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^OLLETtFnoI) I INFORM A ZIONl
II nostro posto

La presente situazione politica italiana 
pud essere inquadrata in due fatti in ap- 
parenza incontestabili: il pieno vigore del 
regime da un lato, la dispersione delleforze 
d’opposizione dall’altro. Ma questa non e 
che la superficiale apparenza delle cose. 
La realtd e un po diversa.

Nel campo fascista infatti, lungi dal 
trovare la granitica compattezza che la 
stampa di siato solennemente esalta, si 
scorgono crepe, dissensi, lotte senza fine. 
E’ questione di affari, ^ questione di ge- 
losie personali, di clientele, di diverse tea- 
denze sociali dai piu altigradini dellage
rarchia rassistica alia massa dei gregari, 
v’t tutto un fermento, uno stato intimo di 
disagio che non pud essere occultato e 
sanato.

Nel campo avversario v’e si la piu grande 
perplessitd: v’e si la fuga delle animule 
che recitano il “ mea culpa „ e chiedon 
merce al vincitore; ma v’e pure chi non 
cede, sebbene la pressione sia talvolta gra- 
vissima. Questi, pochi o molti che siano, 
si riconoscouo, si contano, si preparano 
alia lotto adattandone i metodi alle mutate 
condizioni. Essi sopratutto non dimenti- 
cano: non dimenticano le violenze passate,
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preseniava il segiiente ATTO DI I^ EC ESSO 
in nonie dei figli di Giacomo Matteotti dal 
processo fissato presso la Corfe di Assise di 
Chieti :

“ Le modalita concrete dell’azione criminosa 
culminata nella uccisione di Giacomo Matteotti, 
le dichiarazioni subito emesse da chi usci dal 
Governo in seguito al delitto. le immediate par- 
zlali ammissioni di qualcuno degli arrestati, la 
deposizione testimoniale gravissima dell’ex Di- 
rettore Generale della Pubblica Sicujezza e da 
ultimo i “ memoriali „ divulgati dalla pubblica 
stampa (mai smentiti dagli autori, ma da loro 
anzi gravissimamente precisati) avrebbe dovuto 
imporre che I’accertamento delle responsabiliti 
fosse perseguito per due vie nettamente distinte. 
Alla Magistratura ordinaria spettava di accer- 
tare le responsabilita facenti carico a persone 
che, per quality cd ulficio, non fossero sottrat- 
te alia ordinaria competenza. Invece avrebbero 
dovuto essere accertate nei modi straordinari 
previsti dallo Statute, le responsabilita con- 
nesse con azioni di governo.

'Vielenza { frtide per salvare Mussolini
“ Questa seconda indagine sottratta, per sua 

natura, alia iniziativa privata, e mancata del tut
to: e la Parte Civile non si pu6 quindi occu- 
pare ne dei risultati che avrebbe potuto dare, 
ne delle ragioni che I’hanno fatta mancart. Ma 
nessuno potra negare, e la P. C. si sente in 
diritlo di affermare, che quelle stesse ragioni 
di ambiemte e di clima storico che impedirono 
radicalmente I’indagine straordinaria, hanno a- 
vuto ripercusioni innegabili e gravi anche sul- 
1 indagine ordinaria.

Ci6 non si verified subito, ed anzi in tut- 
ta la prima fase dell’istruttoria ordinaria I’inda- 
gine - pur non essendo ancora stata comple- 
tata - risultd condotta senza riguardi e con o- 
gni maggiore decisione. Ma in seguito, e dopo 

che gravissime risultanze gi^ si erano raggiunte, 
e forse appunto in causa di tali risultanze - so- 
stanzialmene confermate dalla sopravvenuta i- 

anche se le presenti, per aver mutato stile 
ed assunto un inquadramento legale, fanno 
menochiasso: non dimenticano la questione 
morale; non dimenticano che il fascismo 
i per sua intima necessitd di viia ontili- 
berale, antidemocratico, e non si fanno il- 
lusioni sul significato di nuove possibili 
“ ondate di normalizzazione „.

Chi standosi in panciolle ha atteso volta 
a volta Vittoria e salute dalla monorchia, 
o dall’Aventino, 0 dalle masse, ed craesa- 
urisce il suo antifascismo nelle recrimina- 
zioni contro chi non si e mosso, ehi pensa 
che non ci sia piii nulla da fare e si [spa- 
venta allo prospettiva di una lunga e in- 
transigente vigilia non stia con noi.

Chi crede di giustificare cor l’altrui 
inerzia la inattivita propria, tenia mala- 
mente di giustificare una disonorevole e in- 
qualificabile diserzione. Solo gli sciocchi, i 
vili e gli infingardi non sanno vedere che 
vi e sempre un posto da tenere, lavoro da 
compiere, una trincea da difendere. Se non 
e I’ora delle grandi battaglie pubbliche, si 
sostituisca la discussione privato, la pro
paganda personale; si restringano. i con- 
tatti con gli amici sicuri, si organizzino 
le forze capaci domani di contone: si se- 
mini coraggio e speranza.

V’e lavoro per tutti.

struttoria dell’Alta Corte - I’indagine giudiziaria 
fu paralizzata irreparabilmente.

“ Rimossi i magistrati che I’avevano con
dotta in un primo tempo: trascurate le risul
tanze dell’istruttoria dell’Alta Corte; omessi 
i provvedimenti amministrativi e disciplinari che 
le stesse decision! dell’Alta Corte imponevano; 
onorato con altissimo incarico chi era state pro- 
sciolto in Alta Corte per non provata reita; 
soffocata ogni liberty di controllo della stampa 
e della pubblica opinione; accentuata fino al pa- 
rossismo la intimidazione ad opera di tutte le 
gerarchie ufficiali e non ufficiali del regime; si 
fini col porre i magistrati ordinari, di Ironte ad 
una amnistia sapientemente preordinala e sot- 
trarre alle sanzioni punitive le responsabilita 
moralmente piii gravi, ed ha vietare ogni inda
gine sui precedent! del fatto materiale dell’uc- 
cisione.

Onori ai complici e minacce ai giudici
“ Cio nonostante le risultanze dell’istruttoria 

erano ormi tali che tutta questa decisa volont^ 
di soffocazione avrebbe potuto e dovuto non 
raggiungere il proprio intento, se le risultanze 
dell’istruttoria fossero state valutate al loro 
giusto valore e avessero indottolaSezioned’Ac- 
cusa a completare la istruttoria, e comunque a 
non liberare i mandanti dalle responsabibitA che 
l’amnistia non aveva copero, e delle quali a- 
vrebbero dovuto render conto - per rispetto a 
mai smentiti insegnamenti della giustizia puni- 
tiva cfel nostro paese - in base a gli stessi ad- 
debiti che la sentenza di rinvio tiene fermi contro 
di loro, pure amnisliandoli.

“ La Parte Civiie non manco di far valere, 
davanti alia Sezione di Accusa, queste consi- 
derazioni, dimostrando ed esplicitamente affer- 
mando, che il non accoglierle equivaleva a A- 
durre il giudizio definitivo ad una beffa intol- 
lerabile. Ma proprio nel momento conclusivo 
della procedura istruttoria, dall’alto fu additata 
la soluzione meno corrispondente a verita e a 
giustizia ; e si ebbe il rinvio a giudizio dei soli 
esecutori materiali dell’uccisione ; con una for
mula che preclude ogni possibilita di indagine 

sui precedent! e sulle responsabilita moralmente 
piu gravi. E poiche la sentenza di rinvio, pure 
amnistia-ndo i mandanti, ne affermava oggetti- 
vamente la responsabiliU: uno dei mandanti - 
il piii fedele - fu subitamente ripristinato negli 
uffici e negli onori, per volere di chi pu6 per- 
mettersi impuneniente simile sfida al giudicato, 
che anche una intimidazione per i giudici 
futuri.
Magistrati servi

“ Ma Roma - ove per legge doveva celebrarsi 
il djbattimento - e tale citta che avrebbe ri- 
chiamato tutte le attenzioni sulle mutilazioni (iel 
rito giudiziario. II dibattimento in Roma avrebbe 
suscitato, di per sfe solo, tutte le proteste, di 
tutto il mando civile contro tali mutilazioni: an
che se la voce e la capacity dei colpit! dalla ingiu- 
stizia fossero state impari al conipito. Cio non 
poteva esser permesso. E immediatanicnte le 
informazioni ufficiali ( come si kgge nella 
stessa reqnisitoria per rimessionc deila causa in 
altra sede ) preannunziarono incidenti fors'anco 
gravi, se il dibattimento fosse stato cclebrato 
a Roma. E non vi era bisogno di dire da qual 
parte gli incidenti sarebbero stati provocati. 
Nella generalc impotenza di tutti gli altri, tali 
incidenti non avrebbero potuto essein susci- 
tat! se non da coloro contro cui la prevenzione 
e vietata, tanto quanto la repressione e impos- 
sibile. L’inforniazionc suonava quindi come 
un’imposizione. Subirla e assuniersi la respon- 
sadilit^ del disordine, certo, grave, impunito. 
Ed il dibattimento e stato quindi relegato lon- 
tano; fuor di ogni vasto controllo di stampa e 
di pubblico, alia mcrce delle forze che hanno 
fatto risolvere sempre nello stesso modo, in 
quest! ultimi tempi, nel nostro paese, tutti pro
cess! indarno celebrat! contro chi poteva risi on- 
dere di accuse anche tremende e precise invo- 
cando la propria fedelti al regime.

“ In questa situazione di cose ragio’ amento 
e sentimento imponevano concordeiiiente alia 
P. C. una sola decisione.

“ Dice il ragionamento cite partecipaie ' ua 
conclusionc del rito giudiziario cosi mulilaio e 
softocato, nella piii assoluta impossibilita di ogni 
indagine sulle cause vere del delitto e sulla re
sponsabilita prime; ristretto il contraddittorio 
ai dettagli orribili ma nudamentc materiali del- 
I’esecuzione: al come, senza il perche ; cio 
significherebbe ratificare la mutilazione e la sof
focazione del dibattimento, e renders! complici 
dei risultati che tale soffocazione facilitcra. Chi 
accetta, e anche subiscc, un contraddittorio di 
tai fatta perde il dlritto di denunciarnc I’insa- 
nabile nullita giuridica e morale.
La fiera proksta di Velia Matteotti

“ E il sentimento ha gia dettato alia Vedova 
dell’ucciso questa lettera, gia spedita al Presi- 
dente della Corte d’Assisi di Chieti:

Eccelleriza,
L’assassinio di Giacomo Matteotti, tragedia 

mia e dei niiei figli, tragedia dell’ltalia libera e 
civile mi lascid credere che giustizia sarebbe 
stata non invano invocata. Cio era I’unicocon- 
forto che mi rimaneva ncH’angoscia supreina, 
e per ci6 mi costituii Parte Civile.

Ma per le varie vicende giudiziarie e per la re- 
cente amnistia il processo - il veru prveesso - 
a mano mano svaniva. Cio che oggi ne rimane 
non e piii che Tombra vana.

Non avevo rancor! da espriinere, ne ven- 
dette da invocare; volevo solo giustizia. Gli 
uomini me l’anno negata, I’avro dalla storia c 
da Dio.

Chiedo percio mi sia concesso di straniarmi 
dall’andamento di un processo che ha cessato 
di riguardarmi.

1 miei avvocati, solidaii con me anche in 
questa ora, provvederanno a dar forma legale 
alia mia decisione. lo prego Lei, Ecccllenza, di 
dispesarmi dalla pena atroce di comparire : mi 
parrebbe accedendo all’invito di olfendere la 
memoria stessa di Giacomo Matteotti per il 
quale la vita era cosa terribilmente seria. Quella 
memoria nella quale e per la quale, e solo per 
educare i figli all’esempio e alia fierezza pa- 
terna, vivo ancora appartata e straziata.

Con ossequii
f.to VELIA matteotti.



“ Ma per le stesse ragioni che inducono la P. 
C. a rifiutare la propria partecipazione ulteriore 
ad una procedura capace ormai soltanto di con- 
sacrare una tipica denegazione di giustizia, la 
p C. intende far salve tutte le azio .i legal! che 
essa si riserva di spiegare in future, in qual
siasi sede, nell’ora e nei modi che appariranno 
piii adatti ad accertare tutta la verity, a denun- 
ciare tutte le responsabilit^, a colpire tutti i re- 
soonsabili. Essa non fa remissione, essa non si 
associa ad indulgenze ed oblii, essa vuole^izi 
mantenere aperto 11 giudizio, vietato oggi INE- 
VITABILE DOMANI.

Messunrt iniincia
“ E tutto cib doveva esser detto, non a giu- 

stificazione della P. C. e di chi l’assiste ; loro 
bastando la coscienza del dovere cornpiuto 
per impedire che ( nella impossibifita di far ac- 
co21iere una sufficiente motivazione dell atto 
Sfvisto dall’art. 62 C. P. P- ) un reeesso non 
motivato fosse interpretato come invocazione 
di indulgenza per i giudicabili, la quale ripugua 
al sentimento della P. C. tanto quanto sarebbe 
stato contrario alia sua lealt^ ed ^**a fierezza 
oeni accenno, nell’atto in cui essa abbandona 
il^contraddittorio attuale alle risultanze accer
tate nei riguardi dei rinviati a giudizio.

P. Q. M.
Visti gli art. 62 e 56 C. P. P* •
La Parte Civile deducente dichiara di revo- 

care nei confront! d! Amerigo Dumini, Giuseppe 
Viola Albino Volpi, Amleto Poveromo, Augusto 
Malacria la fatta costituzione, pur riservandosi 
espressamente ogni e qualunque azione civile 
le spetti, e possa spettarle, in confronto degli 
imputati e di chiunque altro, a qualsiasi titolo, 
in dipendenza dei fatti che hanno formato og- 
getto della istruttoria penale 
precedent! e delle conseguenze dei fatti stessi,,.

Roma, 18 Gennaio 1926.
F.to G. E. MODIGLIANI.

Li* questione morale non e liquidata
L’ultimo gesto dei deputati del gruppo par

lamentare popolare ha concesso a Mussolini di 
assumere uno d! quegli atteggiamenti teatrali 
che sono la speciality della sua politica.

Da qualche tempo i popolari erano sui car
bon! ardent!... Essi cercavano febbrilmente I’oc- 
casione per scendere dall’Aventino e reintegrare 
l’aula sorda e grigia di Montecitorio. E I’occa- 
sione parve loro si presentasse con la ripresa 
parlamentare dei giorni scorsi e nella seduta 
dedicata alia commemorazione della regina Mar
gherita.

Era una maniera pietosa ed impolitica di li- 
quidare la secessione del giugno 1924. Non si 
abbandona il Parlamento sollevando contro il go
verno una questione morale, per rientrarvi fur- 
tivamente approfittando di una commemorazione 
dinastica.

Terminata la cerimonia commem. mentre il 
Presidente della Camera rinviava la seduta di 
tre giorni in segno di lutto, si vide l’on. Mus
solini domandare la parola in preda ad una 
grande agitazione e proporre per I’indomani la 
ripresa della seduta per liquidare la “ questione 
morale „.

E I’indomani (seduta del 18 gennaio) il dit- 
tatore pose le note condizioni per il reingresso 
degli oppositori aventiniani a Montecitorio.

Il discorso del “ Primo Ministro „ fascista 
non ha avuto risposta a Montecitorio, dove po- 
polari e demo-sociali non sono piii tornati, non 
avr^ risposta nella stampa perche in Italia non 
e’e piii liberty di stampa. Il fascismo potri quin- 
d! proclamare orgogliosamente che esso ha I’u- 
nanimita. L’unanimit^ dei cimiteri 1

Perb I’opinione pubblica europea avrebbe 
torto di credere che non esistono in Italia uo- 
mini e partiti i quali respingono le condizioni 
di Mussolini.

Quest! uomin! e quest! partiti riconoscono 
il fatto compiuto della rivoluzione fascista, sol
tanto per concludere che con questa risoluzione

rItalia 6 stata ridotta al rango di uno stato bor- 
bonico-poliziescO e di una colonia.

Essi riconoscono la sconfitta dell’Aventino 
nella lotta contro le forze armate del fascismo, 
ma non rlnunciano percio a porre la questione 
morale contro 11 governo.

Essi sono fiiteramente solidali con quanti, ol
tre le frontiere, continuano I’agltazione antifa- 
scista.

La storia non finisce il 18 gennaio 1926. Una 
sconfitta e una sconfitta e si sconta, come noi 
stiamo scontandola. Ma non 6 vinto che chi ri- 
nuncia alia lotta. Ora noi no i abbiamo rinun- 
ciato a lottave, noi non rinunceremo mai a 
lottare.

Infine: che cos’era la questione morale?
Era I’accusa di compliciU al governo nei de- 1 

litti fascist! dal massacro di Torino fi io all’as- j 
sassinio di Matteotti ( ed oggi potremmo ag- : 
gipgere fino alia strage dl Firenze ). Era I’ac- 
cusa precisa e circonstanziata, che nell’assas- ; 
si.iio di Matteotti erano implicate le piii alte j 
gerarchie fasciste.

L’accusa e stata, nel corso dell’istruttoria.
luminosamente provata. L’on. MussoHni ha tro- j iiberta e di legality preventivamente accertate e
vato dei magistrati compiacenti per pronunciare
delle assoluzioni scandalose. Egli 
ridurre il delitto del giugno 1924 
di Dumini „.

E’ umano che se inorgoglisca.

e riuscito a 
alia “ beffa

E’ naturale
che il fascismo esiga da dei politicanti, preoc- 
cupat! di strofinarsi ai dominatori, la dichiara- 
zione che la questione morale b liquidata.

Noi non sappiamo se otterrb questo risul- 
tato. Si trattera ad ogni rnodo di u i commercio 
di carte false.

Quanto a noi, noi sappiamo che un giorno 
verra — presto o tardi, poco impoita — in cui 
la questione morale, che e una grande que
stione politica, Sara nuovamente posta davanti 
al paese.

Gli incartamenti dell’istruttoria Matteotti non 
resteranno molto tempo sotto la polvere del- 
I’oblio; essi saranno riaperti per un dibattito 

1 pubblico.
L’on Mussolini ha dimenticato che i diritti 

della giustizia sono impescrittibili.
PIETRO NENNI.

Dal “Quotidien „ 22 gennaio 1926.

La fisposta di Amendola 
alle intimazioni di Mussolini

Al Presidente
della Camera dei Deputati

ROMA
Nella seduta parlamentare di domenica

corrente, il Presidente del Consiglio ha formu
late alcune condizioni alle quali dovrebbero pie- 
garsi i Deputati secessionist! per non veders! 
contrasuto il libero accesso all’aula di Monte- 
citorio.

A nome anche dei colleghi unionist! elevo 
formala protesta contro le surriferite dichiara
zioni del Capo dal Governo in confronto delle 
quali il Presidente della Camera trascurd di ri- 
stabilire immediatamente - cos! come sarebbe 
stato suo stretto dovere - i! pieno cd incon- 
dizionato diritto al libero esercizio del mandate 
parlamentare per parte dl chiunque ne sia stato 
investito dalla volontd del corpo elettorale, le- 
galmante accertata.

Le intimazioni pronunciate nella seduta del 
17 corrente non cl impedirebbero certo di an- 
dare ad occupare, a costo di qualsiasi sacri- 
ficio, i seggi parlamentari che ci appartengono, 
il giorno in cui la nostra coscienza - contra- 
riamente a quanto finora ci ha imposto e con-

tinua ad imporsi - ci comandasse di rientrare 
nell’aula. Ma poichfe noi giudichiamo oggi, co
me abbiamo giudicato sempre a partire dal giu
gno 1924 che 11 nostrb dovere consiste nel man- 
tenere fermo l’atteggiamento secessionista, co- 
si teniamo a stabllire ben chiaramente, in con- 
fronto delle surricordate intimazioni, che la no
stra assenza dall’aula conserva tuttora, come 
ebbe sempre, carattere di volontaria astensione 
dai lavori parlamentari, e resta motivata dalle 
pubbliche dichiarazioni. che piii di una volta 
avemmo occasione di sottoscrivere.

Essa signiiica, sopratutto, protesta e riserva 
integrale dei dirltti fondamentali del popolo Ita
liano di fronte al funzionamento anormale ed 
incostituzionale che 6 riservato al Parlamento, 
nella completa soppressione delle liberfi sta- 
tutarie; come di fronte alle inevitablli conse- 
seguenze di tale funzionamento, che si riassu- 
mono nel radicale sconv.olgimento della Costi- 
tuzione; cui toglie, oltre a tutto, qualsiasi va- 

; lidiU morale e legale il fatto che esso sia stato 
compiuto senza che il popolo italiano abbia po- 
tuto pronunziarsi al riguardo, in condizioni di 

riconosciute dalle varie correnti in cui si divide 
il Paese.

La prego. On. Presidente, di voler comuni
care la presente nella seduta parlamentare di 
domani, e mi dichiaro

Roma, 20 gennaio 1926
Con osservanza 

GIOVANNI AMENDOLA.
L’on. Casertano ha passato agli atti la let- 

tera dell’on. Amendola, cosi come quella del 
l’on. Merlin.

Ai giornali i stata proibita la pubblicazione

17

Beneficiate fasciste all’estero
All’estero si segue con attenzione assai de- 

sta quanto accade in Italia. In generale perd il 
giudizio che gli stranieri formulano sulle vi- 
cende di casa nostra non e favorevole. Per con- 
vincersene basta osservare con quanta cura la 
Stefani trucca tutto cio che viene starapato sul 
fascismo nei periodic! stranieri, prima di dif- 
fonderne la cpnoscenza in Italia.

Se ad una critica, spesso spietata, e pre- 
niesso un generico cornplimento, che la cor- 
tesia internazionale suggerisce, state certi che 
la Stefani non va piii in Id dl quello. E i buo- 
n! patriot! nostri vanno in sullucchero. Chi si 
contenta gode.' Ma I’umore degli stranieri puo 
essere facilmente misurato. Due episodi sigm- 
ficativi. , ,

11 10 gennaio al British Institute for Inter
national Affairs (Istituto Britannico dl Pohtica 
Internazionale) un inglese tenne una conferenza 
apologetica sul fascismo. Si trattaya di un po- 

( vero diavolo buono, onesto e discretaraente 
I stupido, spedito appositamente da Roma e nu- 
i trito di tutti i piii tristi luoghi comuni della 

propaganda fascista. L’oratore sostenne che ii 
governo di uno solo e sempre migliore di un 
governo parlamentare. Ebbe accoglienze disa- 
strose. Peggio quando confessd che il suo di- 
scorso era stato letto e approvato da Mussolini.

La discussione seguita alia sua esposizione 
si ridusse ad un fuoco di fila di argomentazion 
antifasciste. Lo stesso presidente. Sir Rednei 
Rod, concluse dicendo che “ data la delicata 
situazione internazionale, non e prudente occu- 
parsi troppo del fascismo „. Il che non e certo 
un cornplimento visto che nessun pericolo 
deriverebbe se ne parlasse bene.

Gaetano Salvemini, il fuoruscito che tenne 
alto e rispettato il nome d’Italia, della . 
talia, ha parlato invece al National Liberm vi • 
E fu un grande successo per concorso di pu ' 
blico e per il consenso cordiale degli ®8coi^ 
tori. Un italiano che credette di esaltye n ' 
scismo enumerando una serie d! delitt! <^ 
messi dai comunisti — mentre il Salveminl n 
una parola aveva speso per enumerate 9“^ 
fascist! preferendo al contrapporre numero 
morti, 10 spiegare cosa veramente sia il wsc - 
smo — dovette accorgersi quale fosse 1 uino 
del pubblico e I’effetto delle sue. dichiarazio • 
Ma di questo la “Stefani„ pensd bene di face



LA REALTA' ^ LA GRAN CASSA

Ombre sulla Finanza Imperiale
iD Dlllamo 8 iD8no dl ssose Doove.

Le nostre precedent! informazioni sulla si
tuazione del paese e sulla politica finanziaria 
del fascismo sono state confermate dalla pub- 
blicazione d! dat! che accompagnano il Conto 
del Tesoro pel mese di dicembre.

Dal 1 luglio al 31 dicembre il debito pub- 
blico interno d aumentato di 689 milioni, di cui 
29 in dicembre. Nello stesso mese d stato ri- 
preso il movimento ascensionale della circoia- 
zione per 144 milioni ; ed d confermato che i 
provvedimenti presl dal governo nei pnmi sei 
mesi dell’esercizio ci dosteranno la bellezra di 
1581 milion!.
Vacco'do pel debito lDi)le».

Un tatto nuovo, alimenta le cronache finan
ziarie • la conclusione dell’accordo per la siste- 
mazione del debito d! guerra con I’Inghilterra.

Non in questa sede conviene esaminare la 
portata e la convenienza dell’accordo. Possiamo 
tlire che innegabilmente Volp! d stato abile ne- 
goziatore. Ma d pur necessario osservare che 
data I’originaria intransigenza inglese — resa 
■necessaria dalla situazione di bilancio del Regno 
Unito conseguente agli impegni assunt! verso 
I’America —; data la promessa della liqulda- 
zione sulla base della capacitd di pagamento ; 
dato che il saldo dei debit! d subordinate alia 
copertura delle riparazioni tedesche; si deve 
ritenere che la liquidazione rfsponda stretta- 
mente alle nostre real! possibility economiche. 
E queste non sono tai! allora da giustificare 
tutta la magniloquente retorica fascista sulla 
rinascita italiana. Vi d una implicita confessione 
che neppure il governo nazionale nonostante s! 
vanti di aver debellate tutte le forze disgrega- 
trici del passato, pud compiere miracoli e d! 
c!d prendiamo nota.

II iiiniU bdlB bine.
Se per cid che riguarda le tendenze della 

finanza fascista nulla abbiamo da aggiungere a 
quanto precedentemente dicemmo, molto vi sa- 
rebbe da dire intorno a certe vicende dell’eco- 
nomia italiana che ne svelano I’intimo disagio.

E’ noto come il mercato dei valori indu
striali presenta sintomi di debolezza che preoc- 
cupano non solo i direttamente interessati, ma 
anche i circoli politic!. Certo la stampa ha ten- 
tato d! attribuirne la colpa a speculator!, pre- 
sunt! esponent! di una macchina massonica in- 
ternazionale montata contro il regime. E’ facile 
capire come tutto cid sia pura fantasia. I te- 
cnici poi hanno spiegato la tendenza al ribasso 
con la modestia dei dividend!, tanto piii evi- 
dente in quanto il saggio di sconto d invece 
assai elevato. In realty il fenomeno appare piii 
complesso e di portata che trascende i limiti 
x!i una crisi niomentanea. Per persuadersene e 
necessario tener conto

11 denaro e offerto 
nuovo risparniio stenta 
Nel 1925 il credito dei 
postali di risparmio si

di fatti diversi.
a caro prezzo; ma il 
ad affluire il mercato. 
depositanti alle Casse 

e mantenuto all’incirca 
immobile; da 10.234 milioni a 10.316. Lo stesso 
dicasi per ie Casse di risparmio ordinarie: da 
12.220 milioni a 12.397, 1 deposit! presso gli 
istituti di credito sono nettamente diminuiti: 
circa 90 milioni presso le banche ordinarie; 
9 milioni presso le popolari ; di 55 presso 
regional!; di 10 presso i Monti di pieta.

Per contro il capitale delle society per 

di 
di 
le

a-
zioni passo nel 5 925 da 28 miliardi a 36. Non e 
forse lontano dal vero pensare che I’attuale 
debolezza del corso sia una reazione a quel- 
I’incremento richiesto per far fronte ad una si- 
tuazione che deve giudicarsi potenzialmente tesa, 
invece che prospera.

Va infatti ricordato che esso e rimasto in 
parte nominale : una parte — che si fa ascen- 
dere a un terzo — dei titoli essendo rimasta 
nelle mani del consorzi di garanzia costituiti 
per il collocamento loro nel mercato; consorzi 
bancari che devono presto o tardi cercare per 
forza uno smobilizzo.

Sfidiitia B paore.
D’altronde notizie attendibilissime sono con

cord! nel rilevare I’intensiti delle vendite da
parte dei risparmiatori provinciali che gii erano

industrial!. E' lamento generale in borsa che la 
provincia non compera piii: anzi approfitta de- 
gl! accenni al rialzo per vendere. Risorge in 
provincia il prestito private, sintomo di una 
situazione psicologica di sfiducla.

1 chiosatori ufficiali di fronte a questa sl- 
tuazione si chiedono: dov’6 dunque i! denaro? 
e si spingono sino a parlare di disagio e a 
far ainmissioni che meravigliano non per quanto 
ci svelano ma perche vengon fatte in contrasto 
con I’ottimismo che e parola d’ordine del re
gime.

11 direttore di un giornale finanziario fasci- 
stH scrive *

“11 disagio attuale presenta dunque aei 
Chiaro scuri che non 6 facile spiegare con'dati 
economici e Con argomentazioni finanziarie e 
che C determinato probabilmente da ragioni di 
indole sociologica e psicologica... „.

11 fenomeno, ripetiamo, C certamente com- 
plesso, ma crediamo sia necessario osservarlo 
non dimenticando che la fiducia nel campo e- 
conomico presuppone la fiducia in quello poli
tico.
On mono punto nero.

Un punto nero dell’economia imperiale ita- 
liana C dato dal deficit della nostra bilancia 
commerciale. Nei primi 11 mesi del 925 le im- 
portazion! sono aumentate, rispetto alle corri- 
spondenti pel 1924, di 6,8 miliardi; le espor- 
tazioni di soli 3,9. La situazione gi^ fortemente 
deficitaria, C dunque peggiorata di 2,9 miliardi.

Lo straordinario afflusso di forestieri per lo 
Anno Santo ha certamente contribuito per nna 
parte cospicua a chiudere la nuova falla; certo 
pero essa e preoccupante se si consider! che, 
nell’anno corrente, il numero dei forestieri ten- 
deri probabilmente a cadere sotto il livello 
normale, appunto por effetto dell’eccezione in- 
versa precedente. <

Le oche strillano. E da Roma viene dichia- 
rata una nuova “battaglia per la esportazione „, i 
che serve anzitutto per varare macchine e j 
carrozzoni per il commercio estero al grido fa- ! 
tidico di; “vogliamo la pappa,,. Nitti deve es- i 
sere soddisfatto; ha trovato un governo che in 
fatto di intervenzionismo macchinoso ha dato 
dei punti a lui ed a Giuffrida. 11 liberista De 
Stefani deve essere soddisfatto; Nitti C bene il 
il Santo ispiratore della politica economica del- 
I’era nuova. Cosa rimane contro Nitti? L’am- 
nistia ai disertori; vero e che e stata appro- 
vata da Mussolini.

D’altro lato la “battaglia per le esportazioni„ 
si ridurri praticamente ad una battaglia contro 
le importazioni, dato che C difficile persuadeje 
in quattro e quattr’otto gli stranferi a comprare 
merci italiane. E la battaglia contro le importa
zioni finiri naturalmente per fatale logica di 
cose a ridursi ad una battaglia “contro„ la espor
tazione ; chi vuol vendere deve comperare.

Ci si pud matematicamente attendere a bre
ve scadenza la guerra alle importazioni di lusso, 
come fece Nitti.
Panlalone. areoarati la beta I

Purtroppo ci sono da attendersi per tutti 
guai seri. 11 regime fascista ha fatto una poli
tica di cari prezzi, e di alto costo della vita. 
Ora la battaglia per I’esportazione porta nuovi 
rincari, e porterA nuovi dazi protettivi. Gi^ 
molti ceti industriali si agitano. E si sa per or- 
mai antica esperienza fascista, che gli interessi 
industriali si identificano con gli “interessi ge
neral! della nazione,,.

11 governo perd agisce con furberia. Per 
poter fare la grande politica protezionista, fa 
la piccola politica liberista. E concede la fran- 
chigia o riduzioni doganali per certi prodotti 
secondari, mentre d’altro lato aumenta la pro- 
tezione sulle merci che interessano i gruppi 
che ritiene politicamente piii efficient! e piii 
comodi. Uno di quest! d quello degli zucche- 
rieri. Nello scorso settembre un decreto por- 
tava il dazio sullo zucchero a 18 lire oro il 
quintale. Ora e in corso una nuova campagna 
giornalistica per la tutela della produzione na- 
zionale e pel suo sviluppo, della quale il signi- 
ficato d chiaro anche per gli addentellati di af- 
farismo politico ch’essa presenta.

Le sfere ufficiali agenti nella atmosfera na- 
zionalista che si e vdnuta diffondendo, inco-
raggiano il nazionalismo ecoiiomico che ne

andati orientandosi verso forme di investimenticompletamente -^ c» cessario.

Giy abbiamo riferito come !1 governo si di- 
sponga a regalare all’industria pesante italiana 
un lauto boccone assicurandole la preferenza 
nelle forniture di materiali per lo stato e pez 
tutte le imprese pubbliche e semipubbliche.

Quel Belluzzol
Perchd non nascessero false speranze. Ton. 

Belluzzo si d affrettato a far diqliiarazion! e- 
splicite che indicano ai cdntribuenti italiani ben 
Chiara la loro sorte. All’intervistatore che gli 
chiedeva; “Tale preferenza d subordinata alia 
condizione che i prezzi dell’industria nazionale 
non eccedano in confronto all’industria estera 
una data percentuale? „ il ministro rispondeva 
con tono che sarebbe stato piii naturale in Ste
fano Benni e tale da non lasciare ombra dl 
dubbio; “No. Nessuna liniitazione di tai genere 
d preveduta dal decreto. Soltanto il Consiglio 
dei Ministr! su propostd del Ministro dell’E. N. 
pud concedere la dispensa dall’obbligo imposta 
agli enti di dare la preferenza all’industria na
zionale. 1 casi in cu! si fard tale coqcessione 
saranno molto rari perchd I’industria italiana d 
in grado quanto oggi il mercato domanda,,.

llQ'altra ill Belluzzo.
Nel regime attuale d’altronde, nel quale un 

controllo della pubblica opinione non d possi- 
bile, nel quale d vietato disputare sugli atti 
del governo, nel quale il parlaniento e ridotto 
ad una oscena finzione, d perfettamente legit- 
timo supporre, per I’esperienza ormai decislva, 
come anche le disposizion! apparentemente piii 
Innocenti, possano essere volte a strumento d! 
preferenza e di politica di classe in favore 
della casta dirigente.

E’ entrato in vigore un D. M. che conferma 
come la tassa sugli scambi sulle merci di pro- 
venienza straniera venga riscossa dalla dogana 
in bdse al valore dichiarato sulla fattura che 
accompagna la merce. 11 Decreto aggiunge perd 
che il valore delle materie prime piii comuni 
che formano oggetto del commercio d’importa- 
zione, verrd. determinato periodicamente dal 
Ministero delle Finanze con apposite tabelle e 
quindi che in nessun caso la tassa da riscuo- 
tersi potra essere inferiore a quella che risulta 
prendendo per base tali valori ufficiali.

i La cosa in sd non ha grande importanza ap- 
pareiite, ma ch! potry ma! impedire che il mi
nistero, con una arbitraria e incoiilrollabile 
fissazione dei prezzi base delle mere! conside
rate, non ne tragga per conto dei corrispon- 
denti produttor! indigent un suppleniento d! 

; daiio doganale ?

i La qii;stiune deil’Alto Adige
; Tra i nazionalisti tedeschi da un lato, e i 

nazionalisti italiani dall’altro, si d accesa da 
qualche tempo una violenta polemica infiorata 
di ingiurie e di minacce. Oggetto della contesa 
verbale; il trattamento fatto a! tedeschi del- 
I’Alto Adige.

' Se la questione e stata trascinata sul terreno 
della legittimita del nostro confine al Brennero, 
dai pangermanisti negata; se la questione ciod 
tocca un punto sul quale gli italiani non sono 
disposti, per ovvie ragioni a transigere, cid non 
significa che essa sia sorta dal nulla come pre- 
testo di piu significative rivcndicazioni. Cid d 
tanto vero che anche gli ambient! non nazio- 
nalisti, in Germania, se pur non condividono 
gli isterismi degli estremisti d! destra, credono 
necessario di dare il loro appoggio morale ad 
una campagna diretta a costringere 1’Italia a 
tener fede agli obblighi impostile dal Trattato 
di Versailles per la tutela delle minoranze al
logene entrate a far parte della sua popolazione.

Obiettivamente dobbiamo riconoscere che il 
fascismo ha fatto e fa tuttora una politica be- 
stiale verso le popolazioni altoatesine che, 
scarse di numero, avrebbero facilmente trovato 
un loro pacifico equilibrio nella famiglia italiana 
purchd fosse stato loro concesso di conservare 
intatto il patrimonio spirituale, veramente no- 
tevole, ch’esse possiedono.

Ma il fascismo non poteva verso di esse a- 
gire diversamente di come agisce nei riguardi



degli stessi italiani che vogliono difendere un 
loro patrimonio spirituale anche se non 6 mo- 
dellato SU quello, oh quanto dubbiol, del duee.

La violenza morale che piu ha urtato, e giu- 
stamente, la coscienza del tedeschi dell’Alto 
Adige 6 stata la proibizione dell’uso della lin
gua tedesca nella scuola.

Si poteva comprendere I’obbligatorleti dello 
studio dell’italiano; ma I’esclusione del tedesco 
fe una inaudita forma di oppressione che non 
poteva non determinare sin dall’inizio una rea- 
zione profonda,

Basti pensare, che per costringere gli sco- 
lari tedeschi a frequentare la scuola italiana (o 
fascista, come Ingenuamente ma esplicitamente 
la definisce un direttore didattico in una lettera 
pubblicata dal Popolo d’Jtalia) 6 fatto divieto 
di aprire scuole private tedesche, e vietata la 
scuola paterna, se la lingua usatavl 6 il tedesco: 
la caccia al tedesco 6 fatta con rigore poliziesco 
che non hanno riscontro coi metodi austriaci.

Si aggiunga a tutto questo che le scuole 
italiane sono state affidate a maestri e maestre 
che non conoscono il tedesco ; spesso destina- 
tevi per merito politico, indipendentemente dal- 
la capacita e dalla sensibility per la delicata 
missione ricevuta. Si ricordi infine che infiniti 
furono i casi di persecuzioni poliziesche contro 
vecchi insegnanti del luogo; di licenziamenti o 
di rinvio in pensione forzati; di espulsione dal 
regno di docenti privati.

Tutto questo non deve essere dimenticato 
se si vuol dominare con un briciolo di cuore 
e con dignity il volgare tumulto della begana- 
zionalista.

Vogliamo pero, per completare il quadro, 
aggiungere un nuovo documento a prova di cio 
che sigiiifichi il regime fascista nell’Alto Adige.

La Gazzetta Ulficiale ha pubhlicato il se- 
guente decreto sulla restituzione della forma 
italiana di cognomi di famiglie appartenenti alia 
provincia di Trento.

/?. D. L., lOgennaio 1926, N. 17.
Art. 1 - Le famiglie della provincia di Trento 

che portano un cognome originario italiano o 
latino tradotto in altre lingue o deformato con 
gratia straniera o con I’aggiunta di un suffisso 
straniero, riassunieranno il cognome originario 
nelle forme originarie.

Saranno egualniente ricondotti alia forma ita
liana i cognomi di origine toponomastica, deri- 
vati da luoghi i cui nomi erano stati tradotti in 
altra lingua, o deformati con grafia straniera, e 
altresi i predicati nobiliari tradotti o ridotti in 
forma straniera.

La restituzione in forma italiana sary pro- 
nunciata con dccreto del Prefetto della' provin- 
ciy, che sary noti/icato agli interessati, pubbli- 
cato ecc.... Chiunque dopo la restituzione av- 
venuta, fa uso del cognome o del predicato 
nobiliare nella forma straniera 6 punito con la 
multa da L. 500 a 5000.

Art. 2 - Anche all’infuori dei casi preveduti 
nel precedente articolo, possono essere ridotti 
in forma italiana con decreto del Prefetto i co- 
gnoni stranieri o di origine straniera, quando 
vi Sia la richiesta dell’interessato.

Art. 3 - Con R. Decreto le disposizioni degli 
articoli 1 e 2 possono essere in tutto o in parte, 
estese ad altre provincie del regno.

Mostrousity giuridica deve essere definito il 
decreto. Si pensi che quella delicatissima cosa 
che e lo stato civile di una persona - normal- 
mente modificabile con prudentissima ed ocu 
latissima procedura - viene mutato con un de
creto pre/ettizio senza neppure che I’interes- 
sato Sia chianiato ad esprimere in proposito il 
suo giudizio e il suo desiderio.

Ben inteso senza rilevare tutto il ridicolo di 

un prefetto giudice di non sempre semplici que
stion! linguistiche e toponomastiche.

Insomma, non e esagerato dire che vi sa
ranno dei cittabini italiani condannati a mutare 
il proprio stato civile. E senza possibility di 
appello.

Che cld possa servire a rendere piii agevole 
lo stabilirsi di una pacifica connivenza degli 
allogeni nello stato lasciamo credere alia stampa 
ufficiale che leva alle stelle la sua indignazione 
per le intemperanze dei pangermanisti.-

tRONALHE
lUainiDll 1 Gmn.

Tutti sanno ormai cosa significa, in regime 
fascista, disciplina del lavoro, subordinazione 
del lavoro al supremi interessi nazionali. e 
infinite altre consimili locuzioni. Non val dun- 
que la pena di commentare certi provvedimenti 
coi quali, sotto lo specioso pretesto di tutelare 
I’economia nazionale, si esercita la piii odiosa 
violenza contro la liberty civile e politica dei 
lavoratori e si condannano letteralmente alia fa
me quelli di essi che non inteiidono abdicare al 
diritto di pensare col proprio cervello, che non 
vogliono imbrancarsi come ,pecore. Ci basta do- 
cumentare.

In quest! giorni, una ordinanza dell’Ammi- 
raglio Cagni, Presidente del Consorzio pel Por
to di Genova, imponeva la radiazione dai ruoli 
di sedici lavoratori portuali appartenenti a di
verse categoric.

11 provvediniento che, pel modo con cui 6 
organizzato il lavoro nel porto, getta nel lastrico 
sedici famiglie, e stato preso come prima ap- 
plicazione di un decreto dello stesso Ammira- 
glio Cagni emanato, secondo le dlrettive del 
governo centrale.

Ne diamo il testo integrale perchy nella sua 
cinica chiarezza 6 indice prezioso del sistema 
nel quale si inquadra:

< Visto rOrdinamento generale del lavoro 
nel porto approvato con Decreto n. 9202 del 
10 Dicembre 1923;

Considerato che nessuna deile disposizioni 
contenute in detto ordinamento contempla il 
caso di lavoratori, che, nella loro condotta o per 
manifestazioni sul lavoro o fuori del lavoro, a- 
pertamente contrastanti colie general! politiche 
dei Regio Governo, portano e possono portare 
perturbamenlo al regolare svoigersi del lavoro 
in porto;

Tenute present! le funzioni altamente pre- 
minent! del porto di Genova nei riguardi del- 
I’economia nazionale;

In conformity dei Decreti seguiti dal R.o Go
verno per assicurare la disciplina e la regola- 
rity di tutti i servizi cbmunque interessanti I'or- 
dine pubblico;

In virtu dei poteri conferitigli;
DECRETA:

Art. l.o) All’articolo 12 deH’Ordinamento 
generale del lavoro in porto, approvato con De
creto del 10 Dicembre 1923 n. 9202, concernente 
i doveri e gli obblighi cui devono sottostare ! 
lavoratori del Porto, dopo il comma 10 e ag- 
giunto il comma seguente:

ll .o) A non provocare o cercare comunque 
di provocare il turbamento della tranquillity e 
della disciplina della massa operaia.

Art. 2.o) All’articolo 13 di detto Ordinamento 
concernente i casi ne! quali possono avvenire 
le cancellazioni degli opera! da! rouli consor- 
tili, dopo il comma 7. 6 aggiunto il comma se
guente :

8 .0) Quando per la loro condotta o per ma- 
nifestazroni, sul lavoro o fuori del lavoro, aper- 
tamente contrastanti colie generali direttive po
litiche del Regio Governo portano o possono 
portare turbamento al regolare svoigersi del 
lavoro in porto.

11 Presidente f.to: U. CAGNI ».

Dq formldaliiie Uanilieth,
La fusione dei dicianove comun! limitrofi 

nella < grande Genova » si vy svolgendo a tutto 
beneficio immediato delle mangerie fascistiche :

1 .0 i commissar! prefettiz! di Genova, on. 
Broccardi e Lantini, vedranno con grande con- 
forto sparire nelle pieghe del nuovo bilancio 
metropolitano ! 12 milioni di deficit da loro ac- 
cesi sopra un bilancio di un centinaio di mi-

lion! in soli 7 mesi d! gestione ( r Arnminista- 
zione Ricci, dimettendosi neil’aprile ’24, lasciava 
il bilancio in attivo per 3 milioni);

2,0 il march. Sfefano Cattaneo Adorno, giy 
fedel massone e d!messosi nel 1922 da asses- 
sore comunale pei troppi debit!, gerente ora 
senza capital! del progetto d! una ferrovia elet- 
trica metropolitana da Voltri a Nervi, avry i 
capital!;

3 .0 il Sig. Calcagno che ha riunito in un u- 
nico trust fascista, sotto I’egida del Giornale 
di Genova, mezza stampa genovese (“ Cittadi- 
no „ cattolico naz.; “ Caifaro „ organo della 
Transatlantica italiana; “ Successo „ umoristico 
clerico-moderato; “ Chiosa „ sett, femminile), 
avry 1 capital! per far andare innanz! quest! gio- 
nal! non lett! da nessuno e per ingurgitare nel 
trust tutti gli altri;

4 .0 il primo mutuo, che verrebbe concesso 
solennemente per la visita di Mussolini a Ge
nova il 24 maggio p. v. per la ricostruzione di 
Genova imperiale, sarebbe di SCO milioni. Pare 
che questa torta riesca a sanare tutti i dissidi 
local!.

biusHzia tautsta.
A Trieste i fascist! lo.cal! nelle rappresa- 

glie per Zaniboni devastarono completamente, 
distruggendo tutto il mobilio, lo studio e la villa 
dell’avv. Ara, consigliere delle Assicurazioni Ge- 
neral! Venezia, personality in vista della, citty, 
ritenuto un esponente della massoneria. In un 
collocquio in prefettura, finito in champagne, 
egli riuscl a dimostrare le sue passate bene- 
merenze filofasciste, ed i fascist! si dichiarono 
in torto. Tempo addietro e venuta la decisione 
del partito fascista (?) di indenizzare I’Ara dei 
danni subiti.

Naturalmente nulla viene dato, e verry ag- 
giunta qualche legnata, all’avv. Samaja uno de
gli irredenti che piii personalmente arrischia- 
rono per la causff nazionale, ed all’ex-colonello 

I Finzi che ebbero a patire nella stessa occasio- 
ne feroci devastazioni.

Sempre a Trieste il governo o il fascio, che 
giy dettero altre onorificenze al celebre ban- 

, chiere Castiglioni, il fornitore di areoplani da 
bombardamento all’esercito austriaco, forse per 
completare I’opera dettero la cittadinanza ita
liana al famoso asso della aviazione austriaca, 
abbattitore di pilot! nostri e iiuplacabile bom- 
bardatore di Venezia e di Padova, tenente Ban- 
field che pare sia parente di un armatoretriestino.

Il fascio era connivente, dato che e legato 
agli armatori che pagano.

II mcnopolio politico delia Industria pesante
11 fascismo, lo si 6 piii volte rilevato, non 

y che la longa manus della plutocrazia che ha 
potuto liberamente prosperare nell’ambiente 
economico italiano, senza che esso creasse forze 
capaci df opporvisi. Il regime e Mussolini non 
risparmiano occasione alcuna per prendere, 
allo scopo d! impressionare la platea, atteggia- 
ment! sovran! ne! riguardi del massimo orga- 
nismo plutocratico Italiano: la Confederazioue 
Generale dell’Industria. Ma se questa, che ^ no- 
toriamente dominata dall’industria pesante, d 
remissiva in tutto ci6 che y forma non lo 6 
quando si tratta della sostanza del suo predo- 
minio. Cos! mentre accetta di aggiungere fa
scista al suo nome, non pub permettere che i 
piccoli e med! industrial!, non potendo vincere 
all’interno il clan che la impersona e che vi 
spadroneggia, creino dei moviment! secessio
nist! anche all’ombra del patrio governo. Ed 
ecco che questo si affretta a sconfessare una 
Confederazioue della media e piccola industria 
che dei buoni patriot! volevano che il governo 
tenesse a battesimo. Eh no, Benni non vuole. 
dunque....

Leggete e diffoiidcte
il nostro giornale
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