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Gli affari 
di sempre » 

NEL 1963, IN 176 GRANDI 
AZIENDE, OGNI OPERAIO 
HA - R E 8 0 . UN MILIONE 
IN PIU ' RISPETTO AL '62. 
NEL '64 QUESTO INDIOE 
DELLO 8FRUTTAMENTO 
E' CERTAMENTE 8ALITO 

Come si concludera que-
sta annata dal punto di 
vista dell'andamento eco-
nomico? Gli ultimi dati 
sulla congiuntura dicono 
che la « stretta » non e sta-
ta affatto superata. Viene 
indicato un solo dato po-
sitivo: una favorevole evo-
luzione della - domanda 
estera e il conseguente rie-
quilibrio della bilancia dei 
pagamenti. Ma non piu 
di questo. 

II dato piu preoccupan-
te - e quello riguardante 
una "persistente flessione 
nel settore industriale. II 
tasso di sviluppo dell'in-
dustria, infatti, ha accen-
tuato in agosto la sua ne
gativity (—2,8%) rispet-
to a quella segnata in giu-
gno (—2,1%) e che sem-
brava superata in luglto 
( + 0,5%). Sono calate, in 
conseguenza, le importa-
zioni di materie prime per 
l'industria: il tasso di di-
minuzione, ormai costante 
da alcuni mesi, e del 2 
per cento al mese. 

I PKZZi 7 . Nel ? e " o r e 

dei prezzi 1 an-
damento e contrastante. 
Denunciano una flessione 
i prezzi pagati ai produt-
tori agricoli mentre au-
mentano i prezzi all'in-
grosso dei prodotti indu-
striali, in particolare dei 
prodotti occorrenti per la 
agricoltura. Cid significa 
che l'andamento in com-
plesso favorevole dell'an-
nata agraria verra annul-
lato quando si trattera di 
fare i conti del reddito ri-
cavato dai produttori, so-
prattutto dai contadini. -

I prezzi al consumo non 
accennano a diminuire: il 
loro * tasso di aumento 
mensile ( + 3,7% al mese) 
e identico a quello del 
1963 il che ha portato — 
dal gennaio all'agosto 1964 
— ad un aumento del co-
sto della vita pari al 7,5%. 
Cid denuncia la miserevo-
le fine di tutte le campa-
gne piu volte' annunciate 
dal governo per combat-
tere il carovita, campagne 
alle quali non ha mai cor-
risposto un concreto prov-
vedimento. , 

IL FATTURATO - Ma co-
me •• vanno 

gli affari delle grandi im-
prese industrial!? Le cifre 
che in merito sono state 
pubblicate da «24 Ore>, 
riguardanti J 176 grandi 
aziende quasi tutte indu
strial! dimostrano che per 
esse le congiuntura non e 
poi tanto difficile. Risul-
ta, infatti, che il fatturato 
di queste aziende ha avu-
to nel 1963 un incremento, 
rispetto al 1962. del 14% 
(da 5467 a 6231 miliardi). 

In queste stesse aziende 
l'occupazione operaia e 
aumentata solo del 4%. 
Pertanto mentre in media 
un operaio • di queste 
aziende, nel 1962. produ-
ceva per un fatturato an
nuo di 10.5 milioni, nel 
1963 questa < resa > e sa-
lita ad 11,5 milioni. Cia-
scun operaio ha reso, dun-
que, un milione in piu ri
spetto all'anno preceden-
te. Nel 1964 questo feno-
meno si e sicuramente ac-
centuato. ' * 

Nella classifies delle •-
ziende per grandezza del 
fatturato il < gruppo di te
sta » e costituito, nell'or-
dine, dalle seguenti: FIAT 
(866 miliardi);r j Edison 
(365); Italsider (307); 
Shell (243); Montecatini 
(232); Pirelli (155): Rina-
scente (127); Olivetti 
(121); SN1A (118); Alfa 
Romeo (113). 

II fatto piu notevole del-
lo sviluppo deli'economia 
italiana e, dunque, un ac-
centuato sfruttamento del
la mano d'opera. ottenuto 
sulla base di un esteso 
processo di riorganizza-
zione tecnologica e del la-
voro in atto in tutte le 
maggiori • Industrie del 
paese. Pochi giorni fa il 
« Popolo > invitava gli in
dustrial! a rilanciare « gli 
affari di sempre >: l'invito 
era veramente superfluo 

d. I. 

Le reazioni al congresso dell'INU 

e DC 
per il« no» degli urbanisti 

Per i dissensi nella maggioranza 

In frigorifero 

il progetto 
Mancini? 

Una dichiarazione della socialista Tullla Car-
rettoni - Tanassi protesta con Moro 

Incredibiie interpref azione del « Popolo » - Il costo della 
rinuncia all'esproprio generalizzato delle aree: 20 miliardi 
al mese - Trenta miliardi guadagnati senza muovere un dito 
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Grave lutto 
dell'on. 

Anderlini 
' Si e sponto Ieri a Rieti. al 

1'eta di 75 annl. Giuseppe An
derlini. padre del compagno 
on. Luigi Anderlini. dirigente e 
deputato del Partito socialista 
Italiano I funerall avranno luo 
•o oggt, martedl. alle ore 16 
a Rietl. 

AI compagno ' Anderlini, in 
'i-qmmtB dolorosa eireostanza, le 
i* eondoglianze delTUnita, 

' Scompiglio nel governo e 
nella maggioranza governati-
va per il voto di domenica al 
convegno dell'INU di Firenze 
che respinge il progetto di 
legge urbanistica del ministro 
socialista Mancini: dei termi
ni del rifiuto riferiamo ampia-
mente in altra parte del gior-
nale. 

II prublema politico legato 
a quanto e avvenuto al con
vegno dell'INl), e evidentissi-
mo: due qualificati esponenti 
dei due maggiori partiti al go
verno (Ripamonti, per la DC e 
Riccardo ' Lombardi ' per il 
PSI) hanno messo la loro fir-
ma, insieme al compagno Na-
toli, sotto un documento che 
bolla con severi e drastici giu-
dizi il progetto di legge urba
nistica che un ministro socia
lista aveva preparato e che do-
vrebbe essere presentato al 
Consiglio dei ministri nci pros-
simi giorni. 

Ma e ancora possibile pre-
sentare questa proposta di 
legge dopo che un consesso 
tanto autorevole e politica-
mente rappresentativo lo ha 
definito inutile o dannoso? La 
senatrice Tullia - Carrettoni 
che e membro della Direzione 
del PSI ha espresso in merito 
un parere sostanzialmente ne
gative Essa ha dichiarato ieri 
che «la Direzione del partito, 
nella sua prossima riunione, 
non potra non discutere le 
conclusioni del convegno ur-
banistico che ha espresso voto 
negativo sul testo di legge ur
banistica preparato dal gover
no >. Tullia Carrettoni prose-
gue: « Quel voto ha fatto na-
scere uno schieramento che 
abbraccia i maggiori esponen-
ti della cultura urbanistica 
italiana e qualificati esponenti 
politici, fra cui ricordo non 
solo Lombardi ma anche l'ono-
revole Ripamonti, autorevole 
esponente della sinistra del 
suo partito. II tema della leg
ge urbanistica e tra i piu scot-
tanti del programma di cen-
trosinistra e pertanto mi chie-
do se, dopo il voto del conve
gno di Firenze, sia opportuno 
presentare al Consiglio dei mi
nistri, per l'approvazione, un 
testo che ha suscitato tante 
critiche •. La materia urbani
stica sara quindi certamente 
un tema di battaglia alia Di
rezione socialista che si riuni-
sce domanL I nenniani infatti 
contavano proprio sulla pre-
sentaxione della legge al Con
siglio dei ministri < per un 
« Undo > pxopagandistico elet-
torale a vantaggio del PSI e 
della sua • insostituibile > (un
done per l'attuazione delle ri 
forme. 

La questione rischia di di 
ventare - spinosissima anche 
per altri motivi. Ieri si e data 
notixia di un colloquio fra Mo
ro e Tanassi. Non si e voluta 
dare spiegazione circa l temi 
del colloquio, ma da indiscre-
zioni si e appreao che il tema 
e stato proprio quello della 
legge urbanistica. Sembra che 
il segretario del PSD1 abbia 
vivacemente protestato con 
Moro per il fatto che un espo
nente del PSI e uno. addirit-
tura, della DC si siano asso-
ciati a un comunista per re-
spingere una legge declaa in 
sede di trattative quadripar
tite e fatta propria dal gover
no. Tanassi avrebbe esposto i 
• gravi pericoll * elettorali » 
che deriverebbero al centro-
sinutra da una mancata int» 
sa sulla presentazione della 
Kgge-

A ogni buon conto — nel-
l'attesa che l'ingarbugliata vi-
cenda trovi una qualche solu-
zione — ambient! governativi 
fanno sapere che sono ancora 
«in via di elaborazione • i tre 
o quattro artlcoli fondamenta-
It della legge. 

LA MALFA i n u n trUcolo 
sulla Voce repubblicana, La 
Malfa torna sul tema dei rap 
port! con i comunisti alia luce 
dei recenti awenimenti mo-
scoviti. L'esponente repubbli-
cano afferma di non aspettar-
si « novita • da parte comuni
sta circa la valutaxiont degli 
eventi aorietkL e agfiunge: 
• Da molto tempo facdo ai 
comunisti Italian! ben altre 

domande, cada o non cada 
Krusciov. E' nei confronti del
la civilta in cui operano e le 
cui differenze total! dalle isti-
tuzioni orientali sono ogni 
giorno evidenti, che i comuni
sti devono finalmente sapere 
esprimere un loro giudizio e 
non solo a noi, ma a quella 
Internazionale comunista nel
la quale operano». Continuan-
do a ignorare tranquillamente 
tutte le prese di posizione del 
PCI (fino al memoriale di 
Yalta) che documentano come 
le < risposte» che egli chie-
de, sono state date da tempo 
e vengono continuamente date, 
La Malfa conclude in spregio 
alia evidenza stessa del fatti: 
< Se Tito, lo stesso Mao, Go-
mulka, Kadar portano i mo
tivi propri della esperienza 
dei rispettivi paesi, solo i co
munisti occidentali non hanno 
il coraggio, Tautorita e la ca
pacity di porre a Mosca i pro-
blemi della civilta in cui 
operano >. 

• • vice 

Una parte della stampa di 
destra ha creduto opportuno 
interpretare il congresso ' di 
urbanistica di Firenze come 
una pura e semplice contrap-
posizione tra «democristiani> 
da una parte e < socialcomu-
nisti > dall'altra, contrappo-
sizione che infine si sarebbe 
risolta in una sconfitta per i 
primi ed in un successo per i 
second! E', questa. la spiega
zione piu comoda per chi.si 
propone soltanto di alimenta-
re l'artificiosa campagna sul 
nuovo « salto nel buio > della 
riforma urbanistica. 

Non si potrebbe, infatti, da
re del dibattito di Palazzo 
Vecchio e della sua conclusio-
ne una immagine meno ri-
spondente al vero. In realta, 
chi ha sconfitto — insieme — 
sia le poslzioni demagogiche 
e ' inconsistent (e a • volte 
perfino pittoresche) della de
stra, sia l'informe piattafor-
ma che risulta dagli accordi 
di governo sottoscritti l'estate 
scorsa a Villa Madama — e 
che ha rivelato, oltretutto, 
tutta la sua fragilita al primo 
contatto vivo con la realta 

Siena, Alessandria, 
Brindisi e Venezia 

al 1 0 0 % nella 
sottoscrizione 

II cento per cento dell'obiet 
tlvo della sottoscrizione per la 
stampa comunista e stato rag-
giunto ieri dalle Federazloni 
di Siena (che ha versato 30 
milioni), Alessandria (21 mi
lioni e mezzo), Venezia (18 mi
lioni) e Brindisi (6 milioni). 

Scuola 

L'ADESSPI 
contro il 

«piano Gui» 
II carattere negativo del progetto governativo 
denunciato in un comunicato dell'Associazione 

II Comitato Esecutivo del-
rA.D.E.S.S.P.1. (Associazione 
Difesa e Sviluppo della Scuo
la Pubblica in Italia) ha 
espresso in un suo comunicato 
un giudizio fortemente negati
vo sulle -Linee direttive del 
piano pluriennale della scuo
la - elaborate dal Ministero 
della Pubblica Istruzione. • 

-H nuovo documento del Mi
nistro. — si afferma nel comu
nicato — che giunge con note-
vole ritardo anche rispetto al-
rultiroa proroga concessa dal' 
Parlamento • nella scorsa pri-
mavera, rappresenta un passo 
Indietro nei confronti delle po-
sizioni piu consapevoli di tutte 
le correnti pedagogiche del no-
stro Paese. ivi comprese le 
correnti pedagogiche catto-
Uche -. 

In esso si delinea anzitutto, 
attraverso massicci e sistema-
tici flnanziamenti dello Stato, 
un piano di sviluppo della scuo
la non statale di tutti i gradl 
e di tutti i tipi, che non solo 
e in clamoroso contrasto con la 
lettera e lo spirito della Costi-
ruzione, ma viola perfino gli 
accordi di governo, in base al 
quali ogni soluxione di questo 
problem* * da rinviare alia leg
ge sulla pariti, da presentare 
entro U giugno 1985 

Inoltre, tutti I problem! real! 
delta scuola italiana appaiono 
sostanzialmente elusi. in un 
programma che tntende assor-
bire le esigenze di riforma in 
un semplice ritocco e coordi-
namento delle strutture e*i-
stenti. e che teme soprattutto 
ogni assunzione di impegni del
lo Stato per la sua scuola. In 
particolare, la cura rivolta piu 
alia scuola materna non statale 
che a quella statale; lo scarso 
impegno per la scuola obbliga-
torta, di cui si danoo per ri-
solti I problem! pedagogic! e 
didatticL e di cui non si pro-
mette la plena attuaxione; la 
mancata riforma dell'istruzione 
secondaria superiore. che con-
serva la sua tripartizione e il 
suo carattere gerarchlco e an-
tidemocrarlco: 1 timidi e incoe-
renti prowedimentl per la de-
mocrazia nell'universiti; la to-
tale dimenticanza delle garan-
zie di libertA per gli insegnan-
ti, caratterizzano queste linee 
come un tentativo di crlstalliz-
zazlone del sistema attuale di 
istruzione. 

• Contro di esso — conclude 
il comunicato — l'ADESSPI ri-
badisce la sua vigile opposizlo-
ne, convinta di rappresentare 
la Tolonta eomune aU'enorme 
maggioranza della scuola ita
liana • della opinion* ' pub
blica*. 

Delegazione 
del PS 

giapponese 
ospite 

del PCI 
Una delegazione del Par

tito socialista giapponese 
composta dei compagni No-
buyuki Kato, responsabile 
dell'Uflicio stampa del Par
tito, Keiichi Natsushita, pro-
fessorc di scienze politiche 
dell'Universita di Hose!' e 
da Minoru Uezumi, segre
tario dell'Ufflclo stampa, 
nei giorni 25 e 26 ottobre 
u.s. e stata ospite, a Roma, 
del nostro Partito. Nel cor-
so della loro visita 1 com
pagni socialist! giapponesi 
hanno avuto; numerosi uv 
contri con i responsabili di 
sezioni di lavoro del Co
mitato Centrale del nostro 
Partito. realizzando cos! un 
proflcuo scambio di espe-
rienze e di informazioni. 

Prima della partenza la 
delegazione socialista giap
ponese ha avuto un in contro 
con i compagni Mario Aii-
cata della Segreteria del 
Partito, Giuliano Pajetta 
responsabile della Sezione 
Esteri del Comitato Cen-
trale, Renato Sandri vice 
responsabile e Dina Forti 
membro della Sezione Este
ri del Comitato Centrale. 

I compagni della deleft-
zione hanno auspicato lo 
sviluppo d! rapporti frater-
ni fra i due partiti espri-
mendo l'apprezzamento piu 
vivo per 11 contributo di idee 
e di azione del Partito comu
nista italiano alle lotte per 
la pace e per il socialismo 
nel mondo, alia causa del-
1'unlta del movimento ope. 
raio internazionale. Ess! 
hanno augurato che il 22 
novembre il Partito comu
nista italiano possa conqui-
sctare un nuovo successo 
elettorale, nella eonvinzlone 
che tale vittoria come sem
pre sara posta al sezrizlo 
di tutti i lavoratori lUUani. 

del Paese in un dibattito serio 
ed aperto — non e il < social-
comunismo >, ma una linea 
organica di riforma che ha 
visto raccogliersi intorno a 
se forze culturali («il fior 
fiore >, appunto, dell'urbanj-
stica italiana, come registra 
amaramente la destra) e po
litiche (cattolici. socialisti, so-
cialisti unitari, comunisti, ra-
dicali, repubblicani) che van-
no ben al di la degli scheml 
di una visione politica angu-
sta, improntata alle « delimi-
tazioni > e alle trattative di 
vertice I nomi dei firmatari 
della mozione dell'Istituto na-
zionale di urbanistica — il 
cattolico Ripamonti, il comu
nista Natoli e il socialista 
Lombardi insieme ai piCi il-
lustri studiosi italiani dei 
problemi della cittfi e del ter-
ritorio — dovrebbero pur di
re qualcosa 

II congresso, d'altronde, si 
e concluso con la riafferma-
zione e la precisazione di 

Eosizioni autonomamente ela-
orate dalla cultura urbani

stica in questi anni in un 
continuo rapporto con il mo
vimento democratico. Questo 
significato sfugge natural-
mente al Popolo, del quale e 
comprensibile Testremo im-
barazzo. Dopo aver fatto in 
tendere di condividere la mo
zione di destra (di minoran 
za), sottoscritta dall'ex < sul-
liano > D'Erme e dagli uomi-
n! deH'Immobiliare, il gior-
nale della DC scrive che a 
Firenze tsi & aperto un dia-
logo, ancora embrionale, con 
i piu vivi fermenti della cul
tura socialista e laica, sot-
traendoli all'ipoteca • dei co
munisti >. Se si aggiunge che 
anche la mozione di destra e 
di condanna per il progetto 
di legge governativo, appare 
ancora piu chiaro quale sia 
il... <dialogo> apertosi nel 
congresso deiriNU. . > • 
'- Quali prospettlve si apro-
no dopo il voto di Firenze? 
Un completo' riesame si im-
pone alle forze del centro-si-
nistra che, a Villa Madama, 
si piegarono alia linea doro-
tea. La chiarezza della mo
zione di maggioranza non 
pud certo prestarsi a dubbi 
e a 'capziose interpretazioni. 
L'INU ritien*. infatti, che ap-
provare una legge la quale, 
attraverso le < Jalle e le ecce-
zioni* previste nel progetto 
governativo, c inciderebbe al
ia radice sull'esproprio gene
ralizzato e preventivo delle 
aree », « rappresenterebbe un 
elemento obiettivamente ne
gativo >. E qui sta la condan
na dello schema che il Con
siglio dei ministri si appre-
sterebbe a varare. Al governo 
c alle forze che ne compon-
gono la maggioranza 1'INU 
offre una possibilita, assicu-
rando un «pieno appoggio 
nel Paese» qualora venga 
portata in Parlamento una 
tegge che «si discosti dallo 
schema ufjiciale presentato in 
questi giorni *. Ma 1'INU non 
si ferma a questo, e si impe-
gna a battersi «impegnando 
attivamente tutte le forze po
litiche, sociali e cultural! in-
teressate a una riforma ur
banistica moderna e demo-
cratica >. Battaglia unitana, 
quindi, in Parlamento e nel 
Paese: questo il contenuto 
del voto conclusivo. 

Le reazioni dei gioraali 
con f indust rial i — particolar-
mente vivaci e scomposte in 
questi giorni — sottolineano 
Timportanza della posta m 
gioco. Certi ambienti hanno 
compreso che, dopo i cedi-
menti - del centro-sinlstra, 
questo e il momento di pre-
tendere ancora , di piu. La 
inclusione, nel testo della 
legge governativa, dell'artico-
lo 13 (soppresso furbesca-
mente dal Globo e da 24 Ore) 
ha trasformato il principio 
della generalizzazione degli 
espropri delle aree, come e 
stato detto, in quello della 
« generalizzazione degii eso-
neri •». Secondo questo testo, 
si potra costruire, evitando 
resproprio, nelle zone centra-
li delle citta, oppure in tutte 
le Iottizzazioni periferiche e 
nelle zone paesistiche, oppu
re nei « nuclei parzialmente 
CQStruiti 9 (cioe nelle zone 
delicatisshne di accelerata 
espansione urbana), oppure, 
ancora, saranno permessi 
« edifici ad esclusiva destina-
zione rurale * (doe, in so-
stanza, insediamenti esterni. 
anche in mancanza di Iottiz
zazioni). A questo si aggiun-
gono gli esoneri « normali » 
che riguardano sodalizi assi-
stenziali, religiosi, ecc. Insom
nia, come diceva Tarchitetto 
Astengo nella sua relazione 
di domenica mattina a Firen
ze, ! Comuni potrebbero rite-
nersi .'ortunati riuscendo a 
trovare qualche metro qua-
drato dl terreno da espropna-
re per sodidsfarc la esigenze 
della citta, >-

Per la pianificazione urba
nistica — • ancora Astengo 

che parla — si aprirebbe in 
questa prospettiva, c un pe-
riodo di lunga attesa >. E l'at-
t e s a h a un costo, valutabile 
anche finanziariamente. L'eli-
minazione, nella pratica. del-
1'esproprio generalizzato fa-
rebbe dipendere anche in av-
venire lo sviluppo della citta 
dalla molla della rendita fon-
diaria. Il Comune, relegato 
ancora una volta in posizione 
subordinata, dovrebbe sol
tanto pagare le spese di ur-
banizzazione, con ben scarse 
possibilita — come si e vi
sto in questi anni — di rifar-
si sul piano fiscale Recente-
mente, e risultato che le sole 
spese di urbanizzazione pri-
maria (strade, fognature, ac-
quedotti) sono calcolabili in 
107 mila lire a vano. Duecen-
tomila vani costruiti al mese 
(dati del 1963) comportano 
su scala nazionale un aggra-
vio di circa venti miliardi 
per gli enti locali. 

L'« attesa > prevista dallo 
schema Mancini e non < lun
ga >, ma lunghissima. Le con-
seguenze le ha ricordate l'ar 
chitetto Campos Venuti. Va 
ricordato — ha detto nella 
sua relazione — che, sulla ba
se di piani regolatori forte
mente condizionati dalla ren 
dita parassitaria, nei quali 
sono troppo basse le previsio-
ni per le infrastrutture e i 
aervizi, sono oggi in posses-
so della proprieta fondiaria 
licenze di costruzione e lot-
tizzazione per molti milioni 
di stanze. Solo a Bologna, do
ve pure si e cercato con tutti 
i mezzl legali di far corn 
spondere i permessi a inizia-
tive imprenditoriali e non a 
manovro speculative, le li
cenze in possesso della pro
prieta fondiaria assommano 
af 80 mila stanze non ancora 
c^struite, corrlspondenti a 
cjnque • volte la produzione 
annua i^nedia.- .Mar one cosa 
pSccadra a Roma, dove solo 
la settimana precedente alia 
nascita del primo governo 
Moro - (ben altrimenti orien-
tato - sulrurbanlstica) sono 
state presentate domande per 
centinaia ' di migliaia - di li
cenze? Almeno 10, ma forse 
15 o 20 milioni di stanze — 
cioe all'incirca il fabbisogno 
previsto nel rapporto Sarace-
no! — sono in condlzione di 
fruire degli esoneri previsti. 
Occorre forse un'altra dimo-
strazione della sostanza del-
rorientamento governativo? 
Non e chiaro che si •• tenta, 
sotto la rortina fumogena 
della politica anticongiuntu-
rale, di rimettere in moto la 
macchina divoratrice della 
rendita fondiaria? 

Si punta. • quindi, ancora 
una volta, su chi e stato in 
grado d*. imporre alle citta 
ti{»lie neH'ordine dei miliar
di e delle decine di miliardi. 
Ed ecco un esempio. Due co-
niugi milanesi, Mario Donna-
gemma e Rachele Gavazzenl, 
proprietary di suoli urbani, 
in undid anni (dal '53 al '64), 
hanno visto aumentare il va-
lore dei loro possedimenti di 
32 miliardi di lire, senza ri-
schiare nulla, senza muovere 
un dito. II Comune ha fissato 
un'imposta di poco piu di due 
miliardi, ma vi sara senz'altro 
il ricorso, e i due coniugi pa-
gheranno una sciocchezza. La 
rendita accumulata si potreb
be colpire solo con l'espro-
p**io preventivo ma e que
sto che la destra e il governo 
non vogliono. _ 

' Candiano Falaschi 

Scuola media: 
«scoperte» 
meta delle 
cattedre 

La Segreteria generale del 
Sindacato nazionale scuola 
media (SNSM) ha sollecita-
to, in una lettera inviata al 
ministro Gui, l'approvazione 
del Disegno di legge relati-
vo alia «Immissione degli 
insegnanti abtlttoti net mo
lt della Scuola media» co
municato alia presidenza del 
Senato I'll giugno 1964. 

Le «vacanze > degli or-
ganici della Scuola media so
no impressionanti. Essj, in
fatti, prevedono 85.679 cat
tedre, cosl ripartite: materie 
letterarie 44.734; matemati-
ca, osservazioni ed element! 
di sdenze natural!' 22 367; 
lingue straniere 9.754; edu-
cazione artistica 4.705; appli-
cazioni tecniche 2.968 e edu-
cazione musicale 1.151. Di 
queste cattedre soltanto 
43 000 risultano occupate da 
insegnanti di ruolo) compre-
si i nominati con decorren-
za 1. ottobre 1963), di con
seguenza risultano •coperte 
42.679 cattedre. • 

calendario delle 
scadenze elet toral i i 

i 
| Mercoledl 28 ottobre - Ore 12 
, # Scadanza dal tarmlne per la preten-
| taiiona dei gruppl •• dl candldatl alia 

I
altzlone del Consiglio provlnolale. 

# Scadenza del termlne per la presen
tazione delle llste del candldatl per 

I la elezione del Consiglio comunale. 
# 8cadenza del termlne per la presen

tazione al Slndaco delle Istanze per 
I I ' a i M g n a z t o n e definitive dl spazl per 

•i la propaganda elettorale da parte de* 
I all afflancatorl delle Mate e delle can-

7 dldatura. 

| Mercoledl 28 ottobre - Ore 24 
Scadenza del termlne per la tratmls-
slone alia Commltsione elettorale man. 
damentale, a cura del segretario co
munale o dl chi legalmente lo totti* 
tultce, delle llste depoaltate del can
dldatl alia elezione del Consiglio co
munale. -

| Gloved) 29 ottobre 

I #) Etame • approvazlone delle Candida* 
ture, per la elezione del Consiglio pro-
vinciale, da parte dell'Ufflclo elettora
le centrale. 

# Esame e approvazlone, da parte delta 
. Commlsslone elettorale mandamenta-

le, delle llste del candldatl per la 
elezione del Consiglio comunale. < 

Entro venerd) 30 ottobre 
# Decisions,' da parte dell'Ufflclo elet

torale centrale, sentitl eventualmente 1 
delegatl dal gruppl dl candldatl, aullt 
contestazionl effettuate In sede dl ve-
rifica delle candidature per la elezione 
del Consiglio provincial 

# Declslone, da parte della Commlsslone 
elettorale mandamentale, sentitl even-

1 tualmente I delegatl dl lista, sulle con-
' tettazlonl effettuate In cede di verifies 

delle llste del candldatl per la ele
zione del Consiglio comunale nel co
muni con popolaztona superiore a 
5.000 abitantl. 

Entro sabato 31 ottobre 
# Presentazione, da parte del presanta* 

tori delta lists dl candldatl, nel Co
muni oon popolazlona alno a 5.000 abi
tantl, dl nuovl contrassegnl in costt-
tuzlone dl quelll rlcusati dalla Com
mlsslone elettorale mandamentale, per 
le oonseguenti deolslonl della Commls
slone anzldetta. 

Da domenica Y novembre 
a venerd) 20 novembre 
# Stampa delle schede dl votazlone per 

le elezlonl comunall e per le elezlonl 
proviholall, a cura della Prefettura. 

Entro sabato 7 novembre 
f ) Afflsslona all'albo pretorlo ed In altrl 

luoghl pubbllol, a cura del 8lndaco, del 
manifesto contenente I noml del can
dldatl del Colleglo, per le elezlonl pro
vincial!, con I relatlvl contrassegnl • 
numerl d'ordlne. 

9 Afflsalone all'albo pretorlo ed In altrl 
luoghl pubbllol, a cura del Slndaco, del 
manifesto recante le llste del candldatl 
per le elezlonl comunall. 

# Attuazlone delle varlazlonl alle llste 
elettorali per morte di elettorl. 

s 
9 
1! 

I> 

Da sabato 7 novembre 
a sabato 14 novembre 

L 

Nomina degli scrutatorl da parte del
ta Commlsslone elettorale comunale, 
o da parte del Commltaarlo del co
mune, qualora II Comune sia retto da 
Commlssarlo. 

L'esame dello schema tredicesimo 

Marxismo e fasto 
della Chiesa 

discussi in Concilio 
II dialogo con i comunisti nell'interessante intervento di un 

vescovo spagnolo - Gli « ornatissimi» padri 

Nessuno sa prevedere quale 
sara. sia4 pure nella quarta ses-
sione de| Concilio, la sorte del 
tredicesimo schema, quello che, 
come ormal & notissimo. si in-
titola «la Chiesa e 11 mondo 
cpntemporaneo». Certo e che 
la discussione al rieuardo, pro-
segulta ieri con altri dlclotto 
interventi, appare talora di no
tevole interesse. Anche se u 
documento cui infine si per-
verrk dovesse cqslitulre motl-
vo di deluslone, resteranno la 
valldita. l'acutezza. la passione 
(speriamo che il termlne non 
venga considerato blaaiemo 
per un'asslse eccleslastica) di 
certe opinioni eapresse nell au
la dl San Pietro. 

11 vescovo ausiliare dl Ma
drid, Giuseppe Guerra, ha cen-
trato il suo dlscorso sul ma/xl-
smo. Con sorpresa si e dell-
neata una posizione razlonale. 
anche se discutibile. tuttaltro 
che informata come quasi 
sempre awiene neH'alto clero 
spagnolo — a logori luoghi co
muni. a condanne preconcette. 
Una posizione che adombra ab
bas* anza chlaramente la possl-
bllltii dl un'opera comune fra 
cattolici e comunisti per il ri-
scatto dell'uomo. Non e poco 
trattandosi di un presule che. 
per giunta, vive nel paese op-
presso dalla dittatura dl Franco. 

Lo schema dovrebbe porre 
In rlsalto — ha detto Guerra 
— che l'atelsmo e lndispensa-
blle per la progettata societa 
comunista, e ci6 non solo per 
esigenze programmatiche, ma 
per quella particolare visione 
del mondo che caratterizza il 
marxismo. I comunisti dicono 
che la religione e allenazlone 
e la inserlscono fra le ideolo
gic astratte che spingono l'uo-
mo a cercare se stesso fuori 
di se. Non si tratta di un ma-
terlalismo crasso e volgare, ma 
e la concezlone di chi consi-
dera la necessita e la sufficien-
za della realta naturale. H mar
xismo vuole essere un vero 
umanesimo. Ne pesslmlsroo, ne 
agnos.iclsmo dunque, ma fidu-
cia nel futuro e nella propria 
escatologia, flducia in quell'or-
dine futuro che vede la libe-
razione dell'uomo nella realta 
naturale. 

A questo — ha agglunto lo 
oratore — noi rispondiamo che 
esiste sempre ncll'uomo una 
aspirazione al trascendente, la 
quale esige un polo oggettivo. 
trascendente appunto. Non alie-
nazione. quindi. - ma naturale 
tendenza rellglosa. II cristiane-
simo non e un sistema Ideolo-

Sico astraf.o. Tanto piu, dunque. 
obbiamo puriflcarci da modi 

alienanti che qua e la infl-
ciamo anche noi e la nostra 
azione. 

Dico tutto questo — ha con
cluso il vescovo — non per po
lemics, ma per trovare una via 
al dialogo. Essa pub esistere, 
ripeto, poiche il marxismo non 
rigetta semplleemente le aspl-
razioni religiose come Ulusio-
ni e chiroere, ma. In un certo 
senso, le apprezza affermando 
che verranno soddisfatte nello 
ambito stesso della societa 
umana. 

L'arcivescovo dl Bo'.ucatu nel 
Brastle. Enrico Golland. si e 
soffennato sul tema della po-
verta, come gia aveva fatto al
tre volte in Concilio. H mon
do — ha cominclato col dire 
— aspetta di vedere U rinao-
vameato della Chiesa non solo 
nelle question! speculative, ma 
In quelle che ad esso sembra-
no piu foadamentalL SI presen-
ta, duaque, la Chiesa non co
me potanza eeononlea, cultu-
rale. diplomatic* e politica: ma 
nella Ttste pastorale, rolsaiona-

ria, evangelizzatrice. Lo schema 
dice che nei segni dei tempi e'e 
la voce di Dio, ma la voce del 
nostro tempo e anche voce di 
uomini, di una moltitudine 
ignorata che grida nel deser-
to. o mormora per 11 terrore, 
versu dl noi. a volte contro di 
noi. 

Dobbiamo rispondere — ha 
proseguito il presule — con ope-
re ed esempi: solo cosl si rea 
lizzera II dialogo. Questo sche 
ma. tanto pastorale e degno 
coronamento del Concilio. non 
resti nelle blblioteche, ma tra 
sformi realmente la Chiesa in 
fermento. luce e sale del mon 
do. Scendano percib i vescovl 
dai palazzi e dai troni per stare 
In mezzo al popolo. senza or 
namenti veri o fasulli, si che 
tutti possano rivolgersi a loro, 
II verbo eterno quando voile 
il dialogo si fece uomo e par-
16 con i peccatorl. con 1 ma-
Iati, con i giovani, con la sa-
marltana, con i bimbi. con il 
dlavolo persino e, sulla croce. 
con tl ladrone. Facciamo al-
trettanto. 

L'amabilisslmo segretario del 
Concilio — ha detto ancora 
Golland — ogni tanto ci chla-
ma « ornatissimi padri». Siamo 
content! se si riferisce alia dot-
trina e alia santita nostre. ma 
il fatto e che il popolo. con 
sorpresa, ci vede andare per le 
strade ornatissimi in altro sen
so. dalla pianta del piedi al 
sommo della testa, indulgendo 
a certe esteriorlta per consue-
tudini profane del passato or
mai aborrite dalla mental ita 
moderna. F cosl che ci consi-
derano ricchl. anche quando 
non lo siamo in quanto. spesso. 
padri dl una moltitudine che 

non ha pane ne casa, ma so- j 
lo afflizionL f 

A questo punto l'oratore ha , 
inserito una considerazione ab-1 
bastanza meccanica e superfi-j 
ciale: -Anche per tutto ci6 i 
comunisti in Italia raccolgono 
piu di 7 milioni di voti. Essi' 
vedono la grande distanza esi-1' 
stente fra Chiesa e popolo e 
la sfruttano intelllgentemente 
e pazientemente». 

Golland ha proposto pol cheii 
i padri conciliari, previa appro- I; 
vazione del Papa, si riuniscano 
sin d'ora, nelle congregazioni. 
senza paramenti sontuosi. coli 
semplice abito nero. Ha chlesto. 
Inoltre la rapida costituzione , 
a Roma di una commlsslone, 
segretarlato, o altro organo del| 
genere. ove sacerdoti e laid • 
esperti accolgano tutti coloro|! 
che, cristiani o no, vogllano i 
parlare per lodare o criticare. 
Si e augurato che successiva-
mente una tale istituzione ae-
gua in ogni diocesi. 

Non illudiamoci — ha conclu
so l'arcivescovo — se una par
te della gente e della stampa 
si riferisce a noi con espressio-
ni lusinghiere; magari anche 
quando accenna ad opere, come 
semlnarl e convent!, che, con
tro le esortazionl di Giovanni 
XXIII e dl Paolo VI. sono itati 
realizzati con spese enormi • 
rappresentano percib moau-
menti di perenne scandalo. 

Ha fatto eco a Golland il • • -
scovo francese Fourrey, il qua
le ha pronunciato anche una 
esplicita condanna dei monopo-
11. • quelle moderne forme dl 
usura che sono i trust indu
strial!». 
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Ieri a Roma 

Morto d'inffarto 
il sen. Dominedo 

II sen. Francesco Domlnedb e 
morto ieri pomerifgio a Roma, 
stroncato da un attacco car 
diaco. n parlamentare democri 
•tiano si stava lntrattenendo al 
1'HoteJ Parco dei Principi, dove 
aveva luogo un ricevimento per 
le nozze delta figlia del mini 
stro Jervolino, quando e stato 
colto da un improwiso malore. 
Deposto su un divano venlva 
visitato dal marito della figlia 
di Jervolino. U dott Vincenzo 
Russo, che, data la gravity del 
male che aveva colpito il sen 
Domlnedb, ne eonsigliava l'im-
mediato trasporto in ospedale. 
Durante il tragitto a bordo di 
una autoambulanza della Croce 
rossa. dallHotel Parco dei 
Principi a] PoUdlnloo. Q parla
mentare eessava di vivere. Po
chi minuti dopo, verso le 14.30. 
giungevano aH'ospedale la mo-
glie del sen. Domlnedb il pre-
fetto di Roma, personality e 
amicl I quail si trovavano al ri
cevimento di nozze. 

n sea Francesco Maria Doml
nedb era nato a Roma da fami-
S ia Sicilian* il 35 luglio 1903. 

jnseguita la libera doeenza In 
dlritto eonnnereiale nel 1929. In-
tegnb fra a 1990 e il 1944. alle 
UfUveniU dl Siena e di Roma 
Dopo I t settembre 1943 nartc 
cipo alia ccstltuzione clande-

stina della Democrazla erlatla-
na a Roma e nel Lazio e al pri
mo congresso del partito vem» 
chiamato a far parte del Con
siglio nazionale. Da allora ven-
ne sempre considerato uno dei 
- notablli - della DC, anche se 
nel partito non r.vest) mai ca
liche di primissimo piano. 
Membro della Consulta. depu
tato all'Assemble* Costituente e 
stato sempre eletto In tutte le-* 
legislature repubblicane. Nel i 
1950 fu chiamato per la prima j 
volta al governo. quando De j 
Gasperi lo nomlnb sottosegre- j 
tario per gli Affari esteri. inca-
rico che gli venne riconfermato 
nel settimo ministero De Gaspe
ri. nel ministero Pella. nel pri
mo ministero Fanfani e nel mi
nistero Scelba Success^vamente 
fu chiamato al ministero della-
Marina mercantile In quahta di 
sottosegretario prima e di mini
stro pol Autore dl divers! scro
ti scientific!, pubbllcb anche nu-
merosi sagg! politic! 
• Al sen. Domlnedb succedera 

nel seggio di Palazzo Madama 
il prof. Antonio Bonadies, il 
quale nelle ultime elezion! po
litiche fu candidato d.c. al Se
nate nel Colleglo di Roma V. 

M famiUaH gi 
dngtianze deU'Untta. 
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