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II provvedimento su cui si e scatenata 

la battaglia parlamentare 

QUESTA E LA LEGGE 
ELETTORALE REGIONALE 

Che cosa e la legge clet-
torale regionale sulla qua
le si 6 scatenata la batta
glia a Montecitorio? Attuol 
mente. sono costituite e fun 
zionano soltanto le cinque 
Kegioni a statuto speciale; 
per le altre quindici. la 
legge elettorale e un pri 
mo passo. una tappa obbli-
gata verso il vero e pro 
prio atto di nascita. Que-
sta legge non ba.sta da so
la a fare le l legioni: sen 
za di essa, tuttavia. sareb-
be impossibile crearle. Qui 
sta tutto il suo signiricato. 
sottolineato del resto dalla 
controprova offerta dall'o-
struzionismn della destra li 
bcrale e missina. 

Nei 20 articoli della leg 
ge che la Camera si appre-
sta ad approvare per tra-
smettere poi al Senato. non 
sta scritto — com'e ovv io 
— che cosa dovranno esse 
re le Reuioni neH'ordina-
mento dello Stato italiano. 
ma come ed entro quali ter
mini dovranno essere elet-
ti i Consign delle 15 Regio 
ni a statuto ordinario. Che 
cosa deve essere I'Knte Re 
gione lo fissa in modo cir-
costan/iato la Costitu/ione 
stessa. nel suo iitolo quin 
to. quando stabilisce solen 
nemente che * la Hepubbli 
ca si riparte in Regioni. 
Province e Commit * (arti-
colo 114) e delimita « poteri 
e funzimii » (articolo 115) 
del nuovo ente con relati
ve attribuzioni di compv-
ten/e . A questa materia la 
carta eostituzionale dedica 
10 articoli. 

VOTO DIRETTIVO - II 
\ o to per la elezione dei con-
siglieri regionali sara « di 
retto. libera e senreto •» 
(articolo 1). E* stata quin-
di scartata la soluzione del 
voto indiretto, che avreb-
be limitnto il corpo eletto

rale regionale ai soli mem-
bri dei Consigli piovincia-
li delle rispettive regioni. 
marcando in tal modo in 
partenza un dhtacco tra i 
nuovi enti e le popolazio 
ni interessate. 

MEMBRI DEI CONSI
GLI — I Consigli regionali 
durcranno in cnrica t in 
(|ue nnni (articolo 3). Essi 
saranno composti da W) 
membri nel caso di regui 
ni con piu di G milioni di 
abitanti. (50 membri (per 
regioni con abitanti da -1 a 
fi milioni). 50 membri (da 
'.1 a 4 milioni). 10 membri 
(da 1 a '.i milioni) e 'Ml 
membri in tutte le altre 
regioni (articolo 2). Gli ar 
ticoli 5 e 0 fissano i casi 
di ineleggibilita e incompa-
tibilita. Tra gli altri. non 
sono eleggibili a consiglie-
li regionali i ministri. i 
sottosegretari. i giudici del
la Corte eostituzionale e i 
membri del Consiglio su 
periore della magistratura. 
i magistrati nella regione 
nella quale esercitano le 
loro funzioni. i dingenti del 
la polizia. gli impiegati di 
un certo grado acldetti agli 
organi di controllo della 
Regione o dipendcnti della 
Regione stessa: ricadono 
tra i casi di imompatihili 
t.'i i parlamentari. i mem 
bri del CNEL. i membri di 
altri Consigli regionali. i 
president i delle Province 
e i sindaci dei Comuni del 
la regione supenori a 10 
mila abitanti. 

PROPORZIONALE - II 
sistema elettorale e quello 
proporzfonale. con il recu 
pero dei resti su *-cala re 
gionale. L"assepna7ione dei 
seggi . tuttavia da ai mag-
giori partiti un piccolo van 
taggio. stabilendo che il to-
tale delle cifre elettorali 
dei singoli partiti dovra es
sere suddiviso pei* il nu-

mero dei seggi della cir-
coscrizione <r piu uno *. In 
quel « piu uno » sta il pre 
mio ai grossi partiti. a sea 
pito dei piccoli. Nel corso 
del dibattitn a Montecitorio. 
il PCI ha \otato a favore 
di un emendamento — pre-
sentato dal PSIUP c respin-
to dalla maagioranza — che 
chiedeva labol i / ione di ogni 
premio alle maggiori for-
mazioni politiche e l'appli-
cazione di piu rigorosi cri-
teri propor/.ionalistici. 

DATA DELLE ELEZIO-
Nl — Lo scontro piu vip-
lento, come era previsto. 
si e acceso sull'articolo 22. 
che fissa i termini entro i 
quali le elezioni debbono 
avven i re . t Le prime elezio 
ni regionali — stabilisce il 
primo comma — avranna 
Uioao contemporaneamenle 
ulle elezioni provinciali e 
comunali da effettuarsi en 
fro I'anno 19G9 <>. In com 
missione. i deputati comu 
nisti avevano chiesto una 
data piu vicina. proponen-
do lo spostamento dei ter
mini al '()8. I.a formula/io 
ne del secondo rmnmii del 
I 'articolo 22 (* Entro quella 
scadenza. cioe entro il 09 
— saranno emanate le nor-
me relative all'ordinamen-
to finanziario delle Hefiio
ni i) ha dato adito a molte 
discussioni. Nnsconde es
si i — si e detto — uno spi 
raglio per rendere possi 
bili nuovi rinvii? I.a pn-
sizione del grupjM) comuni 
sta e stata molto chiara 
in proposito: I'articolo 22 
deve rappresentare. per il 
governo. un duplice impe-
gno. per la data delle ele
zioni. come per la pronta 
approvazione dell'ordina-
mento finanziario regionale 

Le spese delle prime ele 
zioni regionali (articolo 26) 
sono a carico dello Stato. 

1917: alia vigilia della rivoluzione socialista 

Gli operai armati attendono 
I'or dine del comitato militare 

« TUTTO E' PRONTO. NON C'E' CHE DA PREMERE UN B0TT0NE! » 

4 novembre: e domenica. 
II «comitato militare rivolu
zionario » manda oratori tn 
tutte le fabbriche a celebra 
re la « giornata del soviet di 
Pietrogrado ». Oratori bolsce 
vicht partecipano a centinaia 
di comizi nei quartieri operai 
chiedendo apertamente lab-
battimcnlo del governo. Si 
tiene una «conferenza» di 
delegati delle guardie rosse 
della citta: sono rappresenta-
ti 20 mila operai armati. 

Narra John Reed: « P e r 11 
4 novembre era stata organlz-
zata una giornata del Soviet 
di Pietrogrado... Improvvisa-
mente si seppe che nel me-
desimo giorno si sarebbe avu-
ta una processione di cosac-
chi in onore deH'immagine del 
1812 11 cui intervento miraco-
loso caccio Napoleone da Mo-
sea. L'atmosfera era satura di 
elettricita: una scintilla po-
teva accendere la guerra civi
le. II Soviet di Pietrogrado ri-
volse allora ai "fratelli cosac-
chi" il manifesto seguente: 
"vi si vuole scagliare contro 
di noi, che siamo degli operai 
e dei soldati. Questo piano 
cainesco e stato ordito dai no-
stri nemici comuni: i tiranni 
aristocratici, i banchieri. i 
grand! proprietari. i vecchi 
funzionari dello zar.. .». La 
processione fu subito rin-
viata... 

Nelle caserme e nei quar
tieri operai i bolscevichi dif-
fondevano la parola d'ordine. 
«Tutto il potere ai Soviet », 
mentre gli agenti della reazio 
ne invitavano il popolo a sol-
levarsi e a massacrare gli 
ebrei. i commercianti e i capi 
socialisti. Da una parte la 
stampa monarchica spingeva 
alia repressione sanguinosa. 
dall'altra la voce potente di 
Lenin proclamava: "E' l'ora 
dell'insurrezione! Non si deve 
piu aspettare!"... incontrai il 
professor Sciatskij , personag-
gio dal viso di topo, molto 

Gli sforzi per una soluzione della crisi del Medio Oriente 

II Cairo segue con f iducia 
la «fase delicata» all'ONU 

Una lunga corrlspondenza di «Al Ahram » da New York illustra i progetti indiano e danese 

PORTO SAID — Numerosi egiziani salulano dalla banchina una delle navi sovietiche all'arrivo nel porfo (Telefoto A.P.-« I'Unita >) 

Dal nottro inriato 
IL CAIRO. 28. 

€ La fase delicata» degli 
•Tom nell'ambito dell'OXU per 
una soluzione della crisi del 
Medio Oriente e oggi il tema 
che riscuote la massima atten-
zione dei circoli giomalistici 
del Cairo. In una ampia corri-
spondenza da New York, il quo-
tidiano AI Ahram illustra oggi 
il progetto indiano che co'.Iega 
la condanna aU'impiego della 
forza nei conflitti Lnternaz:ona 
li al ntiro delle truppe d'occu-
pazRvie israeliane. n propetto 
condanna anehe roccupaz:one 
dei ternton aitrui conquutati 
con Ic armi. gh attacchi alia 
sovranila di altri paesi e affer-
raa i| diritto di lutti i popoli 
di vivero in pace, il dovere di 
rlspettare g!i impejaii interna-

' sionali. 

Gli altn punli della qucstione 
mediorientaTe — come il pro^ 
blema <kli"acce5<o alle vie ma-
rittirrw e il regolamento della 
grave questioae dei profugni 
— sono nel progetto xxhano 
semplicemente enunoiati. ma e 
ugualmente intere.s«n!e no:a 
re. tuttavia. che tale que*tione 
viene pre.sentata forse per !a 
prima vo!ta dopo !a crisi con 
un nchiamo alle precedenti ri-
soluziom deH'ONU che Israe-
le ha ignorato. 

11 corrispondente di .Al Ahram 
da New York scrive che il pro
getto di risoluzione danese « e 

- molto vicino a quello indiano 
' ma differisce in un punto essen-

riale. cioe sulla linea sulla qua
l i fli isracliani debbono riti-

rarsi >. Come c noto cntrambi 
i progetti sono stati oggetto nei 
giorni scorsi. al Cairo, di scam* 
bi di vedute fra i dirigenti 
della RAU e i rappre^entanti 
dei paesi presentaton 

L"itx>erar!o seguito dal pro
getto danese sembra tuitana of-
frire un ulteriore e?empio di 
come la pres^ione israclo-ame 
ricana irfluisca negativamente 
sulle pro?pett;vc di una solu
zione. Inizialmente i! progetto 
parlava di ntiro degli lsraelia-
ni c su Ixiee mtemaziona.men 
te irarantite >. Gli isracham *<v 
no prontamente mterwnuti per 
far «o*tituire !a dizione con 
un'a.tra che parla di * rontini 
internazionalmente garant:ti e 
nsultanti da un accordo de le 
parti». e che reintroduce tanto 
la rich'e-ita di necoziati diretti. 
quanto le ambizit>ni expansioni
st iche di hraele. 

L'attua'e stato di fiunlita dei 
progetti evlude. da parte egi-
ziana. comment! o editonah. 
ma e tuttavia evidente che la 
nuova fa«o m cui .*ono eolrate 
le discusvom a:!"0\U nw«tra 
il rafforzamento della tenden/a 
a fare concess:oni alle rac.oni 
decli arabi e a ncercare una 
coerenza con le precedenti deli 
berazioni delle Naziom I'mte su! 
problema pale^tinese. Vi e an-
che da segnalare un obiettivo 
riavvicmamento alle posizioni 
assunte dalla RAU nella crisi 
del maggkvgiugno. quando 
Nasser si mostro pronto a coo-
perare con U Tliant per solu-
zioni diplomatiche fondate sul-
rimbrigliamento dell'aggresshi-
ta israeliana, sul ripristino de

gli organi armistiziali e sulla 
riapertura del «dossier del 
conf.itto» su un piano mon-
diale. 

La pro^pettiva e oggi o\"na-
mente legata alia cancellaz:one 
delle tracce dellaggressione 
e alia capacita dellONU di n-
vitahzzare i prrncipi della Car
ta contro la l:nea di sopraffa-
zione degli israe.o-amencani. 

G j egiziam sono nmasti fe-
deh alia loro linea che pone lo 
accento sulle soluzioni politi
che e si sono eonlemporanea 
men'.e sfortati di eliminare tutti 
q.iec!; elemenli che potevano 
offu-car!a. non soltanto sul 
p:ano Dro'M?--n:li-<;*:^o I coUen-
c; anatemi che si i-piravano a 
una vuota retonca e a.la pro-
<peitiva ilhuona de'.la « cancel-
laz.one» di Israele ^^no stati 
critical; e la loro attuale :nci-
denza e tra^curabiie. Gli eii 
ziani sianno facendo la loro 
parte nella ncerca della pace. 
Fa a.tretianto Israele? Nes^uno 
pud onestamente so^tcner.o. I-a 
rag!onevo!ez7a e il realismo de
gli aggred.ti sembra i\er ad-
dinttura generato una esa<pe-
razione deH'o'itranz^mo e. se-
eondo testimonlanze anglo ame-
ricane. un c revival » della psi-
cosi bellica. 

La sostanza di un onentamen-
to Tocompatibile con la pace 
e con il diritto intemaziona-
zionale apnare nella sua nudi-
ta ora che il pretesto della mi 
naccia all'esistenza e stato to-
talmente eliminato dalla scena. 

Ennio Poliffo 

La campagna di 

tesseramento del PCI 

Nelle fabbriche 
e nelle sezioni 
si roggiunge e 

sisuperail 100% 
La campagna di tesseramento 

e reclutamento al PCI in corso 
in tutta Italia ha registrato in 
questi ultimi giorni successi che 
costituiscono incitamento a tutte 
le organizzazioni di partilo. 

A La Spezia, la sezione dei 
cantieri ILMA ha raggiunto il 
101%, la Cellula ferrovieri ha 
raggiunto il 105°o. La sezione di 
fabbrica Delta di Serravalle ha 
completato il tesseramento al 
100 per cento. 

A Terni hanno raggiunto il 
100% dell' obiettivo 'a sezione 
i Rocca Sanzenone i e il circolo 
giovanile di Marmore. II 100% 
e stato raggiunto anche dalla 
cellula aziendale ATAC di Co 
senza e dalla sezione Fomace 
Zaraltini. mentre la sezione di 
Pontesanto Imola ha toccata il 
103% con 9 nuovi rechrtati. Ven-
tidiM rechrtati nella sezione di 
Orwi* (Nuoro) dove Inottre »ro-
setuo la soHoscriziono • per la 
stamps sebbene si a stato flia 
raggiunto I'obiefllvo del 150%. 

F.M. Dybenko (a destra) capo 
marinai 

influente nel partito cadetto. 
che indossava una elegante 
redingote. Gli domandai d i e 
cosa pensava del fainoso col 
po di forza bolscevieo di cui 
si parlava tanto. AIzo le spal-
le e sogghigno: "Una banda di 
imbecilli, delle canaglie — mi 
rispose — non oseranno, e. 
se oseranno, si fara presto a 
liquidarli... Dal nostro punto 
di vista sarebbe d'altra parte 
eccellente perehe si discredl-
terebbero e non avrebbero piii 
alcuna influenza alia Assem-
blea Costituente..." ». 

Anche Kerensky era assat 
«ot t imis ta»: tl 3 novembre 
al « c a d e t t o » Nabokov che gli 
parlava dei preparativi bolsce
vichi rispose: « Quasi quasi la 
desidero io stesso questa ii/J 
surrezione. Ho a disposizione 
piii forze del necessario. Cosl 
i bolscevichi saranno schiac-
ciati, una volta per tutte! ». 

Tutta questa sicurezza non 
aveva alcuna base. Centinaia 
di episodi testimoniavano del
la rapidissima evoluzione del
le masse in favore delle paro
le d'ordine leniniste; le quail 
oramai stavano diventando 
fatti. 

a Venivo tutti 1 giorni alio 
Smolny — racconta I'operaio 
Kozmin — vedevo che prima 
e dopo la seduta del Soviet 
operai e marinai si avvicina-
vano a Trotzky offrendo o do-
mandando armi per gli operai. 
rendendo conto della distri-
buzione di quest e armi e po-
nendo delle domnnde: "ma 
quando si comincia?". L'im-
pazienza era grande.. .». 

« L'istruzione suH'uso del fu-
cile, che prima aveva Iuogo 
nelle abitazioni e nei tuguri 
racconta I'operaio Skorinko 
— si svolgeva ora all'aria aper-
ta, nei giardini, nei viali. . .». 
a Lo stabil imento si trasformo 
in una piazza d'armi — ricor-
da I'operaio Rakitov — Di-
nanzi ai banchi di lavoro i 
fresatori avevano il tascapane 
a tracolla e il fucile vicino 
alia macchina ». 

• • • 
/ / Soviet di Pietrogrado era 

al centro della preparazione 
militare. Come e noto a pre-
siedere il Soviet era stato 
eletto — su tndtcazione del 
comitato centrale bolscevieo — 
Lev Davidovic Trotzky sul cm 
capo pendeva una acctisa per 
alto tradimento e che solo da 
qualchc setttmana era stato 
scarcerato dietro pagamento 
di una forte cauzione. Ed ecco 
un episodio carat tenstico: 
Nella sua qualtta dt presidente 
del Soviet Trotzky ordinb alia 
fabbrica stalale di armi di 
Sestroretsk dt consegnare cm-
quemila fucili; la consegna 
venne effettuata e cinquemila 
altri operai ricevettero cosl 
un'arma. II C.E.C. (Comitato 
esecutivo centrale del Soviet 
al quale partecipavano ancora 
gli esponenti «d i f ens i s t i» e 
collaborazionisti cletti dal 1" 
congresso, in una situazione 
ben dirersa dalla attuale) pro-
testd mvano sostenendo che ci 
rolera un suo nulla nsta per 
consegnare le armi. E tl go
verno? II governo — cui for-
malmente spettavano tutti i 
poteri — tacque del tutto. tm-
potente. 

In effettt il governo punta 
va tutte le sue carte sul « pre-
parlamento». un orgamsmo 
scaturito dalla defunta «con
ferenza democratica » c che t 
bolscevichi avevano abbando-
nato nel corso della prima se 
duta In quanto alia capitale il 
governo puntara.. sui tede 
schi per nmetter ordme. 

Kerensky preparava ormai 
le vallate per trasfenre i mi 
nistert a Mosca e st prospet 
tava la « penosa necessita » di 
tar rtttrare il tronte oltre Pie
trogrado Rodzianko, ex capo 
della Duma, che aveva meno 
pelt sulla lingua, dichiara aper
tamente sul giornale moscon-
ta Utro Rossij: «Che il dia 
volo se la porti via Pietrogra
do. ecco quello che penso.. 
Si teme che a Piter vengano 
distrutte le istituzioni centra 
li (vale a dire i sortet) Ri 
spondo che sarei ben conten 
to che tutte queste istituzioni 
perissero perehe hanno cau-
sato so lo mall alia Russ ia» . 

Un altro aspetto della sub 
dola « g u e r r a » del governo 
Kerensky contro la capitale e 
nel tentatlvo dt aUontanare la 
gvarniaione — che e permeata 
dl spirito rivoluzionario — 
per sostttulrla con truppe ri-

bolscevieo della flolta del Baltico insieme ad un gruppo di 

tenute piii fedclt 
Gia da tempo i rappresen-

tanti della guarmgtone hanno 
dichiarato che non abbando 
neranno la capitale « pr ima 
che sia nsolta la quest tone del 
pote re ». II 2f> ottobre tl bol 
scevtco Dybenko. prestdente 
della Tsentrobalt (il capo cioe 
dei marinai rivaluzmnan di 
Kronstadt) interviene a una 
riunione dt delegati militari 
del Soviet: <c Si parla della ne 
cessita di far marciare la 
guarmgione di Pietrogrado — 
egli dice — per difendere gli 
accessi della capitale e, in 
parte, Reval. Non credeteci. 
Difenderemo Reval da noi. 
Restate qui a difendere gli 
interessi della rivoluzione... 
Quando avremo bisogno del 

N. Podvoiski, uno dei capi del 
«comitato militare rivoluzio
nario a 

Antonov-Owsejenko, f« inlellet-
tuale > che organizio I'assalto 
al Palazzo d'lnverno 

vostro apposKi" ve lo dire-
mo noi e sono certo che ct 
appn»{;erete». K queste non 
sono solo parole Xet priini 
giorni del mese l marinai del 
Balluo si sono dissanguati in 
una battaglia navale che ha 
sbarrato at tedeschi la vta 
verso Pietrogrado. 

• * • 
Come abbtamo detto un nun 

to centro dt potere armato 
controlta ormui — dat primt 
giorni di novembre — la capi
tate: it Comitato militare ri
voluzionario. 

Ma cosa e e come e sorto 
questo « comitato »? 

/ / 4 ottobre il Soviet di 
Pietrogrado aveva dichiarato: 

« I soviet devono subito mo 
bilitare tutte le loro forze per 
non farsi sorprendere e tra-
volgere dalla nuova ondata 
della controrivoluzione. In 
nessun luogo e per nessuna 
ragione essi devono cedere il 
potere che hanno conquista 
to. I comitati rivoluzionari da 
essi creati nelle giornate del 
la congiura di Kornilov devo 
no mantenere in eflicienza tut 
to il loro apparato. La dove 
non hanno conquistato in pie 
no il potere i soviet devono 
rafforzare con ogni mezzo le 
loro posizioni. mantenere le 
loro organizzazioni perfetta 
mente pronte, creare per 
quanto possibile organi spe 
ciali per la lotta contro la 
reazione e tenere d'occhio la 
organizzazione delle forze ne 
miche ». 

/ « comitati rivoluzionari n 
dunque erano stati creati per 
la lotta contro Kornilov Ma 
era forse fimto il pericolo 
della controrivoluzione con la 
sconfitta dt Kornilov? Non 
stava tentando il piccolo Na 
poleone-Kerensky dt tnstau 
rare un « Komi lov i smo senza 
K o r n i l o v » ? Contro di questo 
tentatiro i « comitati nvoluzio 
n a r i » avevano avuto nuovo 
tmpulso dai soviet, in partico-
lare appena questi avevano 
assunto una direzione bol 
scevica. 

tl 29 ottobre il comitato 
centrale bolscevieo decide la 
costituzione dt un propno 
c e n t r o fformato da Sverdlov, 
Stalm. Bubnov. Urttzky c Dzcr 
zinsky) che entra a far parte 
del n Comitato militare rivolu 
zionar io » del Soviet Una de 
legazione del comitato s» reca 
il giorno dopo dal generate 
Ccremissov — capo del Iron 
te settentrionnle — per discu 
tcrc la qucstione della guarni 
gione dt Pietrogrado. II 31 oi-

EINAUDI 
NOVITA 

tobrc viene convoeatg per la 
prima volta la conlercnza del 
la guarnigione- un fonogram-
ma del comitato alle unita 
militari mvita ad applicnre le 
decision! dello stato maggtore 
solo se eonlrofirmate dalla se
zione militare del Soviet: la 
ennteienza fa anche un bi-
lancio delle forze: tutti i rep-
gimenti sono per I'insurrezio-
ne meno la scuola dei sotto 
tenenti di Peterhof e il !>• reg 
gimento cantilena; neutrali 
sono gli squadroni delta guar 
dm. La guarnigione della for 
tezza di Ptetro e Paolo passa 
alia rivoluzione dopo un m 
fiammato discorso di Trotzky. 
con cio il comitato militare 
entra in possev.vo dell'arsenale 
con lint mild fucili 

E siamo cosl al 4 novembre 
e alia « giornata del soviet ». 
a notte scopput uno scontro 
con le autonta militari gover 
native. 11 comandunte della 
guarnigione. Polkovnikov. pro 
pone a Kerensky di orgamzza 
re una spedizione armata per 

j arrestare il Comitato mill 
tare rivoluzionario reagendo 

I cosi alia sua « p r e t e s a » dt 
controllare attraverso commis 
sari le dispoiiztom presc dal 
lo stato maggtore. 

Kerensky accetta. Ma Ira il 
dire c il fare... 

* * • 
// governo proibisee i gior-

nah bolscevichi e manda del 
le autoblir.do davanti alle tt 
pograhe. Dt contio tl comitato 
ordma at reggimenti dt I.itua 
ma e al li battagltone zappa 
tort di tnterveiiirc E' linizio 
dello scontro Racconta John 
Heed, tl prtnciiKtle cromstu 
di quelle ore. 

« ...ritornai in fietta a Smol
ny. Nella stanza ID. all'iiltimo 
piano, il Comitato militare ri 
voluzionario sedeva in perma 
nenza sotto la presidenza di 
un giovanotto di diciotto anni, 
dai capelli albini, certo Lazi-
mir. Egli si fermo timida-
mente per stringermi la mano. 
passandomi accanto. 

La fortezza di Pietro e Pao 
lo e passata dalla nostra par
te — mi disse con un sorriso 
di soddisfazione —. Un minuto 
fa abbiamo ricevuto una de 
legazione di un reggunento 
chiamato a Pietrogrado dal 
governo. Gli uoinini. avendo 
avuto qualche sospetto. ave 
vano fermato il treno a Gat-
cina. "Che cosa e'e?" ci han 
no domandato. "Che cosa ave 
te da dirci? II nostro reggi 
mento si e pronunciato per la 
parola d'ordine: Tutto il pote 
re ai Soviet'". II Comitato mi 
litare rivoluzionario ha n s p o 
sto: "Fratelli. noi vi salutiamo 
in nome della rivoluzione. Re 
state dove siete ed attendete 
le nostre istruzioni" 

Tutte le hnee teletoniche. 
mi disse ancora. erano taglia 
te, ma le comunicazioni con 
le caserme e le ofhcine erano 
assicurate con i telefom da 
campagna. Alia porta si affol 
lavano continuamente corneri 
e commi&san. Una dozzma di 
volontan attendevano. pronti 
a portare i messaggi nei quar 
tieri piii lontani della citta 
Uno di essi. che aveva l'aspet 
to di un "bohemien" e por 
tava l'uniforme di ufficiale, mi 
disse in francese: "E' tutto 
pronto, non e'e che da pre 
mere il bottone". 

Vidi passare Podvoiski, bor 
ghese sottile e barbuto che 
fu lo stratega della insurrezio 
ne; Antonov con la barba di 
piu giorni, il colletto sporco, 
u b n a c o d'insonnia; il soldato 
Krilenko. tozzo, con un viso 
largo e sempre sorndente , I 
gesti violenti e la parola fa 
cilissima; ed ancora il ma 
rinaio Krilenko. gigante bar 
buto. dal viso sereno Erano 
gli uomini dell'ora e delle ore 
pross:me n. 
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Drammafica lellera di democralici greci imprigionafi 

I detenuti torturati e costretti 
in minuscole celle di isolamento 

N'elle careen di Atene. i de 
tenuti polit:CT sono torturati per 
che rinneghmo i loro ideah de 
mocratici i>o dcrvmciano loro 
stessi m un mes-..i.csiio dram 
matico. porvenuto .il.a redazio 
ne del Rin-na!e lo.ndmese The 
Guardian e pnbbiicato nel s io 
n;imero del 21 o'tohre 

• Giorno e no*.:o - scn\ono 
l detenuti ntlia ioro leiiera — 
i'abom:ie\o!e n«cch:na decli 
arresti. .lei'e pre*4 oil mo'ali. 
delle tor.iire e me'.'va m opera 
per evorcore '" conff^sioni " e 
dichiarazioni di "" lea.;^ "'. dal 
I'l.-peUore i i puhhlica <;:cureva 
B. luinibro;i r,t-lh *« i e di pub 
blica *.CUTC-77.I .id A!fne. in 
via Biviho'ilina4; o 

I deten.iti tra ! quali Mikis 
Theorioraki*. -ono co-trotti T. 
20 co'.'.e di i~ft!am(n:n ri" 1 90 
per 1.20 met rt o^cure e un 
cortfe fit !•> mf!ri Ti^dn (ill 
isolati non nco\ono no corri 
*ponden/a. ne \:^tf e non -\ 
permette ioro nemmrno -1i usci 
re nel cort:'e. 

I detenuti vencono lepati ad 
una banchina. nel.a terrazza 
del palazzo e ba«tonati alia 
pianta dei piedi per piu di una 
ora. poi percossi alia testa e 
sul corpo. 

La lettera denuncia alcuni ca
si concreti di detenuti politicj 
che sono stati torturati da Lam-
brou e dai suoi sfjherri. Gopo-
lis. N. fu picchiato due volte 

sulla terra«a di via Bonbon 
linas e tenjto all i«olamento per 
30 giorni; Gararelos. G. fu sot-
topos'o alia tortura della ban 
china il M aco>to: Rajnadaio? 
Pe'iTos fu p'cchia'o duo volte e 

J :ncarceraio in una fi-ila di i«o 
I .amento per 20 ciorni. 
I Anche !e donne sono torturate 

a via Ro'jbo-jlm.1%. Era'icr.:a 
Kalsounriou. *ecretar;a del s:n 
daca:ode;;e opera'ric: :e.efin.=:e 
n m a s e in cella -10 giorni e fu 
poi manri.ita a Varo- perehe si 
nfiuia\a di firmare la t riichia 
ra7ione » t'n'i.tra donnj. E'ena 
AnaQrcttinifiviou ch-z non \ o 
leva fa-e delli- « confessioni » 
*u!!"ED.\. nrr.a-e ;n cella per 
52 C:omi e poi f» manda'a 
iicualmonte a Yaros 

Pohieraki Cho fu ren.ita 22 
giorni in i=olam^nto e p;u \ o . 
te p.cch:a:a. una \olta hjnr.o 
fatto ^entire k cnrl.i della don 
na mentre \eniv,i torturata e 
i volean m-u.ti •U-2'.i auu/zini 
a >uo man:o anche eel; arre 
stato e tnrturato Si chiama 
ETwiavelonts B. Fu sotiopoMO 
alle torture sin dal primo mo 
mento del suo arrive a via Boo 
boulinas. il 22 luglio. II primo 
giorno fu portato a'la tcrrazza 
tre volte e alia fine della gior
nata lo buttarono. privo di sen 
si in una cella di isolamento. 
Soltanto verso mezzanotte ripre-
se cosaenza. 

n giorno dopo k) picchiarono 

due volte, il terzo giorno due 
\olte e il quarto, dopo a\erlo 
torturato. pli portarono via Io 
unico len/uolo sul quale dor-
m:va. aiimenti por'ati dai fa 
milian e !e M#are:te. Rimave 
in cella «enza useire tre Rior 
n:: poi ripre-ero a torturarlo 
o^ni due Ciornj per un"in:era 
oettimana 

L'n altro ca=o e qjei.'o de; 
2:ovane \1a'.hr,tfiara**><. di 2.J 
anni. suo padre fu mandato a 
Yaros. mentre ecli fu trattenuto 
da l^mhro-.i [vrche : confe^^a'; 
ve » I! 20 ago.-;,) rfo;x> 24 p.or 
n. di ivOlamonTo fu portato sul 
la *erra77a e picchi.ro ,n n>orio 
sclvagfiio Q.ianno l.> n;-oriaro 
no :n cella ohblifcaiorio tutti i 
de'enuti. che a quell ora si tro 
vavano nd cortile a cirarsi con 
il viso a! mtiro. per non vedere 
come era s'ato nrlotto il Cm 
vane. 

\M huttarono eon-.e un sac£-o 
I'Hilo. p m i di >^nv| nella eel 
la. rur*o deila -ua tc.vta «ul 
pavimento fu sentiio m tutte 
le altre celle di isolamento II 
giovane nprese i sensi soltanto 
d giorno dopo. 

Questi sono soltanto alcuni 
dei fatti. terribih e ternficanti. 
riportati nella lettera puhblica 
ta dal Guardian. La lettera e 
firmata, ma per o w i motivi il 
nome dell'autore d Laciuto. 

Antonio Solaro 
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