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OTTOBRE 
Piii di sette milioni 

* * 

- . i • * 

Puglia 
Mettere subito 
in funzione i l 

nuovo organismo 
BARI, 28 

Sul decreto del Ministro per il bilancio on. Pie
raccini sulla costituzione dei < Comitati regionali 
per la programmazione economica » il compagno dot-
tor Savino Vania, presidents dell'Amministrazione 
provinciate di Foggia e componente del Comitato 
esecutivo dell'Unione delle Province pugliesi, ci ha 
rilasciato la seguente dichiarazione: 

€ In Puglia il decreto del ministro del Bdancio 
per la costituzione di Comitati regionali per la pro* 
grammazione economica rappresenta un primo im-
portante successo dell'azione da noi intrapresa da 
circa'un anno nelVambito dell'Unione delle Province. 
II ruolo prcminente degli Enti locali nella program
mazione regionale, affermato dall'on. Pieraccini alia 
Fiera del Levante, e confermato nel recente decreto, 
sottohnea la ginstezza dell'azione da noi svolta con
tra gli indirizzi della maggioranza di centra sini
stra dell'Unione regionale delle province chiaramente 
orientata, prima alia costituzione di un elefantiaco 
organismo burocratico e corporativo (nel quale la 
rappresentanza degli Enti locali veniva pressoche 
annullata) e pot a una pura e semplice delega ai tec-
nici delle scelte della programmazione. 

Proprio nella mia lettera di alcuni giorni fa, in-
dirizzata al Presidente dell'Unione delle Province 
ebbi a ribadire il principio della preminenza delle 
rappresentanze elettive: il recente decreto, che re-
spinge totalmente la linea portata avanti dalla mag
gioranza di centro sinistra, viene incontro all'esi-
genza primaria da noi sempre sostenuta. Ma, a parte 
queste considerazioni particolari, debbo rilevare che 
in Puglia e nel Mezzogiorno il decreto: a) dd un po-
sitivo contributo al superamento delle resistenze ot- . 
tuse e tenaci della classe politico meridionale contro 
ogni iorma di programmazione; b) pone sul terreno 
concreto e della lotta politico il problema della pro
grammazione regionale afiermando anche la premi
nenza degli Enti locali; c) apre alle forze democru-
tiche e popolari un nuovo terreno di lotta per la isti-
tuzione della regione e per meglio e piu efflcace-
mente costruire la programmazione nazionale. 

II decreto quindi costituisce un deciso passo in 
avanti o piu propriamente una nuova possibilitd per 
andare avanti. Questo giudizio evidentemente non 
elimina critiche e riserve, ami rafforza la nostra ri-
chiesta di pervenire ad un rapido miglioramento , 
dello stesso decreto. Le nostre critiche si riferiscono < 
essenzialmente alia entita della rappresentanza delle 
Camere di Commercio che, come e stato fatto per 
le organizzazioni sindacali, potrebbe essere ridotta « 
a livello regionale, e in secondo luogo al limite deit 
30 mila abitanti per i Comuni non capoluogo. Que-' 
sto limite comporta una sensibile diminuzione della 
rappresentanza popolare; nella nostra regione si di 
il caso della provincia di Lecce che conta circa 670 
mila abitanti e non ha alcun Comune superiore ai 
30 mila abitanti per cut vede fortemente ridotta la 
sua rappresentanza. Credo che'questa situazione sia ' 
molto diffusa nel Mezzogiorno. E' evidente, inoltre,' 
che U criterio dei 30 mila abitanti altera gravemente 
la proporzione della rappresentanza politico. > 

Altri problemi si pongono in ordine al collega-
mento tra questo comitato e 0li organismi centrali 
della programmazione e sul modo come questi co
mitati dovranno concretamente operare sul piano 
della ricerca e su quello della proposta. Ma ora Vobiet-
tivo piu urgente e decisivo e quello di non perdere 
ulteriore tempo — troppo se ne e gia perduto, con 
grave pregiudizio dell'economia della regione — e 
di mettere al piii presto il nuovo organismo nelle 
condizioni di operare e di jar fronte ai piu gravi 
problemi deZIa regione >. 

Lucania 
Allargare la 

rappresentanza 
dei Comuni 

di ragazzi 
tornano a scuola 

_ - • ,' .» . • > - « • fc r . 

GiovedI-1. ottobre 7,mllIonl e 322 mils 
student) comlnceranno II nuovo anno sco-
lastico: circa 4 milioni 417 mila ragazzi 
frequenteranno le elemental*!; un mlllone 
755 mila I'istruzione secondarla di primo 
grado; un milione 130 mila quella secon-
daria di secondo grado. II maggiore In-
cremento si avra negli istitutl tecnicl, con 
483 mila itcritti (51 mila in piO del 196344) 
e negli Istitutl professional! (dove II nu-
mero degll - alunnl passer* da 170.000 a 
225.000, distrlbuitl nella varla specializes* 
zionl). Un lleve aumento si avra anche 

,/per tutti gli altrl tipl di scuole, apparto* 
nentl al gruppo dell'lstruzione claaslca: per 
e3emplo, nel liceo scientifico si regiatrera 
una « dllatazlone » di 9.000 unlta; nel llceo 
classlco dl 8.000 unlta; negli istitutl ma
gistral! di 19.000 unita. Gil student! della 
Scuola.secondaria Inferlore (11-14 anni) pas-
se ran no da un milione 708 mila a un ml-

' Hone 775 mila. 

ANCHE QUEST'ANNO 

doppi turni e... 
. ' > «• > <-

aule provvisorie 

r U l l i t d / mortedl 29 settembre 1964 

,. ;;i ',. , , , ,: I lavori del C.N. 

IIPSIUP definisce 
ilprogramma 

per le eleiioni 
La relazione del compagno Vecchietti 

Oltre sette milioni di ra-
gazzi e di giovani — dalle 
elementari, agli istituti di 
istruzione secondaria supe
riore —• torneranno a scuo-

• la giovedl prossimo, 1. ot-
I tobre. Anche questa volta, 

la « riapertura » terra occu-
I pate per qualche giorno le 
• pagine dei giornali e non 

I mancheranno le denunce di 
una situazione che di anno 

I in anno e divenuta piu 
drammatica. II fabbisogno 

I d i aule, per esempio, e an-
cora, su per gin, quello di 
prima: era stato calcolato, 

I nel 1963-64, in 124.700; ne 
I sono -state, costruite. circa 
• i5.000. Ne mancano ancora, 
I dunque( piu di 100 mila e la 

I
pbpolazione scolastica confi-
nua ad aumentare. D'altra 
parte. U ministro della P.I. e 

Iil governo hanno cercato di 
*ridimensionare» le proposte 

I della Commissione nazionale 
d'indagine (con I'aiuto del 
CNEL e del Consiglio Su-

I periore della P.I.) e la DC 
I non ha esitato, quest'eslate, 

I ad affrontare una crisi di go. 
verno anche per k « ria//er-

I m a r e > (purtroppo, non sen-
za successo) i < diritti > del
la scuola privata conjessio-

Inale. 
Si annunciano, ora, dopo 

I una serie di inammissibili 
rinvii,' la preseiitazione al 

• Parlamento del c piano po-
I liennale di sviluppo > e un 

intervento straordinario per 

I l'edilizia. 
Ma intanto, un altro anno 

Ie andato perduto. E questo 
«ritardo >, la scuola lo sta 

I aid pagando caro, troppo 
caro. 

I
Fermlamoci su alcuni da-

ti (luglio '64) fondamentali, 
di base: riguardano, appun-

Ito, I'edilizia scolastica. II pa
norama e desolante. 

I- Nel settore delle elemen
tari, ci sono grandi cittd, co 

I me Napoli, dove quasi tutte 
le scuole hanno avuto Vanno 

Iscorso e probabilmente conti-
nueranno ad avere i < doppi 
turni » e metd delle aule sono 

I€ adattate > o * di fortuna > 
(in realtd, non c'e una dif-

Iferenza sostanziale jra una 
aula c adattata > e tin'aula 
c di fortuna >, se non che, 

a poco come Vanno scorso. 
Come se cid non bastasse, 
anche qui le aule «vere > 
sono insufjicienti dappertut-
to. A Pavia, a Cremona o a 
Piacenza sono la meta, co
me la metd (o un po' meno) 
sono a Napoli, in Calabria, 
m Sicilia. Quando va bene: 
in Sardegna, per esempio, 
sono un quarto del totale! 

E c'e ancora moltissimo da 
fare anche nel settore della 
scuola secondaria superiore. 
Prendiamo le tre piii grandi 
cittd italiane: Roma, Milano, 
Napoli. Le aule non < adat
tate >, :non « di fortuna > so
no i- tre quarti del totale a 
Milano (dove la situazione 
pud ritenersi, se non ottimq, 
<buona*), poco piu ' della 
metd' a Roma, un terzo a 
iVapoIi. Ci sono cittd di pro
vincia, • come ' Caltanissetta, 
dove neppure un'aula e una 
aula € vera ». Fino a quando 
gli studenti dovranno anda 
re a lezione in vecchi con-
venti, in ex-caserme, in pa 

lazzacci rabberciati? E quan
do si riuscird a jar Jronte 
decentemente alle nuove esl-
genze? Un caso ci sembra 
tipico di quanto sta accaden-
do. Roma ha sette istituti in-
dustriali (Galilei, Bernini, 
Fermi, Armellini, VII Isti-
tuto, Meucci, Marconi) che, 
tutti insieme, sono in grado 
di accogliere duemila stu
denti. II Galilei dispone di 
duecentocinquanta posti per 
la I classei in quindici gior
ni (e la sessionc autunnale 
d'esame era ancora in corso) 
aveva ricevuto mille doman-
de d'iscriziQne di giovani li-
cenziati dalle Scuole medie 
inferiori e d'avviamento. II 
Fermi,' Vunica scuola romana 
che consenta la specializza 
zione in elettronica, ha an 
che esso duecentocinquanta 
posti per le prime classi. A 
metd settembre, le domande 
d'iscrizione erano gid cinque-
cento/ Eppure, il diritto al
io studio per tutti e sancito 
dalla Costituzione? 

Ancona 

POTENZA, 28. 
II compagno Donato Scutari, segretario del Co

mitato regionale lucano del PCI ci ha rilasciato la 
seguente dichiarazione sui < Comitati per la pro
grammazione >; 

< H decreto del ministro del Bilancio, on. Pierac
cini, sull'istituzione in ogni regione (escluse quelle 
a statuto speciale) di Comitati regionali per la pro
grammazione economica, ha indubbiamente un va-
lore positwo. « "* 

Difatti, i componenti dei Comitati, di natura elet-
tiva (sindaci dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti 
e president! di Province), piu tre rappresentanti sin- I * Ul '"."•""?'* 1 B '"l'X» ™ T 
dacali, costituiscono per gran parte delle regioni, la I *°rse> la. *"»»« * "" J ° ZV 
maggioranza net Comitati stessi che si configurano - no P e ^ ' ° della seconda- m a " 
cosi come organismi polittct, democratici e responsa-
bili di jronte agli elettori ed alle popolaziom, le cui 
esigenze umane e civili di progresso democratico, 
sono poste piu direttamente a base ed a stimolo del-
Velaborazione della programmazione economica re
gionale. 

In questo senso, indubbiamene, si supera la fon-
damentale sostanza negativa dei " Comitati Colombo " 
e si tratterd, nella pratica, di utilizzare, come base 
conoscitiva, il materiale gid da questi elaborato. 

Va detto subito, tuttavia, che in Lucania come in 
qualche altra regione, non e assicurata la maggio- . —- - ---.---. 
ranza elettiva in seno al Comitato di cui al citato I provincia di Siracusa, la si-

he i Co- tuazione e, sotto tutti gh 

Eletto sindaco 
il compagno Strazzi 

Per il candidate del P.S.I. hanno vofaffo comunisti e 
sociaKsfi - Bafluto H M a l t a di prepofere deia DC 

t i 
* 4 - , 

Dal nostro comspondente 

peggio 
I gari, non e una cantina o 
' una stalla o un garage, ma 

I un € fondo > una volta adi-
bito a negozio o una stanza 
presa in ajjitto dal Comune). 

I In tutto il Mezzogiorno, il 
quadro e, all'inctrca, lo stes-

Iso: la meta degli «scolaret-
ti * siciliani, per esempio, ha 

Ie avra ancora i c doppi tur
ni * (un quarto di quelli di 
Caltanissetta i «tripli>; in 

ANCONA. 28 
Dopo una lunga seduta, que

sta sera, a tarda ora. il com
pagno Artemio Strazzi. del 
PSI. e stato eletto sindaco di 
Ancona, con i voti dei consi-
glieri comunisti (tredici) e dei 
socialisti (cinque). II candidato 
della Dc prof. Trifogli. ha ot-
tenuto i 13 voti del suo grup
po; hanno votato scheda bian-
ca repubblicani. socialdemo-
cratjei e le destre. 

Appena letto il risultato del
le votazior.i, gli assessori del
la Dc hanno rassegnato le di-
missioni. Cosl ha fatto l'asses-
sore socialdemocratico. Riman-
gono al loro posto i due as
sessori socialisti a w . Casaccia 
e Ting. Matteucci. II Consiglio 

II gruppo dei deputati co
munisti si riunisce oggi, 
martedl, nella propria cede 
alle ore 18.30. 

comunale e stato convocato per 
domani 1'altro. onde dar luogo 
alia elezione della nuova Giun-
ta. Si e sfaldata cosl. alia vi-
gilia della consultazione clet-
torale, quella che e stata nel 
paese. una delle prime coali-
zioni di centro sinistra in sede 
locale. In particolare. e stata 
battuta la concezione • che la 
Dc ha dimostrato di avere del 
centro sinistra: una formula di 
comodo. valida finche preserva 
il potere. 

Nella seduta si e pratica-
raente ripetuto il voto avutosi 
il 7 settembre scorso; allora 
fu eletto. con lo stesso numero 
di voti (maggioranza relativa). 
il compagno Strazzi. la cui no-
mina venne invalidata per in
tervento prefettizio. In queste 
uttime settimane la Dc aveva 
fatto di tutto per impedire la 
convocazione del Consiglio cc-
munale. e quindi. la nomina 
di un sindaco che non fosse 
democristiano. 

Walter Montanari 

decreto Pieraccini, per il semplice fatto che 
muni superiori ai 30.000 abitanti sono soltanto i due 
eapoluochi di Potenza e Matera. 

Certo, una maggiore democraticitd dei Comitati 
sarebbe assicurata con Vinclusione anche di rappre
sentanti delVopposizione democratica — quanto meno 
dei Comuni capoluoghi di provincia — oltre che dei 
sindaci e presidenti di provincia. Ma per noi, in Lu
cania, la rappresentanza nel Comitato dovrebbe com-
prendere anche i sindaci dei Comuni superiori ai 10 
mila abitanti, 

Crediamo che analogo problema si ponga anche 
per altre regioni, specialmente per quelle con pochi 
comuni sui 30.000 abitanti. 

Queste esigenze, che dq sole corrispondono alle 
differenti situazioni regionali, giustificano e danno 
risalto alia funzione dell'Ente regione in materia di 
programmazione regionale. 

Per cui, pur non volendo offuscare i lati positiui, 
in generale (non certo per la Lucania), del decreto 
Pieraccini, siamo concordi con le preoccupazioni 
espresse, ci pare, dal compagno on. Maschiella circa 
uno sterile « diuersico » in cui si potrebbe risolvere 

distrczione dell'atten-

I as 
Nt 

I 

1 . \ 

aspetti, identica a quella di 
apoli). In locali di fortuna 

I e stata e sard sisiemata la 
meta delle aule delle scuole 

I elementari calabresi, di Avel-
lino. di Benevento. 

Al Centro, al Nord le cose 
ranno meglio? Vanno un po' 
meglio; ma non si contano 
le province dove gran parte 
delle aule, spesso la meta, 
come in tante zone del Mez
zogiorno, e anche oggi sisie
mata € provvisoriamenit: >, 
in locali < adattati > o < for-
tunosamente reperiti >. 

Nella scuola media infe-
riore, la nuova Scuola media 
unica e obbligatoria per tut
ti i ragazzi dagli 11-ai 14 
anni, la scuola della < n . 
forma >, la situazione forse, 

la creazione dei Comitati, a distrczione deH'atten- " e ancora peggiore. Cid che c 
zione e della lotta per la immediata elezione dei Con- j stato fatto (dove e stato fat-
sigli regionali quali organi sovrani nelVaffrontare i ' to) dai Comuni viene spes 
problemi di un'effettiva programmazione democratica I 5 o annullato * dalVaumento 
regionale», . - I dei ragazzi. I «doppi turni» 

l e d triple turni», in defini 
| mm^ mm^ ___ _ _ J tiva, saranno diffusi presso 

IN BREVE 
Le elezioni in Alto Adige ' 

Domenica 15 novembre avranno luogo le elezioni in Tren-
tino-Alto Adige. Ne da notizia il bollettino ufficiale. La con
sultazione rjguardera, in base alle nonne dello statuto ed 
alle nsultanze del censimento ufficiale della popolazione, la 
elezione di 52 consiglieri. dei quali 27 per il collegio provin-
ciale di Trento e 25 per il collegio provinciale di Bolzano, i 

I visti per la Jugoslavia 
Una importante agevolazione; che consentira di ottenere in 

pochi secondi. direttamente al valico di confine, il visto per 
entrare in Jugoslavia, entrera in vigore il 1. ottobre. A partire 
da quella data i turisti italiani prowisti di passaporto potranno 
ottenere. nei casi di urgenza. un solo visto rilasciato dalle au-
torita conflnarie. Costera 1300 lire. 

RimioM svl bikmcie otll'OHMI 
Le commission! Bilancio e Sanita della Camera si riuni-

ranno congiuntamente domani mercoledl per esaminare la 
relazione della Corte dei Conti sulla gestione flnanziaria del-
TOpera nazionale maternita e infanzia. Sulla grave situazione 
economica e organizzativa dell'ONMI i deputati comunisti 
hanno presentato proprio 1'altro giorno una interpellanza 
urgente al ministro della Sanita. 

La legge scade il 31 dicembre 

Lo sblocco dei f i tt i 
minaccia migliaia 

dinegozi e botteghe 
II 31 dicembre prossimo, unitamente alia scadenza 

del blocco dei contratti di locazione e di sublqcazione 
deglt immobili ad uso d,i dbitazione stipulati prima del 
1° marzo 1947 e proseguiti in forza dell'articolo 1 della 
legge del 1960, scade anche il blocco dei contratti per 
gli immobili adibiti ad attivita commerciali e artigiane. 
L'articolo 2 della legge 21 dicembre I960, prevede in-
fatti il blocco dei.locali nei quali si esercita dal con-
duttore un'attivita professionale, ovvero un'attivita ar-
tigiana e un'attivita commerciale organizzata col lavoro 
proprio, dei componenti della famiglia e di non piu di 
5 dipendenti. 

Le ripercussoni che si determinerebbero nelle con
dizioni di lavoro, nei costi di esercizio e quindi nei prezzi 
dei prodotti artfgiani e dei generi di consumo, nell'even-
tuale liberalizzazione di centinaia di migliaia di botte
ghe e di negozi il cui fitto salirebbe inevitabilmente alle 
stelle, h owiamente immaginabile. E' vero che agireb-
bero, in tale deprecata eventualita, i risarcimenti pre-
visti dalla legge c h e protegge cTavviamento commer
ciale*, ma l'efficacia di questa norma, limitata ad un 
piccolo indennizzo, qualora possa dimostrarsi che il loca-
tore tragga beneficio dal valore deiravviamento intro-
dotto dal conduttore al locale aQlttato, sarebbe insuf
ficient e a garantire un equo canone e una relativa sta-
bilita del conduttore sui fondo. Si tratta quindi di im
pedire. in base all'evidente anormalita del mercato, che 
l'abolizione del regime vincolato, anche per le botteghe 
e i negozi causi un arbitrario e incontrollato aumento 
dei fitti e ponga sotto la continua minaccia di sfratto 
l'artigiano e l'esercente con grave nocumento per la 
stessa economia nazionale. Anzi, non solo si rende neces-
saria la proroga del regime vincolato per i locali pre-
visti dalla legge del 1960 ma, come per le locazioni ad 
uso di abitazione, e necessario regolamentare la durata 
e il fitto per tutti i locali utilizzati per l'esercizio di pic-
cole imprese. 

Proteggere I'inquilino 
Prorogate di cinque anni il regime vincolistico vi-

gen l e e? che scade alia fine dell'anno corrente, stabilire 
una validita di 5 anni dei contratti di locazione degli 
immobili destinati ad attivita professionale, artigianale 
o commerciale non bloccati dalla legislazione in vigore. 
fissare anche per i fitti di locazione ad uso produttivo 
e commerciale, una misura collegata al reddito lordo 
determinato dal nuovo catasto edilizio urbano e alle 
variazioni monetarie, non significa voler misconoscere 
una giusta remunerazione alia proprieta edilizia bensi 
evitar e che I'inquilino sia indifeso di fronte all'esosa 
pretesa del locatore, come sta avvenendo ad ogni con
duttore la cui attivita si svolge in locali a fitto libero e, 
talvolta, persino in quelli a fitto bloccato. 

Infatti, il CNEL, in un proprio studio elaborato in 
- occasione della discussione della legge 1960, ebbe a rile
vare che gi* allora i locali destinati ad uso diverso da 
quello dell'abitazione. avevano avuto una maggiore 
spinta verso i fitti cosiddetti «liberi >. raggiungendo le 
40 volte e in alcuni casi le 50 volte i canoni vigenti nel-
l'ottobre 1945. Avendo la legge prorogato il regime vin
colistico, con l'aumento del 25% annuo composto, attual-
mente i canoni dei fitti bloccati. per questi immobili, 
hanno gia raggiunto le 97 e le 122 volte rispettivamen-
te. mentre quelli concordati. secondo le stesse indica-
zioni del CNEL, ben 146 volte il fitto pagato nel 1946. 

Che coso fara il governo ? 
Un'ulteriore spinta derivata dalla completa libera

lizzazione e dalla mancata regolamentazione di altre 
locazioni ad uso diverso dall'abitazione creera una pc-
sante situazione per due milioni e mezzo di artigiani, 
commercianti ed esercenti italiani, impegnati nella ne-[ 
eessaria riorganizzazione e ammodernamento degli im-
pianti produttivi e delle aziende di distribuzione. E' 
necessario, come tutti riconoscono, un contenimento 
della ascesa dei prezzi. Questo contenimento, come tutti. 
comprendono, non si pud ottenere facendo ricadere sul
la piccola ezienda artigiana e commerciale il peso di un 
esoso fitto. 

Nell'interesse della difesa dell'economia italiana, il 
cui tessuto e costituito da milioni di piccole attivita, e 
necessaria una organica riorganizzazione e regolamen
tazione deli'intero mercato edilizio da cui non sia esclu-
so quello riguardante l e botteghe e i negozi. Vorra il 
governo restar sordo alle richieste deH'inquilinato di 
abitazioni e di laboratori? E* necessario rispondere pre
sto, a questo interrogativo, poiche siamo ormai pros-
aimi alle gravi scadenzt. 

9* "̂ * 

SI sono aperti ietl 1 lavori 
del Consiglio Nazionale > del 
PSIUP. Dopo la relazione del 
compagno Vecchietti e inizinta 
la discussione. Degli lnterven-
ti daremo domani notizia. La 
relazione del segretario del 
PSIUP e stata assal ampia af-
frontando tutti I problemi che 
sono oggi dl fronte all'atten-
zlone del paese, a livello na
zionale ed internazlonale. In 
modo particolare egli si e sof-
fermato sulle qltestioni che ri-
chledono un immedlato impe-
gno del partito. 

II punto di partenza e stato 
quindi il giudizio gia formula-
to dal PSIUP, nel suo Consiglio 
Nazionale del luglio scorso, 
sulla crisi del centro sinistra. 
Quel giudizio — ha detto il 
compagno Vecchietti — si e rl-
velato glusto anche alia luce 
defili avvenimenti successive 

Venne detto allora. infatti, 
che la crisi aveva origlnl piu 
profonde delle polemiche con
tingent!. trovando una sua ra-
glone nel tentativo dei gruppi 
conservatori dl garantlrsl le 
condizioni per sfruttare la cou-
giuntura economica al flnl del
le creazioni dl un nuovo equl-
librio capltalistico. «I1 recente 
congresso della DC — ha detto 
Vecchietti — ha reso espliclto 
in proposito anche quel poco 
che non lo era nel programma 
dl governo. Esso ha accentuato 
il significuto modcrato che la 
DC aveva gia dato al centro 
sinistra, ha riaffermato l'ege-
monia democrlstiana sul centro 
sinistra stesso, segnando uno 
spostamento a destra della DC. 
Nei confronti delle classi lavo-
ratrici si passa dalla prova dl 
forza del ccntrismo reazlona-
rio al ricatto, chiedendo nuovi 
sacrifici, necessari per creare 
le condizioni dl una ripresa 
produttlva. In realta cl si vuo-
le avvalere della riduzione e 
del blocco del salarl e del livel-
li dl occupazlone per riorganlz-
zare la produzione capltallsti-
ca. concentrandola, razionaliz-
zandola e coordinandola a livel
lo europeo e con 1'intervento 
degli stessi capitall americani-. 

II compagno Vecchietti e 
quindi passato ad esaminare lo 
stato attuale delle strutture po-
litiche del paese, denunciando 
i germi di una minaccia rea-
zionaria che nascono dal mo-
deratismo tattico,e strumenta-
le. «Mai nel passato — egli 
ha detto — le istituzionl demo
cratize avevano subito il pro-
cesso di logoramento che oggi 
attraversano 11 ' Parlamento, 
il governo e gli enti localL Nel
la totale paralisi delle istitu-
zloni la stessa DC subisce un 
processo involutlvo e paraliz-
zante, mentre nell'amblto del
le forze governative la dialet-
tica democratica e soffocata da 
polemiche strumentali, da nuo
ve tattiche, dagli artifici del 
parlamentarismo ». 

Uno degli element! di que
sta crisi e stato indicato da 
Vecchietti nella insufficienza 
del discorso delle sinistre dc, 
quando esse restano prigionie-
re della logica e della polltica 
del centro sinistra. Con queste 
forze invece. ha prosegulto 
Vecchietti, bisogna aprire un 
dibattito sulle prospettive so-
cialiste del paese. E le elezioni 
amminlstratlve devono essere 
proprio l'occaslone per aprire 
questo dialogo, questo dibattito 

II compagno Vecchietti a 
quindi passato ad esaminare le 
prospettive di attivita del 
PSIUP alia vigilia delle elezio
ni amministrative. «Per la pri
ma volta, dopo otto mesi dalla 
costituzione del partito e con 
mezzi assolutamente inadeguati, 
ci presentiamo ad una campagna 
elettorale estesa a tutto il pae
se. La situazione e a nostro 
favore. II logoramento del cen
tro sinistra, la delusione sulla 
polltica governativa del PSI an
che e soprattutto in coloro che 
avevano creduto nel centro si
nistra, le difficolta economi-
che, la mobihtazione — sia pu
re ancora insufficiente — delle 
classi lavoratnci che rifiutano 
di pagare il prezzo del nuovo 
equilibrio economico in via di 
formazione. sono tutti elementi 
che concorrono a creare una 
situazione nella quale deve in-
serirsi la nostra iniziativa po
lltica. La prossima consultazio
ne elettorale avra il valore 
tondamentale di allargare la 
crisi del centro sinistra facendo 
saltare le maggioranze di cen
tro sinistra in molte grandi cit-
ta e Impedendo la formazione 
di nuove maggioranze dl cen
tro sinistra in altri centri im-
portanti. Tutto cib sara il ri
sultato della presenza del no
stro partito. Ma noi non pos-, 
siamo pensare di assolvere — 
ha proseguito il compagno Vec
chietti — solo a questa fun
zione puramente negativa, di 
impedire cioe la formazione di 
maggioranze di centro sinistra. 
Dobbiamo invece essere in 
grado di opporre una alterna
tive Noi vogliamo difendere le 
amministrazioni locali tradizio-
nalmente di sinistra e conqul-
stare nuovi comuni e provin
ce alle classi lavoratricL Tutto 
ci6 e possibile. Si tratta di ri-
creare dalla base una politica 
unitaria attorno ad un pro
gramma di riforme ammini
strative. di contestazione delle 
scelte capitalistiche e di raffor-
zamento della vita democratica 
degli enti locali, programma 

ne nel concorso unitarlo del 
lavoratorl non solo marxlstl ma 
anche cattolioi». 

Sulla relazione del compagno 
Vecchietti si e quindi aperta 
la discussione. 

Iniziativa del PCI 
per i 

finanziamenti 
ai piccoli 
produttori 

vinicoli 
Una delesazione di pariamen-

tari comunisti composta dal 
compagni Miceli, Magno. Poe-
rio, Bo. Nannuzzi. Calasso, XL 
luminati e Golineli: b stata ri-
cevuta dal ministro dell'Agrl-
coltura e Foreste, al quale ha 
esposto la situazione esistente 
tra i piccoli produttori vini
coli ed associati nella corrente 
vendemmia. La delegazione ha 
sottohneato che nonostante la 
produzione abbondante e dl ot-
tima qualita, vi e preoccupanto 
fermo sul mercato neU'acqulsto 
delle uve e dei most! da parte 
del privati. Le giacenze d«!la 
produzione vinicola meno qu«-
lificata dello scorso anno sono 
ancora sensiblli. In tale situa
zione si rende indispensablle 
provvedere subito al finanzia-
mento dei conferimenti delle 
uve e dei mo^ti alle cantine so-
ciali. 

A tal fine !a delegazione h^ 
chlesto che il ministro deLTAgri-
coltura emani subito il decreto 
di concess.oni contributi a nor
ma dell'nrt 21 della le«ge 2 giu-
«no 1961. n 454 (lo scorso anno 
il decreto fu emanato il 9 ot
tobre 1903); che a norma del 
comma due dell'art 21 citato 
sia concesso alle cantine sociali 
anche il contributo sulle spese 
di gestione (previsto dalla legge 
nella misura del 90 per cento 
massimo): che per il contributo 
sugli interessl previsto dall'ar-
ticolo 21 citato, la somma stan-
ziata sia non minore di 1 300 
milioni e ci6 in considerazlone 
delle forti quantita di uva da 
ammassare: che si inter\'en;;a 
presso jjli ishtuti di credito per-
che sia garantato n»i conferenti 
il finanziamento immediato nel
la misura minima dell'flO per 
cento del valore di mercato del
le uve determinato in ogni pro
vincia dal Comitato competente 

II ministro Ferrari Ags<radi si 
e dichiarato d'accordo sui pro
blemi posti ed ha reso noto che 
6 stato emesso il decreto di con-
cessione del contributo, stan-
ziando la stessa somma drtlo 
scorso anno, c'oe di 800 milioni. 

Sempre in vigore 
le limitazioni 
per la vendita 
degli alcoolici 
Rispondendo a una inteiro-

gazione del compagno on. Wal
ter Audisio, il ministro degli lo-
terni si e dichiarato d'accord© 
per rabolizione delle limitazio
ni nella concessione delle licen-
ze per le bevande alcoolicbe. 
Per il momento, per6, nessun 
cambiamento avverra rispetto 
alle vecchie disposizfoni in 
quanto la questione «dovra * 
sere piii appropriatamente trat-
tata — e scritto nella risposta — 
in sede della riforma- del testo 
unico di P-S Delia riforma del 
T.U.. come si sa. se ne pari* da 
anni senza che nessun profito 
serio sia stato ancora elaborato 
dal governo U ministro d«gli 
Intern; ha inline confermato 
che, alTin'.z'.o della stagione esti
va, sono state date disposizkml 
ai «competenti organi provJn-
eiali» per la concessione di K-
cenze a caratteTe stagionale per 
la vendita dc alcoolici e sup*r-
alcoolici. 

«Tempo pieno 
chiedono gli 

assistenti 
ospedalieri 

n "tempo pieno- per I med 
aiuti ed assistenti ospedalieri 
una del'.e principsJi rivendica-
ztoni sostenuta dalla AssodaJ 
z one deila eatezor a (ANAAOl 
durante ;1 recente con»ress< 
svoltos* a Treviso. Nella mozio-
ne conclusiva si afferma. infatti] 
che - la logica conseguenza del-j 
la stablita ed il naturale obiettij 
vo della Associazione per z\ 

che deve trovare'il^su^o neces- |P r o s s n , ° futuro e rappresentat<j 
sano strumento di realizzazio-|da,un contr.->tto di lavoro naaic 

Ipale a tempo pieno* che •« 
inquadri nel futuro assetto dell 

- T n t t e Ie federadoni 
provincial! della FGCI 
sono tennte a far perve
nire al centro entro e non 
oltre mercoledl 3t settem
bre i dati aggiornaU sal 
tessenunento e reclaU-
mento 1964 nonche il na-
mero dei reclnUti per U 
c l eraTog l ia t t l s . 

1'attivita ospedaliera. n cor 
gresso dell'ANAAO ha ripropol 
sto alia opinione • pubbilca. a 
Parlamento al governo, ai par| 
titi ed aUe organizzazioni dc 
lavoratori e dei medici La *in| 
derogabile necessity di una ui 
gente e radlcale riforma degll 
ospedali, come momento inlzla] 
le e fondamentale della rifor 
ma generale deBa anfstema sa| 
nitaria < 
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