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f - Scandalosa decisione del direttivo dc alia Camera 
mentre sta per riunirsi la Commissione d'accusa 

Farail 
I'uomo di 
Fiumicino 

L'ex-minisfro Togni chiamalo a dirigere i la
vori di una commissione parlamentare dc 
sul piano Pieraccini — Ricaffo del PSDI ai 
socialisti sulla lisle elettorali — Domani il 
Consiglio nazionale dc — Un editoriale di 

«Note di cullura» 

per la DC 

Una decisione che suona 
incrcdibilmcnte scandalosa 6 
stata presa ieri dalla DC, che 
ha designato Ton. Togni a 
dirigere i lavori della com
missione di parlamentari dc 
che dovra discutere i proble
mi della programmazione. 
Com'e noto, il nome dell'on. 
Togni figura sul dossier in-
viato dalla magistratura al 
Parlamento per i fatti di Fiu
micino, e che dovra essere 
esaminato giovedl prossimo 
dalla speciale commissione 
per i procedimenti d'accusa. 
II piu elementare rispetto per 
la sovranita del Parlamento 
avrebbe dovuto sconsigliare 
una decisione del genere, da 
parte di un partito che si pre-
senta cosl spesso in veste di 
paladino dei sacri valori. 11 
fatto che cosl non sia stato 
indica che ancora una volta 
la DC si appresta a schierar-
8i massicciamente in difesa 
dei propri interessi di parti
to, passando sopra a qualun-
que considerazione di dignita 
e di pudore. Dopo il no all'in-
chiesta sulI'INPS ecco dun-
que un altro bell'osempio di 
moralizzazione che ci viene 
ofTerto dal partito-guida del 
centro-sinistra. 

II PSDI e deciso ad intensi-
ficare le sue prcssioni sul PSI 
per costringerlo alia resa nel 
piu breve tempo possibile. Le 
notizie fatle circolare sulle 
prob^b'U conclusioni che usci-
ranno dall'odierno convegno 
di 29 segretari provincial! del 
PSDI dicono infatti che l'o-
rientamento prevalente sara 
di netta opposizione alia pre-
scntazione di liste comuni fra 
i due partiti alle prossime 
elezioni; alia Direzione social-
democratica, che si riunira 
domani, non restera cosl che 
« prendere atto» di questo 
orientamento e comunicarlo 
al PSI. In realta, come tutti 
sanno, le cose stanno ben di-
versamente. Dietro i proble-
mi d'ordine strettamente elet-
toralistico (rapporti di forza, 

• voti di prefcrenza ecc ) , che 
pure hanno il loro forte peso 
nell'atteggiamento dei respon-
sabili periferici del PSDI, sta 
infatti una prccisa direttiva 
di Tanassi c del gruppo diri-
gente socialdemocratico. irri-
tati per il non sufflciente im-
pegno dimostrato dal Comi
tato centrale socialista verso 
una immediata fusione. La 
formazione delle liste comuni 
viene quindi utilizzata come 
strumento di ricatto nei con
front! del PSI, per « punirlo » 
delle sue dilazioni cd ottener-
nc in cambio una disponibili-
ta totale. 

C'e da dire, in verita. che 
i dirigenti del PSI sembrano 
fare il possibile per agevola-
re questa pressione socialde-
mocratica. Ieri la segretcria 
socialista ha messo infatti in 
circolazione una nota, attri-
buita a Brodolini, nella quale 
si elemosina dal PSDI un as-
senso alia presentazione delle 
liste uniche, perche cid « con-
tribuirebbe ad imprimere una 
forte accelerazione al proces-
so unitario ». E" evidente che 
in tal modo si legitttma pie-
namente 1'argomento addotto 
dal PSDI sulla contradditto-
ricta delle posizioni del CC 
socialista; se si e convinti che 
esistano ormai i presupposti 
per andare alle elezioni insie-
me ai socialdemocratici diven-
ta in ccrto modo issurdo ne-
gare che non vi siano anche 
i presupposti per concludere 
subito l'unificazione. Deila 
questione hanno Iungamente 
parlato ieri Tanassi, Orlandi, 
Brodolini e Venturing 

CONSIGLIO NAZIONALE DC 
II Consiglio nazionale della 
DC e ormai alle porte. Esso 
avra intzio infatti nel pome-
riggio di domani; il suo pri-
mo, significative atto, sara l'e-
Iezione di Scelba alia presi-
denza del partito, dopodiche 
Rumor terra la relazione in-
troduttiva. In una nota della 
Radar, la sinistra ha ieri pre-
so nuovamente posizione con-
tro la prospcttiva del blocco 
moro-doroteo-fanfaniano (con 
annessa una parte degli scel-
biani) che si va consolidando 
dietro le cortine fumogene 
degli appelli alio scioglimen-
to delle correnti e all'unita 
della DC. II Consiglio nazio

nale, scrive la Radar, «non 
e chiamato ad una mera ra-
tiHca della soluzione della cri-
si di governo, ma dovra ope-
rare una revisione della linea 
e delle condizioni interne al
ia DC... In presenza di nuove 
alleanze tattiche e di potere 
sempre piu contrarie al ri-
chiesto chiarimento politico, 
la sinistra dc non potra che 
assumere un ruolo di opposi
zione, in attesa che maturino 
le condizioni per una defini-
zione degli indirizzi di fondo 
che si intendono assegnare 
alia DC». 

« NOTE DI CULTURA » Sui 
problemi che si pongono in 
questo momento alle forze 
della sinistra socialista e cat-
tolica si sofferma l'editoriale 
che la rivista fiorentina Note 
di cultura pubblichera sul suo 
prossimo numero. Nel conte-
sto di un'ampia analisi della 
situazione politica (non sem
pre condivisibile e, per quan
to riguarda il PCI, chiaramen-
te legata a schemi ormai ana-
cronistici) la rivista — intor-
no alia quale si raccolgono 
cattolici e democristiani di si
nistra — rivolge alia sinistra 
dc in particolare - un richia-
mo pressante a liberarsi dal-
1'atteggiamento • subalterno • 
fin qui assunto nei confront! 
del € sistema >. 

Partendo dalle dimissioni 
di Galloni dalla vice-segrete-
ria della DC, Note di cultura 
afferma che bisogna vedere 
quali sviluppi esse avranno, 
cioe « se la funzione della si
nistra dc evitera di esaurirsi 
in quella di un gruppo di 
manovra tattica; in caso con
tra rio la sua rappresentati-
vltA del retroterra culturale 
di orientamento cattolico che 
le era un tempo congeniale 
si ridurra ogni giomo dl 
piu ». Questo perche, prose-
gue la rivista, «crescono in 
Italia, In quantita ed in qua
nta, energie nuove nel mon-
do cattolico che non hanno — 
oggi come oggi — una loro 
rappresentanza politica, nd 
nella DC n6 in altri partiti 
nell'attuale centro - sinistra 
(Ton. Nenni non pu6 preten-
dere, come ogni tanto gh 
scappa detto, che l'unifican-
do partito socialista possa 
rappresentare un fatto di ri-
chiamo, dopo la prova fornita 
nella stanza dei bottom), ne, 
tanto meno, nel partito co-
munista ». 

« Noi vedremmo volentierl 
nascere» afferma a questo 
punto la rivista fiorentina « al 
di fuori delle ambizioni di po
tere, senza preoccupazioni di 
scadenze immediate, un movi-
mento cattolico in Italia che, 
non arrogandosi presuntuosa-
mente il diritlo di fare il pro-
cesso morale ai cattolici 1m-
pegnati nel sistema vigente. 
n6 volcndosi porre come forza 
"piu fedele" di altre agli 
orientamenti della Chiesa, 
cerchi. con spirito costnittivo 
di spiegare a se stessa, al 
mondo cattolico politicamente 
impegnato, alle altre forze po 
litiche italiane. che il Con-
cilio ha portato il vino nuovo 
che pu6 stare negli otri vec-
chi, anche per quanto riguar
da la vita politica >. Le sedi 
dove, conclude Note di cultu
ra, € una opposizione a questo 
tipo di gestione del centro-
sinistra pud maturare » sono 
!e «centinata di circoli cul
tural!. di iniziative comunita-
rie. di gruppi di lavoro ». Non 
si tratta di una • fuga in 
avanti », perche • siamo tutti. 
chi piu chi meno, in ritardo 
sul!a realta >. 

CRIUCHE CISL A i c u n c fortl 
critiche al governo sono state 
formulate ieri dall'on. Sca-
lia, segretario confedcrale 
della CISL. « Si va diffonden-
do e rcalizzando nel paese » 
egli ha detto fra I'altro « un 
clima che non e certo di gran-
de apertura verso i lavora-
tori e le loro organizzazioni, 
soprattutto se si tiene conto 
del fatto che lo stesso pubbli-
co potere non e esente o del 
tutto estraneo a talune for
me di limitazione della liber
ta sindacale nel settore dei 
pubblici dipendenti e dei la 
voratori degli enti locali >. 

m. cjn. 

Dal compagno Borsari alia Camera 

Documentata l'azione dei prefetti 
contro I'autonomia dei Comuni 

Decine di episodi borbonici di vessazione e di ottusa prepotenza — La crisi finanziaria: per 
il 1970 le rate dei debiti pari alle entrate comunali — II compagno Accreman denuncia la 

mancata riforma del codice fascista di P.S. 

Al centro del dibattito sul di-
castero dell'Interno. ieri a Mon-
lecitorio. e stata la drammatjea 
situazione degli enti locali. co
muni e province: lo strapotere 
che esercitano, forse ancora piu 
che nel passato. i prefetti: Tin-
dugio ostinato nell'avviare la ri
forma regionale; il cronico disse-
sto nnanziario che si aggrava di 
anno in anno e il crescente ac-
centramento governativo. II com
pagno Borsari per il gruppo co-
munista. il compagno Sanna per 
il gruppo del PS1UP, hanno denun-
riato con forza le responsabilita 
che ha il governo nel grave de-
terioramento politico e economi-
co del potere degli enti locali. 
Anche da parte dc (Urso) e so
cialista (Bertoldi) si sono levate 
voci allarmate e critiche alia po
litica del governo. II compagno 
Accreman ha denunciato con vi-
gore la mancata riforma del co-
dice fascista di pubbllca sicurez-
za. 

II compagno BORSARI ha esa
minato due aspetti fondamentali 
della crisi che travaglla oggi la 
vita di comuni e province, di 
quegll organi periferici cioe che 
rappresentano il polmone in ogni 
sana democrazia: 1) l'azione dei 
prefetti. incoraggiati dal potere 
centrale. contro I'autonomia poli
tica e amministrativa degli enti 
locali; 2) la drammatica crisi 
economica in cui versa la nostra 
flnanza locale, una crisi che se 
si protrarra ancora aprira pro-
spettive catastrofiche a tutto U 
paese. 

Nel suo discorso alle Camere 
Moro — ha detto Borsari — ha 
assicurato che il governo ha in 
cima ai suoi pensieri il destino 
degli organi di potere locale. Ma 
come opera invece il governo? 
AccemW'in forme vessatorfe i 
conlrolli. moitiplica i «tagli » al
le spese dei comuni in omaggio 
alia Unea Colombo-Carli, rinvia 
l'istituzione d e l l e Regioni. au-
menta e incoraggia lo strapotere 
dei prefetti. Borsari ha ricorda-
to numerosi esempi concreti. in-
terrotto spesso dal ministro Ta-
viani che sedeva al banco del 
governo. I casi in cui (a Colle 
Val d'Elsa. a Monteriggino — 
Siena — a Citta di Castello) il 
prefetto e la GPA annullano le 
delibere per piani di attuazione 
della 167 o per piani di sistema-
zione di comprensorio: i casi di 
Monteiasi o di Suzzara dove si 
rovesciano i criteri fissati dal co-
mune per la imposta di famiglia. 
colpendo a Suzzara quei lavora-
tori che erano stati esentati (e 
poi si scoprl che era il prefetto 
che non pagava l'imposta). I casi 

forse ancora piu gravl di limi
tazione della liberta e di rifiuto 
di alcune elementari attuazioni 
costituzionali: a Kapulano e A-
sciano di Siena si depenna la 
spesa per I'invio di rappresen-
tanze alia celebrazione del Ven-
tennale della Resistenza; a San 
Giuliano Terme si impedisce lo 
acquisto di 2!M) copie della Cosli-
tuzione da distribuire nello scuo-
le; a Proceno (Viterbo) si rifluta 
la spesa per 1'acquisto di filmine 
sulla Resistenza da distribuire 
nelle scuole e si vieta I'acqulsto 
di un volume su « Matteotti ». E 
le violazioni di liberta (questi 
sono solo pochissimi esempi fra 
mille, dice Borsari) vanno oltre. 
Borsari ha ricordato il caso dl 
Terni, ove il prefetto si sostitui-
see al Consiglio comunale e pre-
tende di avere la Usta dei dipen
denti comunali scioperanti per 
nssare le ritenute... 

TAVTANI — Questo 11 prefetto 
deve farlo per legge. Me ne as-
sumo to plena responsabilita... 

BORSARI - Vedo, e U mini
stro addirittura che si sostltuisce 
al sindaco e al prefetto. E' il mi
nistro che. come dlceva gia Ei-
naudi. si rivela padrone assoluto 
di tutto... 

Borsari ha quindi ricordato lo 
assurdo divieto del prefetto di 
Siena di incidere su un monumen-
to la frase di Bertold Brecht 
sulla guerra... 

TAVIANI — Furono le associa-
zioni combattentistiche a prote
st are... 

BORSARI — SI. ma i combat-
tenti non bloccano le delibere dei 
comuni; mentre 1 prefetti pur-
troppo si... II governo incoraggia 
questi soprusi in ogni modo, ha 
detto Borsari. Qui si e toccato 
uno dei punti piu dellcatl dello 
strapotere prefetti2lb che i! go
verno vuole addirittura estende-
re. Borsari ha citato la recente 
circolare Taviani sulle aziende 
municipalizzate: u n a circolare 
che mira a svuotare ulterior-
mente — dando nuovi poteri di 
controllo al prefetto — i poteri 
delle assemblee elettive: che mi
ra a colpire la contrattazione 
collettiva minacciando lo stesso 
diritto di sciopero; che mira a 
restringere — colpendo le muni
cipalizzate e restringendo I'area 
del loro autonomo potere — il 
potere di intervento pubblico a 
favore di quelio privato gia pre-
dominante. Questa circolare si 
puo ben definire. ha esclamato 
Borsari. un documento di tipo 
borbonico che va oltre le norme 
giolittiane del 1903. oltre le stes-
se norme della legge fascista del 
'25. Borsari ha quindi ricordato a 

Taviani le sue promesse circa 
I'adeguamento ai bilanci di Stato 
dei bilanci comunali con la abo 
lizione della distinzione fra spese 
obbligatorie e facoltative. In me-
rito Taviani ha detto di « non es
sere riuscito per ora » a imporre 
la riforma che anch'egli ricono-
sce giusta. Giustamente Einaudi 
aveva detto che « del motto " via 
i prefetti" occorre fare il " de-
lenda Chartago" della demo
crazia ». 

II secondo mezzo con cui si 
colplsce V autonomia degli enti 
locali. ha proseguito Borsari, e 
il tipo di politica che si impone 
in sede di flnanza locale. Cento-
cinquanta miliardi di < tagli > 
nel 1964 alle spese dei comu
ni vengono pagati in omag
gio alia linea CoTombo-Carll dal 
le popolazioni locali. Nel frat-
tempo il dissesto dei comuni au-
menta. II deficit e gia a quota 
4300 miliardi (di cui almeno 2500 
sono spesi per mutui che copro 
no i passivil). Per 11 1970 si pre-
vede che le entrate dei comuni 
flnanzieranno solo le rate del pa-
gamento del debito. Di chi e la 
responsabilita di questa situazio
ne? Si Insinua con insistenza — 
e le c solenni > dichiarazioni e 
circolari del ministro incoraggia-
no questa tendenza — che la col-
pa 4 della « flnanza leggera > di 
alcuni comuni. Certo. casi di 
questo tipo esistono (Borsari ha 
ricordato il comune di Canosa 
che ha deliberato una spesa di 
400 mila lire per « un pranzo>: 
e un comune dc), ma non sta li 
l'origine vera del problema. Le 
cause vere sono ben altre: 1) il 
tipo di sviluppo economico del-
I'italia in questi ultimi anni. 
Uno sviluppo dominato dall'anar-
chico strapotere dei monopoli 
che ha1 determinate abnbrmi e 
caotici sviluppi dell' urbanizza-
zione e della motorizzazione pri
vate scaricando sui comuni le 
spese necessarie per far fronte 
alle drammatiche conseguenze di 
quelle tumultuose novita; 2) la 
concezione subalternn della flnan
za locale che porta a operare ar-
bitrari trasferimenti alia flnanza 
statale di entrate comunali. II 
prelievo flscale dei comuni si e 
ridotto fortemente a vantaggio 
dello Stato. Dal 1938 a oggi il 
prelievo degli enti locali e calato 
dal 3.9 per cento al 2.6 per cento 
mentre quelio dello Stato e salito 
dal 16 al 20 per cento. 

Sono aumentate le spese quin
di. e sono calate le entrate. Ecco 
una ragione-chiave del deficit. A 
cio si aggiungano i costi aggiun-
tivi di una politica governativa 
complctamente sbagliala. ha detto 

Iniziato il Convegno dell'EUR 

Si tenta un bilancio 

delta nuovu scuofa media 
Le relazioni dell'on. Brunetto Bucciarelli Ducci e del prof. Franco Fer-
rarotti - Difficolta e prospettive della riforma - Indicazioni discutibili 

La nuova scuola media per 1 
ragazn dagli 11 ai 14 anni, en-
trata m funzione U 1 ottobre 1963. 
ha ormai tre anni di vita: piu 
di mezzo miiione di studenti del
le terze classi stanno per affron 
tare gli esami di licenza. II mini-
stero della P.I.. dopo aver lascia-
to per tanto tempo msegnanu e 
scolari in balia di se stesst. In 
una situazione difficiUssima an
che sotto il profUo delle struttu-
re di base (edilizia. servia socia 
li. doposcuola. ecc.), ed essere 
spesso lntcrvenuto in senso auto-
ritario e burocratico. tenta ora 
un bilancio. 

La scuola per tutti in Italia: 
primo corwuniiro e prospetttve e 
il tema dei Convegno nazionale 
inaugurato ieri mattina a Ro
ma a\ Palazzo della Civiita del 
Lavoro all'EUR — presents fra 
gli altri. i president! del Consi
glio. Moro. del Senato. Merzago 
ra. e della Corte Costituzionaie 
Ambrosmi — dal nviusiro Gui 
(che lo concludera giovedi). Me-
glio tardi cbe mai. verrebbe vo-
gua di dire: ma. forse, non e'e 
iroppo da rallegrarsi neanche sot-
to quesio «5petu>: si tratta infalU 
di un'assemblea molto < selezio-
nata > (in prevalent, vi parte-
cipano funconan mimstenau, 
esponenti dei Centn Didatuci e 
dei cattolici Circoli della Didattt-
ca. ispettori e presidi). Eventua-
li proposte di mod;flea avanzate 
n q-jesia sede (ventilate. d*l re-
sto. da Gui) alia nforma del 
1962 andramo per ci6 valu'-ate 
con circospezione. 

Ieri mauina. «itan:o. si sono 
avute le prime due relazioni ge 
nerah: dei presidente della Ca
mera. on. Brunetto Bucciarelli 
Ducci. su CosUtuzione e scuola 
media, e del professor Franco 
Ferrarotti. ordinario di Sociolo-
ffia alia Facolta di Magistero 
dell'Universita di Roma, su La 

scuola media come fatiore di cul
tura. di democrazia e di socialitd. 

Bucciarelli Ducci ha affermato 
che La scuola nata dalla riforma 
istituzionale del 1962. ispirata co
m'e ai prtncipi della obbligatorie-
la. della graluita e delTunicild 
(prxicipi. giovera tuttavia sotto-
hneare. che ancora sono lontam 
da un'attuazione effettiva). rap-
presenta una « flliarione diretta > 
della Costituzione la quale ga-
rantisce 1'uguaglianza e la panta 
fra tutu i cittadni. nella Re-
pubblica fondata sul lavoro. D 
presidente della Camera ha in-
sistito sul carattere non selettivo 
della nuova scuola ed ha prospet-
tato ropportunita di un prolun-
gamento dell'obbligo oltre i 14 
anni. 

Due punti della relacone deik) 
on. Bucciarelli Ducci. peraltro. 
appaiono, quanto meno. assai di
scutibili. La soUoimeatura. cioe. 
della scelta culturale di fondo 
cbe isp-.rerebbe la nuova scuola 
e che finirebbe, implicitamente. 
per identiflcarsi nel personalismo 
cattolico (che m'.ende appunto la 
c persona > in termini di valon 
astratti. astorici. moralisuci). e 
del pluralismo (che legiuima la 
esistenza di scuole private a ca
rattere confessionale Ananziate 
dallo Stato). 

Ferrarotti ha atfrontato 11 tema 
del rapporto scuola -societa. la 
siitesi. schema tics mente questa 
e la tesi che ha esposto: anche 
la soaeta italiana sta diventan-
do una societa industnale di mas-
sa. Ma il processo non e indo.o 
re: e anzi. spesso. un processo 
iraumatizzante. D compito deila 
scuola. e deila nuova scuola me
dia xi particolare. e dunque quel
io di conaentire un riadattamen-
to £ocio-psico!ogico di massa. 
Tuttavia. perche cio fia possibile, 
b necessario rimettere in discus-
sione lo stesso conce'.to di cultu

ra. DaLTattuale cultura per le 
elites occorre arrivare ad una 
cultura di massa. adeguata alle 
esigenze nuove ed alle trasforma-
zioni. irreversibili. in atto. 

Ma se HI questa prima parte 
della relazione di Ferrarotti — 
espononte della tendenza « ammo-
dematnee» (laica) — possono 
individuarsi spunti utili. se vivace 
ed efficace e nsultata la polemi-
ca (non sempre. tuttavia. sufft-
cientemente esplicita) con le for
ze conflervatrici che operano nel
la scuola e fuori della scuola e 
con la figura «umanistico-reton-
ca > che ha caratteritzato l'< xt-
tellettuale tradizionale > italiano. 
I'altemativa proposta aU'arretra-
tezza della scuola e della cultu
ra va vista molto p:u critica-
men'e: « La vera fraUura di clas-
se — ha detto. fra I'altro. Ferra 
rotti. rivoLgendosi soprattutto agli 
educatori d'ispirazione marxisti-
ca » — corre oggi sul filo della 
competenza e del prestigio socia 
le. Ce chi sa e chi non sa: la 
proprieta non e piu, di per se, 
fonte di potere >. Dawero? E" 
difficile, a questo punto. presan-
dendo cioe dall'analisi dei rap
porti di produzione, dalla divisio-
ne in classi della soaeta. che to 
sviluppo tecnoSogico non cancella 
certo nei paesi di capitalismo 
avanzato. polemizxare. come pure 
Ferrarotti ha teotato. contro la 
t concezione tecnocratica ». Non 
e. infatti. in dennitiva. anche la 
sua. una proposta d'integrazione 
nel sistema capitalistico? 

Nel pomehgg.'O sono state tenu
re comun:cazioni sul doposcuola. 
Ie classi di aggiomamento e le 
classi differenziaLi ed e iniziata 
La discussione. 

Sta mane j lavori riprendono con 
le relazioni dei professori Lam 
bcrto Borghi e Aldo AgazzL 

Mario Ronchi 

Borsari. Si sono flnanziati esa-
geratamente mutui per consenti-
re i pareggi; si e avuta la stret-
ta creditizia imposta tramite i 
nuovi criteri fatti adottare dalla 
Cassa deposit! e prestiti. Si ha 
il ritardo enorme o la cancella-
zione di fatto dei debiti dello 
Stato verso i comuni. Vi e il ri
tardo dell'iter burocratico dei bi
lanci comunali. 

La crisi della flnanza locale, 
cioe, e effetto di precise scelte 
errate del potere centrale a tutti 
i livelli: e effetto della mancata 
programmazione: e effetto del 
rinvio della riforma regionale: 
e effetto inflne del rifluto a im-
boccare una diversa strada di 
politica economica. Borsari ha 
concluso chiedendo che si ponga 
sgllecitamente mano alia nuova 
legge comunale e provinciate per 
il potenziamento delle autonomie 
locali. nel quadro deLTattuazione 
delle Regioni e della generate 
riforma dello Stato. 

II compagno ACCREMAN nel 
corso del suo intervento ha rivol-
to una decisa accusa al governo 
per la mancata abrogazione del 
codice fascista di P. S. Accreman 
ha brevemente rifatto la storia 
dei tentativi di riforma in questo 
dopoguerra per quanto riguarda 
il codice stesso. Nel 1948. mini
stro dell'interno Scelba. fu pre-
sentato un primo prpgetto di legge 
di riforma del codice di P. S. e 
Scelba stesso dichiaro al Senato 
che il progetto sarebbe stato ap-
provato entro l'anno. II Senato 
in effetti lo approvd in otto gior-
ni ma poi. giunto alia Camera, il 
progetto fu insabbiato e il suo 
c studio s affldato ad un comitato 
presieduto dall'on. Spataro. Delia 
progettata riforma non si trovd 
piu traccia .fino alia fine del 1953, 
quando decadde con la fine della 
legislature. Nella seconds legisla
ture venne presentato alia Came
ra un secondo progetto che prese 
il nome da Fanfani. Purtroppo si 
trattava di un progetto che peg-
giorava largamente quelio scel-
biano in quanto non includeva 
nemmeno l'abolizione del famoso 
art. 2 che. come e noto concede 
ai prefetti di assumere. ogni 
qualvolta lo ritengano opportune 
la decisione di sostituirsi a qua-
lunque legge dello Stato. 

Dopo l'abbandono anche del 
progetto Fanfani (e questa fu 
una fortuna) comincid ad inter-
venire la Corte Costituzionaie col 
dirimere cause circa la costitu-
zionalita di alcuni articoli del co-
dice. 

Nelle cause davanti alia Corte 
Costituzionaie, il governo. ha 
sempre assunto la piena difesa 
del codice di P. S. dcH'epoca fa
scista. sostenendo addirittura. in 
polemica con la Corte stessa. che 
questa ultima non poteva giudi-
care su leggi successive alia sua 
costituzione. Accreman e quimii 
passato ad esaminare l'azione de
gli attuali governi di centro-sini
stra che nelle intenzioni dicono 
di voler eliminare i difetti delle 
passate gestioni centriste. A que
sto punto, l'oratore e stato ripetu-
tamente interrotto. addirittura 
con accenti esagitati. dal sottose-
gretario CECCHERINI il quale. 
ncll'informarlo die un comitato 
di tre sottosegretari ha appena 
concluso i suoi lavori per la pre-
parazione di un nuovo progetto di 
riforma del codice. ha usato ter
mini scorretti e toni tanto ecci-
tati da dover essere formalmente 
richiamato dal presidente di tur-
no deH'assfmblea. il compagno 
PERTTNI. 

Accreman ha quindi denunciato 
nuovamente la gravita della sus-
sistenza dell'articolo 2 del codice. 
la gravita del capitolo relativo 
alia c schedatura > e infine quegli 
articoli che hanno permesso. an
cora recentemente. di denunciare 
i pubblici dipendenti (ferrovieri. 
vigili uTbani. ecc.) che hanno 
scioperato. 

Awiandosi alia conclusione. 
l'oratore ha denunciato tutte le 
violazioni della linea di appli-
cazione della Costituzione corn-
piute da tutti i governi fino ad 
oggi. compresa la mancata pre-
parazjone della legge sul referen
dum, la non attuazione delle Re
gioni. ecc, Siamo ancora — ha 
detto Accreman — a quelio che 
Nenni. un tempo, quando non era 
ancora vice presidente del Con
siglio, defini\a lo Stato debole 
con i pntenti c prcpotente con i 
deboli. 

U. b. 

Indagini nelle 
bonche della 
commissione 

antimafia 
PALERMO. 28 

Gli onn. Biaggi e Nicosia, e 
il senatore Adamoli. che fan-
no parte del comitato di inda-
gine sulle concessioni di ere 
dito. sono giunti a Palermo 
per una inchiesta predisposta 
dalla commissione parlamen-
tare antimafia. 

A Palermo e a Trapani. pren-
deranno contatti con i princi-
ptli istituti di credito dellisola. 

Chiesto ('intervento della commissione 

parlamentare 

Denunciato la estrema 
faziositd della RAI-TV 
La grande manifestazione unitaria per il Vietnam ridot-
ta dalla televisione a un qualsiasi comizio domenicale 

Una protesta contro l'atteg-
giamento fazioso mantenuto 
dalla RAI-TV in occasione del
la grande manifestazione pa-
cifista di piazza del Popolo. 
6 stata indirizzata dai compa-
gni on. Sergio Scarpa, Mauri-
zio Valenzi. Davide Lajolo. Otel-
lo Nannuzzi, Rossana Rossan-
da, Vittorio Vidali, Carlo Fran-
cavilla e Remo Salati alln com
missione parlamentare di vip-
lanza sulle teleradio diffusioni 

Dopo aver ricordato che al
ia manifestazione avevano ade-
rito partiti politici. organizza
zioni di massa e sindacali. gio-
vanili, culturali, e che in piaz
za del Popolo hanno parlato ot
to personality appartencnti a 
diverse fnr7e pnlitiche e sono 
stati letti messaggi di La Pira 
e di Bertrand Russell, la lette-
ra afferma: « La Radio e la 
Televisione italiana si sono 

comportate nei confronti di ta
le manifestazione con una fa
ziositd che ha pochi preceden-
ti nella storia dell'ente radio-
fonico italiano >. 

«Parecchie trasmissionl dl 
giornali-radio hanno dedicato 
cenni di pochi secondi ad essa 
solo per deflnirla "comunista". 
La trasmissione "Cronaca dei 
partiti" di domenica sera, alle 
ore 20.30. ha dedicato a tale 
manifestazione una breve cita-
zione per dire solamente che 
vi hanno parlato gli on.li Alica-
tn. Luzzatto. Santi fdcfinlto. an-
ziche membro della Direzione 
del PSI, come appartenente al
ia minoran?a di quel partito) e 
il prof. Antonicelli ». 

< L'omissione. nella citazione. 
degli altri qunttro orntori 6 di 
una faziosita cosl evidente che 
deve snllevare In sdegnata pro-
testa di tutta la commissione 

Le conclusioni del convegno 

dell'UNIA a Milano 

Fitti: netta 
opposizione al progetto-ponte 

del governo 
Le relazioni degli onorevoli De Pasquale (PCI) 
e Cucchi (PSI) • Nessuno sblocco senza aver pri

ma stabillto per legge I'equocanone 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

71 30 giugno prossimo. come e 
noto. scadnno le norme che re-
golamentano la questione dei fit
ti e degli sfratti e nulla lasciq 
prevedere che. per quella data. 
sia varata una legge che assi-
curi agli affittuari un equo ca-
none e che li garantisca da 
sfratti arbitrari. E' un problema 
che interessa milioni rfi cittadini 
di tutta Italia e in particolare 
gli ahitanti delle grandi cittd che. 
se non si regolamenta la materia. 
tra due mesi si troveranno di 
fronte ad aumenti insopportabili 
dei fitti e. se non accctteranno di 
pagarli, alio sfratto. Di qui Vim-
portanza del convegno svoltosi a 
Milano per iniziativa dell'Unione 
nazionale inquilini e asseonatari, 
dl quale hanno partecipato rap-
presentanti delle piti importanti 
cittd del Centro-Nord. per discu
tere sul tema « La lotta per l'e-
quo filto e la giusta causa degli 
sfratti ». 

Due relazioni — quella dell'on. 
Pancrazio De Pasquale. presi
dente dell'VSlA e vice presiden
te della speciale commissione 
parlamentare fitti. e quella del
l'on. Angcln Cucchi. della presi-
denza dell'VSlA — e i numerosi 
interventi hanno sottolineato la 
groritd della situazione e la ne-
cessitd di una mnbilitazionc di 
tutti gli interessati. 

II compagno De Pasquale. in 
particolare. ha sottolineato che 
Vesistenza di una commissione 
speciale del Parlamento. incar'v 
cata di varare una legge che re-
golamenti lo questione dei cano-

Partita la 
delegazione 

del PSIUP al 
XXIII del PCUS 

E" partita ieri per Mosca la 
delegazione del PSIUP al XXIII 
Congresso del PCUS. composta 
dai compagni Tu'Jio Vecchietti. 
segretario del partito e AJessan 
dro Menchinelli delia D.rezione 
AH'aeroporto di Fiumicino. dove 
la delegazione e stata salutata 
dai compagni Valon e Scarmne 
il compagno Vecchietti ha fatto 
ai giornalisti la seguente dichia-
razione^ 

c U XXm Congresso del PCUS 
assume un particolare valore nel
l'attuale momenta Oltre ai pro
blemi interni. a commciare dal 
k) sviluppo e dal r:ord:namento 
economico particolarmente tm 
portanti anche per le pers;sten:i 
difficolta in agncoltura. vi sono 
quelli rifuardanti la democrazia 
socialista per porta re avanti in 
ogni campo con mag£;«re forza 
le decision! del XX Congresso. 
- c Ma grande importar.za hanno 
i problem! internatonalL 0 Con
gresso del PCUS si apre mentre 
sono ancora tontane le prospet
tive di pace nel Vietnam. L'tm-
penalismo amencano e sempre 
aggressivo. La situazione euro-
pea va mutando per la crisi del
la NATO. Non solo I' Indonesia. 
ma anche numerosi Stati afnea-
ni tono caduti nelle mam dei 
militari 

< Inflne I* assenza della Cina 
dal Congresso del PCUS prova 
che i rapporti sovietico-cinet! si 
sono aggravate - La - Cina conti-
nua nella sua erronea politica. 
malgrado i rovesa che essa ha 
subito in quest! ultimi tempi so
prattutto nel Terzo Mondo. -

cL'insieme di questi problemi 
dara al Congresso del PCUS una 
particolare importanza per fat-
tuazione della politica di lotta 
contro 1' imperialismo e per la 
coesistenza pacifica >. 

ni e degli sfratti. dimostra che 
ci si e resi conto che non si pud 
continuare con provvedimenti di 
emergenta. Per questa ragione e 
preferibile che. in luogo di prov
vedimenti affrettati. si giunga 
ad una nuova proroga delle leg
gi esistenti in materia di fitti e di 
sfratti, per dar modo al Parla
mento di varare una legge che 
affronti alobalmetite il problema. 
Per questa ragione — inoltre — 
il parlamentare comunista ha sot
tolineato Vopposiz'wne dell'VNlA 
al progetto ponte governativo che. 
secondo le indiscrezinni trapela-
te. abolendo il divieto agli au
menti previsti nella legge del '63 
e abolendo il blocco dei fitti per 
i contratti stipulati prima del 
1947. si ridurrebbe ad essere un 
ponte lanciato verso la specula-
zione immobiliare. 

De Pasquale ha ricordato che 
giacciono in Parlamento numero
si progetti di legge per la rego-
lamentazione del problema e che 
su almeno un punto c'£ Vaccordo 
dei piu importanti gruppi politi
ci: quelio della neressitd di una 
reoolamentazume definttiva. I co-
munistl. come si sa. propongono 
una regolamentazione dei fitti an 
ganciata alle dichiarazioni di ren-
dita catastale rivalutate: i socia
listi propongono un riferimento 
ai valori capitali degli alloggi con 
tassi fissi d» remunerazinne. 1m-
porlante e comunque che si qa-
rantiscano gli inquilini dalla spe-
culazione. che si imoediica ai 
padroni di usare lo sfratto come 
strumento di ricatto per ottenere 
aumenti indiscriminati. 

lmporlante. soprattutto. e l'a
zione degli inquilini e delle loro 
organizzazioni. 

Sulla necessitd di una mobili-
fazione di massa ha convenuto 
anche Von. Cucchi. il quale nella 
sua relazione ha sottolineato la 
complessitd del problema Jl de 
putato socialista ha esprexxo la 
propria opposizione e quella del 
suo partito al progetto ponte go 
vernativo di cui si parla in que
sti oiorni ed ha suggerito sulla 
opportuniiii di una mohilitazione 
«-TO quelio che non si vuole». 
perche questa I Vesigenza im
mediata. < Quelio che non si vuo
le — ha detto Cucchi — e una 
liberalizzazione del mercato del
le locazioni. sia pure graduate: 
quelio che si vuole e su cui si 
pud discutere c la liquidazione 
del blocco degli affitti. ma con 
una disciplir.a organica e razio 
nale*. 

Tutti gli interrenuti hanno po\ 
convenuto sul fatto che ft" pro-
getto-povte. almeno nelle linee 
prospettate da certa slampa in-
teressata. aprirebhe la via alia 
rpeculazione. lascerebbe gli in
quilini senza difesa e non con-
trihuirebhe assolutamente a *to-
nitlcaret il settore deU'edilizia. 
che e in crisi perche e stato la
nciato in balia della speculazionr. 
xenza i necessari interventi del 
aoterno. 

Sull'opportrmitd di una mohili
tazione di massa per I'equo ca-
none e contro gli sfratti si sono 
prommciati i rappresentanU delle 
organizzazioni sindacali operaie e 
qveUi degli artigrani e dei com-
mercianti. In particolare Casadin. 
della CdL di Milano rienrdando 
le manifestozioni aid effettuate 
dai lavoratori milanesi per Tequo 
offitto. ha detto che f sindaeafi 
devono preoccuporsi delle eondi 
zioni dei lavoratori non solo nel 
la fahbrica. ma anche fuori di 
qvesta. ' 

AI convegno che e stato pre
sieduto dal doff, \jeone Beltrami-
ni. assessore al Comune di \U 
Urno. erano presenti Von. P'ma 
Re. Von. SpaanoH e Von. Albizza-
ti. il sen Maris, i rappresentanU 
delle CdL e deUVSIA di Torino. 
Bologvo. Pacia, Vlcenza. Berga
mo. Brescia. Mantova, Varese. 
Trieste. Genova. Roma. Modena. 
rappresentanU delle. Union! &rfl-
giani e di numero*e Federazioni 
crmimiste e socialiste dcll'ltalia 

4 scttentriar.nle. 

parlamentare di vigilanza. Ag-
giungeremo la citnzione di un 
dettaglio che da I'idea della ve-
lenosita del dirigenti della RAI 
TV. Mentre, come si e detto. in 
piazza del Popolo e in gran par
te del vicino pin??ale Flaml-
nio si ammassavano circa cen-
tomila persone. le teleenmere 
hanno mostrato al pubhlico so
lo un breve tratto delle adia-
cenze dj piazza del Popolo. che 
appariva semideserto e bnttuto 
dalla pioggia ». 

«Ci consenta la Presldema 
di tomnre un istante sulla in-
novazionc intrndnttn per I'occa-
sione dalla RAI-TV. nella defl-
nlzione dei protngonisti della 
politica italiana. indicanclo Ton. 
Santi come appartenente ad 
una certa corrente del PSI. 
Non si pud fare a meno di 
nntare al rigunrdo che non 
abbiamo mni visto nel presen-
tare dalla TV gli uomini poli
tici Holla DC come appartencn
ti alle correnti dnrotee e mo-
rotee o di Forze Nuove e vin 
dicendo. e nepptire. nella stes
sa trasmissione di ' Cronachc 
del partiti " nbbinmo ticlito de
finire Ton." Brodolini del PSI 
come appartenente all'ala " de-
martiniana ", In quale ha del 
l'unificazione sociaklemocratica 
(oggetto della trasmissione) una 
concezione diversa da quella 
dell'ala nenniana >. 

c In sostanza soprattutto dob 
biamo farle nota re che la ma
nifestazione di ieri a Roma pe>" 
la pace nel Vietnam e stata la 
piu grande giomata. non solo. 
ma probabilmente la pifi gran
de manifestazione politica a\ n 
tasi in Italia da alcuni anni a 
questa parte. E' quindi chiarn 
che doveva occupare la parte 
prima e maggiore delle tra-
smissioni del telegiornale e dei 
giornali-radio. Come abbiamo 
detto. 6 stata invece conflnata 
nella trasmissione di "Cronachc 
dei partiti". Ma non basta: tale 
trasmissione e stata inoltre oc 
cupata per tre quarti da una 
ampia intervista con Ton Bro
dolini del PSI. lasciandn poi 
alia manifestazione di cui ab
biamo flnora parlato ed ai co-
rriizi dnmenicali dei pnrtiti un 
brevissimo spazio dove tutti 
questi avvenimenti sono stati 
accomunati con un tempo di 
qualche minuto ciascuno. 

«Dobhiamo ricordare alln 
Presidenza che la trasmissinno 
"Cronache dei partiti" 6 stata 
voluta dalla nostra commissio
ne per fare il resoennto dome
nicale dei piu importanti comi-
zi pubblici. tenuti da tutti i 
partiti. La Direzione della RAI 
TV 6 venuta perd trasformando 
a proprio piaclmento tale tra
smissione, destinandola a let-
ture di articoli di fondo di gior-
nali democristiani. oppure alia 
organizzazione di dibattiti a due 
fra esponenti politici (domenica 
20 marzo tra gli on li Valori e 
Cariglia) e infine alia realizza-
zione di interviste ad esponenti 
politici (appunto ieri 27 marzo 
all'on. Brodolini). 

« Dobbiamo ripetere che que-
ste iniziative della Direzione 
della RAI-TV sono scopertamen-
te rivolte a sopraffare le deli-
berazioni della nostra commis
sione. Basta rienrdare quanta 
fatica e cos tat a il giusto dosag-
gio in " Tribuna politica " del
le trasmissioni di " dibattito a 
due M e delle *' conferenze stam-
pa " degli esponenti dei partiti 
per comprendere che la dire
zione della RAI TV organizzan-
do a propria scelta altri dibat
titi ed altre conferenze-stampa 
muove esplicitamente a sower-
tire quel giusto dosaggio tanto 
studiato. facendo parla re quan
do credo i partiti politici chc 
crede. sui temi che essa prefe-
risce. 

t La questione e di tale gra
vita che puo indurci alle piu se
vere docisioni qualora la Pre
sidenza della commissione mo-
strasse di non saper assicurare 
un minimo.di correttezza nel 
rapporti fra la commissione 
stessa e la Direzione deU'ente 
radiotelevisivo >. 

I I compagno 
G. Pojetto 

nella RAU in 
Australia e India 
E" partito len per il Cairo U 

compagno Giuliano Pajetta. mem
bro del Comitato Centrale e Vict 
presidente della Commissione 
Esten del Senato. 

A salutarlo. all'aeroporto dl 
Fiumicino. si sono recati i com
pagni Sandri. membro del C C. 
e vice responsabiJe della Sezio-
ne esten del PCI e Paolo DKK 
dati. 

II compagno Pajetta si tratterra 
neila Kepubblica Araba Un;ta 
per alcuni gtornt per co^oq n 
con esponenti dell'Un;one Sociali 
sta Araba e con altre pcrsonanta 
politiche. 

Egli proseguira qu*idi alia vol 
ta dell'Australia dove partt'Cipe-
ra nella sua qualita di Vice I'.e-
sidente del Gruppo Italiano .1rl 
I'Umone Interparlamcntare alia 
sessione primavcnle annuale del
l'Unione Internazionale che avra 
luogo a Canberra ai primi di apri-
le. Durante il suo viaggio il com
pagno Giuliano Pajetta si trat
terra anche in India e in altri 
paesi del Sud Est Asiatic*. 
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