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Convegno a Ban degli eletti comunisti % 

& 

sui temi 
economic! 

Relchlin: «lavoriamo per capovolgere il gioco 
delta programmazione alia rovescia per cui finora 
gli Enti locali e le risorse collettive sono stati 

messi al servizio del capitale» 

Dal nostro inviato 
BARI, 31 

Stamune, nel sulone della 
Amministrazione provinciale 
di Bari — propria dove qual-
che mese fa si riunl Vassem-
blea dei consiglieri provin-
ciali pugliesi per dare vita 
all'Unione delle province co~ 
mc organo di stimolo e dire-
zione della programmazione 
democratica — si e tenuto il 
convegno di tntti gli eletti co
munisti • della Puglia, una 
folta assemblea nellu quale 
figuravano — in rappresen-
tanza di plii del 26 per cento 
dell'elettorato — parlumenta-
ri, consiglieri provinciali. sin-
daci e assessori comunali e 
provinciali, il presidente della 
Provincia di Foggia e oltre 
150 consiglieri comunali. 

Una grande forza — come 
ha sottolineato nelta sua re-
lazione il compagno Alfredo 
Reichlin, membro della Di-
rezione del partito e segreta-
rio regionale per la Puglia — 
* che gia lavora da tempo, 
in stretto rapporto col par
tito e col movimento operaio 
e contadino per costruire dal-
la base un tessuto di potere 
democratico » e che e * capa-
ce di capovolgere tl gioco 
della • programmazione alia 
rovescia per cui finora gli 
Enti locali e le risorse col
lettive sono stati messi al ser
vizio del capitale ~. Per que-
sto i comunisti si rivolgono 
a tutte le forze democratiche 
intcressate a spezzare il pre-
potere del monopolio e le in-
vitano all'unita e alia lotta 
immediata, perche - la Puglia 
non pud piii attendere (co
me sottolinea la parola d'or-
dinc del convegno), ne i 
compromessi del centrosini-
stra ne i calcoli di profitto dei 
monopoli del nord*. E innan-
zi tutto con una critica di 
fondo all'attivita dell'Unione 
delle province si e iniziata la 
relazione del compagno Rei
chlin, il quale ne ha denun-
ciato Vimmobilismo e I'ineffi-
cicnza dovuti non tanto a in
capacity quanto al desiderato 
proposito di alcune forze po-
litiche dl accodarsi alia vo-
lonta dei gruppi economici 
dominanti di Milano e di 
Roma. 

In particolare I sei mesl di 
*• vuoto - dopo la costituzione 
dell'Unione delle province, 
hanno significato e significa-
no lasciare spazlo alia ma-
novra conservatrice: i comu
nisti — che hanno fatto del 
loro meglio per portare avan-
ti Viniziativa unitaria della 
programmazione — pongono 
percid oggl un obiettivo: mo-
bilitare t lavoratori su una 
piattaforma positiva di azione 
e di lotta e allargare e op-
profondire il dialogo politico 
con tutte le forze democrati
che per sfabilfre quello che 
si deve fare, subito, nell'intp-
resse delta Puglia e del Mez-
zogiomo. 

II centro-sinistra 
nella regione 

It relatorc ha continuato 
sottolineando come oggi tutti 
si rendano conto del falli- , 
mento della politico dell'eso-
do, dei - poll di sviluppo » e 
dell'attesa illusoria dell'ini-
ziativa del monopolio. Ma 
questo non basta. Oggi e ne-
cesscrio in particolare sotto-
porre a verifica Vesperienza 
del centrosinistra nel sud. II 
ccntrosinistra. ha detto a 
questo proposito Reichlin. si. 
e innestato in un processo di 
rcali trasformazioni economi-
chc e sociali connesse alio 
sviluppo economico del de-
cennio 1951-61 e al tentativo 
di costruire un nuovo blocco 
di potere che auesse alia testa 
i gruppi monopolistici, ma fos
se capace di conservare e al
largare una base di massa at-
traverso la mediazione del 
capitalismo di Stato. 

Cardine e punta di rottura 
di questo tentativo era la ri-
nuncia alia riforma agraria. 
Da qui la nostra critica ai 
compagni socialist! che han
no rinunciato a poire la ri
forma agraria come base di 
un accordo con la DC. Nel 
Sud, inoltre, non basta sol-
lecitare la presenza del ca
pitale pubblico tna occorre 
una diversa funzione e una 
diuersa struttura dell'indu-
*tria di Stato; essenziale poi 
e una nuova funzione degli 
enti locali, dot la creazione 
di un nuovo potere democra
tico. 

Che cosa e invece accaauto 
in Puglia nell'ultimo perio-
do? La pura e semplice lo-
calizzazione di alcuni gruppi 
industrial! non e bastata ad 
assicurare un palido proces
so d'inriustrialiuaztone. aiac-
che per la mancata riforma 
agraria non esistono le con-
dizioni per un autanomo pro-
seguimento « ' allargamento 
del processo di sviluppo. La 
mancanza delle riforme di 
struttura fa si inoltre che 
oggi sempre piii si aggract 
il dicarto fra Nord e Sud. 

In polemica con chi soxtie-
ne che Vattuale congluntura 
non permette che it paese 
sopporti i costi della rifor
ma, Reichlin ha poi ampia-
menle documentato come in 
effrtti il paese soffra soprat-
tvtto degli •Itissimi costi del

la mancata riforma agraria 
(che ha gravemente indeboli-
to la capacita compettttva 
dell'agricoltura italiana sul 
mercato internazionale); del-
Vesodo della giovenlii dalla 
cumpagne meridtonali: dello 
spreco delle boniflche e delle 
strutlure civili abbandonate. 
E dunque a se xtesso che il 
govemo doi'robbe rivolgere 
un ' appello alia responsabi-
llta -, a se stesso e a tutu 
coloro i quali sovrappongonu 
agli interessl nu-zionuli la ley-
ge del profitto capitalista. 

II costo dei mancati 
investimenti nel Sud 

La questione e che non fare 
certi inupstimenti nel Sud 
costa assai di piii che farll, 
mantenere in vitu il sistema 
economico attuale costa di 
piii di quanto ci vuole per 
modificarlo. Ricordati, per 
esempio, per quanto riguar-
da la Puglia i - costi » della 
mancata soluzione del pro-
blenm idrico, del manteni-
mento in vita del contratto 
colonico e dell'azienda capl-
talistica, infine delle - liber-
ta» per gli speculatori della 
edilizia, Reichlin ha poi af-
fermato • che Vostacolo alia 
programmazione democratica 
non e dunque di natura tec-
nico-economica ma di natura 
politica. Esistono in partico
lare in Puglia (per la pre-
ponderanza degli enti di Sta
to nell'industria e nell'agri-
coltura) dementi che rende-
rebbero piii facile la pro-
grammazione. Perche dunque 
Vinerzia dell'Unione delle 
province? L'ostacolo a que
sto sviluppo non pud che es-
sere nella volontd di una 
parte delle forze politiche. 
Ora pero e finito il tempo 
dei rinvii: ciascuno deve as-
sumersi le sue responsabili-
ta. Compito dell'Unione oggi 
non pud essere che quello di 
far saltare gli sbarramenti 
che impediscono lo sviluppo 
della regione e di offrire alia 
iniziativa privata fini che 
possano corrispondere nlttn-
teresse generale. 

Stabiliti alcuni punti essen-
ziali di lotta che sono poi sta
ti approvati dall'assemblea in 
un ordine del giorno, il rela-
tore si e avviato alle conclu
sion esaminando Vattuale si-
tnazione politica del Paese. 
11 grande capitale — egli ha 
detto — dominato come e dal
la necessita di raalizzare la 
concentrazione e di controlla-
re piii direttamente il funzio-
namento degli stessi istituti 
rappresentativi non e dispo-
sto a fare concessloni; percid 
il centrosinistra e entrato in 
crisi e ormai non e che un 
ostacolo alia raccolta di tut
te le forze necessarie per 
sferrare una controffensiva 
democratica. 

Vi sono contrasti e diffe-
renze certo fra Vuno e I'altro 
rnppresentante del centrosi
nistra ma noi non possiamo 
concedere nulla ad eventuali 
attese: dobbiamo mettere le 
forze popolari in condizione 
di combattere il grande capi
tate ad armi pari, esattamen-
te quelle armi che il centro
sinistra con la sua politica di 
diuisione. ci vorrebbe sottrar-
re. Chiamando le masse a lot-
tare per una politica altema-
tiva a quella in atto. noi non 
facciamo ce-io del massima-
lismo ma assnmiamo una po-
sizione piii realtstira di quel
la. per esempio, del compa
gno Giolltti che afferma di 
rendersi conto che la crisi 
attuale e dovuta a motivi 
strutturali ma ndlo stesso 
tempo si affianca al ministro 
Colombo nella richiesta del 
blocco dei salari. 

A quale sctipo questo bloc
co? Chi garantirebbe la uti-
lizzazione nell'interesse col-
leftiro dei miliardi cosl accu
mulate? Xessuno giacche in 
assenza di una programma
zione vincolante. Tunica leg-
gc che impera e quella del 
profitto privato ed esso an-
cora di piii graverebbe sulla 
colletticita se si allentasse la 
spinta rirendicatira delle 
masse laroratnci. 

Nostro compito e dunque 
oaai in particolare quello di 
lottare per la programmazio
ne. Esiste un nesso profondo 
fra le lotte rivendicatire de
gli operai e dei contadini e 
lotta per 11 rinnovamento del 
Mezzogiorno. Questo nesso e 
neU'obbiettiro di modificare 
radicalmenle le attuali leooi 
di mercato, Vattuale • siste
ma • nell'ambito del quale 
non ri pud essere acrenire 
per la Puglia e per tutto if 
Sud. 
- fl ministro • Colombo e il 

govematore della Banco 
d'ltalia, Carli, dichiarano bru-
talmente che II • sistema • 
non pud sopportare un regi
me di piena occuparione e di 
benessere. Noi rispondiamo: 
se per funzionare questo si
stema ha bisogno di tante sof-
ferenze del popolo italiano. 
vuol dire che occorre cam-
biarlo c per questo occorre 
deftnire un proqramma de
mocratico serio. orpanico. r«-
sponsabile, aprire un dibat-
tito ideale. ricercare una nuo
va prospettica politica. 

Aldo De Jaco 

Cossutta aComo 

le sceffe di questo 
governo colpiscono 

gli interessi popolari 
COMO, 31 

II compagno Armando Cos
sutta. membro della Direzio-
ne del Partito. parlando ieri 
a Como nel corso del festival 
cittadino de «L'Unita», si e 
particolarmente soffermato 
sulla grave involuzione del 
governo di centro-sinistra. 
Parlare di involuzione. anzi. 
e troppo poco — ha detto il 
compagno Cossutta — si trat-
ta di un clamoroso fallimento 
In questa situazione prendere 
atto di tale fallimento, sgom-
berando subito la strada da 
questo governo. e il minimo 

J che possa fare ogni forza de
mocratica. se vuole mantene
re aperta la via dello svilup
po economico e politico II 
governo. infatti. e oggi forte-
metite screditato nella co-
scienza di tutti gli strati po
polari: si deve tornare indie-
tro dl molti anni per riscon-
trare un analogo malcontento, 
cosl come occorre tornare in-
dietro di almeno quindici 
anni per rieordare a Milano 
un intervento della polizia 
contro i lavoratori analogo 
a quello effettuato nei giorni 
seorsi alia Telemeccanlca. 

Non e'e categoria di lavora
tori. oggi. che non abbia da 
manifestare la sua protesta: 
dagli operai. ai contadini. ai 
pensionati. ai dipendenti dello 
Stato. agli artigiani. ai ceti 

medi commereiali ed industria-
li. Non e questo o quel parti
colare settore che si dimostra 
critico ed insofferente, ma e 

Manifesfozione 

dei mezzadri 

a Palmi 
PALMI, 31 

Mezzadri e compartecipan-
ti delle zone coltivate a vigne-
to hanno espresso a Palmi, nel 
convegno presieduto dal com
pagno on. Fausto Gullo, una 
severa critica ai provvedi-
menti agrari votati al Senato 
dalla maggioranza di centro
sinistra. I limiti e il caratte-
re marginale di questi prov-
vedimenti si manifestano so-
pratutto nel Mezzogiorno 

In particolare il convegno ha 
rivendicato Televamento al 
70 % della quota spettante ai 
mezzadri del vigneto; l'aboli-
zione della concessione sepa
rata dei frutti del suolo da 
quelli del soprasuolo con Tat-
tribuzione della meta, almeno, 
del prodotto ai .comparteci-
panti. 

Medici respinge 
le richieste 

degli artigiani 
RAVENNA. 31. 

II ministro Medici si e in-
caricato stamani. concludendo 
il convegno emiliano degli ar
tigiani sulla programmazione 
economica nazionale e regiona
le. di dire - no - a tutte le ri
chieste che nei due giorni di 
lavori erano state presentate 
dalla categoria. 

Se gli artigiani e la piccola 
industria vogliono carnpare bi-
sogna in primo luogo che cer-
chino di salvarsi con le loro 
mani. Volete un fondo di ga-
ranzia? Volete crediti dallo 
Stato? Sia chiaro. ha precisato 
Medici, che il fondo di garan-
zia gli artigiani devono far-
selo da se. Niente crediti di 
Stato e ha aggiunto. con pesan-
te sarcasmo: - Diffidate dall'in-
tervento dello Stato nei vostri 
affari!» 
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A Ginevra 
n 

Organizzazione 
dei mercati 

per i prodotti 
di base 

I Un gruppo speciale di la-
1 voro, composto da esperti 
I governativi, dovra mettere 
| a punto, entro la primavera 

del 1965, un piano per I'or-
I ganizzazione dei mercati 
I mondiali dei prodotti di ba-
I se. La decisione e stata 
• presa in seno alia prima 
I commiS3ione della confe-
1 renza mondiale sul com-
• mercio e lo sviluppo. in at-
I to a Ginevra. La Conferen-

za si occupa dei problemi 
I relativi al commereio delle 
I materie prime provenienti 
. dai paesi in fase di svilup-
I po. La proposta si deve ad 
* un gruppo di paesi afri-
• cani. 
I II testo adottato dalla prt-

ma commissions precisa 
I che I'organizzazione dei 
I mercati mondiali dei pro-
• dotti di base ha lo scopo di 
I stabilizzare I corsi di tali 
1 prodotti a prezzi rimunera. 
I tivi, il cui potere d'acquisto 
I non dovra in ogni caso di-

minuire in rapporto ai prez-
I zi dei prodotti esscnziali lm-
I portati dai paesi produttori 
I di materie prime. 

in pratica tutto l'arco della 
popolazione lavoratrice che 
scende in lotta contro la poli
tica governativa. E' vero che 
— come dice il compagno 
Lombardi — ogni « scelta - di 
politica economica tende a di-
fendere certi interessi ed a 
colpirne degli altri; ma il fat
to e che le «scelte •» del go
verno colpiscono gli interessi 
popolari e difendono obbiet-
tivamente solo quelli dei 
gruppi privilegiati. E' triste, 
ma e cosl. 

II governo e divenuto oggl 
la piu esplicita riserva per il 
grande padronato. Oli indu
strial! chimici, quando rom-
pono le trattative con i sin-
dacati. sanno molto bene che 
a sostenerli e'e il governo. che 
ha dato loro l'esempio e lb 
incitarnento. rifiutando ogni 
concreto miglioramento eco
nomico e normativo ai ferro-
vieri ed ai postelegrafonicl, 
sostenendo pubblicamente 11 
blocco o il contenimento dei 
salavi. per non parlare dell'in-
eredibile atteggiamento sul 
fondo nazionale delle pensio-
ni e degli assegni familiari. 

E la cosa piu grave e che 
un ministro socialista. quale 
e il compagno Giolitti. fini-
sca per trovarsi sostanzial-
mente sulle stesse posizioni 
del doroteo Colombo o del 
conservatore Carli; e comun-
que che il PSI al governo ab
bia finito. sinora. per aval-
lare per intero questa politi
ca. C'e di peggio, e va detto 
chiaramente: nessun governo 
potrebbe osare oggi di espri-
mere simili orientamenti con-
servatori e di comportarsi in 
tale modo nei confronti dei 
lavoratori se non avesse la 
comoda copertura del PSI. La 
partecipazione del PSI a que
sto governo, in questa con-
creta situazione, con questa 
concreta linea economica e 
politica, oggi finisce per di-
venlre in pratica il mezzo per 
consentire ai gruppi monopo
listici di poter meglio sfer
rare la loro offensiva. Ne il 
PSI ha dimostrato sinora di 
sapere reagire alle mortifica-
zioni inqualificabtli cui e sta
to costretto; vi e anzi chi su-
pera ogni limite. come e il 
caso del compagno Nenni, che 
ha finito per prendere le par
ti dei poliziotti nell'episodio 
dell'assassinio del giovane 
Ardizsone, tuttora impunitn 

Ora c'e la famosa lettera 
del ministro Colombo, dinan-
zi alia quale il PSI non ha 
che due strade: o cacciare il 
capo dei dorotei dal governo 
o venirne fuori esso stesso. A 
meno che si torni a parlare 
delTargomento tanto caro a 
chi non vuole mai cambiare 
nulla: se cade questo gover
no. si chiede, qual e l'alterna-
tiva? E' questa la domanda 
che viene fatta sempre a noi 
comunisti e chissa poi per
che proprio a noi. Sono i 
comunisti. invece. che ripeto-
no la domanda alle altre for
ze di sinistra, ed in primo 
luogo ai socialist!: ma qual e 
l'alternativa che voi propone-
te all'attuale stato di cose? 
Continuare a subire i ricatti 
democristiani. continuare ad 
aggravare la pressione anti-
sindacale ed antioperaia. a 
comprimere gli interessi po
polari. annullando o rinvian-
do ogni politica di riforme? 
Oppure battere 1'attacco delle 
destre ed imporre un nuovo 
corso economico e politico? 

Se U PSI resta in questo 
governo. cosi come esso si 
presenta oggi concretamente. 
al di la di tutte le migliori 
intenzioni. finisce inevitabil-
mente per seguire. volente o 
non. la prima strada: se vuo
le seguire 1'altra via — indub-
biamente Tunica valida per un 
partito operaio — allora deve 
sforzarsi di stabilire un rap
porto sempre piii unitario con 
quelle forze che sono in gra-
do di battere 1'attacco delta 
destra. e quindi svolgere una 
politica ben diversa nei con
fronti dei comunisti. ponendo 
fine ad ogni delimitazione e 
discriminazione anticomuni-
sta: deve in concreto lavora-
re per costruire un program-
ma piu avanzato dell'attuale 
con un governo ed una mag
gioranza diversi dall'attuale. 
Se il PSI vuole salvarsi dal
la china della capitolazione 
soeialdemoeratica non ha che 
questa via. 

£ per la DC quale alterna-
tiva? Essa e potente e pub es
sere determinante fintanto che 
i suoi alleati le consentono di 
esserlo; ma in realta la DC 
non pub fare quello che vuo
le. ne pu5 attuare i suoi ri
catti: che provi. la DC, a ro-
vesciare le sue alleanze. a 
passare dai socialist! ai libe-
rali ed ai fascisti! Essa e for
te. ma le forze autenticamen-
te democratiche sono molto 
piu forti. E* sufficiente che 
esse siano unite e decise per 
poter cambiare subito volto 
alia politica italiana. II perico-
lo di destra e reale ed e gra
ve. ma pub essere sgominato. 
deve essere sgominato pro
prio superando 1'attuale go
verno — che obbiettivamente 
!o favorisce — andando oltre 
1'attuale centro-sinistra. 

Certo. non sara una batta-
glia semplice e di pochi gior
ni, ma e una battaglia da fa
re. perche dalla fine dell'at
tuale governo non pub che de-
rlvare una crisi positiva. Pri
ma se ne va, questo governo. 
e meglio e: l'alternativa non 
sara una sterzata a destra ma 
un'avanzata a sinistra. 

Concluso il congresso FIDAE-CGIL 

Elettrici: contro 
il blocco salariale 

L'ENEL non deve essere 
un nuovo puntello da 
offrire al monopolio • II 
discorso di Invernizzi 

Dal nostro inviato 
LIVOKNO, 31. 

Si sono concliist a Livor-
no — dopo quattro giorni di 
appass ionato dibattito — i la
vori del 10. congresso nazio
nale della FIDAE-CGIL, il 
pr imo drjpo la nazionalizza-
/ i o n e doir industr ia elettrica 
La volontii dei quarantamila 
lavoratori elettrici , aderenti 
al s indacato, di consol idare la 
nazionali / / ." : >ne deU'ENEL. 
attraverso la cc^quista di un 
-iiio decentramento . nell' intc-
re-.se del pae.ie e dei lavorato
ri . h e in e.<so operano, e 
emersa da tutti gli interven-
ti. Essi hanno disegnato la 
grande maturita di una cate
goria s e m p r e piu cosciente 
che i suoi interessi sono stret-
tamente connessi a quelli 
della col lett ivi ta nazionale e 
al necessario sv i luppo demo
cratico del l 'economia del 
paese da attuarsi attraverso 
una programmazione demo
cratica dalla quale l 'ENEL 
non pud asso lutamente esse
re disgiunto. Questa e stata 
l ' indicazione che le s tesse 
conclusioni del compagno In
vernizzi hanno tratto dal di
battito congressuale che ha 
dimostrato l'alto l ivollo demo
cratico — c o m e "gl*. ha affer-
mato — del s indaca'o e del
la F I D A E in par t i c i l a - e 

L'ENEL — ha sottol ineato 
Invernizzi — dove crescere 
non per essere u:i n u o v o pun
tel lo da offrire al monopol io 
ma per affermarsi come stru-
m e n t o democrat ico decentra-
to. nel quale la collaborazio-
ne del s indacato — che noi 
r ivendich iamo — e indispen-
sabile . Per col laborazione noi 
in tendiamo un rapporto nuo
vo da instaurare fra il s inda
cato e l 'azienda, un rapporto 
c h e esc luda asso lutamente 
ogni t enta t ivo di subordina-
z ione (come vorrebbero alcu
ni dir igenti deU'ENEL d; og
gi m a rappresentant i dei ba-
roni del l 'e lettricita di ieri) 
per r iaffermare invece la ur-
gente necess i ta di un p ieno 
r iconosc imento al s indacato , 
di precisi poteri di consulta-
z ione e di d i scuss ione di tutti 
gli aspetti che r iguardano il 
rapporto di lavoro. 

Questa consultaz ione — che 
oggi gli v i e n e negata — rap-
presenta il nostro obbie t t ivo 
— ha det to Invernizzi — per 
il quale ci bat t iamo con for 
za, ed un primo passo verso 
l 'esigenza di una contratta 
z ione di tutti gli aspett i del 
rapporto di lavoro che noi po 
n iamo in prospett iva. Per 
quanto riguarda le r ivendica 
zioni — del le quali fu trac-
c iato un ampio quadro nella 
re laz ione introdutt iva — In 
vernizzi ha ribadito che 
l 'azione del la categoria non 
punta solo ad obbiett iv i di 
carattere economico , bensi a 
creare le condizioni perche il 
salario sia sufficiente a sod 
disfare i bisogni di una vita 
moderna . 

Si tratta. c ioe, di d i fendere 
le bus te pag.-j da qualsiasi 
t en ta t ivo di intaccarle attra
verso il blocco dei salari o at
traverso l'azione della specu 
lazione. Chi ha let to i g iorna-
li — ha af fermalo Invernizzi 
— avra vis to c o m e l 'azione 
per il blocco dei salari sia 
portata avant i con es trema vi 
rulenza da parte della destra 
interna ed esterna al governo 
E* una polit ica che t ende a 
r inviare una programmazio
ne democrat ica e le necessa
rie r i forme di struttura e co
m e tale va combatttita con 
tutta la nostra forza Occor
re ora portare avanti ques to 
dibatt i to — ha concluso In
vernizzi — fra tutti i lavora
tori per consol idare le nostre 
conquis te . frutto di lot te de-
cennal i e per conquistare 
nuovi successi rafforzando 
ennt inuamente Tunita del s in
dacato e conquis tando a que
sta nostra l inea tutti i lavora
tori elettrici . 

~l 
| TERAMO: 

! CORTEO Dl 
5000 CONTADINI ' 

I 
I 

Una grande manifestazione per la riforma I 
| agraria — Le Marche investite da un ampio | 

movimento rivendicativo 

I 

Renzo Cassigoli 

Dal nostro inviato 
TERAMO. 31. 

Questa mat Una a Toramo 
migliaia di mezzadri e col-
tivatori diretti hanno mani-
festato per 1'immediato av-
vio della riforma agraria. 
Provenienti dalle fertih cam-
pagne costiere della Val Vi-

I brata e dai paesi sparsi ai 
piedi del Gran Sasso, i con
tadini si sono concent rati 
fuori citta. per poi sfilare in 
corteo lungo le strade prin
cipal! del capoluogo. Prati-
camente. tutte le zone agri-
cole del Teramano oggi era-
no rappresentate alia mani
festazione: impegnute a fon
do per l'inizio dei lavori esti-
vi (per i coltivatori sono or
mai cominciate le giornate 
lavorative di venti ore), le 
famiglie contadine hanno vo-
luto inviare a Teramo alme
no un proprio componente. 

Pannelli e cartelli con 
• scritte rivendicative. le ban-
I diere rosse delle Leghe: il 

corteo. avanzando verso il 
t centro della citta. ha scosso 
I la lenta e un po" sonnac-

chiosa mattinata festiva. Cit-
I tadini, sparsi sotto i portici 
I e nei cafte per difendersi dal 
• sole e dall'afa. si sono ri-
I versati ai bordi delle strade, 

facendo ala alia sfilata. 
I Teramo e stata cosi teatro 
I di una delle imponenti ma-
• nifestazioni contadine. che 
I in questi giorni si succedono 

nel paese. Qui. come nelle 
I regioni mezzadrili centrali, 
I come nelle Marche, nell'Um-

bria e nella Toscana: le stes-
I se scritte rivendicative. il 
I medesimo slaneio, lo stesso 
• spirito di lotta. Ma oltre 
I questo, a Teramo e'era la 

denuncia di incivili condi-
I zioni di vita, della persislen-
I za di arretratlssime attrez-
• zature civili. Ad esempio. i 
I contadini di Mutignano sono 

costretti ancora a chiedere 
I la costruzione di una stra-
I da transitabile. 

Nel grande piazzale al cen-
I tro della citta. dove e giunto 
• 11 corteo, ha parlato ad una 
I folia di oltre cinquemila per-
| sone il compagno Armido 

Forni. vice* segretario della 
I CGIL. E' stato con legittimo 
I orgoglio che il compagno Vi-

nicio Scipioni. segretario 
provinciale della Federmez-
zadri. nella sua breve pro-

a maggiore par- , 
dei lavoratori. I 

gior numero di 

lusione. ha potuto alTermare | 
che. in raffronto alle mani-
festazioni contadine passate, 
quella di oggi si differen-
ziava per una maggiore par
tecipazione 
per un magg ... 
iscritti al sindacato, per una I 
maggiore ampiezzn del fron- | 
te per la riforma agraria. 
•• L'unita fra operai e con- I 
tadini si e raiforzata nella ' 
nostra provincia — ha detto i 
Scipioni — si e estesa la con- | 
sapevolezza che la riforma 
agraria non signidca solo li- I 
berazione di masse di contn- I 
dini. ma rinnovamento e svi- . 
luppu dell' intera economia I 
italiana ». 

Questa mattina c' era un I 
grande striscione in testa al | 
corteo: •- Basta con le pro-
messe. vogliamo la riforma I 
agraria •». Ecco la risposta • 

• dei contadini del Teramano • 
alia legge agraria governa- I 
tiva che lascia invariate le 
strutture. che non modi flea I 
1'arretrato e ingiusto assetto I 
delle campagne. E' stato det- , 
to giustamente che le par- I 
ziali concessioni fatte dal go-
verno per eludere i proble- I 
mi di fondo delle campagne | 
acuiscono lo scontro fra le 
forze del rinnovamento e I 
quelle della conservazione. ' 
Ebbene. i contadini di Te- • 
ramo quello scontro 1'hanno | 
gia iniziato. e la manifesta
zione di oggi ne e stata la I 
inequivocabile dimostrazio- I 
ne. Ed hanno sferrato un . 
attacco anche i contadini I 
delle altre regioni d'ltalia. 
In questi giorni, ad esem- I 
pio, nelle Marche — dopo | 
il compatto sciopero e la ma
nifestazione di Pesaro, cui I 
hanno partecipato diecimila • 
contadini — si sono avute i 
forti manifestazioni in molti | 
centri agricoli della regione 
Fra le maggiori. quelle av- I 
venute a Senigallia e a To- I 
lentino. A Senigallia. il com- • 
pagno on. Giuseppe Ange- I 
lini ha parlato a oltre mille-
cinquecento contadini. I 

Domenica prossima a An- • 
cona e indetta una grande • 
manifestazione umbro-mar- I 
chigiana per la riforma agra
ria. indetta dal nostro par- I 
tito. Parlera il compagno I 
on. Giorgio Amendola. 

Walter Montanari I 

Vivace dibattito al Festival 

del libro economico a Modena 

Gli enti locali 
per lo sviluppo 
delle biblioteche 

La posizione del ministero della P.I. 

in contrasto con i propositi innova

tor! dei rappresentanti di comuni e 

province e degli editori 

Dal nostro inviato 
MODENA. 31. 

/" dibattito che si e svolto da 
stamane nell'ambito del / / / Fe
stival del libro economico sui 
prauetti e le reuli:zuzioni in 
corso per In diffusione della 
cultura pt'r mezzo delle biblio-
tedie pubblidie liu assunto im-
meduitamrnte, ,s'n dalle prime 
battute della relazione del dr 
Giuseppe Guglielmi. direttore 
del Consorzio provinciale per 
la pMbbltca letturn di Bologna 
sviluppi e rii>onanza impensnti. 

Allii Mila roNliiiKili' di cultu
ra del palazzo dei musei era-
no convenuti ammimstrafori de. 
mocratici. bibhotecan, editori. 
redattori di numerose case edi-
trici, sovrmtendenti alle biblto-
teche, rappresentanti del mini
stero della P. 1. 

Sin dall'inizio, come si dice-
va, ci si e avvisti cne ci si tro-
rava di fronte a due conce-
zioni diametralmente opposte: 
quella dealt enti locali. che n-
vetidicuno la fine delle barda-
ture burocratwhe che ogoi H/-
fliggono il settore della diffu-
•iione della cultura, e reclama-
no Vautopestione democratica 
delle bt'bliotec'ip ptibbtiche; e 
dall'altra, invece, la yisione 
- ministeriale - di una struttura 
a piramide. rigidamente centra-
Uzata, itell'ambito delta quale 
ogni iniziativa periferica deve 

No del sindacato 
dei medici (SUMI) 

all#accordo 
con le mutue 

II Consiglio nazionale del Sin
dacato unitario medico italiano 
(SUMI). convocato in seduta 
straordinaria, ha deciso — in-
forma un comunicato — di re-
spingere l'aceordo recentemen-
te siglato tra la Fcderazione 
nazionale ordini dei medici 
(FNOOMM) e gli enti mutua-
listici. 

II Consiglio nazionale del 
SUMI chiede inoltre che il co
mitate centrale della FNOOMM 
convochi il Consiglio nazionale 
di tutti gli ordini dei medici 
d'ltalia. molti dei quali — ag-
giunge il comunicato — si sono 
gia dichiarati contrari all'accor-
do. II Consiglio nazionale del 
SUMI. dichiara altresi che le 
nuove trattative debbono essere 
condotte con la partecipazione 
attiva dei sindacati. nel piii bre
ve tempo possibile, sulla base 
delle richieste avanzate dai sin
dacati medici stessi. 

La sciagura a Courmayeur 

Precipita e muore uno 

degli scalatori del K2 
La vittima, Sergio Viotto, stava compiendo un allenamento — Due 

alpinisti travolti da una slavina in Valmalenco 

Dal nostro corrispondente 
AOSTA. 31 

Sergio Viotto. una delle mi
gliori guide di Courmayeur. 
e morto oggi in una sciagura 
alpinistica. Aveva 36 anni. Per 
le sue doti di scalatore. aveva 
fatto parte, nel 1954. della spe-
dizione che aveva conquistato 
il - K 2 -. La sciagura e ac-
caduta a Courmayeur verso le 
ore 16.30. nella pale?tra di 
roccia che fronteggia la fra-
zione La Saxe. 

Insieme al portatore Luigi 

Avellino 

Auto salta in aria 

con il tritolo 
AVELLINO. 31. • 

Un attentato dinamitardo e 
stato compiuto. questa sera a 
Lauro. un comune distante 27 
chilometri da Avellino. 

Una - F I A T 1100. del com-
merciante Benito Vona. di 29 
anni. e stata fatta raltare in 
aria con una carica di dina-
mite. L'auto. che era «tata la-
sciata in sosta dinanzi ad una 
abitazione in via Remondini. 
e rimasta gravemente danneg-
giata. La deflagrazione ha rau-
sato la rottura del vetri delle 
abitazioni nel raggio di 150 
metri. 

Brescia 

Auto contro 

albero: 3 morti 
BRESCIA. 31 -

Una utilitaria con a bordo 
due donne ed un ragazzo si e 
schlantata contro un albero 
dopo essere uscita di strada. 
in locali te Manblozza. suUa 
statale Milano-Brescia. Le tre 
persone che erano sull'auto so
no morte mentre venivano por-
tate in ospedale Si tratta d: 
Afnese Bertagna in Gigola. di 
22 anni, che conduceva l'auto. 
della cognata Pasqua Gigola 
Metelli. di 39 anni. e del figlio 
d: quost'ultima. Giacomo. di 
14 anni. I tre erano d;retti a 
Cazxago - S. • Martino. dove 
abitavano da pochi mesi, in 
seguito aU'apertura di . una 
piccola azienda. 

Pramotton. di Donnas. Sergio 
Viotto era uscito oggi pomerig-
gio per un normale allenamen
to. Scalate impegnative que-
st'anno non ne aveva ancora 
compiute e queste esercitazioni 
fanno parte delta preparazione 
annuale di ogni guida. indispen-
sabile per affrontare la stagio-
ne alpinistica. 
' I due scalatori si erano Jn-

nalzati di circa 100 metri dalla 
base della parete roeciosa. 
quando si e verificata la scia
gura. I due alpinisti erano le-
gati fra di loro con una corda: 
conduceva. in quel momento. il 
portatore Pramotton All'im-
provviso un urlo- Luigi Pra
motton faceva in tempo a vol-
tarsi e a vedere Sergio Vitto 
perdere l'equilibrio e precipi-
tare nel \*uoto. La corda resi-
steva alio strappo. ma nella ca-
duta — circa 35 metri — Viotto 
batteva il capo contro la roccia. 
morendo sul colpo. 

L'allarme e stato dato dallo 
stesso Pramotton. Sul posto del
la sciagura si portavano imme-
diatamente uri fratello di Viot
to. il dott. Bassi. la guida Rug-
gero Pellin. rinfermiere-guida 
Cosimo Zappelli. La salma ve-
niva calata con delle corde rino 
alia base della parete e suc
cessi vamente trasportata nel 
gabinetto • medico del dottor 
Bassi. Alle 19.30 i familiari ed 
i parenti accoglievano in la-
crime il corpo esanime di Ser
gio Viotto. in quella .-he era 
stata la sua casa. 

Da un paic d'anni Sergio Viot
to aveva diradato la propria 
attivita alpinistica. Aveva un 
a w i a t o negozio di articoli spor-
tivi nella centralissima via 
Roma di Courmayeur. curato 

dalla moglie Cecilia Mussillon. 
ma la gran parte della propria 
attivita egli la dedicava al la-
boratorio di falegnameria. si 
tuato proprio davanti a quella 
palestra di roccia che oggi gli 
e stata fataie. 

La notizia della sciagura si e 
sparsa in un baleno in tutta 
Courmayeur. Gli amici. le gui
de. i conoseenti hanno iniziato 
un ininterrotto pellegrinaggio 
per rendere omaggio alio scom-
parso. Lorenzo Grivelli. il capo 
delie guide di Courmayeur. ha 
dichiarato che Sergio Viotto 
* era certamente una fra le mi
gliori guide di Courmayeur, 
come carattere e come ulpi-
nista '. 

Nella sua attivita di alpimsta. 
Viotto aveva superato difficolta 
neppure paragonabili a quelle 
che oggi stava affrontando. 

Un'altra sciagura alpinistica 
e accaduta in Valmalenco: due 
accademici del CAI sono pe-
riti tragicamente a mezzogior
no di oggi sul Pizzo Cassandra 
<3 222 m.>. Si tratta di Bruno 
Ferrario. di 39 anni. di Monza 
e del Ieeehese Arnaldo Tizzoni. 
di 35 anni. uno dei capiscuola 
dei - ragni di Lecco -, che so
no stati travolti da una sla
vina. 

Un alpinista di 23 anni, Aldo 
Oblato. di Torino, e morto men
tre, con una comitiva di una 
quarantina di persone, stava 
facendo una escursione al mon 
te Mars, sopra il lago del Mu-
crone. 

Un giovane torinese — Fran
cesco Carmino. di 24 anni — 
e infine morto precipitando 
in Valle Stretta. 

Sergio Com'm 

venire imbriolinfn in una scrte 
infinita di controllt. di censu-
ra, di tnterventi tutorl. * In que
sto modo — dicono i rappre-
.s-critunti del ministero della 
P. I. — noi garuntiamo la li-
berta di tutti: ussieuriamo al 
ptibbtico che idle biblioteche si 
rii-olge un'informazione obictti-
ra, iirid cultura »IOM di parte ». 
In questo modo. invece — e la 
relazione di Gttglfeimi ha sot-
lohneato con forza questo aspet-
fo delta questione — si rischia 
(ii cudere nelle secche del piu 
deterwre qiKiIiinqtiisnio cidtu-
IUIC. 7*i/(itti, venendo a parlare 
della pur mentorta opera che 
il ministero ha svolto con Vap-
plicazione del piano di diffu
sione della lettura e del libro. 
che per brcvita si e convenuto 
di chiamare ' piano L - , Gu-
(/lielmi ha rileyato come sino 
ad ora »da nessun atto uffi-
eialc, da nessuna relazione sul-
Vargomento ne" da alcana di-
chiarazione emerge il tipo, la 
qnalita, il "tono" culturale che 
si e voluto dare al patrimonio 
biblio{jra/lco immesso e circo-
lante nella rete di prestiti in 
questi ultttni diei i anni -. 

E rid mentre una nuova real
ta socio-cultnrale sta sorgendo 
in Italia per mezzo delle biblio
teche pubbliche. 

- Btsogna sinluppare nel let-
tore — ha continuato Gugliel
mi — un tipo di autodirezione 
culturale che responsabilizzi 11 
lettore stesso di fronte ai pro
blemi della societa in cui vive 
e che gli appartengono e diret
tamente lo toccano e minaccia-
no. un tipo di autodirezione cul
turale, insomnia, che lo liberi 
da ogni forma di intimidazione 
intellettuale. E inuece i tecnici 
della cultura, i bibliotecari, la-
vorano tuttora in mezzo a enor-
mi difficolta. spesso anche con 
idee vecchie e inutilizzabili. en
tro le strutture ancor piii vec
chie, decrepite e percid para-
lizzanti del lavoro di rinnova
mento : 

E* propria in difesa di queste 
strutture, sia pure solo di una 
parte di esse, che la dott. Virgi
nia Carini Dainotti, ispettrice 
supcriore del Ministero della 
Pnbblica Istruzione, si e schie-
ruta ripetute volte, non solo 
dopo la conclusione della rela
zione di Guglielmi, ma anche in 
seguito a un vibrato intervento 
dcll'ussessore Boiardi, della pro
vincia di Reggio Emilia, e dopo 
le comunicazioni del dottor Ter-
ni. dell'editrice Einaudi, .tulle 
bibilioteche di Dopliani e di 
Barbetta. sul sistema decentrato 
della Civica Milano. 

La dott. Carini — quando so
no stati posti sotto accusa fstitu-
ti come le commlssionl di vigi-
lanza e quelle consultive, e Vob-
bligo del parere unanime che in 
essi vige — a Guglielmi, che fa
ceva notare come si tratti ap-
punto di assurdi ostacoli che 
- vaniUcano - molti degli sforzi 
che si var*o compiendo per lo 
ammodernamento della attuale 
organizzazione per la diffusione 
della cultura, ha finito per ri-
spondere che questo - e tin prez-
zo che dobbiamo pagare •. E 
per che cosa? Per garantire op-
punto agli eventuali lettori ~la 
nostra piii assoluta neutralith: 
Ma, ha giustamente fatto notare 
nella sua conclusione I'assessore 
ai servizi culturali del comune 
di Modena, compagno Germano 
Bulgarelli, I'ente pubblico, in 
particolare I'ente locale, vede la 
biblioteca come profondamente 
inserita in un determinato am-
biente, in una determinata si
tuazione. La vede anzi come 
slrumento per la trasformazione 
di questo ambiente e di questa 
situazione, come un'arma per 
il loro miglioramento. Sono pro
prio questi obiettivi che non sa-
ranno mai raggiunti se si conti-
nua a marciare con i vecchi 
schemi. Tl ruolo dei tecnici c 
della burocrazia deve passare 
in secondo piano rispetto a quel
lo dei cittadini. £ ' solo cost che 
si garantisce la vitalita di que
sti istituti, i quali entrano a far 
parte integrante della comunita 
e che quindi dalla comunita 
devono essere gestiti. 

Se cib non accade, e bene sol-
lecitare in questa direzione la 
iniziativa degli enti locali, la 
quale pure consiste, e anzi negli 
ultimi tempi e divenuta pik co-
stante, piii attenla a questi pro
blemi. Ma spesso gli interventi 
dell'autorita tutoria frustrano 
ogni sforzo. Esiste, e vero, una 
leage che sancisce Vobbligato-
rieta. da parte del comune, di 
stanziare fondi adeguati per le 
biblioteche. Ma il prefetto di 
Modena — e Bulgarelli ha te-
stualmente citato lo strabiliante 
documento — qualche anno fa 
nnnulld tutti gli stanziamenti 
di questo tipo affermando che 
non rientravano nella compe-
tenza dei comuni stessi. ' 

Nel 1962 i comuni della pro-
cincia di Modena sono stati au-
torizzati a stanziare solo venti 
milioni e mezzo di lire — « p -
pena quaranta lire pro capite 
— ma dopo che altri quindici 
milioni erano stati tagliati dai 
bilanci. • Siamo decisi, verb, a 
continuare con tenada questa 
battaglia — ha concluso Bulga
relli — perch* siamo i primi a 
essere convinti che senza cul
tura non vi e democrazia - E' 
<M questa base che ha quindi 
nrooosto il lancio di un nuoro 
• Piano L -. nell'ambito del qua
le gli enti locali abbitmo r e . 
sponsabllita primarie. 

Michel* Uf1i 
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