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«No» al rinvio 
del piano per 

la scuola 
Le relazionj di Lombardo Radice e Cives e gli in-
terventi deglj on. Seroni, Codignola, Berlingusr e 
Franco — Denunciati I'offensiva contro la ri
forma e la Relazione Gui — II PCI per un ampio 

dibattito alia Camera 

11 

r. 

L'ADESSPI (Assoclazione 
per la difesa e lo sviluppo 
della scuola pubblica in Ita
lia) ha promosso ierl a pa-
lazzo Marignoli un incontro 
con i parlamentari delle 
Commissionl P.I. della Ca
mera e del Senato per di-
scutere i problem! della ri
forma e della programma
zione scolastica. 

Lucio Lombardo Radice e 
Giacomo Cives hanno illu
s trate anche a nome di Gior
gio Spin! e di Aldo Capitim, 
le proposte dell'Associazione 
relativamente all'attuazione 
della scuola dell'obbligo (sot-
tolineando la necessita di 
realizzare una scuola inte-
grata, a «pieno tempo >), 
alia democratizzazione delle 
strutture scolastiche, alia 
preparazione degli insegnan-
ti (Lombardo Radice ha ri-
levato l'opportunita delle 
creazione di un Consiglio 
nazlonale pedagoglco eletti-
vo, che dovrebbe avere nel 
campo deH'aggiornamento, 
del dibattito, degli incontri 
didattici. dei progetti di ri
forma. ecc. gli stessi compiti 
attribuiti al C.N.R. nel cam
po della ricerca scientifica: 
in tal modo, verra sottratto 
alia burocrazia — ministe
rial^ dei Centri didattici, 
ecc. — questo settore decisi-
vo per affidarlo alia « scuola 
mil i tante») , alia pianifica-
zione territoriale delle Uni-
versita. 

Si e aperto poi il dibattito, 
che e stato assai ampio e vi
vace. Sono intervenuti, fra 
gli altri, i compagni on. Se
roni, Mario Alighiero Mana-
corda, sen. Fortunati, sena-
tore Granata, on. Luigl Ber-
linguer. Ton. Valitutti (PL1). 
il compagno on. Franco, del 
PSIUP, il compagno on. Co
dignola, del PSI, Lia Giudl-
ci (PRI). 

Seroni ha annunciato che 
11 PCI — che ha chiesto, co-
m'e noto, di discutere in au
la la proposta di legge Er-
mini (dc) —Codignola (PSI) 
— Nicolazzi (PSDI) , con la 
quale i partiti della maggio-
ranza propongono il rinvio 
al 30 giugno della presenta-
zione delle linee direttive del 
piano di sviluppo plurienna-
le della scuola e parte al 30 
giugno, parte al 31 dicembre 
dei disegni di legge d'attua-
zione relativi — intende pro-
muovere rapidamente in Par-
lamento il dibattito sui temi 
fondamentali della riforma 
della scuola. c E' indubbio — 
ha osservato Seroni — che 
deve esserci un coordina-
mento fra programmazione 
scolastica e programmazione 
economica generale. Ma e al-
trettanto chiaro che la pro
grammazione scolastica — se 
d a w e r o vogliamo operare 
una riforma democratica del
la scuola, se d a w e r o voglia
mo dare carattere di "prio-
rita" ai problem! della scuo
la — non pud essere subor-
dinata alia programmazione 
economica generale. 11 rap-
porto Saraceno, sulla base 
del quale si svolgeri la di
scussione sulla programma
zione, e del resto assoluta-
mente inadeguato per quanto 
riguarda la parte dedicata 
alia scuola (e lo ha ricono-
sciuto domenica scorsa sul-
YAvanti! Ton. Codignola). 
che appare molto arretrata 
anche rispetto alia Relazione 
della Commissione d'indagi-
ne. Ebbene, rispetto ai risul-
tati dell'tndaptne un netto 
passo indietro segna anche la 
Relazione depositata in que
sts giorni dal ministro al Par-
lamento: la valorizzazione 
dei pareri restrittivi espressi 
dal CNEL e dallo stesso Con
siglio superiore della P.I. in 
ordine a problemi decisivi 
quali l'edilizia scolastica e il 
reclutamento degli insegnan-

' ti, Tesaltazione della funzio-
ne della scuola privata non 
possono non preoccuparci se-
riamento ». 

Codignola ha cercato, nel 
suo intervento, di «sdram-
matizzare» le cose. La pro
posta di un ulteriore rinvio 
a e U l presentazione del piano 

sarebbe dovuta solo a consi-
derazioni di natura «tecni-
ca >. La «volonta politiqa 
positiva» del governo (che 
presentera — ritiene il com
pagno Codignola — alcuni 
« important! provvedimenti » 
nei prossimi mesi), non sa
rebbe in discussione. Per 
cui egli ha criticato la re-
cente posizione unitaria del-
TADESSPI, che ha espresso 
la preoccupazione di tutti i 
democratic! per le manovre 
dilatorie in atto. Resta da os-
servare che il compagno Co
dignola ha evitato di fare il 
piu piccolo accenno al conte-
nuto della Relazione di Gui 
(altrimenti avrebbe dovuto 
mostrarsi, pensiamo, meno 
ottimista) e che e incorso, ci 
sembra. in una strana con-
traddizione: da un lato, in-
fatti, ha affermato che, «sen-
za alcun dubbio >, il « piano » 
sara presentato il 30 giugno; 
d'altro lato, ha ammesso che 
< ancora non si sa bene come 
debba attuarsi. concretamen-
te, la programmazione sco
lastica » e che, quindi, c'e 
ancora molta strada da fare. 
Ma questa strada potremo 
percorrerla in tre mesi? 

Berlinguer ha rilevato co
me la paralisi completa del-
l'iniziatlva in materia di po-
litica scolastica imposta dal 
governo ' abbia creato un 
c vuoto > assai pericoloso, nel 
quale s'innesta e va avanti 
I'offensiva di tutte le forze 
(interne e esterne al gover
no, interne e esterne alia 
DC) che si oppongono al rin-
novamento della scuola. La 
Relazione Gui e un indizio 
indicative, fra i tanti, di que
sta involuzione, per cui nes-
sun ottimismo appare giusti-
flcato. Come lo & la proposta 
di rinviare la maggior parte 
dei Ddl d'attuazione addirit-
tura alia fine del '64. 

II rinvio nella presentazio
ne del « piano », in questa si-
tuazione, non puo essere con-
siderato — ha affermato Ber
linguer rispondendo a Codi
gnola — solo come una deci-
sione « tecnica >: tanto piii. 
quando si pensi che la pro
grammazione scolastica non 
si esaurisce in una scelta fi-
nanziaria e organizzativa, ma 
deve essere strettamente col-
legata ad una scelta politico 
relative ai contenuti ideali. 
cultural!, pedagogico-didatti-
ci della riforma. Altrimenti, 
cade, o diviene solo formale, 
qualsiasi discorso sulla «prio-
rita > e sull'« autonomia » del 
problem a della scuola. 

II compagno on. Franco, 
del PSIUP. infine, ha giusta-
mente sottolineato la neces
sity di rinsaldare il collega-
mento fra l'iniziativa parla-
mentare per la riforma e tut
te le forze democratiche del
la scuola e del Paese: in que
sto quadro, l'ADESSPI pud 
assolvere un'importante fun-
zione. 

fit. ro. 

del governo 
per il Sud 

La necessita della revisione profonaa 

della politica meridionale ribadita dal 
compagno Sertoli 

Sciopero contro 
la chiusura 

della « Comero» 
di S. Nicola 

CATANZARO. 7 * 
Nonostante 1'intervento della 

Societa Mineraria Meridionale. 
la s'.tuazione della minlera 
-Comero- di San Nicola del-
I'Alto e tuttora confuaa Ieri 
tutti i mlnatori si sono astenuti 
dal lavoro al 100 per cento. In 
serata un imponente comizio 
ha coronato la giomata cui han. 
no oartecipato slndaci e arnml-
nistratcri dei comunl intereasati 
al bacino zolfifero dell'alto Cro. 
tonese AU'origine della lotta 
stanno la mancata correspon-
slone del salario e U tentativo 
di chiusura delta miniera da 
parte della societa la quale ai 
giustiflca col fatto che U ml-
nistero dell'Industria e Com-
mercio • non avrebbe ancora 
perfezionato (dopo un anno) il 
passagglo dalla veccbia alia 
nuova gestiont, 

Nel quadro della difTlcile sl-
tuazione congiunturale attuale, 
assume pieno rilievo il proble
ms di una politica del governo 
per i! Mezzogiorno, che sia ta
le da collegare efflcacemente al 
superamento delle difTlcolta di 
congiuntura la soluzione di 
quei nodi strutturali che sono 
all'origine In Senato ieri, il 
governo e la maggioranza ave-
vano una prima occasione per 
impegnarsi in uno sforzo del 
genere, accettando almeno che 
la discussione sul disegno dl 
legge che prevede un aumento 
di 80 miliardl (60 erano quelli 
inizialmente propostl, ma altri 
20 ne sono stati prevlsti au in-
dicazione della Giunta consul-
tiva per il Mezzogiorno del Se
nato). affrontasse e chiarisse 
i temi di fondo legati ai pro
blem) meridlonall Invece, co
me gia era stato evldente in se-
de di commissione, la maggio
ranza ha voluto esattamente il 
contrario: non ha inteso af-
frontare con II disegno di leg
ge in questlone (una misera 
cosa. rispetto al grandi proble
mi in gioco. ha detto 11 compa
gno BERTOLI nel suo inter
vento di ieri sera) l'esigenza 
ormal urgente di una ristruttu-
razione generate dell'attivita e 
della spesa della Cassa per il 
Mezzogiorno; d'altro canto, la 
maggioranza ha voluto ostina-
tamente rinviare anche la di
scussione su tali problemi e 
scadenze future quali quelle 
dell'annuale relazione sulla 
Cassa. del ministro Pastore. 

II relatore di maggioranza. 
il dc. ' De Luca. scrive nella 
sua relazione che la maggio
ranza ritiene che - in aede di 
discussione del presente dise
gno di legge non si debba pro-
cedere ad una puntualizzazio-
ne dell'attivita della Cassa. dei 
suoi interventi speciflci, della 
emcacia di essi. del suoi oblet-
tivi e delle • prospettive della 
azlone future-. Un vero bava-
glio che non riesce perd a sof-
focare 1 problemi che hanno 
carattere generale e che non 
possono essere lasclatl In softlt-
ta in attesa di occasion! fu
ture ed assai vaghe. Non per 
caso, del resto, proprlo raentre 
11 governo insiste a volersi cu-
cire la bocca sulle question! 
generali, circolano notizie rela
tive alle decision! che 11 Comi-
tato dei ministri per il Mezzo
giorno avrebbe gia pronte a 
proposito d! una profonda ri-
strutturazlone degli indirizzi, 
dei caratterl stessi dell'inter-
vento e della spesa della Cassa. 

Non per caso, inoltre, anche 
ieri negli interventi del demo-
cristiano PUGLIESE e del so
cialism SALERNI 1 - famosi 
-problemi generali* sono eraer-
si in tutu la loro forza con 
prepotenza. II d.c. Pugliese ha 
rivolto non poche critiche al 
l'attivita della Cassa e se an 
che quelle critiche venivano 
enunciate con un tono dimesso, 
quasi ad attutirne la gravita, 
esse sottollneano benissimo (co
me il compagno Bertoli ha poi 
rilevato) che la necessita di 
una discussione generale e di 
una revisione profonda della 
politica meridionale del gover
no e ormai non rinviabile. e 
tale appare dl fatto anche alia 
maggioranza. 

II compagno Bertoli. nell'an-
nunciare il voto contrario del 
PCI ai disegno di legge per la 
sua esiguita e per 11 suo carat
tere di restrizione della spesa 
pubblica. anche per U Mezzo
giorno. ha affrontato diretta-
mente le grandi question] che 
il governo si ostlna ad eludere, 
Nella prima parte del suo am
pio ed efflcace discorso. il com
pagno Bertoli ha posto una se
ns dl Interrogativi al governo 
chiedendo formalmente una ri-
sposta precisa del Ministro: gli 
80 miliardl che vengono stan-
zisti banno una effettiva possi-
bilita dl investimento ed in qua 
*e prospettiva. secondo quale 
programma? Quale e la posi
zione che assumono gli Istituti 
specializzati. come 1'ISVEIMER. 
U CISS. la SOFIS, In questa 
rase e quale e la loro capacity 
d! adempimento dei compiti Isti 
tuzionali? Quaie sara la quaii-
ficazione dell'intervento da un 
lato e della restrizione credi-
tizia dall'altro? Come si coor-
dinera nei suoi due ultiml eser 
cizi Tazlone della Cassa con 
quella della programmazione 
con l'attivita delle partecipazio. 
n> statali e degli organ! ordma-
ri dl InterventoT 

n compagno Bertoli ha quin
di anche chiesto di sapere in 
tiual modo verra uMtzzato il 
recente prestito USA e sopra* 
tutto che cosa c e di vero ne'.lc 
notizie cuca ie trattat've pe' 
un prestito BIRS d- ben 3f0 
milioni di Joi'.an (220 m!Hat-
d, circa) chA vrrebbe ovjtiua-
to senza Vincoli e rondiziom, 
lnt?gralm»,nfe airat»ivo della 
Ca*5a. Questa ingen'e somnia 
» superiore a quella di cui par. J,' 
la It* relazione dt ma*4-oranz* 

Bertoli ha afferma-o che in 
rea".A * bi fgoi della Ca".i ai-
tu^.mente sono dell*ord re '* -
la cifra di M3 miliirii C'-.M. 
i i s«.». TT? de:i>ventual_» ^*e* 
stito BIRS dovrebbe quindi in-
tegrare 1 200 miliardl dl cui 
parla la relazione di maggio
ranza? E come verrebbe utillz-
zata? Nel complesso. ha detto 
BtxtoU, queaaft sonuna cht og-

gl ci si chiede di stanziare 
rappresenta una massiccia re
strizione della spesa pubblica 
nel Mezzogiorno In coerenza 
con gli altri provvedimenti go-
vernativi. E' la stessa qualita 
della spesa prevista (che Bpr-
toli ha sottoposto ad una ser-
r'dta e analttica critica) che fa 
assumere a questo stanziamen-
to. gib eslguo, quel carattere 
Una parte del suo intervento 
Bertoli l'ha riservata alia co-
itituzione del polo industnale 
di Alessandria che oggu in con-
traddizione aperta con qualun-
que ' politica di nequilibrio 
strutturale e regionale concen-
tra ulteriormente nel triangoio 
industriale, gia congestionato. 
nuovi massicci investimeuti in-
dustrlali ed infrastrutturall con 
l'unlco effetto (eia operante per 
quanto riguarda la Montecati-
ni e la Pozzi) di dlslmpegna-
re gli investimenti nel Sud 
Gravlssimo poi e che 1'IRI. 
l'ENI. 1'Italsider siano alia testa 
di questa frenetica corsa al 
- p o l o - di Alessandria che, se 
aveva un senso in relazione al 
decentramento industriale del 
Genovese, non avrebbe mai do
vuto assumere le abnormi di
mension! attuall. 

Oltre quest! orator! ha par-
lato, nel corso della seduta. 
anche il liberate TRIMARCHL 
II compagno BRAMBILLA ha 
poi sollecitato la discussione con 
procedura d'urgenza delle In-
terpellanze e interrogazlonl tul 
licenziamenti e rlduzloni di 
orario. • - • • — *->"i 

In apertura di seduta aveva 
parlato il compagno ROASIO 
per commemorare con commos-
se parole la condanna e la fu-
cilazione degli otto partiglani 
uccisi 11 5 aprile '44 al Marti
net to dl Torino. ... '. - , 

La crisi della scuola 

Gli studenti occupano 
I'ateneo di Messina 

\^r MESSINA, 7. quelle forme di tecnlclsmo 
La situazione di carenza 

strutturale della facolta di 
chimlca dell'Ateneo di Mes
sina si e andata aggravando 
sempre piii ed e esplosa nel-
l'occupazione . dell Universi-
ta. Gli studenti di chimica 
intendono cosi mettere in 
evidenza le deflcienze dello 
insegnamento scientiflco e la 
esigenza di una democratiz
zazione dellMstituto univer-
sitario, nel quadro di una 
piu vasta riforma della scuo
la italiana. Infalti, gli stu
denti di chimica hanno po
sto come loro punti riven-
dicativi 1'inserimento della 
rappresentanza studentesca 
nei consigli di facolta e di 
amministrazione, la questio-
ne del personale assistente, 
la questione dei piani di stu
dio e la costruzione dei la
boratory oltre ad altri punti 
specifici della facolta stessa. 
Attorno a questa rivendica-
zione fondamentale, 1'occu-
pazione si e estesa alle altre 
facolta trovando nell'opinio-
ne pubblica, in tutti i partiti 
democratici e nei sindacati 
messinesi - ampia simpatia. 

All'interno dell'Universita 
si e sviluppato un approfon-
dito dialogo fra tutti gli uni-
versitari. | quali nella loro 
ultima assembles hanno de-
ciso di porta re davanti alia 
opiniOne pubblica i problemi 
dell'universita. QueBta azio-
ne degli unlversitari messi
nesi assume rilevante impor-
tanza nel momento in cui si 
pongono al centro della di
scussione politica nel paese 
i problemi della scuola. E 
In particolar modo in Sicilia 
ove si fa sempre piii pres-
sante ed urgente il problema 
dell'insegnamento nelle fa
colta scientifiche che tenga 
conto delle esigenze econo-
miche e sociali della Sicilia, 
superando - deflnitivamente 

dell'insegnamento che rap-
presentano una delle manie-
re piii eclatanti di subordi-
nazione della scuola ai mo-
nopoli. , . 

Domani 
riprende 
«Tribuna 
politica » 

II nuovo ciclo di trasmlssioni 
di -Trihuna politica- riprende-
ra domani sera con la conferen-
za stampa del ministro Pastore 
sul tema: - La legislazione in 
favore del Mezzogiorno •. Se
condo U regolamento stabllito 
dalla commissione parlamenta-
re di vigilanza sulla RAI-TV, 
nella trasmissione. che avra ini-
zio alle ore 21, il relatore fara 
una introduzlone di 8 minuti. 

I giornalisti porranno poi le 
loro domande che non dovran-
no superare. come testo, le quat-
tro righe dattiloscritte. Dopo la 
risposta del relatore. i giornali-
sti potranno dichlararsl o meno 
soddisfatti della risposta. La re
plica non pu6 essere superiore 
alle 12 righe dattiloscritte La 
trasmissione dUrera In tutto 60 
minuti. 

Sciopero 
dei cantieristi 

a Muggia 
TRIESTE. 7. 

I 650 dipendentl del cantiere 
navale « Felszegl ». di Muggia, 
sono entrati stamane in -scio
pero bianco - per protestare 
contro i provvedimenti di eo-
spensione presl dalla direzione 
ed entrati in vigore da oggl. 

indispensabile 
per le cltta 

II ministro e stoto continuamente interrotto dagli esponenti 
della destra economica — Le enormi spese imposte alia 

, societa dal caos edilizio 

Le celebrazioni della Resistenza a Bari 

Come il Sud partecipo 
alia lotta antif ascista 

La relazione del prof. Tommaso Fiore - Gli episodi piii signi-
ficativi - Stamane la manifestazione per il ventennale del 

congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale 

Dal noitro inviato 
BARI, 7 

L'lstltuto storico nazionale 
della Resistenza istituira in Pu-
glia una sua sezione per la roc-
colta e la elaborazione di tutto 
il materiale documentarlo e del
le testimonianze sulla lotta an
tif ascista nel Mezzogiorno: que
sto ha annunctato al convegno 
celebratlvo del ventennale del 
primo Congresso dei Comitati 
di Liberazione il suo Presiden-
te, lo storico Giorgio Spini. £ 
il convegno stesso e stato fon 
damentalmente il primo punto 
di arrivo della ricerca di quei 
materiali e di quelle testimo
nianze. sia nella relazione di 
Tommaso Fiore sulla Resisten
za nel Mezzogiorno sia nei ra
ti Interventi che sono segultl 
sul tema della lotta popolare 
antlfascista e sui temi della spe 
djica preparazione e del signi-
ncato del Congresso di Bari del 
•44 

La sola centrale del Palazzo 
di citta stamane e apparsa per 
altro innanzitutto un punto di 
incontro di vecchl e giovanl 
antijascisti fra i quali decine 
dl delegati al Congresso di Ba
ri tornati qui a ricordare un 
momento di grande passione 
politico, un momento fndubbia 
mente assai signiftcatlvo della 
storia del paese Cosi non sono 
mancati fra i presenti anche 
certi segnl esteriori degli anni 
ormai lontani — come la era-
vatta nera a fiocco o certi vec
chl distintivi — ne sono man
cati I rappresentanti (come An 
tonlo Sinisi, che ha passato se-
dici anni della sua vita al con 
fino) del vecchio mondo con-
tadino pugliese la cui lotta di 
sempre contro la reazione aqra 
ria ed in particolare contro la 
cavalleria fascista di Caradon-
na sono stati fl sostegno essen 
ziale, la base dl massa del mo-
vimento antlfascista. Lo stesso 
rappresentante del • Partito co 
munistc. italiano che per primo 
' a preso la parola al conve 
gno — a conclusione del dibat
tito ha parlato anche 11 com 
pagno senatore Pesenti — e 
stato uno dei piu genulnl. vec 
chi, teneci antlfascisti pugllesi. 
Vottantaquattrenne Raffaele Pa 
store, antico dlrlgente della Fe 
derbraccianti, un uomo — co
me ha sottolineato U presiden-
te dell'Assemblea — che non 
onora solo un partito ma tut
to U paese. • 

La relazione del prof. Tom
maso Fiore ha aperto i lavori 
dando, crediamo, per la prima 
volta, un quadro ' completo 
della Resistenza in questa 
parte d'ltalia. Una Resisten
za che ha le sue premesse 
nei movimenti contadini del 
primo dopoguerra, nella tenace 
lotta illegale, in centinaia di 
condanne al carcere e al confi-
no. ed explode poi gia il 28 lu-
alio del 1943, tre giorni dopo la 
caduta del fascismo. in una 
grande manifestazione di mas
sa per chiedere la liberazione 
dei detenuti politicU una ma
nifestazione che /u pagata dal 
lavoratori di Bari col massacro 
di venti manifestantl e il feri-
mento di 60 altri Cadde fra qll 
altri quel giorno uno det figll 
di Tommaso Fiore, Graziano. di 
19 anni, mentre era alia testa 
del corteo per chiedere la libe
razione dei detenuti e con essi 
di suo padre e dl uno dei suoi 
fratelli 

E* poi del 9 settembre il pri 
mo scontro armato a Putigna-
no, dove muolano nove soldatl 
italiani e died tedeschi La stes
sa mattlna a Bitetto, la popola-
zione insoroe contro i paraca 
dutisti di Hitler che avevano 
massacrato 38 soldatl italiani (il 
sottotenente Siviglia era stato 
sotterrato ancora vwo) e si ap-
prestavano a dtstruggere il 
paese. 

Scontri intanto avvenivano 
anche a Bari dove poi il 12 
scoppiavano sanguinosi combat 
timenti imorno al porto e alia 
stazione ferroviaria * • 

Tommaso Fiore ha ancora 
narrato i combattimenti di Tra 

dl coordinarne Vazione, veniva 
convocato il - Congresso della 
tiberta ». 

11 dibattito dl oggi — negli 
interventi dsll'onorevole Cas-
sianl, del senatore Pastore, del-
Ton. Scarancella, del rappre
sentante del governo on. Guada-
lupi, di Schiano, di Picardi. 
rappresentante del perseguitatl 
politic! napoletani, di Alatri e 
di altri — ha riportato alia me-
moria quel periodo e in par
ticolare la preparazione e la 
tematica del congresso che il 
repubblicano Michele Cifarelli 
— uno depli organizzatori del-
Vassise barese — ha in parti
colare illttstrato sottollneando-
ne anche la funzione nella pro
spettiva del ' compromesso dl 
Salerno - cioe dell'effettivo su
peramento della pregiudiziale 
Istltuzionale per la realizzazio-
ne dell'unita nazionale antlfa
scista. 

Ma quel congresso — come 
ha sottolineato nel suo inter
vento il compagno senatore Pe 
sentl — resta nella storia so 
prattutto perche fu la prima 
grande manifestazione unitaria 
di tutto Vantifascismo. senza dl 
scriminazione. Resta nella sto 
ria perche chtese 'una roltura 
col passato per realizzare il rin 
novamento del Paese. la in-
staurazione in Italia dl una de-
mocrazia nuova. Percht, infine, 
espresse alPunanimitd — anche 
se per certuni, come I liberali, 
si trattava solo di una adesione 
formale a ' quelle impostazioni 
— Vostracismo della nuova Ita
lia a tutto 11 vecchio bagaglio 

Un contrastato Intervento del 
ministro del Lavori pubblici on 
Pieraccini ha contrassegnato la 
apertura del - Convegno di stu
dio sui problemi economic! del
la legislazione urbanlstica • inl-
ziato ieri mattina al palazzo 
dei congressi dell" EUR II con
vegno ^ stato iiuletto dall'Unio-
ne delle Camere di commercio 
sotto il patrocinio dei ministe 
rl dell'IiKlustria e dei LL PP. 

L'on Pieraccin' ha parlato a 
lungo delineando i capisaldi 
della legge urbanistica attual-
mente all'esame delle segreterie 
dei partiti della maggioran/a 
governativa. Durante la sua 
esposizlone e stato di continuo 
Interrotto ed ha dovuto spesso 
fronteggiare energicamente una 
platea che si abbandonava vo-
lentierl alPinterruzione polemi-
ca con scomposti clamori* uno 
spettacolo certo poco ediflcan-
te. ma che ha avuto il pregto 
di rivelare apertamente gli 
umori degli operatori econo
mic! rappresentati dalle Came
re di commercio 

Dopo aver portato 11 suo sa-
luto personale e quello del go
verno. Ton Pieraccini e entrato 
nel vivo della materia rilevan-
do che 1'edilizia. come le altre 
attivita produttive, ha avuto 
uno sviluppo caotlco e dlsorga-
nico che ha portato alia crea
zione di agglomerati urban! 
senza verde. senza aslli, sen
za scuole. senza servlzi socia
li e perflno senza chiese. La 
platea ha dapprima rumorosa-
mente Ironizzato su quest'ultimn 
frase. poi qualcuno ha gridato: 
Di chi e la colpa? Pieraccini 
ha risposto che si puo e si deve 
indagare sulle respon^abilita^ 
ma non si puo fare a meno di 
rilevare che la colpa di questo 
stato di cose e del sistema. del
la vigente legislazione urbani
stica fatta in altra epoca (nel 
lf)42> e per un paese profonda-
mente diverso da quello che si 
e venuto configurando in quest! 
ultimi anni. 

Non appena 11 ministro ha 
nominato il -sistema-, la pla
tea 6 Insorta con rumorose pro-
teste, costringendo 1'oratore ad 
interrompersi per replicare che 
non comprendeva quella in-
quietudlne, dal • momento che 
l'assetto delle nostre citta e sot
to gli occhi dl tutti. Ad un cer
to punto Pieraccini ha anzi in-
vitato i presenti a compiere un 
giro per Roma alio scopo dl 
rendersi conto di persona della 
situazione. 

La crisi attuale delPedilizlo. 
ha proseguito il ministro, deve 
essere messa in relazione pro-
prio a questo tipo di sviluppo 
Un boom basato sullo sposta-
mento di ingenti masse umatie 
dal Sud al Nord e sul continuo 
aumento del costo delle aree — 
aumentate negli ultiml cinque 
anni del trecento per cento co
me ha stabilito una Indagine 
svolta dagli ufflci tecnicl era-
riali — non poteva durare In 
eterno senza contare che anche 
l'edilizia si scontra oggi con 
una difficile congiuntura 

Occorre dunque garantire — 
ha detto Pieraccini — lo svi
luppo dell'attivita edilizia ed 
estendere la possibility di glun-
gere al possesso della casa a 
quei vast! settori della popola-
zione che flnora ne sono stati 
esclusL Anche questa espressio-

ni, Ascoh Satnano. Ctvitella]de"a vecchla Italia reazionaria 
del Tronto. Rionero in Vulture, e conservatrice 
Mat era. fino a quelli di Lan 
ciano e di Bosco Maltese che 
gid non erano piii scontri im-
provvisi ma prime battaglie 
partiglane contro un nemlco 
che ormal adoperava metodica-
mente I'arma del terrore, della 
tortura, dell'eccidio per ten tare 
di dbperdere i citrfli armati. In 
quella situazione si tesseva la 
prima ingente rete di una orga-
nizzazione politica antifascist**. 
si riorganizzavano nella leqali-
ta i partiti, dicampapa la po-
lemlca politica sulla teoittimi-
ta — morale se non legale — 
del governo Badoglio e della 
monorchia rtfugiata « Brtn&lst. 
In Quelle situazione, per la esi
genza di creare una piattaforma 
comune ai partiti antifascist • 

Anche il compagno on. Ala
tri ha sottolineato il valore 
ideale del Congresso di Bari, 
ti quaie perd non pud essere 
visto in contrapposizione con 
la * svolta - di Salerno, che ha 
aperto all'antlfascismo la via 
di una concreta azlone politica. 

Domatttna — come e noto — 
le celebrazioni si concluderanno 
con una pubblica manifestazio
ne al teatro Picclnnl. Manife
stazione alia quale e prevista 
la partecipazione del Presiden-
te della Repubblica e deU'ono-
revole Moro. 

Aldo De Jaco 

Celebrata la 
Giornata mondiale 

della Sanita 
E" stata celebrata ieri matti

na con una solenne cerimonia, 
evoltasi nel Teatro dell'Opera. 
la - Giornata mondiale della sa
nita -. Contemporaneamente. e 
stata aperta la ventisettesima 
campagna nazionale antituber-
colare. promossa dalla Federa-
zione italiana contro la tuber-
colosi. 

Alia cenmoma, che e stata 
aperta dall'esecuzlone dt un 
brano dell"- Otello» di Rossini 
e dell*inno nazionale da parte 
dell'orchestra del Teatro del
l'Opera. diretta dal maestro 
Carlo Franci. sono intervenute 
numerose personality tra le 
quali il presidente del Senato. 
i ministn della Sanita e della 
PI. Manctn! e Gui. il sottoee-
gretario alia Sanita Graziosi. 
i presidenti delle commissioni 
igiene e sanita del Senato e 
della Camera, pariamentan. au-
tonta cittadine e rappresentanti 
delle forze armate. 

Ad Alberobello 

25 milioni 
oll'unico ii 12 « 

dell'Enalotto 
t/ualeo dodlcl del eoneoreo 

Cualotin dl questa •ctllmana e 
•lato realtszato ad Albernbello. 
la pmvtaela dl Bart. II vlnclto-
re * II stgnor Michele Drafone, 
II Quale rlcevrra una quota dl 
lire U i U l H . II fortunmio dodl-
clita ablta nella cm* del rrulll, 
In via Trieste e Trento 33. Al 
n coacorrentl che hanno rra-
llczato 11 punti •pettann 27I.0M 
•Ire*; puail !• (117) 23.tM Ura 

ne non fe piaciuta al convenutii 
che hanno di nuovo interrotto, 
rumoreggiando. I'oratore I ru-
mori si sono ripetuti piu fortl 
ed insistenti, misti ad Ironia e 
dispetto. quando Ton Pierac
cini ha ncordato l'opora del 
suo predecessor*?, semplicemen-
te per dire che Ton Sullo ave
va rinunciato al -diritto di su-
perflcle » e che nel nuovo pro-
getto di questo governo la for-
mulazione non e stata piu ri-
prepa II ministro dei LL PP 
ha manifestato a questo punto 
la sua delusione per un dibat
tito che aveva auspicato sereno 
e tranquillo: — Anche questo 
non vi va, ma che cosa votete 
infine! — ha esclamato 

L'on Pieraccini ha enuncinto 
poi un concetto nuovo per la 
futura attivita edilizia dicendo 
die 11 sistema deU'edillzia sov-
venzionata fin qui operante 
Una-casa. IACP. Incis, ecc, 
n d r j non appare piu adeguato 
ed & forse necessarlo sostitulrlo 
con qualcosa di nuovo che egli 
ha riassunto nella formula del-
redilizia - convenzionata -. alio 
scopo dl facllitare I'acquisto 
della abitazione ai cetl sociali 
che vi aspirano ardentemente 
(nuove interruzlonl e rumorl 
nella platea). 

Nel prossimi died anni oc-
correranno 20 milioni di vanl. 
ma questo mercato vastlsslmo 
che pu6 dare un grande impul-
so alia attivita edilizia fe di
verso da quello che si fe deli-
neato flnora. La costruzione di 
alloggi non sara piii stimolata 
dalle grandi migrazioni inter 
ne. bensl dalla esigenza di ri-
sanare i quartierl delle nostre 
cltta. 

Ma per garantire questo svi
luppo & necessarla una nuova 
disciplina urbanistica potche la 
vecchla legge del 1942 era sot-
toposta alia presslone di troppi 
interessi privati die hanno con-
dotto alia situazione attuale 
Parliamoci ' fra uomlni — ha 
aggiunto Pieraccini — era fata-
le che accadesse cid.. 

A questo punto le interni-
zloni si son fatte pesanti. 
sguaiate. Una voce dalla platea 
ha gridato: Fra uominl, o fra 
caporall?... 

— Questo non I'accetto! — 
ha esclamato Ton Pieraccini 
battendo un pugno sul tavolo — 
II governo sta conducendo un 
dibattito democratlco tntorno 
alia legge ed ognuno pub ma-
nifestare la sua opinione. 

Non sara, questa. I'ultima in-
terruztone: altrq ne verranno 
da parte degli esponenti di un 
ceto chluso nei propri interessi 
di categoria e sordo ad ogni 
richiamo di esigenza sociale. 

La legge urbanistica — ha 
poi aggiunto Ton. Pieraccini — 
non comportera quella spesa 
gigantesca di 12 mila mlliardi 
che e stata affacciata da certa 
stampa Questa cifra si riferisce 
alia fpesa globale in venti an
ni. ma la nuova legge urbani
stica potra essere attuata gra-
dualmente e si pensa che siano 
necessari 100 miliardl l'anno 
per awlarne il funzionamento 
Una spesa che grava sulla so
cieta. ma in misura minore di 
quanto grava no del resto sulla 
societa medesima le enormi 
spese imposte ai Comunt dallo 
sviluppo urbanistico caotico di 
questi anni. 

Al convegno sono intervenuti 
Ton. Pella, Ton. CampillL i 
sottosegretar! Malfattl e Roml-
ta Hanno inviato le loro ade-
sioni Moro. Merzagora, Tavia-
ni. Corona, Colombo. Tognl. 
Giolittl. Tremelloni. Bo ed al
tri esponenti governativi e po-
litici 

II presidente dell'Unione del
le Camere di Commercio. ing 
Fossati. ha auspicato fin da ieri 
che Ton. Pieraccini dica ai con-
venuti una - parola di fidueia -
nel corso della replica che 11 
ministro de» LT..PP. ha prean-
nunciato per stasera a conclu
sione dei lavori: un intervento 
che. alia luce di quanto fe a w e -
nuto ieri mattina. fe logieamen-
te molto atteso 

Lo evolsimento dei lavori 
della giornata di Ieri fe stato 
coerente con le premesse. Dopo 
le relazioni del prof Landi su 
i "proflh giuridici della legi
slazione urbanistica - e del pro
fessor Testa sugli - aspetti tec-
nici della disciplina urbanisti
ca ", sono imziatl gli interven
ti. Applauditissimo il senatore 
liberale D'Andrea. che ha de-
finito la progettata legge urba
nistica mentemeno che uno 
- stnjmento di guerra civile -. 
vivi consensi al prof. Berliri che 
ha sostenuto la violazione degli 
accordi prosrammatici di gover
no nel seneo che la legee an-
drebbe al di la di quanto cou-
venuto fra i quattro partiti del-
l i magg-'oranza. battimani a non 
flnire per Ton. Guarra. missino. 
che ha fatto rapologia, ovvia-
mente. della legge urbanistica 
del 1942, calorose approvar.oni 
per l'on Greggi. democristiano. 
che ha attaccato anch'egli la 
nuova legge urbanistica. soddi-
sfazione piena per rintervento 
del prof. N.colO, che sotto le 
apparenze di una disamina giu-
ridica ha fatto un piccolo co
mizio politico contro la nuova 
legislazione; e per contro ni-
mori. interruzioni, urla persi-
no contro 1'unico oratore. il 
dott Carabba. che ha sostenuto 
spettare al legislatore stabilire 
i flni social! per i quali la Co-
£tituzione ammette la llmitazio-
ne della proprieta privata. 

I lavori riprendono stamani. 

Sarno Tognotti 

UNURI: 
respinte le 
dimissioni 

del presidente 
SI fe riunlta Ieri la Giunta 

esecutiva deiriJNURI per di
scutere le dimissioni del pre 
siclente, dott Nuccio Fava Al 
termlne della riunione la Giun
ta ha diffuso il scguente comu-
nicato: -La Giunta dell'UNU-
RI. preso atto dello dichlara-
zlonl del presidente Nuccio Fa
va. ha respinto airunaiumita le 
sue dimissioni In quanto ritleno 
che. al di la delle motlvazlonl 
e valutazioni che le hanno de
terminate, esse assumono og-
gettlvamente un sieniflcato che 
proprio attraverso le interpre-
t.i7ioni esterne che ne vengono 
date verrebbe ad inflrmare il 
valore autonomo dell'cspe-
rienza del movimento univer-
sltario che sta alia base del
la piattaforma politica e pro-
grammatica fatta propria dal
la Giunta al momento della 
sua costltuzlone e confermata 
dalle successive Inlzlative della 
giunta stessa, le quali sono sem
pre state sviluppate al dl fuorl 
di ognl inaccettablle schematiz-
zazione di tipo partitico-parla-
mentare. II presidente del-
l'UNURI si fe ri«=er\'ato dl rlesa-
minare le proprie decisionl sul
la base delle conclusion! cui 
perverranno gli organl dlrettivl 
delle associazioni — Intesa e 
UGI — nelle previste riunloni 
dl domani». 

La scomparsa 
del compagno 

Pianezza 
it. ^flW"-'^ 

Il compagno Giuseppe Pia
nezza. noto durante II periodo 
clandestino col nome dl batta-
glia di « Pippo -. e deceduto 
nei giorni scorsl a Genova. Per 
espresso desiderio dell'estinto 
il nostro giornale pubblica la 
notizia della scomparsa del va-
loroso compagno a esequie av-
venute Giuseppe Pianezza era 
nato a Vignole Borbera, in pro_ 
vincla di Alessandria, 72 anni 
fa Pressato dal btsogno dovette 
abbandonare presto i banchi 
della scuola per lavorare e 
aiutare la famlglia 

Giovamssimo. a qumdici an
ni. quando gia era un opera 10 
apprezzato. si Iscnsse al Par
tito socialista. Si schierd con 
il gruppo dell"- Ordine nuovo -
e pnssd al Partito comunista 
fin dalla sua fondazione. nel 
genna.o 1921; dopo pochi mesi 
dovette fuggire in Francia per-
chfe ricercato dalla polizia per 
aver organizzato uno sciopero. 
Si sposto poi in Belgio. in Lus-
semburgo e in Germania da 
dove, nel 1923. venne espulso 
per aver partecipato all'inaur-
rezione operaia della Ruhr. 
Dopo essere stato in Olanda. 
nel 1925 nentrfe in Italia e il 
partito git affido delicati in-
canchi nel Veneto e nel Me-
ndione 

La polizia fascista lo arrest6 
nel 1926. e il Tnbunale spe-
ciale lo condanno a 19 anni 
e 8 mesi di confino; ne scont6 
16 a Ponza e Ventotene. Libe-
rato nel 1943. partecipd dopo 
T8 settembre alia guerra par-
tigiana nella 152* bngata Mat-
teotti 

Dopo la liberazione fu tiro 
dei d-rigenti della federazione 
di Milano. dingendo la com
missione per ' il lavoro fra i 
contadini: nel 1947 divenne se-
gretario della Federterra di 
Milaro Trasferitosi a Torino 
cerl e al confino e l'eta co-
strinsero il compagno Pianezza 
nel 1951 d-venne segretario re-
g'onale della Confedertprra e 
membro del Comitato f*»d#»rale. 

Le malattie contratte durante 
la lunga permanenza nelle car, 
a rallentare neglj ultimi anni 
il suo appassionato lavoro di 
militante rivoltizionano. 

Alia famiglia Pianezza -1"U-
nita * invia le piu fraterne 
condogliana*. 
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