
Ma solo per una parte di 
questi U provvedimento 
venne adottato. E non fu 

nemmeno definitivo, perchi 
intervenne successivamente 
la Cassazione ad annullarna 
una gran parte. Polemicha 
sulla stampa e tra i vari or-
gani giudtziari, contrastan
ti giudizi in sede politica 
e giuridica, accompagnava-
no quei procedimenti e i 
successivi ricorsi, fino m 
quando intervenne, coma 
abbiamo detto, la decision* 
costituzionale di « soppres-
stone > del Senato. 

Non e'e dubbio che scio- • 
gliere il Senato subito do
po il crollo del fascismo 
sarebbe stato piu. semplicm ' 
e piii equo. La strada adot
tato prima da Badoglio, a 
poi da Bonomi si riveld 1m 
piii tortuosa. Allargando 
il concetto della « t r e g u a 
istituzionale », si voile so-
stenere fino in fondo la fin-
zione giuridica di un Se
nato ancora sopravviven-
te — con la maggioranza 
det suoi membri sottopo
sta a giudizio! — ntenendo 
con cid forse di salvare 
non si sa quale residua 
prestigic di un organismo 
che non poteva sfuggire 
alia condanna deUa pub-
blica opinione, a q u e l l s 
stessa condanna, del resto, 
alia quale dovette sottosta-
re la monorchia da cui 
quel Senato direttamente 
derivava. 

Miriam Mafal 

11) SPARTACO CANNARSA, 
il Senato. aconia ir.nrtt r »1*e» 
Mdta . Ed. La Politica " 


