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Concluso al Senato il dibattito sul riordino fondiario , 
- r * • * * _-

Le critiche del PCI 
alia legge sui mutui 

I » big )> della fiala dinanzi all'« antitrust» 

consumo 2.000 
V 

costo delprodotto base: 20 lire 
Interventi dei compagni Colombi, Mencaraglia, 
Gomez D'Ay a la e Bera - Strozzata la discussione 

SI e concluso leri al Senato, 
per volonta della maggioranza 
dl centro-slnistra, chc l'ha 11-
mitato e « condentrato * al mas-
slrao per flnl acopertamente elet-
toralistfcl, il dibattito generale 
sulla « stralcio », riguardante i 
mutui quarantennali al conta
dini, sul disegno dl legge go-
vernatlvo per 11 riordino fon
diario. Nella seduta antimeridla-
na e Intervenuto per il gruppo 
comunlsta il compagno CO
LOMBI. 

Egli ha inizialmente sottoli-
neato la funzione elettoralistlca 
dl questo provvedlmento: «Te-
mendo tin giudizio dl condanne 
per la politica flno ad oggi se-
gulta In agrlcoltura — ha det-
to 11 senatore comunlsta — 11 
governo e la maggioranza vor-
rebbero, ancora una volta, trar-
re in inganno 1 contadini fa-
cendo loro balenare l'lllusorla 
prospettiva dell'acquisto della 
terra. ' 

«• L'esame di questa legge met-
tera I partitl della maggioran
za alia prova: vedremo se essi 
vogliono davvero dare al mez
zadrl e al colon!, al piccoli af-
flttuari, al compartecipanti la 
possibility di accedere alia pro
priety della' terra, accettando 
le modlfiche che si lmpongono 
e che noi proporremo. Ma non 
permetteremo a nessuno dl in-
gannare 1 contadini - . . 

11 disegno dl legge sul rior
dino fondiario — ha proseguito 
Colombi — nel suo complesso 
flssa la llnea di espansione del-
l'area capltalisttca In agrlcoltu
ra, a danno dei contadini. Mi-
gllata e migllaia dl' piccole e 
piccollsslme aztende, cosidette 
« marginall» vengono condah-
nate. Esso slgnlfica una svolta dl 
classe nella tradizionale politica 
agraria delta DC, che e il risul-
tato dl un processo dl involu-
zione iniziato con l'adesione Ita 
liana al MEC. Con questo prov 
vedimento. infntti, la DC vuole 
separare la proprieta dal lavoro 
della terra, espropriando declne 
di migllaia di famiglie conta 
dine, facendo dccadere la massa 
del piccoli coltivatori diretti 
proprietari, dei flttavoli coltiva
tori e del mezzadrl a salariati 
ed a colon!. 

Ci6, si dice, per superare lo 
stato di arretratezza dell'agri-
coltura, che sarebbe dovuto non 
all'attuale, Inglusto assetto fon
diario, non al peso della rendi-
ta: non al saccheggio del red-
ditf contadini da parte del mo-
nopoli' e del capitalismo agra-
rio, ma .'solo alia - polverizza-
zione- della proprieta. Si Igno-
ra, cost, che alia massa delle 
piccole aziende e delle proprie
ta contadtne con superfice Ina-
deguata, fa riscontro la concen-
trazione della proprieta terriera 
nelle man! di un numero ristret-
to di grandl agrari in parte as-
sehtelstl e in parte lmprendl-
tori (i quail investono, -pero. 
solo 1 capital! forniti loro dallo 
Stato). 

E* innegabile — ha sottoli-
neato con forza Colombi — 
che. invece, la rendita parasst-
taria e uno degli ostacoli f6n-
damentali alio sviluppo della 
produzione e della produttivita. 
e la causa prima dei bassi red-
ditl del lavoro agricolo. " 

11 compagno Colombi ha poi 
riassunto il contenuto dello 
-stralcio-: concession! dl mu
tui per l'intero prezzo del ter-
reno con scadenze a quaranta 

annl al tasso dell'l per cento, 
mutui quinquennali al due per 
cento per l'acqulsto, di mac-
chine, attrezzi e beatiame. Le 
somme Btanziate (221 miliardl 
dal 1965 al 1069) sono del tutto 
insufficient!. Ma e sopratutto 
Importante sapere se 11 mecca-
nlsmo della legge consentira ai 
contadini senza o con poca ter
ra dl accedere ai mutui. Ebbe-
ne: la subordinazlone della con
cession dei mutui e dei poteri 
al «nulla osta- degll Ispetto-
ratl provincial! dell'Agricoltura, 
da a quest! organism! burocra-
tici del Ministero, poteri dl de-
clsione che esorbitano dalle lo
ro funzloni. Quest! poteri apro-
no la via ad ognl sorta di dl-
scrimlnazionl (basti pensare al
ia influenza della -bonomin-
na»). Assal grave e anche la 
norma che condizlona la con-
cesslone dl mutui al parere fa-
vorevole degll Istitutl di cre-
dito: attraverso le banche si 
vuol forgiare un nuovo stru-
mento dl dtscrlininazione antl-
contadina, a favore del capitali
smo agrario. 

«NoT comunistl — ha detto 
Colombi — chiediamo che que
st! poteri siano devolutl inve
ce, agll Enti di sviluppo ed 
al Comltati Reglonall per l'agri-
coltura ». II senatore comunlsta, 
rllevato che la fissazione per 
legge della «minima unita col-
turale» presenta serie difficol
ta e rende possibile ognl sorta 
dl arbitrii, ha pol sottolineato 
11 carattere limitato del -dirit-
to dl prelazione* (che pub es-
sere esercitato solo se il pro-
prietario vuoje vendere e se il 
contadino accettn 11 prezzo pari 
alia maggiore offerta). 

Non essendo prevista nessuna 
misura di esproprlo — ha pro
seguito 11 senatore comunlsta — 
o altra sanzione per indurre il 
proprletario a vendere ad un 
« prezzo congruo-, l'lmmissione 
di due o trecento miliardi sul 
mercato fondiario fara salire il 
prezzo dei terreni e la rendita. 
0 la legge verra modiflcata, co
me propongono gll emendamen-
tl comunistl, o i proprietari riu-
sciranno a vendere le terre 
pegglorl al prezzo piu elevato. 

Noi non vogliamo — ha quin-
dt affermato Colombi — che 
i flnanziamenti prevlsti vengano 
destinati quasi esclusivamente in 
determinate zone: proponiamo. 
anzl, che il 40% dei fondi sia 
devoluto al Mezzogiorno, dove 
1 contadini si trovano in condi-
zionl di grave Inferlorita. E? que
sta una condizione necessaria 
per awiare una giusta e pro-
grammata politica di investi-
mentt, lo sviluppo di una mo-
derna agricoltura basata sulle 
tmprese dl proprieta contadl-
na singola o associata, che de-
vono essere aiutate dall'inve-
stimento pubblico, prima di tut? 
to con la costttuzione. in tutte 
le region!, degll enti di svilup
po agricolo. democraticamente 
operanti e dotati di mezzi e 
di poteri d'intervento sulle 
strutture fondiarie. agrarie e di 
mercato. 

All'attribuzione di questl po
teri agll enti dl sviluppo si op-
pongono il governo e la maggio
ranza, nonostante che in tal sen-
so vi sia stato un pronuncia-
mento unitario delle tre orga-
nizzazioni dei lavoratori (CGIL, 
CISL e UIL) 

« La crisi attuale della produ-
zione agricola e dell'azienda 

contadlna — ha concluso' Co-

Scambio di lettere con il prof. Maranini 

«Caso> Ippolito: 

La Malta insiste 
La Voce rcpubblicana pub-

blica oggi, nel loro testo inte
gral*, due lettere scambiate tra 
fon. La Malfa e il prof. Giu
seppe Maranini (editorialista, 
per j problemi costituzionali del 
Corrier* della Sera) sul tenia 
del «Problemi dello Stato-, ar 
gomento dibattuto. in un recente 
convegno organizzato dal PRI. 
La questione e di grand* at-
tuaUta. Infatti La Malfa ba an-
nunciato che presenter* - una 

' proposta di inchiesta parlamen-
tare sul tema dei rapporti fra 
potere politico e burocxazia (po-
te*a amminitrativo). L'inizlativa 
«U La Malfa e sata dalla onesta 
coastatazione delle gravl con-
traddizioni e incongruenze co
stituzionali emerse dal -caso-
Ippolito (che e poi U ^caso» 
Colombo). ' -

Nells sua letters Ton. La Mai. 
fa afferma di essersi reso per-
sonalmente conto, essendo stato 
dalla Liberazione in poi titola-
re di va^i dicasteri. della con-
fuslone di poteri e reponsabili-
ta esistenti nei rapporti tra ml-
nistri e consign di anunlnistra-
zione, cioe, in definitive, tra au-
tortta politica e aatorita ammi-
nlstrativa. Egli ricorda di es-
•ere^ rimasto deluso in partico-
tare dalle decision! legislative 

• adotfate per la riorganizzazione 
del settore delle partecipaziom 

- atatali e degli Enti - cui lo Sta
to contribuisce in via ordina* 
ria* e sottolinea come la sua 
battaglia per 11 decentramento 

, delle responsabilita e per la 11* 
. mitazione dei - poteri discrezto-
. nali» sia stata semprc circon-

data dal disinteresse e dal piu 
assoluto silenzio. Silenzio che 
— dice La Malfa — contlnua 

', tuttora a clrcondare le sue cam-
^ pagne dl stampa e I suoi tenta-
r tivl dl discussione, come quell! 
• . per -fare entrare nel circolo 
| delTWttTtti parlamentare 1c re-

lazioni della Corte dei Conti su-
gll Enti controllaU dallo Stato, 
che finora finivano, piu o meno 
intonsi. negli archivi della Ca
mera-. 

La Malfa conclude la lettera 
affermando di ritenere che la 
discussione suirargomento deb-
ba awenire nell'ambito del si-
stema democratico, parlamen-
tare e partitico, anche se e del 
parere che le forze politiche 
Italiane. dopo la Liberazione. 
hanno potuto salvare l'equili-
brio democratico generale. ma 
non hanno saputo. entro que
sto equilibrio. <-costitulre uno 
Stato di diritto. capace di dare 
forza e autorita politica e mo
rale- alle posizioni di volta 
In volta raggiunte. 

Il prof. Maranini risponde 
che. anche secondo 11 suo pa
rere, 1'equilibrio democratico 
generale & stato salvato; perd 
avanza 1'ipotesi che questa si-
tuazione sia stata determlnata, 
oltre che dalla condotta delle 
forze politiche. anche dal fat-
to che -gll sforzi rivolti alia 
monopoliuazione del potere 
sono stati contenuti da sforzi 
compluti in direzione .opposta 
dalle forze concorrenti». Co-
munque. secondo il prof. Mo-
ranini, tutto il sistema e pre-
cario e si trova esposto alle 
pio pericolose insidte e sorpre-
se: Maranini auspiea che siano 
i gruppi parlamentari a diri-
gere effettivamente i partitl. 

Dopo aver espresso le sue 
piu ample riserve suU'idea di 
dare ai partitl un flnanziamen-
to pubblico. II prof. Maranini 
propone una legge che «eli-
mlnl lo scandalo veramente 
vergognoso delle autorizzazioni 
a procedere e delle denunce 
contro 1 ministri, le quali si 
Inablssano slstematicamente, 
senza che 11 Parlamento nem-
meno senta l'obbligo morale 
di dara una risposta motivata-. 

lombl — si pu6 risolvere con 
una rlforma agraria generale 
che d!a la terra a chl la lavora, 
attuando un severo controllo sul 
monopoli, e sui prezzi, nazio-
nalizzando i grand! complessi 
monopolistic! che producono 
mezzi tecnicl per l'agricoltura 
0 trasformano 1 prodotti agrl-
coll, riformando profondamen-
te la Federconsorzl e i Consor-
zi agrari provincial!, promuo-
vendo un vasto movimento coo
perative e associatlvo volon-
tario. 

<• F nostra profonda convln-
zione che occorrono indlrtzzl dl 
politica agraria e pianl di svi
luppo che tengano in primo luo-
go present! gll uominl che vl-
vono dell'agricoltura. Lo svi
luppo della produzione e della 
produttivita sono di grande im-
portanza proprio In quanto ser-
vono a promuovere l'elevamento 
del tenore di vita del contadini 
e 11 progresso economico-so-
ciale nelle campagne e nel 
paese 

«Questa nostra concezione. 
socialista, non contrasta, lo cre
do, con la concezione sociale 
cattolica. Ed & In base a que
sta nostra concezione che noi 
comunistl ci opporremo con 
estrema energla alia fissazione 
per legge del principio del-
l'esproprio a danno del coltiva
tori diretti: i'contadini possono 
essere cert! che saremo al loro 
fianco nella lotta per impedire 
che siano arbltrariamente priva-
ti della loro fonte di lavoro, 
come vorrebbe la legge brutale 
del capitalismo-*. 

II compagno MENCARA
GLIA, intervenuto nella seduta 
pomeridiana, ha rlcordato che 
le lotte in corso proprio in que
st! giorni nelle zone mezzadrH! 
dimostrano, come i comunistl 
avevano denunciato, l'insuffl-
cienza della legge sui patti agra
ri. tanto sbandierata dal centro-
sinistra. In molti casi, il 5Cc 
in piu non e corrisposto dai 
concedentl al mezzadrl o viene 
tolto, di fat to, attraverso l'an-
nullamento delle - condizioni di 
maggior favore». che. pure, la 
legge prescrlve di mantenere. 
1 pianl di trasformazione pre-
sentatt dai mezzadri agli Ispet-
torati non vengono. in genere. 
presi in considerazione. 

II disegno di legge per il 
riordino fondiario oggi In di
scussione potra-colplre la pro
prieta assenteista? Sostanzjol-
mente, no. Di essa, per esempio 
usufrulra — ha sottolineato il 
senatore comunlsta — anche 
una categorla di proprietari. 
quella dei - coltivatori di con-
tributi statali-, come dicono 1 
contedini. che si identifica con 
la categoria - tradizionale » de
gli agrari assenteistt. Attraver
so la - conduzione In economia -

che non e neppure una con
duzione di tipo capitalistico — 
costoro riescono ad inghiottlre 
i contributl statali (negati, in
vece, alle cooperative contadi-
ne), a mantenere le terre mi-
gliori e a vendere a prezzi van-
taggiosi le terre «marginal! -. 
Gli enti di rlforma. diretti con 
criteri antidemocratici, hanno 
flno ad oggi acqulstato le terre 
pegglori. 

II prowedimento in discussio
ne non stabilisce alcun criterio 
per la determinazione del prez
zo della terra. Cib, appunto. 
signlfica che si vogliono ancora 
favorire gll agrari. Noi comuni-
sti proponiamo, fra 1'altro. che 
11 prezzo di vendifa non possa 
superare il 25% del reddito del 
fondo: e questa una garanzia 
per sottrarre il prezzo all'arbi-
trio del grandl proprietari, per 
avvantaggiare realmente 1 con
tadini e non. ancora una volta. 
la rendita fondiaria. E' una 
proposta conforme alle esigenze 
e alle richieste di tutti i con
tadini. d! tutti l mezzadrl: sara 
anche un - t e s t - del reale 
orientamento dell'attuale mag 
gloranza di centro-sinistra. 

La seduta e proseguita flno a 
tarda sera. Hanno parlato anche 
i compagni Gomez D'Ayala e 
Bera. ed 1 senatori Tiber! (d.c); 
Bonaldi. Battaglia e Rovere 
(PLI): MUUlo (PSIUP); Barbaro 
(MSI). • -

I! compagno GOMEZ D'AYA 
LA ba denunciato con forza la 
- precipitazione - con cui la 
maggioranza, a scopi elettorali-
stici. ha voluto strozzare la di
scussione. Egli ha poi ribadito 
la critica del gruppo comunlsta 
all'indlrlzzo della politica agra
ria del governo di centro-sini 
stra 

II compagno BERA ha. fra 
1'altro, sottolineato che il di
segno di legge sul riordino fon
diario. mentre esclude ognl pro
spettiva di riforma agraria ge
nerate e democratica. favorisce 
i'espansione del grande capita
lismo agrario. La scelta politica 
del governo di centro-sinistra 
coincide, cost, sotto questo a-
spetto. con quella della destra 
liberale. 

Una ulteriore dtmostrazione 
dell'effetto negativo di tale po
litica. e stata portata dal sena
tore comunista. il quale ha am-
ptamente documentato la dram-
matica situazione dei braccianti 
e salariati. dei fittavoli coltiva
tori. eccetera, nelle zone a ca-
scina. doe nelle zone di piu 
avanzato sviluppo capitalistico, 
dove si manifestano profonde 
contraddizioni. per cui i conta
dini vedono peggiorare ogni 
giorno di piu la propria condi
zione di vita e sono costretti ad 
abbandonare la terra. 

Il compagno MILILLO. sotto-
ponendo ad un*articolata cri
tica il prowedimento. ha in 
particolare sottolineato 1'esigen-
za di introdurre disposlzioni ca-
pad dl obbligare i proprietari 
a vendere e di stabllire precis! 
e giusti criteri per Ta dstermi-
nazione del prezzi del fondi. 
Egli ha inoltre rilevato la ne-
cessJta di istitutre con strutture 
democratiche e ampl poteri di 
lntervento gli Enti regional! di 
sviluppo agricolo e di favorire 
e stimolare la formazione e 11 
potenziamento delle cooperative 
contadlna. 

Chiuso il dibattito sul lo schema 13 

L'atomica tatt ica 
h legitt ima 

per alcuni vescovi 

n 

< E' alquanto retorlco affermare che 
tutte le armi nucleari sono incontrol-
labili e che il loro potere distruttivo 
sia di proporzioni tali da superare 
ogni immaginazione. Esistono infatti 
armi nucleari di piccola portata e fa-
cilmente controllabili >. Cosi ien, in 
Concilio, 11 vescovo ausiliare di Wa
shington, Hannan. 

E subito dopo, di rincalzo, l'arci-
vescovo di Liverpool, Beck: « ... E' pe-
r6 necessario evitare ogni indulgenza 
verso il pacifismo ad oltranza, che re-
splnge pregiudizialmente qualunque 
uso delle armi nucleari. Possono esl-
stere infatti motivi legittiml per rim-. 
piego di tali armi >. II presule inglese 
ha aggiunto anche, ripetendo note e 
ben attribulbili considerazionl, che 
occorre tener presente la « proporzio-
ne fra i danni provocati da una guerra 
e I'obiettivo della giustizia restaurata 
attraverso lo scontro violento>; con-
cludendo col dire che 11 principio di 
« offrire l'altra guancia > riguarda gli 
individui, non le nazionl. 

E' 11 riflusso. Dopo le coraggiose e 
oneste. parole pronunciate dal cardl-
nale francese Feltin, e da quello olan-
dese Alfrink, nonch6 dei vescovi fran-
cesi Ancel e Guilhem — per condan-
nare tutte le guerre «giuste e ingiu-
ste > e tutte le aimp atomiche, biolo-
giche e chimiche — e venuto il turno 
dei dlscepoli di Ottaviani. In questo 
caso il richiamo al capo del Santo 
Uffizio non riguarda il simbolo del 
conservatorismo piu violento, ma pro
prio un teorico della materia specifica. 
Nelle sue «Istituzioni di diritto pub
blico ecclesiastico > e stato proprio il 
vecchio porporato di Curia ad affer

mare la «proporzione > fra i disastrl 
derivanti da un conflitto e il c bene > 
ottenuto in tal modo. 

Dopo tutto — ecco ritrovata la pa-
- 'ternita piu lontana — e la stessa posi-

zione ripetuta nei giorni scorsi dal-
YOsservatore Romano nella polemlca 
con noi (subito interrotta dal giornale 
del Vaticano e non a caso) a propo-
sito della smaccata contraffazione del
lo schema tredicesimo 

Anche ieri tuttavia, a fianco a quell! 
citati, non sono mancati i discorsi ben 
diversamente impegnati. Come quello, 
per esempio, di Massimo IV, patriarca 
dl Antiochia e di tutto l'Oriente per 
i Melchiti: «LMntervento di duemila 
vescovi in favore della pace pud nu-
scire a cambtare il corso della stona 
II Concilio deve rivolgersi al mondo 
con una solenne dichiarazione che 
condanni la guerra >. In definitiva, lo 
schieramento pubblico dei padri • che 
chiedono di eliminare anche le pos-
sibili ambiguita del testo appare pre-
ponderante. 

La discussione sull'intero schema 13 
e finita cosl: se ne riparlera nella 
Fessione del prossimo anno. 
^ Due parole ancora suila sensazionale 
votazione deH'altro giorno, che ha 
messo in minoranza il Papa suscitando 
una impressione tuttora profonda Lo 
sforzo per accreditare la tesi, sempre 
piu insistente, che Paolo VI sia stata 
trascinato « inconsapevolmente > nella 
vicenda sembrerebbe avere un solo 
significato: non si vuole approfondlre 
la frattura con il Concilio. 

g. g. 
-J 

Commissjone dei «75" 

Percbe i prezzi delle medicine sono elevoti - Significative 
ommissioni del presidente dell'Assofarma le cui industrie 

\. producono il 95% delle materie prime di base 

Gui torna alia carica: 
fondi alia scuola privata 

I dibuttiti sui bilonci della Pubblica Istruzione, della Giu-
stizia, della Marina mercantile e del Commercio con rEstero 

La commissione per Tesame 
del bilancio dello Stato del 1965 
ha lavorato intensamente an 
che nella giornata di ieri. So
no statl Infatti esaminati i bi-
lanci della Pubblica Istruzione. 
della Giustizia, della Marina 
Mercantile, del Commercio con 
l'Estero. 

Intervenendo sul bilancio del
la Pubblica Istruzione il com
pagno Seroni. dopo aver espres
so la profonda delusione del 
mondo della scuola e dell'opi-
nione pubblica per 11 Piano Gui, 
che non solo non rinnova, ma 
porta indietro la situazione del
la scuola italiana. ha avanzato 
una serie di richieste che hanno 
trovato espressione in appositi 
ordini del giorno: a) per la 
scuola media: eliminazione dei 
doppi turni di lezione. attua-
zione della scuola a pieno tem
po, distribuzlone gratulta dei 
libri di testo; b) per la scuola 
materna: flnanziamento pubbli
co riservato esclusivamente al
le scuole direttamente gestite 
dagli enti locali territorial!: c) 

riforma di tutto il settore, an
che al fine di sostituire la scuo
la pubblica a tutte le disordi-
nate iniziative che oggi lo ca-
ratterizzano; d) scuola privata: 
soppressione degli stanziamenti 
a ci6 previsti in bilancio, ivi 
compreso quello che determin& 
a suo tempo la crisi del primo 
governo Moro. ^ • * * 

Socialisti. socialdemocratlci, 
repubblicani hanno taciuto del 
tutto su questo ultimo argomen-
to. consentendo cosi al ministro 
Gui nella sua replica dl riaffer-
mare la opportunita e la neces
sity degll stanziamenti a favo
re della scuola privata eleraenta 
re e media. II ministro ha quia-
di assicurato che il disegno di 
legge sulla scuola materna sta-
tale, gia approvato dal Consi-
glio dei Ministri. - sara presto 
presentato in Parlamento. Dopo 
avere riconosciuto che troppo 
h stato trascurato flnora il te
ma della istruzione professio-
nale. Ton. Gui ha pero rimiato 
tutta la questione alia Istitu-
zione della Regione. Nessuna 
assicuraztone. • inline, k stata 

per la istruzione professional: fornita per la scuola dell'obbli-

, . - , 

|Rai-TV: ancoraj 
uno scandalo ! 

Questo pomeriggio si 
riunisce la Commifiione 
parlamentare di rigilanza 
sulla Rai - TV, per fare un 
esame. fra 1'oltro. dell'an-
damento delle trasmissio-

.ni di * Tribuna Elettora-
le*. Ora, potche di elet~ 
torale, nei programmi 
della Rai - TV, ex sono 
oltre alia * Tribuna > mol-
te altre cose, noi riter-
remmo giusto atnpliart 
un po' questo esame. E, 
per iermarci ax fatti pi& 
recenti. ci permetterem-
mo di richiomore I'atten-
zione della Commissione 
sul modo scandaloso e in-
tollerabile col quale la 
Rat-TV sta trattando lo 
sciopero ~- del ferrovieri. 
Una lotta sindacale giusta 
e sacrosanla ciene presen-
tata ne piu ne meno co
me un disastro nazionale; 
non si dice una parola, 
fosse pure polemica. suUe 
ragioni dei ferrovieri, ma 

si dedicano quarti d'ora ai 
discorsi dei ministri dc e 
socialdemocratici contro lo 
sciopero e alia elencazione 
dei mezzi d'emergenza di-
sposti dal governo. Ancora 
un esempio, insomma, del
lo zelo che i dirigenti del
la Rai - TV mettono nel 
servire gli interessi di una 
fazione, della prevarica-
zione continuata che essi 
commettono nei confronti 
dei teleradioabbonati * 
delTintera opinions pub
blica del nostro paese. E 
questo e lo scandalo che 
deve finire. Non lo toUera 
fl paese, che non pud con- -
sentire questi riauroiti an-
tisindacali da parte dl un 
ente pubblico. Non lo toi
lers ranno piu a lunoo, vo
gliamo sperare, i diriaenti 
del PS J. se sono ancora 
validi i loro impegnl sulla 

democratizzazione della 
Rai - TV. 

go, ne per quanto si riferisce 
alia abolizlone dei turni ne 
per quanto si riferisce alia di
stribuzlone gratuita dei libri 
Anzi. quest'ultima proposta k 
stata decisamente respinta. 
causa, naturalmente, le con-
suete difficolta dl bilancio. 

In tema di discussione dello 
stato di previslooe del bilancio 
della Giustizia ha preso la pa
rola il compagno Spagnoli. 
chiedendo impegnl precisi al 
governo per quanto si riferisce 
alia riforma dei codid e. in par
ticolare. del codice civile e del
la legislazione del lavoro. -La 
riforma annunciata, egli ha det
to, - e • da tempo matura nella 
pubblica opinione-. In rappor 
to all'aggravarsi della situazione 
dei lavoratori. 11 compagno Spa
gnoli ha sollecitato l'approva-
zione della legge per la giu
sta causa nei licenziamenti e 
una regolamentazione genera
le del canone di fltto delle a-
bitazioni e dei locali destinati 
ad usi commerciali, artigiana-
li e professionali. In questo 
quadro. egli ha chiesto anche 
un prowedimento di blocco 
degli sfratti e di proroga dei 
contrattl di affitto per le abi-
tazionl. 

La situazione esistente ' nel 
porti italiani e stata denuncia-
ta con forza dal compagno Gia-
chinl, che e intervenuto nel di
battito sui problemi della Ma
rina Mercantile. Egli ha soste-
nuto che il necessario ammoder-
namento del lavoro portuale de
ve aver Iuogo difendendo 1'at-
tuale ordinamento: i sindacati, 
del resto, sono disposti a trat-
tare i problemi dei costi e a 
riconoseere Teslgenza dl deter-
minati dell produttivi. II com
pagno Giachini inflne ha solle
citato 0 governo a convocare 
la Conferenza Nazionale del Ma
re per trattare tutti i proble
mi connessi con le attivita ma-
rinare del paese. 

Sul bilancio del Commercio 
con l'Estero e intervenuto U 
compagno Brighenti che ba 
chiesto che sia dato un pobto 
piu ampio negli organ! direiio-
nall dell'Istituto del Commer
cio con l'Estero ai rappresen-
tantl delle organizzazioni della 
piccola e media industria e del 
movimento cooperativo. Egli ha 
anche messo in luce come il Un
to vantato paregglo della bilan-
cia commerciale sia dovuto in 
realta alle limitazioni delle im-
portazioni, specie nel campo dei 
ben! strumentali e rappresentl, 
quindi, un fatto tutt'altro che 
positivo ai ftni della ripresa 
produttiva . nel • settore indu
strial*. 

Sono' 1104 le Industrie che 
provvedono a /oVnlrci le tren 
tamita e passo speclalitd medl 
cinali che vediamo allineate in 
policromo ordine sugll scaffali 
delle farmacie: un regime di 
concorrenza dunque. In pratica 
le cose stanno ben diversamente, 
come sta mettendo in luce la 
Commissione parlamentare di 
inchiesta sui monopoli, o - an 
ti-trust«. 

Percht i medicinal! costano 
tanto? Perchi due prodotti del 
tutto simili si vendono a prez 
zi che sono Vuno meno della 
meta deH'altro? Perchi le me
dicine piu care sono spesso an
che le piu rendu te rispetto ad 
altre che hanno le stesse carat-
teristiche? Come si precede al
ia introduzione del medicinal! 
sul mercato? La Commissione 
* anti-trust- ha tutto un cam-
pionarlo di domandc che sotto-
pone, a turno, ai varl csponenti 
del mondo farmaceutico, otte-
nendo risposte spesso reticent!, 
talora contraddtttorie, qualche 
volta franche ed aperte. II ma-
teriale accumulato e aid dl ri-
spettabili proporzioni e consen
ts di delineare un quadro ap-
prossimatlvamente esatto della 
situazione. 

Uno del documenti piu Inte-
ressanti raccolti dalla Commis
sione parlamentare e costitui-
to dall'interrogatorio, avvenuto 
qualche tempo fa, del presiden
te dell'Asitofarma, dott. Bracco 
11 rappresentante dl tutti i 
principal! big della fiala si pre 
sento all'* anti-trust <• rtisinvolto 
e sicuro dl si, pronto a docu-
mentare le • buone ragioni 
della categorla che rappresenta 
e della quale conosce tutti i 
piu riposti segretl. essendo egli 
stesso un fabbricante di medl 
cinali Sotto il fuoco di /tla 
delle domande dei -commf^sa 
Ti», il dott. Bracco e caduto 
spesso in contraddizioni, ha cer 
cato a piu riprese di sviare il 
dlscorso, si e rifugiato in extre
mis in tentativi dilatorl, ma alia 
fine e stato costretto ad am-
mettere un cumulo di latti da 
cui emerge, in primo luogo, (a 
esigenza di un interyento pub
blico in questo dellcato settore 
produttlvo. 

Innanzitutto — chiede'l'An 
ti-trust — quante e quali azien
de sono associate neWAssofar 
ma? Qual e il loro peso percen 
tuale nel mercato /armaceutico? 

Risponde it dott. Bracco: La 
Assofarma inquadr'a oggi 69 
aziende di varie dimenstoni, 
che vanno da oltre tremila a 
cinquanta dipendenti. I dipen-
denti superano le 25 m'Ua unita 
(quasi i due terzi degli addetti 
del settore). Quanto alia pro
duzione — prosegue il presi
dente dell'Assofarma — le 
aziende associate rappresenta-
no U 60 per cento del fatturato 
delle speciallta medicinali, non 
meno del 95 per cento della 
produzione delle materie prime 
di base e la quasi totalitd detle 
esportazloni. 

Se spingessimo ancor piu a 
fondo findaotne, troveremmo 
che non 69 ma sei o sette azien
de, sulle oltre mllle esistenti, 
/anno in pratica il bello ed il 
cattivo tempo. Ma anche cosl, ci 
pare, resta upualmente ben de-
finita una situazione di mono 
polio che riguarda particolar 
mente la produzione delle ma
terie prime di base, doe i prin-
dpi /armaceuttd attivi, e le 
esportazioni. Da questa strattu-
ra, e e widen te, non pud non de-
rivare una particolare impronta 
a tutto il mercato farmaceutico 
m cui si verifica piii d'un feno-
meno apparentemente * strano 
Per esempio questo: talvolta — 
interroga I'Anti-trust — pro 
dotti che hanno un costo di 
produzione piu alto ed un prez
zo di rendita conseguentemente 
piu elevato, hanno una diffusio
ns piu Iarpa Saremmo dunque 
in presenza di una concorrenza 
che si eserciterebbe, parados-
salmente, sulla base del prezzo 
piu alto. Quali sono le ragioni 
che spingono il medico (dal me
mento che la ^libera scelta* 
compete a lui e non alVammala-
to) a preferire un prodotto al-
Valtro? E7 U prezzo, la serieta 
della ditta produttrice, la sua 
maggiore capacita di promuo-
rere le vendite? 

II dott. Bracco non fornlsce, 
al riouardo, risposte soddlsfa-
centl. Sostlene che il produtto-
re che per primo lancia un pro
dotto dscs sostenere maggiori 
spese per la ricerca, la propa
ganda, ecc e che. comunque. 
il suo prodotto, essendo il pri
mo, e avvantaggiato sugli altri 
e quindi viene piu diffusa 

Incalza la Commissione; Fac-
ciamo Vesempto del Dobetin, 
che e la stessa cosa della vl-
tamina B-12 della * Pierrell •; 
U primo costa duemila lire, fl 
secondo 900. E* evidente — $o-
stiene un membro della Com
missione — che il prodnttore 
del Dobetin ha un margine di 
utile superiors che gli consente 
di promuovere le vendite in 
misura superiore alValtro E* 
questa la ragione per cui questo 
prodotto e piu dlffuso dell'altro? 

II presidente dell"Assofirma, 
anche qui, non sa spiegare il 
* fenomeno • Sostiene che U 
Dobetin s arrivato per primo 
sul mezcalo, che ci sono spese 
dl ammortamento. Vincognita 
della quantita di prodotto che 
potra essere venduta, ecc. Sot
to U martellare delle domande, 
il presidente delV Assofarma 
ammetie the si. effettivamente 
esistono diversita di prezzi per 
prodotti simili, ma che tale dif
ferent e andata riducendosi. 

11 che non e vero. come di-
mostra il caso citato del Dobe
tin e delta vitamina B-12 della 
m Pierrell». Come si sptspa che 
per la stessa confezione di dn-
que fiale da un mUligrammo 
dascuna (4 mQa lire al gramma 
e quindi, per le cinque fiats, 
20 lire di spesa totale), il prez
zo del primo prodotto sia di 
2 mila lire e Taltro dl 900? 71 
dot*. Brace* aaseritec eh* e m 

caso estremo, ma anche questo 
non e vero, Dlffereme di prez
zo esistono per moltl altri me
dicinali. Comunque resta da 
glustlflcare il fatto che con 20 
lire di materia prima si mettano 
in commercio prodotti che co
stano al pubblico ben duemila 
lire. 

La struttura tnonopoHstica del 
settore, evidentemente, e alia 
oripine del fenomeno, benche" 
il problema sia complesso. I 
prezzi, infatti, vengono fissatl 

dagli orpani governatlvl che do-
vrebbero esercitare un control
lo, oltre che sui costl di pro
duzione, anche sulla qualita dei 
prodotti Purtroppo questa, alio 
stato del fatti, k pura teoria 
II mercato del medicinali e In 
completa balia di forze che lo 
assoggettano al propri interessi, 
ricorrendo — e il caso dl dlrlo 
— a tutti i mezzi, lecitl ed 
anche illeciti. 

Sarno Tognotti 

lllustrato alia stampa 

Documento unitario 

del PCI, DC e PSI 
sul Piano umbro 
Dal nostro inviato 

. PERUGIA, 10 
Un interessante documento 

sul piano economico umbro 
e stato presentato ai partiti, 
ai parlamentari e alia stampa 
dal cornitato di presidenza 
nel corso di una conferenza, 
presenti, fra gli altri, Ton. 
Micheli e il sen. Pasquini per 
la DC, i comunisti compagni 
Bartolini e on. Maschiella, il 
presidente della Provincia di 
Terni, compagno socialista 
Fiorelli. Nel documento, vo-
tato ali'unanimita dal co
rnitato di presidenza, eompo-
sto dai rappresentanti dei di-
versi partiti, fra i quali, la 
DC, il PCI e il PSI, si fa un 
esplicito cenno. alle respon
sabilita. della politica gover-
nativa nell'Umbria e in tut
te quelle fasce dell'Italia me-
ridionale e centrale che van-
no sotto il nome di «zone 
depresse >. 

«A distanza di mesi, da 
quando il Piano ' Umbro e 
stato consegnato alle autorita 
centrali e necessario assume-
re — ^ detto fra 1'altro nel 
documento — promuovere e 
svolgere una piu decisa ini-
ziativa per awiare concreta-
mente la fase di attuazione 
del Piano. Fatto positivo re
sta che attraverso il Piano, 
i problemi delPUmbria ven
gono posti all'attenzione del 
governo m termini nuovi. I 
limiti che emergono dall'at-
tuale situazione — prosegue 
il documento — sono rappre-
sentati non solo dalle ogget-
live difficolta che si incon-
trano per il concreto inse-
rimento del Piano umbro nel-

I'azione e nei programmi del
le amministrazioni centrali c 
periferiche dello Stato, mu 
anche delle particolar! • ape-
cifiche dillicolta del suo m-
senmento negli sviluppi le-
gislativi in corso e nelle seel. 
te di politica economlca na
zionale. In questo quadro la 
stessa istituzione dei Comi-
tati regionali per la prograni-
mazione economica pu6 rap-
presentare un limite, qualo-
ra siano ad essi demandati 
solo compiti di elaborazione 
e non anche di aggiornamen 
to e di attuazione della pro-
grammazione regionale >. 

II documento nella parte 
conclusiva afferma che se < il 
limite piu grave > alPattua-
zlone del Piano umbro e 
< costituito dalla presente fa
se anticongiunturale >, il go
verno deve pero tenere conto 
che le c misure anticongiun-
turali e le riforme di strut
tura devono procedere di pa
ri passo ». Per questi motivi 
— conclude il documento — 
c compito delle forze politi
che e quello di condurre su
bito una azione decisiva vol
ta all'attuazione del Piano 
economico deH'Umbria ». 

II gruppo parlamentare co
munista ha presentato nei 
giorni scorsi una mozione 
firmata dal compagno Ingrao 
e da altri deputati comunisti 
per rivendicare la istituziona-
lizzazione del Piano umbro e 
per chiedere che si superi 
l'attuale fase economica at
traverso l'attuazione delle 
indicazioni formulate dal 
piano. 

a. pr. 

Inaugurata ieri 

Lanuovasede 
della Federazione 
comunista a Napoli 

Dalla nostra redazioae 
NAPOLI, 10. 

Con una calorosa manifesta-
zione. e stata inaugurata que
sto pomeriggio la nuova sede 
della Federazione comunista 
napoletana. acquistata con l'im-
pegno tenace e U saenflcio dei 
compagni e dei lavoratori di 
Napoli. sostenuti dalla viva e 
fraterna partedpazione delta 
Direzione del Partito e dl va
rie Federaziom del nord. La 
nuova sede — situata in via 
dei Fiorentmi, al centro del
la citta — e composta di quat-
tro p.ani. con ventitr* loca
li per utBci (su una superflcie 
di circa 1500 metri quadrat:), 
un'ampia sala-teatro. locali per 
nunioni e conferenze. eccetera. 
Essa e stata praticamente n-
costru.ta con cnteri di estrema 
funzionalita ed efflcienza — su 
progetto e sotto la direzione 
dei compagni architetti Luigi 
Cosenza e Gregorio Nunz.an-
te — nell'ediflcio che fu gia 
sede del -Mattino d'ltalia -

Alia manifestazione di que
sta sera erano presenti molti 
compagni che — dalla fonda-
zlone del Partito ad ogg. — 
hanno contribuito alia costru-
Zione e alia direzione del movi
mento comunista e operato a 
Napoli e nel Mezzogiorno' da 
GiOTgio Amendola e Em.ho Se-
reni, ai compagni Salvatore 
Cacciapuoti e Abdon Ahnovi, 
che assieme a Mario Palermo. 
Gino Bcrtoli. Maunzto Valenzi. 
Geimrdo Odaromootc, Massimo 

Caprara, ai membri della Se-
gretena della Federazione na
poletana e delle Federazion-
della Campania, a vecchi mi
litant! napoletani (da Vincen-
zo Ingangi a Gennaro Rippa. a 
Gaetano Manno. a Emma e Eu-
genio Mancini) e al piu giovan 
dirigenti del nostra partito si 
sono riunitl per sottolineare il 
significato di questa nuova con-
quista del PCI a Napoli. II com
pagno Luigi Longo. impedito 
da precedenti impegni a par-
tecipare alia manifestazione 
(come altri dirigenti meridio-
nall c nazionali del Partito) ba 
indirizzato a tutti i comunist. 
napoletani un caloioso messag-
g:o di auguno e di buon lavoro 
per nuovi suceessi 

Giorgio Napohtano. 3egreta-
no della Federazione. salutan-
do e r.ngraziando quanti han
no contribuito — e contr:bu -
ranno ancora, :n futuro — a 
questa reahzzaz.one. ha detto 
come il Part to intenda. anche 
attraverso un adeguamento del
le propne strutture materiali. 
contribulre alia concretezza. 
nils solidita. alia continuity e 
illo sviluppo della propr.a ini-
ziativa polit'ca. come inten-
de divenire sempre di piu cen
tro di d-battito e di stabile a-
tivita culturale e ideologica. 
favorendo nel eontempo l'm-
contro. il confronto. la piu li
bera espresrone di altre forze 
democratiche. piovamli cultura-
li. professionali Hanno preso 
brevemente la parola aaebe : 
compagni GiOrgio AmeaJoIs e 
Emill« " 


