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* La prcsentazione alia Ca
mera di un progetto di leg
ge, che ha come primo fir-
matario Bonomi, in cui si 
istituisconp corporazioni pro-
fessionali jra i produttori 
agricoli — e per di piii con 
larga capacita di imposizio-
ne verso i contadini — ha 
messo in difficolta la DC. II 
ministro Mattarella, repli-
cando al Senato, ha risposto 
imbarazzato di non aver 
niente da dire. Le complici-
tu si pagano e ora la destra 
agraria, forte della protezio-
ne accordata alia Federcon-
sorzi e a tutto cid che essa 
rappresenta nella crisi della 
agrtcoltura e appasata all'of-
fensiva. Bisognerd atten-
dere la discussione della 
mozione comunista, prevista 
per i primi di ottobre, per 
avere una prima chiarifica-
zione politica. 

Bonomi e Gaetani hanno 
cominciato le grandi ma-
novre d'autunno. Il -1963 e 
stato, fino ad oggi, ricco di 
fatti che sconvolpono il vec 
chio volto delle campagne 
italiane. Fermi al ' vecchio 
corporativismo, copertnra di 
ruberic e di interessati « er-
rori», non si rhnane. Ma in 
quale direzione muoversi? 
Agrari e bonomiani non han
no pcrso tempo a fornire una 
risposta, hanno scntito il pe-
ricolb (di cui il voto del 28 
aprile e solo un segno) e si 
sono buttati sit alcune « tro-
vate > della organizzazione 
cconomica agraria , tedesc*. 
francese, amcricand: i < co-
mitati merceologici », < per 
controllare la produzione; 
it it out enti per <proteggere > 
la produzione e regolare t 
mercati; cooperazione intesa 
come prolungamento del 
tentacoli della Fedcrconsorzi. 

Per jar apprezzare questo 
piano, che e una riedizione 
impudica del vecchio corpo
rativismo, bisognavw sfrut-
tare la psicosi della cata-
strofe imminente. La stampa 
degli agrari, puntualmen'x. 
sta battendo ogni record nel 
denunciare I'attuale situa-
zione cconomica dell'agricol-
tura come prossima al col-
lasso. L'andamenlo dei rac-
colti, le oscillazioni dei prez. 
zi, il minimo aumento sala-
riale vengono presentati co
me il segno sicuro che la 
barca sta per affondare men-
tre, in realta, sono i rema-
tori che vengono buttati a 
mare in un processo di tra-
sformazione che — per quan-
to condotto in modo dannoso 
per la produzione e i consu-
matori — non intacca. anzi, 
rafforza le posizioni del ca-
pitalc e della grande pro
priety terriera. • , 

Basti pensare che il 1962 e 
i primi mesi del 1963 hanno 
cisto uno sviluppo ' senza 
precedenti della meccanizza-
zione. Nei primi tre mesi del 
1963, rispetto al 1962, le trat-
trici immatricolate sono au-
mentate dell'8,3 per cento; le 
mietitrebbie del 53,5 per 
cento; i • motocoltivatori del 
65,6 per cento; le motozappa-
trici dell 803 per cento. Le 
macchine sono ancora poche, 
e vero, ma il ritmo e rapido 
specialmente laddove la so-
stituzione dell'uomo apre 
nuovi orizzonti alio sfrutta-
mento capitalistico della 
terra. 

L'andamento . dei raccolti 
non e, di per se stesso, un 
clemento decisivo della crisi. 
E' vero che e'e stata una ri-
duzione di fora'ggi, douuta al
ia mancanza di impianti ir-
rigui in tutto il centro-sud, 
ma non e questa la causa 
della riduzione degli alleva-
menti. Questa estate la vro-
duzione di foraggi e aumen-
tata, ma la crisi continua. 
Le produzioni orticole, dan-
neggiate dalla gelata alia fi
ne dell'inverno, avrebbero 
potuto essere rapidamente 
sostituite se rapido fosse sta
to I'aiuto governativo ai con
tadini danneggiati. La pro
duzione di patate, invece, ha 
dato un surplus ma i conta
dini non ne hanno ricevuto 
alcun beneficio perche, in 
balia del mercalo, si sono 
visti portare via il prodotto 
per poche lire al chilot 

La produzione di grano. 
diminuita rispetto al 1962, ha 
sempre dato una resa media 
vicina ai 20 q.li ad eltaro, 
cioe superiore a quella rea-
lizzata un quinquennio ad-
dietro. La realta e, anche 
qui, che il grano viene pro
dotto in condizioni profon 
damente diverse. L'impiego 
della mietitrebbia nelle 
grandi aziende consente rf-
mnzioni di costi fino a mille 
Yfre a quintalc alle azien
de capitalistiche. E le azien
de capitalistiche continunno, 
percio, a coltivarc grano. . 

Al Sud, invece, e in vasta 
zone mezzadrili si tende nrf 

abbandonare la coltivazio-
ne del grano. 

Ora siamo in plena ven-
demmia e le previsioni sono 
di un raccolto di 60 milioni 
di quintali: quasi 10 milioni 
di quintali di meno rispetto 
all'anno vassato, ma semprr 
piii della media 1959-61, che 
fu di 58 milioni di quintali. 
Anche qui il problema e un 
altro: ci sono migliaia di 
produttori, coJpift dalle gran-
dinate, che hanno perdnto 
una parte del raccolto; altrt 
che ancora non hanno ven-
duto il vino del 1962 (ne ab-
biamo ancora 18 milioni di 
quintali). Chi prospera e la 
industria vinicola che vtvr 
incettando ilvino dai pro
duttori individuali (un ml-
Hone e trecentomila can-
tine!), i 165 grandi impianti 
aqrario-industriali che lavo-
ratio tre milioni e mezzo di 
quintali; gli enopoli della Fe-
derconsorzi. Le cantine so-
ciali, poche centinaia in tut-
ta Italia, sono spesso costret-
te a subire le situazioni di 
mercato. . 

Il bilancio degli ortofrut-
ticoli e, ancora una volia. 
abbastanzu buono dal latu 
produttivo ma disastroso solo 
dal lato sociale. In qnestl 
giorni a Ferrara ci sono mi
lioni di quintali di mele in-
vendibili. ma provatevi a 
chiedere ai grandi produt
tori e commercianti di fare 
un'azione per agcvolare — 
riducendo i prezzi finali — 
il consumo interna. Le mele. 
offerte alia sidreria per 6-7 
lire, troverebbero certamen-
te acquirenti se arrivassero 
ai consumatori a 20-30 lire. 

Anche i prezzi, fin dai-
Vinizio di quest'anno, hanno 
segnato un aumento. Facen-
do uguale a 100 il vrezzo del 
1953, gli ortofrutticoli sono 
stati pagati 161,9 (aumento 
del 19 per cento rispetto al 
1962); Volio d'oliva e stato 
pagato 185£ (piii 48 per cen
to rispetto al 1962); i bovinl 
da macello sono stati pagati 
133,1 (piii 5,6 per cento sul 
1962); i prodotti lattiero ca-
seari erano a 99J9 (ma an 
rora viii 2.5 rispetto al 1962) 
le uova erano 101,1 (piii 33,2 
per cento rispetto al 1962). 
Anche i cereali hanno avuto 
un aumento del 5,8 per cento 
nell'ultimo anno (escluso il 
raccolto granario ultimo) e 
solo il vino ha avuto un cedi 
mento (meno 10 per cento in 
un anno). Nel complesso, la 
agricoltura ha avuto prezzi 
aumentati del 9 per cento 
contra il 4 per cento (nello 
stesso periodo) dei prodotti 
industriali. Ciom se non ha so-
stanzialmente migliorato i 
redditi dei lavoratori, ha 
pero notevolmente accresciu-
to le possibilita di profitto 
delle grandi aziende. 

Da dove rfene, allora, la 
crisi che scuote le cam
pagne? E in quale direzione 
si sviluppa? Si e di fronte a 
un processo di subordina 
zione dell'economia agricola 
— composta prevalentemen 
te di poderi — ai piii forti 
gruppi capitalistici e mono-
poitstici. Il contadino, pro-
prielario, fittuario o associa-
to, si rende conto ogni giomo 
di piii di non contare piii 
niente nelle sedi ove si de
cide la vita economica: deve 
acquistare e vendere ai prez
zi fissati dagli altri c. per-
sino quando entra in qualche 
organismo consortile, la sua 
autonomia ' viene annullata 
dal peso della arande pro-
vrieta. 

Si rifletta su queste cifre. 
al rilevamento del 21 gen-
naio 1963 i braccianti erano 
diminuiti, rispetto ad un an
no prima, del 23 per cento 
ma i lavoratori in proprw 
diminuivano del 3,7 per cen
to. La frana, pero, si regi-
strava fra i < coadiuvanti *, 
cioe fra i membri della fa-
miglia contadina che subiva 
una emorragia del 12,4 per 
cento. ' • 

Uepicentro dell'esodo si 
sposta, quindi. cerso le fa-
miglie coltivatrici e cid non-
solo per Vespans'tone capita-
listica, ma soprattutto per lo 
impoverimento relativo delle 
imprese contadine. Al 21 
gennaio gli «att ivi > della 
agricoltura erano scesi sotto 
I cinque milioni, un quarto 
degli occupati nelle Indu
strie. 

In questo quadro la pro
posta bonomiana degli enti 
corporativi appare In tutta la 
sua gravita e alio stesso tem
po, nel significato di estre
mo tentativo per salvare il 
feudo federconsortlle. 

Renzo Stofanelli 
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/ mag is trati per 
IHstmtioria pubblica 

Rivendicata la rifcrma della Giustizia secondo la Costituzione 
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Confermati dagli 
editori gli '/. I 

aumenti dei libri ' 
L'« Associazione italia-

- na editori » ha conferma-
to ufficialmente il gravo-
80 aumento dei libri di 
testo in un comunicato 

^nel quale e detto fra I'al-
tro: « Quest'anno, pur-
troppo, II prezzo . risul-
tera in divers! casi ac-

;«,rescluto rispetto all'an
no scorsoi per molte cir-
costanze, non esclusa la 
rlforma didattica che, 
con - la "scuola unica", 
vede per ta prima vol-
ta applicazione generate 
nelle secondarie inferio-

- ri, con special! program-
i mi ». <-« > • 

Questo malde8tro ten-
; tativo di riversare sulla 

rlforma scolastica gli au
menti'in corso non pud 
nascondere le responsa-
bilita degli editori per 
una spesa che : gravera 
sul bilancio familiare dal 
12 al 25 % in piu del-
I'anno scorso. J 

Dal nostro inviato J. 
'•* ALGHERO. 23 

L'Undicesim6 Congresso del 
magistrati si e concluso que
sta sera ad Alghero col voto 
di una mozione particolarmen-
te signiflcativa, in cui si- af-
ferma che «la crisi della giu
stizia e dovuta al fatto che 
I'attuale ordinamento non ' ri-
sponde in maniera adeguata 
alle esigenze di uno Stato mo-
demo e democratico, nel qua. 
le e in atto un profondo pro
cesso di trasformazione eco
nomica e sociale ». Cosl i mu-
glstrati hanno ritenuto e riten* 
gono loro dovqre recare un 
contributo alia risoluzione dei 
problemi incombenti e rispon-
dere alia generale istanza di 
rinnovamento che avvlcina 1 
tempi delle riforme, le quah 
perd devono essere ispirate a 
« una visione coerente e uni-
taria e ad una volonta incon-
dizionata e senza riserve dl 
applicare i principii costittt-
•cionali >. Cio significa che an
che nel campo della giustizia, 
non bastano le < razionalizza-
Tioni > e gli aggiustomenti tec. 
nici e - settoriali, ma occorre 
una decisa azione innovatrice 
che approfondisca ed estenda 
la democrazia, ponendo al suo 
3ervizio 1 mezzi e le tecniche 
moderne. " 

II documento enuncia quindi 
i problemi principali e le solu-
zioni elaborate nel corso del 
Congresso e degli studi che 

I'hanno preceduto. E qui sara 
torse utile" tornare alia crona-
ca per dare una idea sia pure 
3otnmaria della intensa dia-
'ettica attraverso la quale si 
e giunti alia mozione. 

Abbiamo gia parlato delle 
crltiche lanciate all'attuale 
atruttura e composizione del 
Consiglio Superiore della Ma-
glstratura. Vale la pena di ag-
giungere che un coraggioso 
gretore di Bologna, il dottor 

overnatori, ha nel frattempo 
chiesto alia 'Corte Costltuzio-
.•tale di decidere se la legge 
•stitutiva di quclTorgano ri-
sponde ai principii della Co-
stitutzione o non ne sia inve
ce ' un aperto travisamento; 
I'eccezione verra discussa nel 
prossimo ottobre dal profes
sor! Maranini • e Piccardi e 
daU'awocato onorevole Bas
so. Nel dibattito che e se-
jjuito alia relazione dell'avvo-
cato generale Berutti, e inter-
venuto anche il prof. Marani
ni che ha abilmente cercato dl 
inserire nella difesa della in-
dipendenza della Magistratu-
ra. la sua ' vecchla polemica 
contro la cosiddetta « partito-
crazia », mentre il - deputato 
liberate Bozzi si e soffermato 
uull'esigenza di tutelare i di-
ritti del cittadinb per invoca-
re un argine contro.il crescen-
te intervento dei pubblici po-
teri nelle attivita private. Ma 
la polemica si e fatta anche 
piii accesa sulla seconda iela-
zione relativa al l ' ordinamento 

« Voglio una casa vera nel mio paese » 

I I . emigrate a 
ha vinto i 150 milioni 

4 _*• ' } 

TORINO — Mlchele Illuzzi b i inda alia v inr i ta insieme alia figlioletta Carmela e 
alia moglie . , - . . . ; ; : - * . ; " . " . ' Telefoto) 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 23 

— Come, ha dormito sta-
notte? 

— Male! • 
E' una delle tante battute 

scambiate stamane fra il 
vincitoredei 150jmilioni deb 
la Lotteria di Merano e i 
cronisti che - affollavano il 
modesto alloggio al primo 
piano di via Spotorno 25. nel 
cuore della Barriera di Niz-
za, a due passi dallo stabili-
mento.della Fiat-Lingotto. 
• Calmo il ' trentatreerme 

marmista — marmista inci-
sore, 'tiene a " precisare * — 
calmi e felici attorno a lui 
la moglie Teresa Valeriano, 
33 anni. i figli Damiana, 17 
anni, Carmela, sei, Emanuela 
due. Ma il quadro di fami-
glia, che pazientemente con
sente alle esigenze dei foto-
grafi, stamane non era com-
pleto; forse lo sard gid do-
mani. II secondogenito Cosi-
mo, che ha 15 anni, e in col-
Icgio alia Spezia, studia al-
V* Umberto Maddalena », vo-
leva dlventare marinalo: pud 
detrsi che qualcosa ora cambi 
anche per lui. 

I centocinquanta milioni di 
Merano sono toccati a un ope-
raio immigrato che ha avuto 
una vita assai dura. Due an
ni fa ha dovuto lasciare Bi-
tonto e la terra di Puglia 
che egli ama motto; e venuto 
al Nord in cerca di lavoro e 
lo ha trovato presso la dit-
ta Giannotti che ha un labo
ratory in via Catania 16, nei 
pressi dell'ingresso prtnei-
pale del cimitero torinese. 
Intanto t'arrabattava per si-

stemare moglie e figli rima-
sti a Bitonto: sono passati 
parecchi mesi prima che la 
famigliola potesse riunirsi e 
fu una festa quando ci riu-
scirono. Vappartamento di 
via Spotorno in cui gli Il
luzzi sono andati a vivere e 
tutt'altrq che di lusso (due 
camerette) ' ma, nelVItalia 
del € miracolo economico ». 
riuscire ad avere un tetto 
decente 

Davanti al televisore ieri 
sera erano riuniti qli Illuzzi 
con alcuni parenti che dbita-

H\Tassassinio \ • 

J. 
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TomMaso Natale 

llP.M.chi«le 
-174 anni; 
per i mofiosi 

PALERMO, 23. 
Al processo per i fatti 

di Tommaso Natale, il 
P. M. dott. Martina .ha 
chiesto 174 anni di re-
ciusione per gli accusati 
di associazione a delin-
quere. Per Francesco Pao
lo - Mansueto. - Giuseppe -
Ferrante, . Salvatore Mi-
gnano e Francesco Fer
rante. imputati dell'ucci-
sione di Pietro e Satva-
torp Messina, ha chiesto 
Tassoluzione per insuffl-
cienza di prove. Dei tren. 
ta imputati. 23 sono in 
stato di detenzione, uno 
e in liberta prowisoria e 
sei sono tuttora latitanti. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

no sul pianerottolo. Assiste 
vano alia prima puntata di 
< Demetrio Pianelli », il nuo-
vo romanzo sceneggiato. E' 
cominciata poco dopo Van 
sia della famiqlia che dove 
va placarsi soltanto stamane 
all'alba. L'annunciatore in 
fatti ha dato notizia dei ri 
sultati del Concorso ippico di 
Merano. Al cavallo vincente 
era abbinato il biglietto se 
rie D numero 88833 e quel 
biglietto risultava venduto 
m Torino. 

• Balzando dalla sedia, pa 
pa Illuzzi si e precipitato in 
camera da letto: d'un tratto 
si era ricordato di avere na
ve biglietti della Lotteria e 
il numero ascoltato alia TV 
non gli era nuovo. Quando 
ha trovato i biglietti perd 
non rammentava piu bene; 
quegli *8> erano tre o due? 
- Nove biglietti. I cultori dl 
numeri troveranno chissd 
quali significati in questa ci-
fra; e piu facile, pero, vedere 
nei nove biglietti la necessi-
ld di alimentare la speranza 
di una vita diversa, la stessa 
speranza che spingeva Mi-
chele Illuzzi a aiocare ogni 
settimana al Toto e qualche 
volta al Lotto. Forse potrem-
mo dire che fortuna e costan-
za si sono incontrate. Per no
ve volte, una alia settimana. 
il marmista ha acquistato un 
biglietto della Lotteria avert-
do cura di cambiare sempre 
rivenditore: uno sotto casa, 
un altro al capo opposto del
ta citti. Quello buono Vha 
comprato dal tabaccaio Salo-
mone in via Nizza '136: 

a. I. 

Deciso dalla Federstatali CGIL 

giudiziario. tenuta dal mag: 
strato di Corte d'appello doi 
tor Mario Franccschetti. 

Dopo aver affermato che le 
Preture e i tribunali sono oggi 
oberati da una montaana dl 
piccoli processi penali e di mo-
deste controversie civili, men
tre i magistrati scarsesjgiano. U 
magistrato ha proposto Tistitu-
zione di un nuovo giudice ono-
rario, sul modello dell'ormai 
superato giudice conciliatore, il 
quale abbia competenza per le 
contravvenzioni (qui si potreb-
bero rldurre molti « reati » pe
nali come il mancato pagamen-
to. di un'ammenda per infra-
zione stradale o per ubriachez-
za) e per le vertenze civili ri-
guardanti somme fino alle 250 
mila lire. II giudice onorario 
dovrebbe essere eletto da un 
organo rappresentativo come il 
Consiglio comunale, che presen-
terebbe una terna di nomi al 
Consiglio Superiore della Ma-
gistratura o piii semplieemen-
te ai consign giudiziari locali. 

La relazione del dottor Ni
cola Reale. Presidente del Tri-
bunale Superiore delle Acque 
pubbltche e del dottor Girola-
mo Tartaglione, maglstrato dl 
Corte d'Appello, sul processo 
penole. conteneva. come abbia
mo annunciate.' la novita forse 
piii clamorosa per il pubblico 
e cioe la sostituzione dei siste-
ma inquisitorio segreto col si-
stema accusatorio pubblico, pro
posta « rivoluzionaria •> questa 
che pur fra riserve e criticne, 
ha raccoltc vaste adesioni. 

Che significa in pratica la 
suaccennata trasformazione? 1 
relatori I'hanno spiegato, ri-
prendendo criticamente lo sche
ma preparato da una commis-
sione di studio < presieduta dal 
prof. Camelutti. per un nuovo 
Codice di Procedura Penale. 

Attualmente, quando viene 
commesso un reato, la polizia 
di solito svolge le indaginl, poi 
trasmette gli atti al Pubblico 
Ministero il quale, se ritiene 
trattarsi di un caso relatlva-
mente semplice o sufficiente-
mente chiarito. conduce di per
sona l'LstruUoria cosiddetta 
sommaria, ottenendo poi il rin-
vio a giudizio; se invece con-
sidera 1'indagine lunga e com-
plessa, passa il fascicolo al giu-
dice istruttore per l'istruttoria 
detta formale, che si conclude 
ra con la assoluzione o con il 
nnvio a giudizio. 
*• Ora normalmente avviene che 
sia il P. M.. sia il giudice istrut
tore ripetono, nel chiuso del 
loro ufficio, gli interrogator! e 
gli accertamenti gia compiuti 
dalla polizia; tutto cid nel piii 
assoluto (almeno in teoria) se
greto. Quindi depositano gli at 
ti e solo allora i difensori ven 
gono a conoscenza di quanto e 
stato fatto. Finalmente, si arri-
va al dibattimento. 

Gli inconvenienti di tale si-
stema sono ormai noti anche al 
gran pubblico attraverso le 
cronache dei processi piu cla-
morosi: azioni spesso incontrol-
late della polizia con danni 
morali e talvolta anche... civici 
per il cittadino; acquisizione dl 
fettosa delle prove; lungagginl 
dell'istruttoria che in certi ca
si comincia sommaria e fint-
sce formale; difficolta della 
difesa che e portata a nfar-
si con tutti i mezzi al dibatti
mento pubblico (il processo 
Fenarolt. insegni). Di qui . la 
proposta di una nuova forma 
di procedimento piu agile e 
democratico, che si articoli nel 
modo seguente: la polizia svol
ge le prime indagini sotto il 
diretto controllo del P.M. il 
quale raccoglie le prove e se 
ritiene che il reato sia - pro 
babile- chiede al giudice la 
fissazione del processo. In au
la. lo stesso P.M. (che dovreb
be divenire un magistrato co
me gli altri e non essere piu. 
come e ora. attraverso la di-
sciplina gerarchica. una sorta 
di Ionga mantis del potere ese. 
cutivo) -espone concisamente 
il fatto e le prove sulle quail 
Timputazione e fondata-. Poi 
lo stesso pubblico accusatore e 
gli awocati (non piu il presl 
dente) interrogano direttamen 
te imputati e testimoni col si-
stema del - cross examination -
o - esame incrociato » (che tan
te volte abbiamo vlsto nei films 
anglosassoni). • 

Infine il giudice pronuncia la 
sentenza. dichiarando l'imputa-
to colpevole o non colpevole. 
esclusa I*- incivile» formula 
della insufficienza di prove. 

Per quanto riguarda il pro
cesso civile, il dottor Andrea 
Torrente. presidente di sezione 
della Corte di Cassazione. e il 
dottor Pietro Pascalino magl
strato di Corte d'Appello han
no messo il dito su due piaghe 
Principali: il fiscalismo per cui 

interesse dello Stato a iccr.«-
sare soldi prevale sulla giusti
zia. attraverso 1'imposizione su 
ogni causa di una serie com-
plicatissima di balzelli tali da 
scoraggiare il non abbiente; e 
1'intermlnabile Iunghezza dei 
procedimenti. altro elemento 
che induce il povero a subire 
la transazione voluta dal ric
co. e. in una contesa fra ric-
chi a ricorrere ad una soluzio-
ne extra giudiziale. Rimedl pro-
posti: ridurre al minimo la car
ta bollata e le imposte. ricor-
rendo ad un semplice slstenla 
forfettario; affidare la causa ad 
un giudice unico invece che 
all'attuale collefio. 

Pi«riuigi Gandini 

In 
gli statali 

A proposito di un discorso dell'on. Pastore 

te prospettive 
meridionaliste 

Mentre e in pieno svilup
po, e tin piii parli, la discus-
sione sugli nspctli piu prcoc-
cuptmti della situnzioiic eco- ' 
nonticn del Paese e mentre 
i lavari della Cmnmissione 
naziimale di programmazio-
ne sono stati ancora una vol
ta rinviati, il Convcgno or-
gaitizzalo a liari dalla Fiera 
del I.evante c il discorso che 
vi ha tvnuto I'on Pastore ' 
hanno di nuovo richiamata 
V atlenzione della opinione 
puhhlica sni temi della poli
tica di sviluppo, della pro-
grnmmazione, deU'inlervento 
nel Mezzogiorno. Anche nel
lo srorso mese di luglio, ci 
tioitiinnm di fronte. nella di
scussione parlamentare sui 
hilanci finanzinri. ad una si-
tuazione analoga: dn una 
presa di posizinne degli an.li 
prese di posizione dell'on. 
Medici e Colombo, dall'al-
tra la relazione Paslorp che 
*i muovera in iutl'altra di
rezione e della quale demmo 
un giudizio posiliva come di 
nn'utile hase per la ripresa 
del discorso generale > sulla 
programmnzione. 
* Nan c nostra intenzione 
ripctere qui tutte le que. 
stioni che venivano fuori dal
la relazione Pastore (su mol
te delle quali non esitammo 
a dichiarare il nostro accor-
do): ma piuttosto fermarci 
su due pnnti che ci sembrano 
assai > important! in questo 
momenta, anche dal puntn di 
vista politico. 

II primo pnnto. sollevaln 
a Ran. riguarda il fatto che 
la C.assa per il Mezzogiorno. 
alia vipilia della tun scaden-
za fissnta per il 1965. ha esait-
rito te sue disponibilila • fi-
nanzlarie per molti settori dt i 
Interi'-enia. e in particolafe 
per le spese di trasfnrmnzio-
ne fandiaria Era natnnle 
che arrenisse eo%i — rf/re 
Fan. Pastnrp; pd b eridentc 
la ncccssita di provvedimen-
ti di carattere immediato che 
valgano soprattutto a non 
fermarc opere in corso di 
attitazione. Ma e solo questo 
il problema? O non e piut
tosto quello. piii generale, 
dclVandamenta degli investi-
menii pubblici e privati nel 
Mezzogiorno in questa lose 
della cnngittnUtrn economica? 
• Vogliamo dire, cioe, che ci 
sembra assolutamenle indi-
spensabUe, oggi, di fronte al- • 
le sollccilaziani die da piii 
parli vengono nvanzate per, 
una riduzione del volume 
degli investimenti pubblici, 
non solo preoccttparsi ' dei 
provvedimenti parziall intesi 
a far proseguirc questo o 
quel lavoro, ma tener d*oc-
chio i problemi piii gene-
rati con parlicolare riferi- • 
mento ai programmi delle 
partecipazinni statali. Altri-
menti. ceramente i discorsi ' 
delFon. Pastore divenlano, 
anche se interessanli. vellei-
tari. 

. Giovedi, il Corerno ver
ra in Parlamcnto, alia 
Commissione bilancio, a ri- ' 
ferire. appunto, suiraltualc 
siliiazione cconomica: noi 
crediamo cbe — oil re ai ' 
provvedimenti urgenti e in-
dispensabili per far fronte ai 
piu drammatiri aspetli delle 
condizioni di rila delle mas
se popolari — on pnnto fer-
mo dovra essere rappresen-
tato da nnanalisi e da un 
contralto delle previsioni de
gli investimenti (non %oto 
industriali). specie nel Mez
zogiorno. 
• Ualtrn pnnto sottotineato 
a Fari dalFon. Pastore • e 
quello delta mpraroga* del
la Ca*<n: $i pub dire. anzi. 
che it Conregno delta Fiera 
del JjeranXe sia stato indello 
soprattutto per questa qtie-
stione. II problema e assai 
complesso: e non pub essere 
certo affrontato in modo fa
cile o propagandistico. I/ur-
genza con cui si pone non 
pub certo diminnire Timpe-
gno necessario di studio e 

di upprofondimento. E' op-
portuno quindi, in primo luo-
go, sbarazzarc il tcrreno dn 
alcuni luoghi comuni di cui 
si e latto a liari, a nostra 
parcre, un vero ahuso. % / 

La qucstianc non e gia 
quella se sia neccssaria o 
no la prospcuzionc di un in
tervento slraordinario nella 
situaziqne del .Mezzogiorno. 
A negar^ questa npccssilu 
non saremo certo noi, che 
inai ci siamo stancati. in tutti 
qucsti anni, di ripetere gin-
dizi e con^iderazioni (che 
oggi in paite rilroviamo nel
la relazione Pastore) e che 
da tempo • abbiamo solloli-
nealo I'urgenza drammatica 
dell" obhietlivo di bloccare 
I'csodo dal Mezzogiorno. La 
qucstinne e un'altra e riguar
da dircttdmente gli obbietti-
vi, i cantenuti e gli slru-
menti della programmnzione 
economita nnzionalc, A[ort .«-./ 
sjugge a questo problema, 
perche sarebbe vcramente as-
surdo ipotizzare una politica 
di sviluppo net Mezzogiorno 
al di fuori di una politica 
nnzionnle di scelte precise, 
in l tutto il Paese. degli inve
stimenti. dei consumi. degli 
insediamenti industriali e di 
quelli urbanistici, ecc: c di 
questo si rende perfetlamen-
te conto anche I'on. Pastore. 
La straardinarieta delVintcr-
vento nel Mpzzogiarno va ri-
ccrcala quindi. in primo luo-
go. in un indirizzo radical-
mente nuovo della politica 
cconomica nazionalp e in una 
programmazione che sia dp-
mocralica e antimonopali-
slica. 

In questo quadro, ci sara 
bisogno di una strumentazio-. 
ne slraordinario per il Mct^ 
zogiorno? E' problema da di-
scntere, anche perche esso in-
veste il carattere democratico 
e refficienza della program
mazione. E qui I'on. Pastore 
non pub sbrigarsela con po
che parole sul patrimonio ac-
cumulata di esperienze. di 
capacita. ecc, che, (T altra 
parte, non e in discussione 
c che comunque non dovreb
be mai essere disperfo ma 
se mai ulilizzato in modo 
diverso. democratico c non 
bnrocratico. Le questioni da 
affrontare e risolvere sono 
moltp. e inrestona i rapporti 
fra la Ca.ssn. i Consorzi di 
sviluppo industriale. gli isti-
tuti specializzati di credito da 
una parte, c le Region!, ttli 
cnti di sviluppo agricoto. i 
Comuni e le Province, dnl-
Valtra. 

l\'oi siamo convinti delta 
necpssitn di profondi e radi
cal! cambiamenli: ma questa 
nccessita facciamo discendc-
re — ripetiamo — da una 
impostazione nuova. demo
cratico e anlimonopolistica. 
della politica economica na-
zionale. dai criteri. dagli ob-
bietliri e dagli striimenli 
deirinterrento pubblico nel 
Xord e nel Sud. 

E* del tutto evidente che 
delta complesso qucstinne 
dorra essen inveslito il Por
tamento Una prima scadenza 
b il dibattito sui larori del
la Commissione nazionale di 
programmazione che il Co
rerno si e impegnato ad apri-
re nei prossimi giorni: in 
questa sede. sara nossihile un 
primo srambio di id"e. Su-
bito dopo. it Portamento do
rra porre mono alia elabo-
razione dei nuovi striimenli 
lpgislntivi. 

11 dibattito sul destino del
la Cassn e degli altri attuali 
strnmenti di intprrento net 
Mezzogiorno fari tntt'iino. 
cioe. con quello piii gene
rate .t«i cantenuti. sucli ob-
bietlivi e sitgli strnmenti del
la programmazione. Di aui il 
ratare e il sienificato poli
tico generate di una discus
sione chp. a prima rista. po-
Irebbe apparire come sello-
riale e marrinale. 

G. Chiaromonte 

Verra effettuato un pri
mo sciopero se entro 
il 15 ottobre non sara 
raggiunto un accordo 
col governo — Sette 
punti rivendicativi irri-

nunciabili 

La vertenza degli statali si 
ripropone in tutta la sua im-
portanza, con una nuova fase 
dell'azione di questa catego-
ria. II Consiglio direttivo del
la Federstatali ha infatti de
liberate di proclamare-lo .sta
to di agitazione e di flssare 
una prima azione di sciope
ro se per il 15 ottobre non 
sara raggiunto un accordo ira 
il governo e i sindacati sui 
problemi del riassetto e del 
conglob'amento delle retribu-
zioni. 

• II termine del 15 ottobre 
era stato posto, del resto, nel 
corso della trattativa che si 
svolse nel mese di agosto. Sui 
problemi che sono al centro 
dell 'agitazione il • Consiglio 
della Federstatali ha elabo-
rato una precisa piattaforma 
tenendo conto delle. osserva-
zioni che sono pervenute al 
riguardo dalle organizzazio-
ni -aderentt. Tali rivendica-
•zioni — sottolinea una no-
ta della Federstatali — si in-
quadrano perfettamente nel
le conclusioni cui e pervenu-
ta, in materia, la commissio
ne per la riforma della ptib-
blica amministrazione. Quan
to alio sviluppo dell'azione e 
stato dato mandato alia se-
greteria di .raggiungere una 
intesa con le altre organizza-
zioni sindacali. 

- I punti ritenuti irr inuncia-
bili dalla Federstatali sono i 
seguenti: • 

1) Conglobamento, con de-
correnza dal 1. luglio 1963, 
delle diverse voci fisse ricor-
renti, garantendosi un iden-
tico livello retributivo base 
in tutt i i settori del pub
blico impiego, per la qualifi-
ca minore (tale minimo e 
indicato, ' in questa fase. in 

, l ife 65.500 ne t te ) . . 
~2) Costruzione dei niiovi 

rapporti retributivi tra le di
verse qualifiche (r iassetto), 
r ispettando il principio della 
pari ta di retribuzione ad 
identica quali ta e quant i ta di 
lavoro. 

3) Diversa e piii idonea si-
stemazione retributiva del 
personale operaio. 

4) Eliminazione della spe-
requazione retributiva a dan-
no del personale non di ruolo. 

5) Immediate contempora-
nee t rat ta t ive nei diversi set
tori per la sistemazione re
tributiva delle qualifiche che 
non sono comuni ai diversi 
settori . 

6) Completa ril iquidazio. 
ne delle pensioni. 

7) Modifica del congegno 
della scala mobile. 

Il dirett ivo della Federsta-
' tali ha chiaramente sottoli-
neato — afferma la nota — 
che non esistono settori ati-
pici della pubblica ammini
strazione. ma prestazioni ca-
ratteristiche nei diversi set
tori, alle quali btsogna dare 
idonea sistemazione retr ibu
tiva. Cio alio scopo di evi-
tare c h e si stabilisca un'3r-
bitraria gerarchia retr ibut i
va tra i settori-della pubbli
ca amministrazione, che non 
corrisponde al criterio della 
unicita del bilancio statale e 
della necessaria valutazione 
unitaria delle at t ivi ta rese 
nell ' interesse del cit tadino e 
del paese. Quanto al proble
ma della spesa la Federsta
tali chiede che siano megllo 
utilizzate somme ragguarde-
voli gia stanziate in bilancio 
come quelle relative agli 
s traordinari , ai premi in de-
roga. alle missioni, at getto-
ni di presenza, ecc. 

Lodi 
, 

Chiesta lo 
condanna 

dei finanzieri 
LODI. 23 

Dopo tre settimane di istrut-
toria dibattimentale oggi il 
Procuratore al processo dei fi
nanzieri ha chiesto la condan
na dei 14 imputati, ufficiali e 
sottufficiali del corpo. a ben 75 
anni e 6 mesi di reclusiooe • 
18 milioni di multa. 

In carcere per il « giallo » di Santopadra 

Sempre isolati nonno Valentino e la Greco 
FROSINONE. 23 

Nonno Valentino e Rosa 
Greco. { due contadini arre-
stati per falsa testimonianza 
dopo la scomparsa del piccolo 
Amedeo Marcucilli. sono -an
cora isolati nelle career] di 
Cassino. U magistrato. fino a 
questo momento. non ha con-
cesso nessun permesso di visi-
ta ed ha respinto anche 1c due 
domaride di liberta prowiso
ria presentate dai difensori de
gli accusatl. 

L'isolamento di nonno Va

lentino e Rosa Greco i quail. 
secondo gli inquirenti. nascon-
dono la verita sulla scompar
sa di Amedeo. non ha dato. 
per ora. grandi risultati. I due 
continuano a rimanere sulle 
loro posizioni c non hanno mo. 
dificato le prime dichiarazioni 
rese alia polizia e ai carabi-
nieri. 

Gli inquirenti. intanto. con
tinuano le indagini sul - gial
lo* di Santopadre che sembra 
ingarbugliarsi sempre di piu. 
L'altro giomo, per esemplo, si 

e diffusa una notizia piutto
sto clamorosa: il padre di A-
medeo. nel corso della notte. 
aveva telefonato in Francia al 
fratello per chiedere notizie su 
un gruppo di sconosciuti che 
avrebbero rapito 11 p:ccolo 
Amedeo chiedendo il riscatto. 

Rapimento, - quindi. N6 di-
egrazia n6 aosa&sinio. Antonio 
Marcucilli. i] padre dei bimbo 
eeompareo si rechera intanto. 
domani. a Cassino, per confe-
rire con il magUtrato cbe con
duce l'inchiema. 
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