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Una » smentita » controproducente 

La rivista dei gesuiti 
conferma le tesi del 

r 

Vicario su Pio Xll 
La pubblicazione di alcuni document! inediti riconferma, 
anziche demolire, i rapporti tra Papa Pacelli ed il nazismo 

II ' complto dl dlfendere 
Plo XII, menlre gli arbltrl* 
govemativl rldanno flato al
ia polemlca sul Vicario. uie-
ne assunto or a dal gesuita 
Angelo Martini Costui pre-
senta su Civiita cattolica 
alcuni modesti documents • 
sinora Ignoti, sui rapporti tra 

", Pacelli (nelle successive ve-
stt di Segretario di Stato e 
di Papa) e la Germania na-
zista La lettura di questi 
inediti riconferma Vimpres-
slone che peggiorl accusa-

" tori di Plo XII siano proprlo 
; i suol difensorl che, senza 
\ volerlo, portano , ulteriori 
'pezze -d'appoggio alle tesi 
• dell'accuaa. Le > rlvelazioni 

del gesuita Angelo Martini 
riguardano due momenti ab-
bastanza dellcatl: il magpio 

;de{ '37, quando il cardinale 
, di' Chicago Mundeleln at-
taccb violentemente il na
zismo provocando le prote
sts di Berlino. e 11 marzo 
del '39 quando il nuovo 
Papa succede a Plo XI. In 

' lutto questo periodo, Pacel-
' U agisce da prudente mode-

ratore mirando sempre al- . 
• I'accordo 'con la Germania. • 

iSlamo doe negll anni in 
• cul it vecchlo Plo XI. dopo 
< aver stipulato i concordati 

don Mussolini e con Hitler. ' 
comlncla a nutrire qualche 
dubbio. soprattutto sul dit-

• tatore tedesco che non ri-
T spetta affatto i pattl stipu-

lati con la Chiesa cattolica 
, Due fedi non possono coe-

sistere nel terzo Reich e 
Hitler ha la fotza per im-
porre la propria, di qui una 
serle di scontri: Plo XI mi-
naccla di rivelare il dissi-
dio all opinione pubblica, 

• mentre il suo segretario di 
Stato, Pacelli, cerca di im-
pedire la rottura delle rela-
zioni. (I rapporti dell'amba-
sciata tedesca in Vaticano lo 
dimostrano) 

Nel marzo del '37, Pio XI 
rompe gli indugi e pubbli
ca la famosa enciclica Mit 
brenneder sorge in cui *con 
bruclante angoscia- denun-
cla * la sltuazlone della Chie
sa cattolica nel Reich ger-
manico - Lo scontro e du-

•ro, anche se Venciclica e 
immediatamente accompa-
gnata da una ben piu aspra 
condanna contro il comu-
nismo Berlino protesla e il 
cardinal Pacelli attenua ul-
teriormente la condanna pa-
pale sottolineandone i limi-
(i relipiosi e accentuando la 
possibility di accordo sul 
terreno della lotta al comu-
nlsmo 

Abbiamo qui Vinizlo di un 
corso divergente della poli
tico vatlcana, anche se il 

• dissidio non apparira mat 
; ali'apcrto Da un lato. co

me riferisce il conte Sforzu. 
' Pio XI comincia ad aprire 

gli occhi sulla nuova real-
ta (• Tardi. troppo tardi nel-
la mia vita ho scoperto che 
i perfcoH per la religione 
non vengono da una parte 
sola; essi vengono anche 
dalla parte opposta ... »>. 
Dall'altro lato. Pacelli si 
tforza di frenare {'impulsf-
vifa dei vecchio Pontefice 

In questo clima sroppia 
• I'affare del cardinale Mun

delein che, interpretando la 
enciclica nel modo piii esten-
sivo. attacca direttamente 
Hitler. Nuove proteste di 

• Bertfno cul segue uno scam-
bio dl note e una rlunlone' 
del cardinall della Congre-
gazione degli affari ecclesia-
stlci' straordinarl Pacelli 
partecipa al dibaltlto e an-
nota il propria punto dl vi
sta in un appunto rlportato 
ora da Civiita cattolica. 

La Santa Sede — afferma 
Pacelli — non pud correg-

. gere o deplorare il dlscorso 
dell'eminentissimo Munde-

, lein perche cib renderebbe 
• ancor piu superbi i capl 
del , nazionalsocialismo e lo 

.stesso Hitler che nella sua 
• autoillusionc crede che tut-

to il mondo debba inchi-
narsl duvanti a lui Certa-
mente la parte del ditcorso 
del cardinal Mundelein rl-
gnardante le parole contro 

• il Capo dello Stato germa-
nico sono state poco fellci 

" Eoii potrebbe. come da se, 
dare pubblica spiegazione ». 
Per evitare che tale dichia-

- razione appaia - suggerita 
• dalla Santa Sede, si consi-

glia la pubblicazione delle 
note diplomatiche scambla-
te tra le due parti. 

Questo il punto dl vista di 
• Pacelli, tutfaltro che rtgido, 
Zcome st vede, tanto da sug-

gerire una spiegazione (cloe 
rltrattazione) • spontanea » 

• dej cardinale di Chicago. In-
' fatti, come rileva la stessa 

Civiita cattolica. conclusione 
dell'affare fu una nuova no
lo di Pacelli in cut si dichia-
rava che Mundelein * non 
rappre.sentaua ne" parlava a 
nome della Santa Sede, ed 
il suo discorso. anche se 
scrltto in precedenza da lui 

' stesso, non era destinato al
ia pubblicazione^ alia quale 
era giunto a sua insaputa ». 
La nota vatlcana concludeva 

' con maggior fermezza esi-
gendo - condizionl di pari-
ta - e richiedendo adeguate 
spiegazioni sulle ofjese ap-
parse sulla stampa tedesca 
contro la Chiesa 

Anche qui notiamo un 
mezzo cedimento e un mez
zo irrigidimento A chi rl-
salgono queste posizioni 

, confraddifforie? Civiita cat
tolica reca tre testimonf in-
sospcttabili 11 primo e Pio 
XI il quale dichiara aper-
tamente: • Se e'e qualche 
durer^a ncgli scritti del no-
stro Segretario di Stato I'ab-
biamo valuta noi >. II secon-
do testimone e il cardinale 
Pacelli il quale annota dili-
gentemente la risposta del 
Pontefice di fronte ai perl-
coli di una dura reazionc 
tedesca: • Nulla si debba fa
re o concedere nella que-
stione dell'e mo Munde
lein oltre quello che gia fu 
esposto nella nota assai cor
tege del 24 giugno scorso. 
La Chiesa non si plega da-
vanti agli idoli. che anzi deb-
bono essere infranti -. 11 ter
zo testimone e lo stesso 
Pio Xll che. dopo la pro
pria elevazione al soglio. il-
lustro ai cardinali il nuovo 
corso della propria politico: 
il siio predecessore — disse 
— aveva addiritlura pensato 
a rompere i rapporti diplo-
matici con la Germania. ma 
coli si era epposto allegan-
do la necessita di tnantc-
ncre i contatti coi vescovi 

A questi fatti, rirelatj ora 
dalla rivista dei gesuiti, si 
potrebbcro aggiungere altri 

fatti ancor piu slgnificativi: 
I'interoento personal? di Pio 
XI contro il cardinale au-

iSlrlaco <lnnitzer che si era 
*dichiarato a favore dello 

Anschluss, o i fumosi tre di-
. scorsi pronunciatl tra il lu-

glio e il settembre del '38 da 
Plo XI contro il razzismo. 
Nell'ultlmo del quali, egli 

, aurebbe addirittura - affer-
' mato: * Spiritualmente sta-
, mo luttl semlti ». L'afferma-
. zione perd non apparve nel • 

resoconto dc/I'Osservatore 
romano. 

Questa 'lnorbosa irritazio-
ne contro la Germania -. ri-
vrtaln dall'ambasciatore te
desca. aveva portato nel '39 
ad una forte tensione del 
rapporti tra Vaticano e Ber
lino Civiita cattolica asaf-
cura che la responsabilita e 
tutla di Papa Ratti: -11 
vecchio lottatorc e lo stan-
co operaio, come amava de-
finirsi Pio XI, sembravano 
rinchiudersi in un atteggla-
mento di protesta. piu che 
giustificato dalla • effettiva . 
reditu della lotta senza quar-
tlere, ma anche senza pro-
spettive di risoluzioni men
tre i dlttatori si sentlvano 
sempre irritati dagli intcr-
venti del Papa.. In tuttl gli 
ambienti si faceva strada il 
pensiero della convenienza 
di una battuta d'arresto, di 
un qualche tentativo atto a 
portare un miglloramento. a 
preludere ad una soluzione 
La morte di Pio XI. il 10 
febbraio 1939. sembrd costi-
tuirne la premessa -. 

Conclusione della premes
sa: al posto di un Papa anti-
tcdesco ne fu eletto uno fi-
lotedesco L'ambasciatore di 
Germania si rallegrb c po
le segnalare immediatamen
te a Berlino che il clima era 
mutato. che Pio XII I'aveva 
riccwito prima di ogni altro. 
trattenuto • in cordialissi-
ma conversazione e che gli 
aveva consegnato un mes-
saggio per Hitler assai piu 
caloroso di quanto prescri-
vesse la norma diplomatica. . 
L'Osservatore romano ricc-
vctte ordine di non criticare 
la Germania In Vaticano 
Pio XII, assieme ai cardinall 
tedexchi. stava ccrcando una 
via di compromesso coi na-

• zisti • Non possiamo cede-
re sul principi • affennava, 
-ma il mondo deve vede-
re che noi abbiamo tentato 
tutto per vivere in pace con 

, la Germania Ed in piu, un 
tentativo per giungere alia 
pace corrisponde a un inti-
mo bisogno da parte mia -. 

Con quest'ultima rivelazio-
ne di Civiita cattolica il di-
scorso e conclu.so Esso con
ferma quanto noi abbiamo 
dclio e ripetuto infinite vol
te. Alia - pace -, all'accor-
do con Hitler, Plo XII sa-
crificb le ragionl dcll'uma-
nitd oltre alle raawni della 
buona politico Tacque di 
fronte agli orrorl della aner-
ra, ai milioni di morti in-
noccnti, aU'umiliazione del 
diritto. E~ la tesi del Vicario 
ribadita. per quanta scmbri 
paradossale. dalla rii'ista dei 
gesuiti Resta solo da chie-
dersi perche ora non virne 
scquestrata anche Civiita 
cattolica in omaggio al con-
cordato 

Rubens Tedeschi 

II pullman precipitate nella scar pa ta lungo la Napoli-Pompei 
*. < • 

ERA PIEN0 Dl OPERAI 
CHE TORNAVANO DAL LAVORO 

Perirono 11 persone: l'« Itavia » sotto accusa 

Condanne da 6 a 4 anni 
chieste da l P M per 
il disastro dell'Elba 

Dal nostro inviato 
LIVORNO. 18. 

Un fatto e sicuro: la scia-
gura aerca dell'Elba, in cui 
pcrsero la vita undici perso
ne fra cui la figlia dello sto-
n c o prof. Giorgio Candeloro, 
Grazia. allieva hostess, e la 
nipote del sindaco di Genova. inato 
Giovanna Pertusio, assistcn- dente 
te dj bordo. non doveva ac- raso 
cadere. Sc ci6 avvennc la re
sponsabilita 6 dei dingenti 
dell'. Itavia » — la socteta 
acres di nav.gazione a cm 
apparteneva il «De Havilland. 
schiantatosi il 14 setlcnibre 
del '60 in una vallata roocio-a 

' del monte Capanne. ncll'estre-
mo versante occidentale del-
l'isola d'Elba — e del mini-
stero dell'Aviazmne civile, 
che, pur conoscendo le defi-
cienze tccniche c organizza-
tive della compagnia. conccs-
se il nulla-osta per la linea 
Roma-Gcnova. 

Questo e quanto ha affer-
mato il P M . dottor Costanzo. 
al processo contro la societa 
< Itavia • e i sum dingenti 
Luigi Patnqnani <5!> anni. re-
sidente a Ron.a in vialc Pano-

li 72), noto per i suoi tra-
scorsi fascisti per aver rico-
perto la carica di sottosegre-
tario nella repubblica di Sal6: 
Renato Panini (54 anni. resi-
dente a rioma in via Cassia 
Antica 240); il direttore gene-
rale d e l l " aviazione civile 
(. Civilavia ») generale Re-

Abbnate (63 anni. resi-
a Roma in via Rocca- sola. 
30, trasvolatore dcl-

I'Atlantico con Italo Balbo>: 
il comandante deH'acroporlo 
deil'llrbe Riccardo Rubbia-
ni Piva (63 anni. restdente a 
Roma in via Prati 22). 

I quattro impiitati — per i 
quah il PM ha chiesto la con
danna da 6 a 4 anni — sono 
stati trascinati davanti al tri-
bunale di Livorno (presiden-
te Occhini, giudici Scorcella 
e Girolami) dopo quasi 5 an
ni di istruttoria. La commis-
sione ministenale concluse i 
suoi lavori affermando che tl 
sinistro fu provocalo da un 
- nembo-cumulo - (in parole 
povere: una nuvola densa di 
clettricita che avrebbe fal.sa-
to 1'indicazione della radio-
bussola meltcndo fuon rotta 
il pilota), ma su richiesta del* 

la procura generale di Firen-
ze il procedimento venne ria-
perto e affidato per compe-
tenza alia Procura di Livorno. 

I magistrati incaricati del-
i'inchicsta, dopo laboriose e 
pazienti indagini, esclusero 
che il disastro fosse stato 
provocato da una erronea in-
terpretazione della radiobus-

La magistratura con
cluse la sua inchiesta rite-
nendo responsabili della mor
te delle undici persone i diri-
centi della - Itavia - Patri-
gnani e Panini, il generale 
Abbnate c il comandante 
dell'aeroporto dell'Urbe. 

II PM ha sostcnuto che Rub-
biani Piva sapeva benissimo 
che Scipioni non possedeva la 
abilitazione al volo strumen-
ta'.e. che non aveva ottenuto 
il nulla-osta del comando. che 
le ore di volo eseguite non 

I NAPOLI — L'autobus rovest iato sul fundu della scarpata. Si cerca di estrarre le vittimc 

| | (Dalla prima pagina) l 

rallela all'autostrada, divisa 
Idal ponte dalle diecine di 
tubi dell'oleodotto • 

Per un'ora circa, lungo il 
tragitto da San Giovanni a 
Teduccio agli ospedali degli 
Incurabili, dei Pel legrini , di 
Loreto, e stato un andirivie-
ni di ambulanze che cammi-
navano a s irene spiegate , di 
auto con il clacson alt issimo 
che chiedevano strada. II 
traffico si e presto bloccato. 
Tutti si sono resi conto di 
quanto accadeva e si son dati 
da fare per facilitare l'arrivo 
del le auto gru e di tutti i 
mezzi dei vigili del fuoco 
verso il Corso Umberto e la 
autostrada. Cittadini, vigili 
urbani hanno formato una 
specie di catena, per lasciare 
libera una corsia nel le inta-
sate strade cittadine. 

La scena sotto il viadotto 
era terrificante: del pul lman 
si vedevano soltanto le ruo-
te, il resto seppell i to nella 
profunda fossa sottostante. 
Fra le lamiere contorte era-
no rimaste intrappolate ' le 
v i t t ime: giovani . donne, qua
si tutti operai. che dopo aver 
terminato il loro lavoro tor-
navano nei paesi v ic ino Na-
poli. alle loro case di Torre 
del Greco, di Scafati. di Tor
re Annunziata. C'e voluta 
un'ora per poter sol levare il 
pul lman. nella speranza e nel 
t imore di trovare sotto al
tri feriti. 

E' arrivata per prima una 
autogru troppo leggera, non 
adatta a sol levare rautomez-
70. L'hanno accoppiata con 

• un'nHra di maggiore poten-
| | za : poi e rimasta solo quella 
|piu potente a tirare su lo 

I autobus. 
Con grande cautela. Ira 1 

J f i a t o sospeso di migliaiT d' 
persone. il grosso veicolo d. 
linea e stato finalmente sol-
levato II tetto toccava i fon-
dali dei sedili tutti sporcY. 
di sangue. I vigili del fuoc > 
*i sono subito precipital: giii 
pronti ad estrarre altri even 
tuali morti. Ma non e'era p u 
nessuno: e'erano borse. scar-
pe di donna, un paio di cap-
pelli . alcuni indumenti in-
sanguinati. A questo punt» 
>ono giunti marinai amcrica-
ni con un'altra autogru che 
si e rivelata inutile Intorno 
si sentiva :1 pianto angosc'n*^ 
che saliva dalla folia. Tor-
navano le auto dei primi soc-
corritori con notizie sconfnr-
tanti: * Quelh che ho acco-r.-
pasnato io sono tu't; nr.r-

'ti.. > 
La tragedia si e svolla r.el 

tratto piu pericolo*o dell'du 
to>trada napoletana. gia tr> 
<;lemente famoso per il or : 

mato di morti e di incidpn:: 
che det iene. tratto che a t t n 
versa l'intcra zona indu^tna 
le. con tin viadotto co?lru"to 
a suo tempo con due sole e 
^trette corbie, poi allarga'-i 
r.>n una hinehissima «b?.l-
conata > munita di ^pallet*.! 
Kecentemente — non p:ti .•': 
Hieci me>\ fa — hanno disno 
<\o I'uso alternato della enr-
5-.a' del sorpas^o e i limiti ri-
velocita. ma s: puo ben dire 
che pochi l*o>servano: dove 
c'p la corsia unica sono \r. 
molti a sorpas>are. anche gl» 

Drammatica udienza 

La paura tappa la bocca 
al teste-alibi 

di Youssef Bebawi 

NAPOLI — I primi soccorritori 

Tremenda sciagura 

in Canada 

Ghiocciaio 
piomba sulla 

miniera: 
40 morti 

gli consentivano di possedere autisti della < Vesuviana » 
il grado di comandante ( e r a K j a non sappiamo se l'abb-a 
stato prornosso sul campo dai f a t t o a n c h e ,j s u i d a t o r 3 d«\ 
dingenti dell « Itavia •> di a e - , . , ; (Vrto e 
reo passeggeri di linea: non l ^ a o ! f ° aiitomezzo L-trto i 
fece nulla tuttavia per e l i m i - K h e " ptillmann andava ve 
nare quelle irregolanta Scafati e si trovava d i l la 

G: . » . : . c—U«,»»: | P a r , e opposta a quella dalla iorgio Sgnerriinua le b
l preciPitato 

STE^VART. 18 
t'n intero ghiacciaio staccato-

si dalle prndici del monte Le 
Due e piombato su un campo di 
minatori in una sperduta local.ta 
a 50 chilometri da Stewart Al-
meno quaranta uomini sono ri-
ma=ti intrappolati nelle galleric 
della miniera di rame. i cui in-
gre*5i sono -tati ostruiti dalla 
gignnte^ca valan^a. ma ?i temt 
che le vittime posyano e*?ere an
che di piu I-a localita. infatti. 
postT come e in una conca cir-

jcondata da altis^imi monti. e 
praticamente diventata inacces-
sibile: reparti di soccorso tenta-
no di aprirsi un varco mentre 
elicotteri e aerei ?orvo!ano la 
zona L'allarme e stato dato ap
punto da un mes^aaeio accolto 
daM'aviaziono mihtare 

Piii volte la direz-.one della 
miniera era stata po;ta sull'av-
viso: le operazioni di sfrutta-
mento dei giacimenti minernri 
erano n-chiosissime. data I'm-
stabilita del ghiacciato e l'as-
senza quasi a^soluta di strade 
che colle^assero la miniera al 
mondo civile Gli operai lavora 
vano sotto l'incubo del disastro 
che purtroppo e avvenuto prima 
che il progetto di ammoderna-
mento. per il quale I'azienda mi 
nerana avrebbe dovuto stan-
ziare 55 milioni di dollari. fo^se 
varato. 

Al processo 

di Auschwitz 

Gli aguzzini 
nazisti 

si accusano 
a vicenda 

FRANCOFORTE, 18 
II P.M. aveva chiamato 
congiura del silenzio • l'at-

teggiamento dei venti nazisti 
processati per i crimini com-
piuti ad Auschuitz. Oggi que
sta congiura si e rotta. per 
opera di uno degli imputaii. 
rex-sergente delle S S Stefan 
Raretzki. che ha attaccato :1 
dottor Franz Bernhard Lucas. 

II dottor Lucas secondo il 
suo accusatore scelse ner«o-
nalmente dec;ne e decine di 
tvmbi ebrei da far gassare. e 
invio migliaia di adulti nelle 
ramere della morte. B?retzki 
ha anche detto che Lucas uc-
cise moltc persone con un suo 
• colpo sneciale •. inferto a 
TIPOO nuda » ^Cli ha for^e 
salvato qualcuno — ha conchi-
*o il Baretzki — ma solo al-
I'ultimo mnmrnto. quando. 
orevedendn la <;confitta. ha co-
mineiato ad aver paura ». 

PRESIDEXTE — Diceste di 
non poter afferma re con sicu-
rezza che Lucas scegliesse le 
vittime per la camera a j»as. 
quando arrivavano alia staii^-
ne. Perche modificate la depo-
si7ione'» 

BARETZKI - Vidi con 1 
miei occhi il dottore sul r>o-
«to Certo non stava li per da
re il benvenuto 

Gustavo Ventura, il portie
re della - Residenza - che 
aveva fornito un alibi a Yous
sef Bebawi. vinto dalla pau
ra. ha fatto marcia indietro: 
pur di tirarsi fuon dall'ingra-
naggio della giustizia. perico-
loso per lui che costituiva una 
spina nel flanco dell'aceuso. ha 
ritrattato E mano a mano che 
le domande del presidente di-
venivano piii incalzanti, ha 
continuato ad arretrare- for-
se mi sono sba™liato, forse non 
ho visto Youssef Bebawi il 
pomer'ggio del 18 gennaio T4 
all'ora del delitto. anzi non 
1'ho visto quasi di sicuro. no. 
proprio non l'ho visto. 

II testimone. che ha occupa-
to. con le sue versioni inde-
cise, gran parte dell'udienza 
di ten. partito come una del
le figure di maggior nlievo 
del processo. ha finito con il 
diventare una pedina che di-
fesa e accusa si giocheranno 
tirandola da una parte e dal-
1'altra a seconda delle neces-
sita. II pubblico ministero e 
uscito dall'udienza con 1'aria • 
di chi ha conquistato una po-
sizione piii avanzata. i difen-
sori di Youssef Bebawi. dal 
canto loro. si sono mostrati 
altrettanto sicuri: l'alibi e an-
cora valido. 

E chi dall'udienza esce ocon-
fitto e al solito il nostro po-
vero processo penale, il gran
de - ammalato -. Gustavo Ven
tura si presentb al pubblico 
ministero in istruttoria e dis
se di aver visto Youssef Be
bawi all'ora del delitto pas-
seggiare davanti all'albergo. 
Sapete quale fu la reazione 
del dottor Ciampani? Quella di 
qualsiasi pubblico ministero. 
libero di disporre a proprio 
piacimento, anehe se nel bene 
della giustizia. dei testimoni. 
II p.m. fece al Ventura que
sto discorso: ci pensi bene, 
perche la sua testimonianza 
e assurda e pensi anche che 
per chi dice il falso ci sono 
due anni di carcere. con arre-
sto immed^ato. 

Gustavo Ventura probabil-
mente comincio a tremare da 
quel momento e tremera al-
meno fino a che questo proces
so non sara concluso. Dopo-
diche. anche se gli ammaz-
zeranno il migliore amico da
vanti agli occhi non si fara 
uscire piii una parola di boc
ca Se Tistruttoria fosse pub
blica, se il testimone. oltre al 
pubblico ministero. avesse 
avuto davanti qualche a w o -
eato (ad esempio i d.fensori 
di Youssef) probabilmente si 
sarebbe mostrato piii sicuro 
allora e ieri avrebbe aiutato 
i giudici nel loro difficile 
compito. invece che diventare 
un mistero nel mistero 

PRESIDENTE - Dica quel
lo che sa. 

VENTURA — Verso le 16-
16.30 del 18 gennaio arrivaro-
no in albergo i Bebawi Qual
che tempo dopo scesero In 
salotto per prendere un the. 
La signora ando a telefonare... 

PRESIDENTE - Lei la 
vide? 

VENTURA (timidamente) 
- No 

PRESIDENTE — Allora co
me lo sa? 
. VENTURA — Al piano ter

ra non e'era che lei e sentii 1 
suoi tacchi a spillo Poi mi 
accorsi che stava telefonan-
do perche si accese una luce 
sul centralino e io le detti la 
comunicazione. Poi vidi 1 si-
gnori uscire Qualche minuto 
dopo. verso le 17.30 scesi nel-
!o spogliatoio. mi cambiai e 
uscii a mia volta da'.l'albergo. 
salendo in macchma. una 
- 600 - chiara posteggiata a 
circa 15 metn dal - Residen
za -. a sinistra rispetto a chi 
esce 

PRESIDENTE — Altro? 
VENTURA (dopo aver guar-

dato il pubbheo ministero. 
che e lo stesso che lo minac-
c:b di arresto in istruttoria) — 
No In istruttor.a io d;ssi al 
dottor Ciampani di aver vi
sto il s.gnore.-
- PRESIDENTE - Faccia si 

nome! 
VENTURA - ._il signor 

Bebawi. uscendo dall'albergo e 
di averlo salutato. Ma diss: 
c;6 in seguito a un ricord-) 
successivo. avendo completa-
mente d'.mentscato li^soggiorno 
che i signori avevano fatto a 
dscembre per due settimane 

PRESIDENTE - Contmu: 
Dica tutto quello che sa 

VENTURA - Non ho altro 
da d:re. Ho gsa detto al dottor 
Ciampani che avr6 visto U 

signore in un'altra occasione 
PRESIDENTE - Ma al pub

blico ministero disse prima 
di aver visto i Bebawi il 18 
gennaio 

VENTURA - Io l'ho visto. 
ma un'altra volta Era proprio 
fuon dell'albergo. un po' spo-
stato 

PRESIDENTE — In quale 

nota 
giuridica 
In Commissione 
dibattito 
sull'istruttoria 

La sentenza della Corte 
Costituzionale, che dovra ri-
solvcre la questione della il-
leutttimita o meno della 
istruttoria cosiddetla somma-
ria e attesa con gi.ustificata 
ansia. 

La questione che fu di-
battuta qualche scttimana fa 
si presenta cosl: da una par
te vi e la Costituzione, per 
la quale • la difesa e un di
ritto inviolabile in ogni gra-
do e stato del procedimento -
(art 24) e dall'altra vi e la 
istruttoria sommaria che 
esclude ogni intervento del
la difesa 

11 principle stabilito dalla 
Costituzione, dunque, e la 
istruttoria sommaria vanno 
d'accordo? 

11 nostro ordinamento di-
tegna due tipi di istruttoria: 
Vistruttoria formale e quella 
sommaria 

La prima, che dovrebbe 
essere quella do adottarsi 
ordinariamente. e svolta dal 
giudice istrullore che, non 
essendo parte in causa, si 
suppone operi obiettivamen-
te raccoghendo sia gli elc-
menti d'accusa che quelli di 
difesa 

La seconda. invece, che 
dovrebbe essere quella da 
adottarsi in casi fuori dal-
I'ordinario. e svolta dallo 
stesso organo dell'accusa e 
cioe dal pubblico ministero 
che, come parte in causa, po-
trebbe non essere — come 
si suppone che il giudice 
istrultore sia — al di sopra 
delle parti 

L'istruttorta formale, inol-
tre, e propria dei casi com-
plessi in cui la ricerca della 
verita e falicosa e per essa 
diventa necessario ricorrere 
all'opera di pcriti 

Quella sommaria, al con-
trario, e o dovrebbe essere 
riservata ai casi piu vem-
phci 

Malgrado il principlo co
stituzionale che abbiamo r»-
ferito, perd, la difesa, almcno 
fino al 1955, era tenuta lon-
tana sia dall'una che dall'al
tra forma di istruttoria. 
' Ma sotto la pressione del-
I'opinione pubblica, una ri-
forma fu varnta in quell'an-
no. inrero u.ŝ ai timid a, con 
la quale si stnbili che I'in-
lerroparorio reto dall'accu-
sato dovesse esser fatto co-
noscere alia difesa subito. 
(salvo che — a giudizio del-
Vistruttore — non doccise 
essere interposto ritardo) e 
che la difesa stessa poie.»se 
assistere alle perqui<;iziom 
fomiciliari. ai •riconoscimen-
ti - di persona, alle penzie 

Ma. a/iime.', la Cassazione 
sentenzib senza indugio che 
la riforma non doveca np-
plicarsi alia istruttoria som
maria. che divenlb cosi il 
tipo di iitriittoria dalla Quite 
qualsiasi gnranzia t esclusa 

Questo stato di cose, ag
gravate dal fatto che si pub 
essere aszogoettati all'uno o 
airnlfro tipo di i^trutioria a 
seconda del cnterio che I'ac-
cusatore pubblico ritiene di 
adottare. ha suaocrilo al 
pruppo cornunitta del .Sena
te la presenta'ione (presen-
tntore il compagno senatore 
Gullo) di una proposta di 
legge diretta a snperarr 
quella decisione della Cas
sazione e a rendere appii-
cnbili airistruttoria somma 
rai i diritti (anche se pochi 
e tenui) che la difesa ranta 
nella islruttoria formale 

La proposta va in discus-
sione stamane davanti alia 
Commissione Giustizia 

Giuseppe Berlingieri 

occasione le sembr6 di rieor-
dare di aver visto il Bebawi? 

VENTURA — • Dopo aver 
letto sui giornali che I due eo-
tuugi dicevano di essersi ie-
parati 

PRESIDENTE (con voce 
dura) ~ Insomma, lei e un 
libero cittadmo. una persona 
di una certa eta. e capisce be
nissimo I'importanza di cib che 
sta dicendo' 

VENTURA - Forse ho iba-
gliato. 

PRESIDENTE — Quante 
volte ha visto I Bebawi in 
albergo.' 

VENTURA - Tre volte. 
mi pare 

GIUDICE A LATERE — E' 
certo di poter escludere che il 
giorno in cui vide Youssef 
Bebawi davanti all'albergo 
non e il 18 gennaio? 

A w . SABATIN1 (difensore 
di Claire) — Mi oppongo. La 
domanda e suggestiva. Si vuo-
le forse che il teste dichiari 
il contrano di quanto ha gia 
detto? 

A w . LEONE (altro difen
sore di Claire) — Se si pone 
due volte la stessa domanda, 
si suggestiona il teste! 
' PRESIDENTE — Spero che 
nessuno ripeta piii che le do
mande dei giudici sono sug
gestive. (Al teste) — In istrut
toria dichiarb di avere visto 
Youssef Bebawi il pomeriggio 
del 18 gennaio. II pubblico 
ministero le rispose che cio 
era assurdo e le ncordb gli 
unmediati provvedimenti re-
strittivi della liberta per i 
testi falsi o reticenti. Lei allo
ra ammise di aver visto il 
Bebawi in un'altra occasione. 
Interrogato un'altra volta, ret-
tiflcb. dicendo che - f o r s e - Io 
aveva visto in un'altra occa
sione. Oggi ha cambiato an-
cora Ci dica flnalmente la 
verita. senza indecisioni. 

VENTURA - Io confermo. 
PRESIDENTE — Che cosa 

conferma? 

VENTURA (dopo aver guar-
dato un'altra volta il P. M.) 
— Ora sono sicuro di non 
averlo visto quel giorno. 

GIUDICE A LATERE — 
Ne parlb anche col barbiere 
Veronese? 

VENTURA — Pub darsi. 
A w . VASSALLI — Perche 

esclude di aver incontrato il 
Bebawi il 18? 

VENTURA — Lo devo aver 
visto a dicembre. perche in 
quell'epoca si trattenne 15 
giorni e quindi e piii proba-
bile che lo abbia incontrato. 

A w . VASSALLI — Confer
ma di averlo visto fra le 17.40 
e le 17.50? 

VENTURA — Dissi di av»r-
lo visto a quell'ora. perche il 
18 gennaio era sabato e io il 
sabato termmo il lavoro alle 
17.30. Ma se non era il 18 
gennaio e non era sabatc, 
anche l'ora sara diversa: le 
15.30. le 16, non so. 

Ventura e stato flnalmente 
liberato. Ma dopo una mez-
z'ora il presidente La Bua lo 
ha richiamato per metterlo a 
conrronto con l'imputato. Ma 
anche YousSef. vista I'aria che 
tirava. e restato sulle sue: 
- Credo che sia lui -. Dopo-
diche" il portiere e uscito per ' 
sempre dalla scena. 

Nel fratternpo erano stati 
interrogati due testimoni: il 
barbiere Tristano Veronese e 
la manicure Luigia Contarelli. 
i quali hanno confermato che 
il Ventura, prima della fine 
di marzo del 1964. cioe al mas-
s:mo un mese dope il delitto. 
disse di aver visto Youstef in 
quel tragico pomeriggio: l'ali
bi. insomma. caduto da una 
parte, e riemerso dall'altra. 

Di minor rilievo le tejti-
monianze di un corrisponden-
te d'affari dell'egiziano. Ale
xandres Papageorgiou. e di 
due dipendenti della ditta 
che Youssef aveva a Losanna. 
David Mattatia e Daisy Pa-
quier. Il pnmo ha detto che 
Bebawi. proprio nei g.orni del 
delitto. doveva recarsi ad Ate-
ne (il che avva!ora la tes; 
dell'imputato di essere venuto 
a Roma il 18 solo per accom-
pagnare la mog:ie): gli altri 
due hanno confermato che 
regiziano partiva spesso senza 
awlsare nessuno. e che per 
conseguenza non c'e da atu-
pirsi se anche il 18 gennaio 
si eomoortb in questo modo. 

II processo prosegue oggi. 
Fra i testi e il padre deirim-
putato 

Andrea Barberi 
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