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La relazione di minoranza comunista presentata 
dal compagno Leonardi chiede che siano rivisti 
i criteri equivoci che presiedono al settore della 
economia pubblica — Prpposta la liquidazione 
dell'IRI — La relazione di maggioranza ribadisce 

i vecchi errori 

Oggi e all 'ordine del gior-
no a Montecitorio la discus
sione sul bilancio delle Pnr-
tecipazioni statali. L 'argo-
mento, coine e facile, capire, 
e .di particolare at tuali ta in 
questo momento. Mai come 
ora.. infatti, in una fase di 
congiuntura • bassa, appare 
essenziale la funzione che il 
settore. pubblico dell 'econo
mia. e. chiamato ad assolvere 
in' una economia moderna; 
mai come ora per contro si e 
assistito a un piu scoperto 
tentat ivo di fare - assolvere 
p e r l 'ennesima V9lta alle im-
prese pubbliche il ruolo su
bordinate di donatori di san-
gue nei confronti dei mpno-
poli privati . Non e . forse 
chiarissimo : che la < linea 
Car l i» , e conseguentemente 
l 'azione del governo, tendo-
np oggi a sanare gli squili-
brji congiunturali solo river-
sando sul livello di vita del-
i e masse e insieme appunto, 
sul settore pubblico dell 'eco-
no'mia, il costo di una rico-
stituzione dei fondi di auto-
finanziamento, dei mopopoli 
pr ivat i? E non e quindi evi-
den te che in un simile qua-
dr'o alle Partecipaz.oni s ta
tali , piu ancora che nel pas-
sato se e possibile, si affida 
i l compito di agire come un 
< ambulatorio gratuito > del
le imprese private? Per que-
s ta s t rada, lungi dal sanare 
gli squilibri s t rut tural i che 
sono all 'origine della. crisi 
co'ngiunturale, lungi dallo 
utilizzare . il prezioso , s t ru -
men to del Ministero _ delle 
Partecipazioni .statali sorto 
ne l 1956 a quel fine, si insi-
s te • neiraffidare -all 'anarchi-
co - sviluppo <spontaneo> 
dell 'economia monopolistica, 
artificiosamente rinvigorita, 
un impossibile risanamento 
della sitiiazione economica 
pericoliante. :. ."; :.'.-. ^-. • ?. 

Relazione 
modello 

Su questi argomenti si di-
scutera da oggi nell 'aula di 
Montecitorio. Da un lato la 
relazione di maggioranza del 
dc Gerardo Bianchi che ri
badisce puntualmente gli e r 
ror i finora commessi dai d i -
r igenti democristiani; dall 'al-
t ro la relazione di minoran
za comunista, stesa dal com-
pagno Silvio Leonards. La 
relazione di Bianchi e un 
model lo: vi si afferma pr i 
m a che le imprese di inizia-
t iva pubblica < non possono 
l imitarsi a dare un contri
b u t e qualsiasi per Tattuazio-
n e del piano, ma devono 
fornire un notevole apporto 
come elemento vivo della vi
t a economica e insieme es -
sere s trumentj efficaci e in-
sostituibili pe r concorrere al
ia realizzazione degli obiet-
tivi finali stabiliti in sede po-
litica >; ma si afferma ooi, 
contraddi t tor iamente e a piu 
r iprese che compito delle im
prese pubbliche e di svol-
gere «azionj di sostegno e 
propulsione di quelle sittia-
zioni che H meccanismo di 
merca to esclude» e ancora 
(addir i t tura) che bisogncra 
fissare <una chiara linea da 
seguire per eliminare anche 
i pretesti di timori e sospelii 
degli imprenditorj privat i *. 
La logica non sembra appa-
rentemente sostenere il pen-
siero dell'on. Bianchi che 
vdrrebbe imprese pubbliche 
come strumenti decisivi di 
una politica di piano ma 
vorrebbe poi la loro subor-
dinazione piena ai « timori > 
dei privati . Oppure cio si
gnifies esplicita ammissione 
che anche il piano dovrebbe 
adeguarsi ai desideri dei 
monopoli? 

.11 compagno Lecnardi c .n-
t rappone a questa piattafer-
m a una chiara linea a l te rna-
tiva * che • muove da quelle 
stesse ragioni per le quali 
nel 1956 i comunisti votaro-
n o a favore della costituzio-
n e del Ministero delle Par
tecipazioni statali . Leonardi 
sottolinea il carat tere oqui-
voco della dizione dell 'arti-
colo 3 della legge istitutiva, 
la dove si parla di « inqtia-
dramento delle partecipazio
ni statali in entj autonomi 
di gestione operants secon-
4 p criteri di < economicita ». 
t? proprio sui concetti • di 
< economicita » e dj « autc-
nomia > che e nata una con-
fusione che si ha ben ra-
gione di ritencre interessa-
ta ( tut t« a vantaggio degli 

interessi m'on6polistici). v 
- P e r comodita indichevemo 

i punti salienti delle criticlie 
rivolte dal compagno Leo-
nardi all 'attivita del Ministe
ro, per punti : 

1) il carattere intollora-
bilniente . spurio e equivoco 
che assume oggi I'economia 
a partecipazioaie statale Ja 
quale, accettando' i .criteri 
della economia di mercato, 
fiuisce per fare sempliee-
mente e puramente da so
stegno alle s t rut ture mono-
polistiche esistenti serven-
dosi a questo scopo del pub
blico denaro e creando le 
premesse di « ogni sperpero, 
arbitrio e irresponsabilita >; 

2) la • subordinaziont* : di 
fatto del Ministero »"el!e 
Partecipazioni statali all'IRI, 
cioe della direzione politica 
alia iniziativa economica del 
settore; ne deriva l'aiteggia-
mento non criiico dej Mini
stero nei confronti delle 
aziende che dovrebbe giiida-
re, correggere e coordinare; 

3) l'assenza di uniflcnzi.i-
ne e coordinamento deiie 
iniziative economiche dollo 
Stato; tipici i casi dei t t le-
fonj dove si rinuncia a umff-
care e riformare i serv«zi 
postali, telegraficj e telefo-
nici e si ricorre invece bru-
talmente alle^- rich;este " di 
aumenti ' tariffari. o quello 
d e j : cant ier i ' navali oggi m 
crisi, dove si rifiuta di af-
frontare il problema in re
lazione stretta ? con quello 
della nostra flotta mercanti
le invecchiata, secondo cr i
teri globali di piano; 

4) il carat tere di • piiro 
c salvagente > delle imprese 
pr ivate che assume 1'IRI snr-
ta sulla base di criteri non 
politici ma di pura «econo
micita >. Ne deriva il" vi/ .o 
persistente delle . < naziona-
lizzazioni delle ' perdite > • o 
delle forniture ?. prezzi 
c preferenziali ». Ne deriva 
anche uno squilibrio s trut tu-
rale determinato dal duali-
smo IRI-privati , rapporto 
nel quale ?o Stato svolge sol-
tanto un'azione di notaio del
le decisioni gia prese. 

Se questi ' sono i . difetti 
fondamentali, s t rut tural i , che 
si radicano nel criterio che 
si segue nel settore pubblico 
dell'economia, e evidente 
che le soluzioni nuove de
vono ispirarsi non al tenta
tivo « di meglio organizzare 
1'ingente patrimonio stata
le > ma a quello di sostituiie 
« aj valori e alle scelte del 
sistema economico privato » 
valori • e • scelte - politiche, 
adottate in sede di program-
mazione e decise e control-
late dal supremo organo po
litico dello Stato, il Parla-
mento. 

Nuovi 
criteri 

«Non esistono imprese m i -
ste, dice Leonardi nella par
te conclusiva dell 'ampia e 
approfond'ta relazione, esi
stono imprese pubbliche o 
pr ivate : mista un'imprcsa 
puo solo sembrare. non es -
sere >. Di qui le proposte: fa
re del Ministero delle Par
tecipazioni statali il nemo 
della elaborazione di* ur.a 
politica di programmazione; 
rivedere tutti i criteri che 
hanno fin qui presieduto ai 
rapporti fra imprese pubbli
che e private; l iquidare lo 
IRI nato su basi equivoche: 
creare nuovi strumenti di 
controllo parlamentare su-
gli enti e le imprese priva
te : affida re alle Partecipa
zioni statali 1'ENEL: avvia-
re piani organici nei settori 
di maggiore crisi. - . r • 

Naturalmente i comunisti 
pensano anche che fin d'ora. 
subito, si potrebbero adot ta-
re i nuovi criterj la dove 
la situazione congiunturale 
chiede interventi urgenti . 

Provvedjmenti immediati 
in ' questo senso (e quindi 
nellt, direzione opposta a 
quella che il governo sta $e-
guendo, di contrazione dei 
finanziamenti alle pubbliche 
imprese e aglj enti di Sta
to) possono ben essere pre-
sj anche prima che la pro-
fonda riforma s trut turale s»a 
avviata: ma e necessario che 
essi • si muovano rigorosa-
mente e tutti nella direzione 
voluta, nella prospettiva cioe 
di definitivi interventi strut
turali e di una seria pro
grammazione democratica. 

II governo decide oggi oltri «aiuti» agli agrari? 

n 
delta crisi agricola 

FA Antimafia i-< 

'S i riumsce 
la commissione I 

• Critiche di vari settori ai provvedimenti del 

I governo — Nessuna seria misura ammini-
strativa adottata sinora 
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La Commissione parlamentare di inchiesta sulla 
mafia, che per la prima volta si riunisce nella sua ,-
sede definitlva alia Sapienza, discutera oggi II modo '' 
come sono state realizzate le decision! e le indica-
zioni che essa ha trasmesso al Parlamento e al go-. 
verno. Posta al penultimo punto dell'ordine del giorno, 
la questione che sta dinanzi all ' - antimafia » e perd 
tutt'altro che secondaria. . . . . . • »•-•... 

Al termine della prima fase dei suoi lavorl, la 
Commissioner com'e noto, aveva chiesto che il go
verno e le Camere adottassero, con I'urgenza che II 
male richiede provvedimenti di carattere penale e -
amministrativo, intesi a dare un primo serlo colpo . 
alia delinquenza organizzata in Sicllia.. 

II governo ha presentato al Sen a to un ddl, che 
fissa alcune modifiche al codice penale e ad altre, 
leggi, ma nel quale sono anche disattese alcune delle 
direttive piu importanti della Commissione; in ma- : 
teria amministrattva, poi, tutto e fermo. I provve-.. 
dimenti governativi, per i limit! entro cui si e voluto -
restringerli, sono stati oggetto di severi giudizi • in 
commissione (allorquando questa si e riunita dopo 
le ferie estive), e il sen. Parri, in particolare, sol* < 
lecitd i colleghi ad una iniziativa legislativa del -
consesso stesso per far fronte alle carenze del po- : 
tere esecutivo. " ? •••• •>• •—-••*".--

• La piu rilevante delle • omissionf > concerne i prov-. 
vedimenti piu idonei a colpire i mafiosi nella loro 

• forza economica. L'« antimafia », nelle sue direttive, 
chiedeva difatti al governo di fissare con legge il prin-
cipio che I'invio al confino di persone pericolose (cioe 
i mafiosi) comportasse contemporaneamente la deca-
denza « di diritto, di ogni licenza di polizia, di license 
di commercio, di costruzioni, di iscrizione all'albo de
gli appaltatori e di commissionari astatori presso i 
mercati annonari all'ingrosso, della concessione di 
acque pubbliche, noriche la revisione degli accerta- , 
menti dei redditi ai ftni fiscali -. II d.d.l. non fa parola 
di queste direttive, ne la relazione del ministro Bosco, 
che I'accompagna, rimanda ad altri provvedimenti' 
(che peraltro sarebbero certamente tardivi) 1'adozione 
delle misure non prevlste nella legge. t 

. In parole pqvere, mandare un mafioso al confino, 
e consentirgli, hello stesso tempo, di continuare indi-
sturbato i suoi affari (magari attraverso I « picciotti » 
in liberta), significa non raggiungere alcun risultato 
pratico. . . . . • . _ . - • * . • - .:--i 

Per contro, la richiesta dell' « antimafia » di col-
. pire a fondo i detentori di armi, dal governo e sta-

ta risolta come se si trattasse di combattere dei 
semplici rubagalline e non piuttosto degli incalliti 
malfattori, che alia «lupara - hanno ora sostituito 
la Giulictta-bomba e le cariche di tritolo. Inoltre, il . 
d.d.i. prevede I'aumento della pena (arresto da uno 
a tre anni) per chiunque guidi un'auto privo di pa-
tente. Anche qui, invece di generalizzare, dato che 
la legge e valida in tutta Italia, occorreva precisare 
per quali persone speciflcamente si propongono gli 
aumenti di pena. - = . - • • . - _ y-

In campo amministrativo, i. cui provvedimenti po-
tevano essere adottati senza la necessity di tins legge 
del Parlamento, le responsabilita del governo sonu 
molte e gravi. Limitate, per esempio, sono-state si
nora le iniziative intese a rendere piu efficient!, at-
travrrso un organico coordinamento, gli organ! dello 
Stato e della magistratura nell'lsola. Ma nulla e stato ~ 
fatto perche, come chiedeva la commissione, fossero 
disposti: 1) - il riesame — anche "mediante la nomina 
di appositi commissari rigorosamente scelti dall'auto-
rita di tuteia e vigilanza — delle concession! di licenze 
relative ai mercati annonari, alle attivita commer
cial! all'ingrosso e .a l dettaglio (chi non ricorda il 
supermercato del mafioso illegittimamente aperto a 
Palermo per piu di vn anno, senza che hessuno * e 

: ne sia accorto? • n.d.r.), alle rappresentanze com
mercial! e industrial!, all'eserclzio di attivita profes
sional! ed economiche, nonche il riesame delle con
cession! amministrative di ogni genere e delle com
mission) preposte ai mercati generali ortofrutticoli, 
della came e del pesce«; 2) severi controlli (attra
verso commissari) • sull'applicazione dei piani rego-
latori, dei regolament! edilizi, degli albi degli appal
tatori, delie procedure dei pubblici appalti», ecc. 

La commissione, infine, oggi decider* sulla cost!-' 
tuzione di un nucleo di polizia giudizi?ria alle sue 
dipendenze; sull'acquisizione del rnateriale documen-
tario (gia ampio ed esplosivo) c sulla selezione, clas-
siffcazione e criteri di esame; sugli interrogator! di 
carattere generate' (cui saranno chiamati sociologi, 
sindacalisti, giornalisti, magistrati a riposo, ecc ) ; 
sulla costituzione di sottocommissioni alle quali sa
ranno demandate le - indagini specifiche ». 

Nella foto: il supermercato del mafioso Leonforte 
nella nuova Palermo, poco dopo I'omicidio del pro
prietary. II supermercato era stato avviato e gestito. 
per piu di un anno, senza la necessaria licenza, t 
le * autorita » (comune, prefettura) non si sono mai 
accorte della sua esistenza. 
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Dopo tre anni d i« piano Verde» prezzi alle stelle 
(al consumb); contadini rovinati, carenza di carne 

Concluso il convegno di Riva del Gcsrda 

ped 

Dichiarazioni doll'on. Pistelli 

sul suo viaggio nell'URSS 

: Il consi()lio dei ministrl 
tomera ad occuparsi, oqgi, 
della politica agraria. Vcr-
ranno proposti altri * aiu-
ti» alle proprieta te.rrierc: 
lo ha gia annunciato il mi
nistro Mattarella durante 
la discussione sul bilancio. 

Abbiamo gettato altri 300 
miliardi nel pozzo senr.a 
fondo della crisi dell'agri-
coltura. Questa c la cljra 
gia spesa per i primi tre 
anni di attivita del * piano 
verde». 11 risultato? Pro
prio nel 1963, cioe nel mo
mento in cui avremmo do-
vuto beneficiare del « toc-
casana» ideato da Rumor 
e Bonomi, i contadini ita-
liani toccano il fondo del
la disperazione. Se voglia-
mo avere carne, olio, bur
ro, formaggi, persino or-
taggi (a caro prezzo) siamo 
costretti a comprarli -.al-
Vestero determinando quel 
deficit con Vestero di 800 
miliardi (oltre mille, a fine 
anno) su cui piangono a 
ruscellii giornali del pa-
dronato. - .',"-v •-.• > . - ./r 
' 71 € piano verde* e sta
to e rimane una gigante-
sca elargizione di danaro a 
favore di alcune migliuia 
di grande aziende agrarie. 
Invocato in nome dei con
tadini, vantato dalla DC 
come un soccorso ai con
tadini, gia dopo = i primi 
due anni di applicazione si 
e potuto costatare che V80 
per cento della spesa era 
stdta fatta a favore del ca-
pitalisti. Ora e'e chi chiede 
un aumento degli stamia-
menti, naturd\thente a no
me dei contadini i quali 
— questo si che e vero! — 
sono ancora li> ad aspettare 
le « provvidenze ». ---** "T : 

' Abbiamo fatto un calcolo 
sui dati relatlvi a 12 arti-
coli della legge, aggiornati 
al 31' marzo scorso, ed '< e 
risultato che — come mi-
nimo — a quella data gia-
cevano ' tnewase - 200 mila 
domande yer contributi e 
mutui, quasi tutte presen-
tate da coitivatori diretti. 
Quando si tratta di laghet-
ti colltnari (quasi sempre 
una speculazione di gran-
di e medie aziende) le ri-
chieste evase raggiungono 
il 70%; ma in • Piemon-
te su 18 mila richieste re
lative ala meccanizzazione 
ne sono state accolte solo 
2.817.,:,:•: • '••• •••/•-•, !•/••-. -, 
•"11 pozzo della crisi agra
ria e senza fondo perche 
mille mGni abili •• impedt-
scono, quasi sempre, che 
gli stanziamenti raggiunga-
no chi sta sul fondo: i con
tadini. Per gli agrari capi-
talisti, la vita e divenuta 
sempre piu facile in questi 
anni. Ancora tin esempio: 
in provincia di Arezzo qli 
agrari hanno ricevuto dal 
* piano verde » 3 miliardi 
e mezzo, cioe la stessa r.i-
fra che avevano attinto nel-
I'intero quinquennio pre
cedence. La trasformdzionc 
agraria e divenuta, ncllc 
grandi aziende, una eserci-
tazione senza alcun rischio 
per la proprieta terriera. Si 
fra- forma nell'azicnda ca-
pitalistica moderna, spesso 
al solo scopo di risparmia-
re manodopera o per pas-
sare. da una. cultura • alVal-

:tra, e trasjorma Vagrario 
delle zone mezzadrili che 
intravede la possibilita di 
eliminare la famiglia colo-
nica mantenendo inaltera-

.to il prgfitto. •"*.;->> •'.**••?•••% 
;;• II * piano verde » piermet-
te tutto questo e qualcom 
di piuy Cio significa che e 
il piano verdt - stesso, per 
le . sue, findlita e la sua 
struttura, ad ostacolare il 

•_ rinnOvamento delle campa-
gne. La veritd. di questa as-
serzione pud essere dimn-. 
strata anche con le cifre, 
basta. per farlo, esaminarc 
il posto che la cooperazio' 
ne — quella fatta fra lavo-
ratori, " g'intende — ha 
nelVecoriomia complessiva 
della • spesa. Poche. cen'ir 
naia di •• milioni stanziiiti; 
decine di richieste di coo' 
perative che. sono rimastt* 
irievase; la piu iniqua di~ 
scriminaziqne fra coopera
tive * bianche » e « rosse >,. 
fra filiazioni della Feder-
consorzi e autonome inizia
tive contadine. Si grriva /i-
no alia preclusiohe tolule 
verso .una categoria • — , i 
mezzadri e coloni — e una 
forma di associazione eco
nomica — le stalle socia-
li — che, pur avendo anco
ra concorso in misura limi-
tata alia richiesta di fondi. 
stabiliscono due delle di-
rcttrici fondamentali ver
so cui dovrebbe muoversi 
una politica orientata ver

so il superamento degli 
aspctti piu gravi dell'at-
tualc crisi. 

Nei '•' giorni r scorsl VAl-
leanza cqntadina ha rimes-
so al ministero dell'Agri-
coltura trenta fittissime vz-
gine di « osservazioni » sul
l'applicazione della tegge 
n. 454. E' uno contestazio-
ne di pratiche, norme, li-
mitazioni > che • hanno < tra-
sformato questa legge (che 
pure portava fin dall'inizio 
cosi chiara I'impronta di 
una parte dei d.c. — doro-
tei e bonomiani — che ten-
tavano la creazione di un' 
ceto cnpitalistico dinamico' 
nelle • campagne) in • un 
meccanismo che agisce a 
danno di tutta I'economia 
contadina. Perche questo e 
il giuoco elementare, il ri
sultato: se tizio — proprie
tary capitalista — trasfor-
ma, meccanizza e produce 
di piu e a minor costo, la 
produzione di tutti i con
tadini della zona ferma ai 
vecchi metodi, viene sva-
lutata. Ed e in questo pre-
ciso momento che salt a no 
su gli uomlni della Confa-
gricoltura 

Perche I 'arretratezza re-
lativa dei contadini non si 
aggravi, ma venga supera-
ta, per creare un; nuooo 
equilibrio, occorre un'or-
ganizzazione economica che 
sia consapevole di tale ob-
biettivo. Invece,-il mini
stro .. dell' Agricoltura ha 
paura persino dei comitati 
regionali esistenti composti 
di funziqnari e di una limi-
iata rappresentanza demo
cratica. Quando si riunisce 
il Comitato regionale si ha 

' cura di non fornirgli le no-
tizie prima dell'ora in cut 
e convocato. Poi si legge 
una relazione fatta d'uffi-
cio,'•••> senza ,: I'apporfo dei 
componenti, che dovrebbe-
ro esprimere un « parere > 
senza alcuna discussione. 
Non si ha notizia di alcuna 
riunione che, iniziatasi al
le 10 del mattino, «ia riu-
scita a protrarsi fino a mez-
zogiorno.' -•'•'•' :;.-•*•.:.•*•-_ 

Cost, mettendo in burla 
i suoi stessi strumenti, il 
governo porta avanti una 
politica agraria estrema-
mente' dispendiosa ; e * gra-
veniente nociva degli inle-
ressi pubblici. Non man-
cano, infatti, i progetti di 
spesa. Nella •- relazione al 
bilancio del ministero Agri
coltura leggiamo, ad. esem
pio. • che si prevede una 
spesa. di 1.210 miliardi nel 
settore della bonifica e del
le . opere irrigue (per le 
quali ultime si prevedono 
452 miliardi). : Probabil-
mente e uno stanziamento 

• necessario e. semmai. in-
sufficentc per la parte ri-
guardante Virrigazione ' a 

lcui e affidato lo sviluppo 
degli allevamenti nel Cen-
tro-Sud. Ma anche la sve-
sa di altre centinaia di mi
liardi non risolvera alcun 
problema se non si appog-
gera alle riforme di strut
tura. _•'••-

••' Si prenda il caso dei pro
getti ' di irrigazione. L'En-
te Valdichiana sta proget-
tdndo Virrigazione • di un 
comprensorio di 800 mila 
ettari, dalla plana di Foli-
gno fino al Valdarno, Alto 
Tevere, Trasimeno, Valli 
senesi ecc... cioe di una va-
sta zona colpita a fondo 
dallo spopolamento covsc-
guente . alia > pre*enra aVl 

',rapporto di mezzadria. Se 
Virrigazione ha lo scopo di 
sviluppare le .coltivazioni 
di pianie industrial'! e degli 
allevamenti, per risponde-
re alle esigenze del merca
to itallano, non pud attuar-
si in una situazione di eso-
do massiccio e precipitoso. 
Bisogna rovesciare la ten-
denza dell'esodo, in queste 
zone, e per farlo il punw 
di partenza va ricercato nel 
creare un nuovo interesse a 
rimanere sulla terra (in at-
tesa che ct sia anche la 
convenienza economica a 
rimanere). Altrimenti vvr-
ranno investiti decine di 
miliardi al solo scopo di 
agevolare il sorgere dl 
qualche grande allevamcn-
to semibrado ' c dl poche 
grandi. aziende < specializ-
zate. -.. •». -..-..> • •' •••r :-."•• 

•Lo stesso pud dirsi del 
comprensorio maremmano, 
dei comprensori delVltalta 
mcridionale dove — finora 
— Virrigazione ha giovato 
solo a pochi. 

Sono questi I probleml 
niioni su cui si cimenta 
il movimento democratlco 
nelle campagne 

Renzo Stefanftlli 

che contimiera* 
~Una 'delegaziorie ~di demo

cratic! cristlani, invitati da l . 
l'Associaziorie URSS-Italiu, 
ha soggiornato per venti gior
ni nell 'URSS. Della delega-
zione facevano par te Ton. Ni
cola Pistelli, diret tore della 
rivista «Polit ica >, e due 
consiglieri comunali di Fi-
renze. 
' Al termine del viaggio, la 

delegazione si e incontrata 
coi giornalisti di Mosca. Ri-
spondendo alle domande dei 
corrispondenli sovietici, Ton. 
Pistelli, secondo quanto in
form a l'agenzia Novosti, ha 
dichiarato che il viaggio at
traverso l 'URSS si e svolto 
in un'atmosfera di cordialita 
e d'amicizia. Egli ha ri levato 
i grandiosi successi consegui-
ti dall 'URSS nel campo della 
edificazione economica e del
la cultura. La delegazione e 
stata part icolarmente colpi ta 

dalla fioritura "delle cul ture 
nazionali nelle varie repub-
bliche sovietiche. L'hanno 
anche stupita i] gran numero 
dei visitatori dei musei. la 
ampiezza del pubblico dei 
teatxi e la passione dei gio-
vani per la let tura e per lo 
studio. • . " ' 

Nicola Pistelli ha comuni-
cato che i niembri della de 
legazione si sono incontrati 
con varie personality e uo-
mini politici del l 'URSS. « Si 
traUa >, egli ha detto, < del-
l'inizio di un dialogo utile 
che cont inuera >. 

I l lustrando ' l a posizione 
della sinistra democristiana 
sui problemi fondamentali 
dell 'odierna situazione inter-
nazionale, il Pistelli si e 
espresso a favore dei principi 
della politica di coesistenza 
paciika. 

Sulla Torino-Milano 

Autobus contro camion: 
4 morti e 20feriti 

VERCELLI. 30. 
Quattro morti e venti feriti 

sono il terribile bilancio di una 
sciagura che si e verificata. la 
scorsa notte, sull'autostrada To 
rino-Milano. •••-•- ••-•• ••— 

Un pullman carico di passeg-
gen ha violentemente tampo-
nalo un autotreno. Nell'urto. la" 
fldncata destra ' delfautobus e 
stata squarciata per tutta la lun. 
ghezza. I passeggeri che si tro-
vavano seduti da quella parte 
dei veicolo sono stati straziati 
dalle lamiere che hanno fatto 
scempio di quattro persone. Al
tre venti sono rimaste ferite p:u 
o meno gravemente. ••••*'• 

La sciagura e awenuta al 
chilometro , 49 « delTautostrada. 
nel tratto compreso fra i caselli 
di Santhia' e Carisio. Sull'au-
tobus. condotto da Giovanni 
Del Ponte, si trovava una co-

mitiva di cento persone che fa
cevano parte del gruppo folclo. 
ristico «Citta di Borgosesia»». 
L'autotreno viaggiava regolar-
niente sulla sua destra e l'auto-
bus e andato a sbattere nella 
parte po9teriore * del pesante 
veicolo a tutta velocity. L*uni-
ca ipotesi valida, per spicgare 
il terribile incidente, e quella 
di un improvvtiso • malore dei-
I'autista dell'autobus o di;' una 
crisi di sonnolenza. Nello scon-
tro sono rimasti uccisi sul col
po il prof. Luigi Cacciani. pre-
sidente : della « Pro Loco » di 
Borgosesia e Pier Luigi Zuc-
chl. di 30 anni. Nelle corsie del 
Pospedale dove erano stati ri-
coverati sono morti, invece. plii 
tardi, Ilaria Freschi, di 14 anni. 
figlia di un noto impresario edi 
le di Borgosesia e Vincenzo 
Renna. dj 50 anni. 

Riammettere in servizio 
i licenziati della Difesa 

Il compagno on. Ferruccio 
Biagini ha rivolto un'interro-
gazione al ministro della Di
fesa. «per sapere se non ri-
tenga opportuno. a distanza di 
anni. revocare i provvedimen
ti di licenziamento con la con-
seguente riammissione in ser
vizio dei 2000 dipendenti del 
Ministero della Difesa ' licen
ziati solo perche dirigenti 6in-
dacali. partigiani o appartenen-
ti ai partiti di sinistra. -••••• 
-"Cift in considerazione che 

molti dei salariati. colpiti dal 
provvedimento discriminatorio. 
rivestivano qualiflche di alta 
specializzazione e nei loro con

fronti mai erano stati presi 
provvedimenti disciplinari in 
ordine al lavoro eepletato. 

«Da una indagine delle or-
ganizzazioni sindacali effettua-
ta su 1.040 casi — afferma inol
tre l'interrogazione — e - ri
sultato che 664 sono coniugati 
con una media di 3 persone a 
carico. 540 combattenti e redu-
ci. 290 partigiani. 53 patrioti. 
46 reduci da cam pi di prigio-
nia. 61 perseguitati politici dal 
fascismo. 51 mutUati. 91 t de-
corati al valor militare. ' 182 
membri di Commicsione In
terna e dirigentj sindacali •». 

IN BREVE 
A Baccbelli la « Penna d'oro»» 

- La - Penna d'oro - e il - Libro d'oro - per il 1962 sono stati 
assegnati rispettivamente alio scrittore Riccardo Bacchelli e 
all'editore Riccardo Ricciardi di Napoli. 

La consegna dei premi e awenuta :eri mattina nel corso 
di una cerimonia svoltasi a Roma nella sala degli Orazi e 
Curiaz; del Campidoglio. Erano presenti Ton. St?gni. l'onore-
vole Leone e numeiosi esponenti del rr.ondo della cultura e 
della e^itoria.' -••••' •• • -

' Come e noto. i premi della - Penna d'oro - e del «Libro 
d 'oro- sono stati istiluiti nel 1953 dalla presidents del Con-
siglio dei Minislri quali riconoscimenti a scrittori ed editori 
che con la loro opera hanno contribuito al progresso cultu-
rale del paese. . , . . - • 

Sporatorie in Alto Adige 
• ' La notte scorsa il distaccamento della Guardia di Fi-

nanza di Roien. presso il confine italo-austriaco. e - stato 
fatto segno al lancio di sassi scagliati dai sovrastanti co
st on i rocciosi; men tre i militari si disponevano a reagire. 
vari colpi d'arma da fuoco sono stati uditi nelle vicinanze. 

' Una battuta a vasto raggio. compiuta subito dopo. fino 
alia linea dj demarcazione. non ha dato esito alcuno. 

Camera e Senato in seduta congiunta 
• Domaoi i senatori - e i deputat: si riuntranno in seduta 

congiunta — e la prima volta dall'inizio della quarta legi-
slatura — per eleggere un giudice della Corte Costituzionale. 
in sostituzione dello scomparso giudice Cappi. e sette compo
nent! del Consiglio Superiore deDa Magistratura. Questi ultimi 
in sostituzione di altrettanti magistrati. R\h eletti dal Parla
mento, il cui mandato quadriennale e scaduto. La seduta con
giunta si terra nell'aula di Montecitorio. 

I funerali del prof. Frontali 
• •: Si sono svolti ieri a Roma i funerali del prof. Gino Frontali. 
deceduto tre gioroi or sono nella sua abitazione. II corteo 
funebre si e mosso dal piazzalc dell*Aula Magna dell'Univer
sity Poco prima il presidente della FacoltS di medicina. pro
fessor Cimmino. anche a nome del rettore dell'Ateneo. ha 
porto reverente omaggio alio scomparso. ricordandone la figura 
d'uomo e di clinico. II presidente della Societa italiana di 
pediatria ha poi additato l'esempio di dediziene e di attacci-
mento alia professione otferto dal prof. Frontali fino as»! 

• ultimi giorni della sua vita, l^a salma d stata r.vviata alia volta 
del cimitcro acattolico di Testaccio. ovc e stati tumulata. 

regioni 
II d.c. Carollo denuncia 

le inadempienze costl-

tuzionali - Dichiarazlo-

nl di La Torre e Gero* 

lamo Sotgiu 

Dal nostro inviato 
RIVA DEL GARDA, 30. . 

Come era injziato.con una 
fcrte .dettuncia delle inadem
pienze, gdi'ernativ&ibei con
fronti delle regioni, • cosi si 
u concluso stcii^era i l '4 . con
vegno di studi giuridici delle 
regioni a statuto speciale. E ' 
stato l'assessore on. Carollo 
(DC), parlando a nome del 
presidente della giunta - re
gionale siciliana, a formula-
re stasex-a un duro, d ramma-
tico atto di accusa nei con
fronti del governo. « Abbia
mo sentito studiosi e giuristl 
denunciare la mancata appli
cazione di talune fondamen
tali norme costituzionali — 
ha iniziato l 'esponente dc si-
ciliano —, il rigore sempre 
piii restri t t ivo verso compe
tence che si r i tenevano defi-
nit ivamente acquisite.' Noi 
uomini politici dobbiamo ri-
spondere: perche e accaduto 
tutto cio? ». 

Individuata la responsa
bilita nel « sonno program-
m'ato * del governo centrale , 
Ton. Carollo, men t re ii m i 
nistro Lucifredi si faceva 
sempre piu scuro in volto, ha 
cosi proseguito: « P e r c h e il 
governo, che non emana le 
norme di attuazione, pu re 
tante volte sollecitate dalle 
regioni, puo essere impune-
mente inadempiente r ispet to 
alia costituzione e puo, per 
maggiore ironia, invocare l a 
propria inadempienza come 
ragione sufficiente e valida 
per negare taluni dir i t t i al le 
regioni? E subito dopo . ha 
rincarato la dose: < Nel caso 
in cui, per esempio, la Cor te 
Costituzionale trovasse a ba
se della possibile incostitu-
zionalita di una legge regio
nale, l ' inadempienza del gu-
verno centrale (vedi mah-
canza delle norme di a t t u a -
zione), non potrebbe far pa-
gare al governo cent ra le ta le 
inadempienza, invece di far-
la pagare ' a l l e * regioni, che 
colpa non hanno e non hanno 
la forza di imporre ' il loro 
diri t to al potere centrale? >. 

• L'on. LUcifredi minis t ro 
della '•.•' r iforma '' burocratica, 
giunto a Riva soltanto que
sto pomeriggio ha cercato d i 
sfuggire a qualsiasi r isposia 
circa le responsabilita del 
governo; ne ha det to nul la 
di men che ovvio circa i temi 
della programmazione econo
mica e dell 'autonomia finan-
ziaria delle regioni, su cui i l 
convegno ha discusso con Una 
notevole ricchezza di nota-
zioni nelle sue ul t ime sedu-
te. (E che il te r reno di in-
contro fra le diverse forze 
politiche e cul tural ! r appre -
sentate sia s tato quanto m a i 
»econdo, lo prova la dichia-
razione finale, le t ta dal p r e 
sidente deR'assemblea sici
liana. Lanza, e approvata p e r 
acclamazione). I gruppi con-
siliari comunisti dei diversi 
conslgli regionali e rano rap-
presentati a Riva del Garda 
dai compagni La Torre , Tuc-
cari e Nicastro, per la Sici-
lia; Sotgiu, Cardia e Congiu. 
per la Sardegna; Nard in p e r 
il Trentiho-Alto Adige. 

c E ' s ta ta una g rande o c -
casione — ci ha d e t t o . L a 
Torre — per dare una valu-
tazione uni tanr . delle espe-
rienze delle regioni a s ta tu to 
speciale.. Con cHarezza e 
emerso che, non essendosi 
data attuazione in Italia al-
I 'ordinamento basato sulle 
regioni, essendo anzi preval -
sa una concezione negatr ice 
dell 'autonomia. le regioni e 
statuto speciale sono diven-
tate per l 'a t tuale classe do-
minante una contraddizione 
da contenere e da soffocare. 

A sua volta il compagno 
prof. Girolamo Sotgiu, vice 
presidente della assemblea 

sarda ci ha dichiarato: « Eco
nomist! di diverse tendenze 
hanno riconosciuto la neces -
sita di una articolazione re 
gionale alia programmazione 
nazionale. II convegno, tu t ta-
via. non si e espresso a suf-
hcionza sui contenuti della 
programmazione. Ne ha cor»-
sentito che emergessefo col 
necessario vigore i problemi 
delle grandi riforme s t ru t tu 
rali che si ricoilegano piu in 
gene rale alia programmazio
ne. Cio c ' d-'vuto probabll-
mi nte al ca .a t t e re teorico del 
dibr.ttito e ^llo scarso appro-
fondimento che questi temi 
nann;> sinora avulo nelle al
t re regioni a s ta tuto specia
le. In tdl senso. resper ienza 
del piano s r rdo jxirtata al 
convegno, ha oos*o in eviden-
za invece, sia pure in modo 
sommario. i " p rob lemi ' ' del 
contenuto della programma
zione, che deve essere vista 
come un momento dialettico 
e ' democratico dei rappor t i 
fra centro e periferia >. 

Mario Passi 
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