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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Rumor 

be dovuto quanto meno sospende-
re (anzi, espellere senza esitazio 
ni) per esempio anche l'ex sinda-

: f,, , co Foti, che autorizzd. con deci-
'•>* . aioni personali (i ben noti f re-

scritti > autograft*) gli abusi di 
Malagioglio e di tanti altn: an 
che lex sindacalo Lauretta (al
tn favori a casa Malagioglio. 
tante altre « deroghe ». « sanato-
rie ». < licenze irregolari » a be 
neflcio anche. ma non soltanto. 
di taluni dei sospcsi). E analo
gic provvedimenti la DC avrebbe 
dovuto prendere pure nei con 
fronti dell'attuale sindaco dimis-
sicnario, Ginex. a carico del qua
le (e dolla sua Giunta) il rap-
porto Martuscelll muove una cin-
quantina di capi di accusa. E 
poj — anche amrnesso che il c fa-
moso > tngegnere Domenico Ru-
bino (fratello del deputato, co-
gnato del capogruppo dc all'ARS 
Bonfiglio. figlioccio del sottose-
gretario Volpe) non abbia dav-
vero rinnova'o la tessera dc tie-
gh ultimi due anni — il collegio 
dei probiviri non avrebbe dovuto 
ignorarc almeno uno dei notabili 
regicnali coinvolti nello scaiula-
lo: qiiell'assessore alio Sviluppo 
economico Gnmaldi che. contro 
tut11 i pareri tcctuci. auton/zo 
personalmente 1'impresa HUM 
ad inrialzare il suo < tollo» ad 
oltre quaranta metri di altezza 
perchd cio avrebbe consentito di 
creare... c una nuova cornice al
ia Valle dei Templi >! 

E invece no. A parte II gia 
bruciato Vajana. nessuno dei re-
sponsabiU dirctti del sacco e del 
disastro. nessuno dei mandanti 
del delitto agngentino. nessuno 
di costoro e stato toccato. E se 
non si toccano i Foti e i Gn
maldi. volete forse che si sfio-
nno i La Loggia e I Carollo, I 
Bonfiglio e 1 Rubmo. i Giglia e i 
Di Leo. i Coniglio e i (Java, che 
rial govemi e dalle ^semhlee 
di Homa e (Il Palermo haiino or 
gamz/ato r. m.mtcngono tutto-a 

• i! quadrato aitomo alle vicende 
' dcila Valle? 

Del resto. li carattere strumen 
tale della rnanovra e rivelato per-
sino da: piu recenti < tempi » del-
la scandalosa vicenda. Preso al
ia sprovvista dalla domanda del 
compagno Ferrara (perchd I re-
»ponsabili del sacco di Agrigerito 
sono tutti ancora ai loro posti?) 
Rumor aveva affermato giovedl 
alia TV che l'inchiesta a"''"-
temo della DC era stata ratta. 
e che si era gia provveduto al
ia sospeusione dei responsabili 
(# che sono p*»chi »). L'indomam. 
cioe ien. i giomalisti cercavano 
di avere una come ma delle di-
chiarazicm di Rumor dal segre-
tano della DC di Agrigento. 
Tr.ncanalo. e dalla Segreteria re 
g:onale del Partito. l-e loro ri-
sposte erano tanto evasive, anzi 
cosi imbarazzate. da suonare 
per tutti come una sment'ta a 
Rumor. Poi. improvvisamente. 
nel primo pomeriggio di oggi — 
e dopo che YUnita da 48 ore re-
clamava la prova delle afferma-
zioni di Rumor — le agenzie fl-
nalmente diffondevano il comuni-
cato. Quel comimicato con cui 
la DC. per tentare di contesta.e 
i'accusa di mendaeio che aveva-

- mo rivolto per due giomi all'ono-
revole Rumor, faceva risalire a 
marted: scorso le ridicole^ de
cision! o'ei probiviri. Era l'ulti-
ma petmellata di grottesco *u 
nr.a vicenda gia abbastanza scan
dalosa. 

Lercaro 
temporaneo. citando la ammis-
sione di * legitlima molteplicita 
e divcrsita delle opinioni > e ;1 
rispetto dei «cittadini. che an
che riuniti In associazione one-
stamente difendono le proprie 
scelta >. U porporato ha detto 
che «nello stesso senso. verso 
la medesima apertura e disponi-
bilita abbiamo proprio nei giorni 
scorsi ascoltato la voce tanto sin-
tomatica dei vescovi di un paese 
che e nel cuore di tutti noi e 
per il quale con tutte le forze 
imploriamo la pace da Dio e dal
la buona volonta di tutti gli uo-
mini degni ancora di chiamarsi 
tali: i vescovi del Vietnam, riu
niti solto la prssidenza del legato 
pontincio. pur nella tormenta che 
infuria 5ul loro povero paese. 
hanno saputo f?rsi eco dell'inse-
gnamento pacato. fiducioso e rin-
novatore irrpartito dal Vatica-
no U >. 

Richiamate !e parole del rnes-
saggio evangelico di concordia e 
fratellanza. il cardinale ha detto 

anccra: < Voglio aprire a vol rer 
primi un proposito e un program-
ma intimamente connesso al mio 
impegno episcopate, che costitui-
sce il primo frutto della vostra 
iniziativa nei miei confronti e 
il segno piu effkace della rico 
noscenza che io sento. non solo 
come uomo da voi onorato. ma 
come vescovo. Mi sento debitore 
vostro e anche. attraverso di 
voi. di tutta la citta: e quindi 
per mezzo vostro. ora e qui, va 
glio rendere alia citta diletttssi-
niii e al popolo di Rologna tutto 
quello che ho e sono». 

« Debbo dunque confessar\1 che 
la decisione del Consiglio comu 
nale. venuta proprio nel momen-
to in cui il Santo Padre mi con-
fermava nel mio servizio episco-
pale alia Chiesa bolognese. ha 
singolarmente contribuito — con 
gli altri richiami abituali alia 
coscienza — a farmi ripensare i 
termini piO essenziali e rigorosi 
del mio rapporto con la citta, 
della mia ste.ssa responsabilita 
pastorale e del mio mimstero 
Cioe la vostra deliberazione e 
stata stirnolo ad un approfondi-
mento piu scavato del mio esame 
di coscienza neU'atto in cui. per 
cosi dire, si dava come un secon 
do ini/io del mm episcopato bo
lognese Ho .ipeiimentato cosi 
una paituolare enicacia - dnei 
non occasionale. ma di principio 
— di questo tipo di incontro e di 
dialogo: non cercato e non accet 
tato per preoccupazioni di potere 
o di influsso umano. nell'assoluta 
distinzione delle competenze e 
nella necessaria sobrieta e misu-
ra. mi 6 apparso nell'attuale nuo
va condizicne della Chiesa un 
possibile rapporto purillcato di 
menti e di cuon. un confronto 
di visioni della vita e del mon 
do. un concorso di spiriti. in ser
vizio — distinto eppure cospi 
rante — dei fratelli ». 

Avvianriosi alia conclu=ione del 
suo inU'icssante discorso. il car
dinale ha detto che nel momento 
di riproporsi « punto per punto 
tutti I Ciipiloli dei miei dou'ii 
p.isliiiali in (|uesto secondo e.sor-
dio (iol mio episcopato holognese. 
mi <-on') sentito riportato da un 
intimo lichiamo fortissimo e ine-
luttabile. a concentrare tutto il 
mio niogramma. ancor piu di 
quanto non abbia fatto Tin qui. 
sull'essenziale. a ritornare cioe. 
nel modo piu scarno e denso, 
ail'Evangelo: ad essere. per tutto 
il popolo di Bologna nella forma 
piu semplice e senza mediazioni. 
araldo del Vangelo*. Ha quindi 
dato I'annuncio di tre iniziative 1 
che intende prendere in confor- | 
mita con queste motivazioni: tra 
cui un incontro evangelico perio 
dico nei quartien «che e vanto 
- ha detto — della civica Am 
ministraxione bolognese avere 
istituiti e tendere a sviluppare. 
e verso i quali e andata sin dal 
principio la simpatia e la fiducia 
de!l'arci\escovo. come a un au-
spicio di vita comunitaria, sem-
pre piu libera, piu responsabile 
e piu formativa alia solidarieta. 
capace di vinccre I'isolamento 
individualistic© e I'egoismo ^. 

II sindaco Guido Fanti ha 
aperto la seduta straordinaria e 
soienne del Consiglio comunale 
dicendo che c 1'omaggio civico, 
reso con attenta rneditazione e 
in ugual modo accolto. appare 
davvero il segno di una nuova 
era nella vita bolognese. nella 
quale si dclinisce e si attiva fra 
due niassime espressioni della 
comunita — I'Amministrazione 
cittadina e la Chiesa bolognese 
nella sua gerarchia — un rap
porto fondato non soltanto sulla 
reciproca comprensione, ma sul 
concorde riconoscimento della 
necessaria collaborazione, pur 
nella distinzione dei rispettivi 
ordirii. per il raggiungimento di 
I'mi che sono comuni in quanto 
indispensabili a tutta la comu
nita >. 

Dopo aver ncordato che :a 
ricchezza della vita politica e 
culturale ha maturato nella citta 
un costume civile che si fonda 
sul confronto. anche vivace, delle 
idee, ma mai sulla rissa. il sin
daco ha soggiunto: « Per questo 
ogni incontro consapevole deve 
esprimere non impossibili com-
promessi tra ideologic diverse. 
ma il riconoscimento reciproco 
dei valori dei quali uomini di 
diversa fede e idenlogia sono por-
tatori. Di tale costume si e cer
cato costantemente di raccoglie-
re in questa aula il riflesso di-
retto. In tal senso anche 1'espe-
rienza consiliare registra oggi. 
constatando la nuova realta dei 
rapporti fra ramministrazione cit 
tadina e la chiesa bolognese. il 
risultato piu avanzato del pro
prio sforzo di attiva interpreta-

reditoriale 
del PSI-PSDI ha poi posto apertamente il problema 
di «togliere forza » alia DC. Al contrario. secondo gli 
oratori del PSI-PSDI, dovrebbero essere gli elettori 
comunisti a fornir loro i voti per iniziare questa nobile 
caccia alle presidenze! Ossequienti, insomma. alia 
direttiva dell'on. Rumor che appunto questo < ruolo 
positivo» ha assegnato. nella sua conferenza radio-
televisiva. al nuovo partito « unificato »: quello di agi-
re non come strumento di lotta contro le forze conscr-
vatrici e reazionarie, ma come strumento di disturbo 
nei confronti del PCI. 

I IU' CHE mai dunque, nella campagna elettorale, 
il fuoco e stato concentrato contro di noi. Inascoltato. 
almeno da parte degli oratori della DC e anche del 
PSI-PSDI, e rimasto ti monito del giomale cattolico 
di Bologna. UAwenire d'halia. che ha argutamente 
osservato come sarebbe ora mai tempo « gli argini » e 
«le dighe > di innalzarli contro i fiumi straripanti, e 
non gia contro il comunismo. (E forse questo monito era 
il risultato d'una ispirazione assai piu autorevole. alme
no a leggere il discorso pronunciato ieri dal cardi
nale Lercaro). 

Ma questo monito, inascoltato non pud e non deve 
restare da parte dei lavoratori. dei cittadini animati 
da sentimenti democratici e schiettamente socialisti. 
dei giovani. In questi giorni una nuova spinta alia 
liquidazione deiranticomunismo. aH'affermazione di 
una nuova ur.ita viene proprio dalle zone del paese che 
in questo momento prendono piu profondamente co
scienza, o in parte addirittura scoprono. d'essere le 
vittime d'una politica intessuta per anni e anni — 
gli anni del centrismo. ma anche gli anni del centro-
sinistra — di c colpevoli errori», e che awertono il 
pericolo che anche neH'opera di ricostruzione questi 
errori si ripetano e anzi si aggravino. 

Che questa indicazione sia raccolta dagli elettori 
dei centri dove oggi si vota. Siamo il Partito che con
tro questi colpevoli errori s'e sempre battuto. Siamo 
il Partito che ha sempre indicato l'esigenza d'imboc-
care una strada nuova, e che I'ha delineata, con pro-
poste concrete e valide, dinnanzi al paese e dinnanzi 
•He altre forze politiche. Siamo il Partito senza il 

•]•'.' Quale questa strada nuova non potra essere imboc-
i ^ i •f ^ > ^ M ^ B a#a^B** ^ ̂  ̂  ^ _ . 

zione dcglj spiriti cittadini >. 
Tratteggiata l'esperienza vis-

suta dalla citta nel primo ven-
tennio di liberta democratica e 
repubblicana, il compagno Fanti 
ha soggiunto: «Sotto Turgenza 
dei grandi fini di civile pro-
gresso, cui la citta. come il 
mondo. si volge e per i quali 
abbisogna di una soiidarieta sem 
pre piu operosa fra tutti i suoi 
cittadini. appaiono storicamente 
superati irrigidimenti secolari e 
contrasti un tempo forse com 
prensibili e inevitabili. Cosi. per 
taluni. sono da abbandonare del 
tutto vecchie barriere ideologi-
che. come quelle apparse con il 
fulgore di verita assolute dal-
I'illuminismo settecentesco o dal 
materialismo delt'ottocento, per 
le quali basterebbero I'estensione 
delle conoscenze e il mutamento 
delle strutture sociali a determi-
nare modiftcuzionl radicali nella 
coscienza religiosa dell'umanita. 
Per altri e da abbandonare defl-
nitivamente ogni residua sugge-
stione " costantiniana ", tendente 
a quella commistione fra potere 
spirituale e potere temporale che 
tanti contrasti e crisi ha provo-
cato nel corso della storia. L'en-
ciclica " Ecclesiam suarr." di 
Pao!o VI ha .peraltro indicato 
la giusta via. escludendo qual-
siaM " mira politica o tempo 
r a l e " della Chiesa cattolica; e 
quelle parole ella ha nobilmente 
echeggiato dichiarando la " so
lidarieta della Chiesa all'opera 
di ediflcazione e progresso ci
vile ", come una solidarieta spi
rituale. religiosa. senza ambi-
zioni e senza confusioni. sempre 
pin pura e disinteressata. sem
pre piu libera e liberante ». 

Posto I'accento sui grandi squi-
libri che tuttora esistono nella 
vita comunitaria e sui pericoli 
di guerra che minacciano luo-
nio e la societa. il sindaco ha 
detto che « la disponibilita di 
mez/i materiali e il grado di svi
luppo scientifico e tecnologico del 
nostro tempo non hanno riscon 
tin in nc-sun'epoca della storia 
dell'umanita: eppure. pauro-e 
depressioni permangono nel mon 
do. ad acuire contrasti politici. 
economici, sociali, razziali, ideo 
Ingici, e a fomentare la terri-
bile minaccia di una guerra an-
nientatrice. L'umanita contempo-
ranea oscilla fra bagliori di spe-
ranza e angosce tenebrose. e solo 
a prezzo di grande fatica della 
volonta riesce ad affermare la 
fiducia sul turbamento >. 

II compagno Fanti ha poi af
fermato che i problemi dello svi
luppo dell'economia, della cultu-
ra e dell'ordine collettivo sono 
problemi della societa in quanto 
tale e che essa quindi deve in 
tervenire direttnmente con i pro 
pii strumenti e one con I'orca 
niz7a7ione pubblica in modo che 
il progresso si realizzi secondo 
il vantaggio eenerale della col 
lettivita 

c Dalla considerazione etica 
della societa — ha aggiunto — e 
dell'uomo non pud separarsi quel
la politica de'lo Stato e del cit-
tadino. nd quindi dai problemi 
dello sviluppo sociale quelli del
lo sviluppo democratico. Al cen
tre delle esigenze della vita pub
blica ttaliana sta oggi. storica-
mente. la costruzione dello Stato 
democratico delineato dalla Car
ta repubblicana: organismo plu-
ralistico. contrassegnato. oltre 
che da una ricca articotazione 
politica e sociale, da un'artico-
iazione decentrata del potere 
pubblico negli amhienti locali 
previsti dalla Costituzione. Nel 
contatto attivo. organico e per-
manente fra societa politica e 
societa civile, il cittadino deve 
sempre piu identificarsi con gli 
organi del potere pubblico e que
sti alimentarsi degli apporti re-
cati dai cittadini e dalle loro 
espressioni associative *. 

Dopo essersi richiamato ali'im-
pegno di progresso dell'Ammini-
strazione della citta. il sindaco 
ha confermato i principi etico-
politici ai quali Bologna ancora i 
propri orientamenti. ed ha con-
cluso dicendo che nessuno pud 
fare risparmio «di sforzi nella 
ricerca dei modi opportuni per 
dare concretezza olio spirito di 
collaborazione e di comune im
pegno che contrassegna questo 
incontro >. 

Con la pergamena che riprodu-
ce la motivazione della cittadi-
nanza onoraria. e stato conferito 
al cardinale Lercaro anche l'« Ar-
chiginnasio d'oro > che il Comu
ne offre ai cittadini illustri e be-
nemeriti • per pen^iero e per 
opere 

II cardinale. al termine del di
scorso. ha offerto alia citta. a 
memoria dell'incontro. un segno 
commemorativo del suo 75. corn-
plea nno ed un prezioso esempla-
re del Vancelo in edizione bodo-
niana. 

verno. ma di un primo passo 
verso una specie di colpo di Sta
to per mettere fuori gioco tutti 
gli altri partiti, 

Questo complesso di condizio-
ni negative hanno creato nel 
pahito socialdemocratico un 
profondo malessere e opposizio 
ne alia alleanza « nero rossa ». 
Oggi il presidente della orga-
nizzazione regionale dello Sch-
lesvvig-Holstein ha cluesto che 
prima di concludere definitiva-
mente l'accordo di governo. si 
tenga un congresso straordina-
rio. Una parte notevole della 
organizzazione giovanile minac
cia di uscire dal partito. Centi-
naia di telegrammi di protesta 
continuano a giungere da orga-
nizzazioni di base di tutte le 
parti del paese. La protesta na-
sce non solo dal fatto che si e 
accettato un ex nazista come 
cancelliere. ma anche dalla seel 
ta Bi Brandt e soci i quali han
no • preferito entrare in posi-
zione subordinata in una coali-
zione con i dc. piutiosto di as-
sumersi la responsabilita diret-
ta del governo con l'appoggio 
dei liberali. 

La Frankfurter Rundschau. 
giornale vicino ai gruppi di si
nistra della SPD animoniva sta 
mane: * Alia fin fine milioni 
di elettori non hanno votato SPD 
aflinche il si^nor Kiesinger di-
venga cancelliere! Yogliono pro
prio i socialdemocratici fornire 
la prova che nella Germama loc 
cidentale) non un emigrato po
litico (Brandt durante il nazismo 
trovo rifugio in Norvegia), ma 
un nazista del 1933 puo diventa-
re, con il loro aiuto. capo del 
governo? La SPD non deve il-
ludersi sulle reazioni del suo 
corpo elettorale. Grande coali-
zione significherebbe che i par
titi dc. con la loro locomotiva 
elettorale Kiesinger. nel 19G9 
troveranno nuovamente un so-
lido fondamento. che gli elettori 
marg:nali della SPD rimarranno 
a casa o. per dispetto. voteran 
no un altio paitito e che la NPD 
diverra l'.iltraente >,crbatoio del
la opposi/ione. • AUora avremo 
nuovamente la coahzione di Wei
mar |>er la (|iiale non esisteva 
alcuna alternativa democratica 
ma una opposizione liberale de-
bole e un'opposizione na/ionali-
stica forte. Si prenda. chi puo. 
questa responsabilita! >. 

PCI 

Brandt 
mia o delle Finanze. A meno 
che non preferisca diventare ca
po del gruppo parlamentare dc 
per continuare a tirare dall'e-
sterno le fila del governo. II 
ministero della Difesa infine an-
drebbe o al socialdemocratico 
Helmut Schmidt o a Gerhard 
Schroeder. sc que.st'ultimo ver-
ra accettato nel cabinetto. 

Nulla si sa invece del pro-
gramma sul qua!e l'accordo e 
stato concluso. II presidente dei 
liberali Erich Mende. costretto 
dagli awemmenti a diventare 
capo di una debolissima opposi
zione parlamentare (appena 49 
deputati su 496) ha gia previsto 
che tutto nella sostanza andra 
avanti come prima. Per espri
mere un giudizio e necessario 
evidentemente conoscere il te-
sto del documen'o programma-
tico. Ma. se si considera 1'ar-
retratezxa delle richleste social-
democratiche — che non rinun-
ciavano a nessuno dei tre dogmi 
de'.la jx>litica di Bonn e cioe: 
confini del 1937. nessun ricono
scimento della RDT e diritto al
ia compartecipaz;one nella ela-
boranone del!a stratecia atomi-
ca della NATO — non si pos-
sono non nutnre profonde diffi-
denze. 

I socialdemocratici non hanno 
mai partecipato ad un governo 
nella Germania di Bonn. Al-
1'epoca della Repubblrca di Wei
mar la loro ultima responsabi
lita governativa cesso nel 1930. 
II loro ritorno non poteva av-
venire in condizioni peggiori: 
tradendo il loro passato antifa-
scista si sottopongono ad un ex 
nazista; invece di mettere alle 
corde una DC in crisi. Ie offrono 
un'ancora di salvezza: in un 
momento di sfiducia all'interno 
e all'estero. privano il paese di 
una efficace opposizione. 

A tutto cio si aggiunge la 
voce che nno dei punti basilar] 
dell'aceordo ^ l'introduzione di 
un nuovo sistema elettorale. cr> 
s detto maggioritario. che !a-
scerebbe all'elettore una possi-
bilita di scelta solo tra i due 
partiti piu grandi. doe tra dc 
e socialdemocratici. Se la voce 
verra confermata dai fatti. per 

ne al di sotto dei 5 mila abitan-
ti (261.621) elettori e 406.309 abi-
tanti); 

N 2 comuni in cui si svolgo-
no ele/iom par/.iali (in 4 se-
zioni: elettori 2.200). 

Inoltre. come abbiamo detto, 
le eleziuni avranno luogo nelle 
due province di TRIESTE e 
M A S S A CARRARA: sono 
376.546 gli elettori su una Popo 
iazione di 501.626 abitanti. Nel
le due province, come abbiamo 
visto, si vota anche per i Con
sign comunali delle citta capo-
luogo. 

COMUNI CAPOLUOGO E SO-
PRA I 5 MILA ABITANTI -
Dei 95 comuni capoluoghi di 
provincia e con popolazione so-
pra i 5 mila abitanU. un buon 
terzo e cosUtuito da centri in 
cui vige o una gesuone straor
dinaria di giunte rimaste in ca-
nca per la normale ammini-
strazione ma prive di una mag-
gioranza. o una gestione com-
missariale in seguilo alio scio-
glmiento dei consigli eletti nel-
la consultazione generate am 
mimstrativa del lt»tH. o. al limi-
te. in consultaziom parziali del 
1U65. 

f e r rotture determinate in 
genure dal PS1. pur sapendo i 
dingenti di questo partito che 
alternativa alle giunte di sini
stra non avrebe potuto esservi, 
debbono turnare alle urne cen
tri come Valenza Po (15 seggi 
su 30 al PCI e al PSIUP). Pioi-
tello, iMede Lomellina, Spoletu 
(la seggi su 40 al PCI), Ame
lia. Aloano. Moniescaglioso. S. 
Lorenzo. Niscemi, Centuripe. 
Per contro, vi sono comuni in 
cui il centro simsira. pur es^eu 
do talvulia largamenle maggio 
n t a n o . e crollaio sulle sue stus-
se contraddizioni e sui suoi con 
IrasU interm (prevalent! gli in 
teressi di potere su quelli del
la collellivila). Sono i cast di 
Anano Polesine (le elezioru b 
sono stale rinviale per la disa-
strosa alluvione nel Delta). Cor-
denotis. Polla, Villa Castelli. 
Cavallino. Gallipoli. Taormina, 
Bovalino. Favara Siciliana, S. 
Biagio. e, a] limite. il Consiglio 
provinciale di Trieste. La DC, 
per prupno conto. poi, e arri-
vata al punto di far crollare, 
per gli a spn contrasti al suo 
interno. ammimslrazioni in cut 
dctcneva la maggioranza asso-
luta (per esempio Gambelo, Ce-
prano. ed altr i) . 

Ecco. comunque. un elenco 
completo, diviso per province, 
del comuni con popolazione so-
pra i cinquemila abitanti: 

ITALIA SETTENTRIONALE: 
Alessandria: Arquata Scrivia. 
Valenza Po; Belluno: Fel t re; 
Ferrara: Tresigallo; La Spe-
zta: Lerici; Havana: Loano; 
Afilano; Magenta. PiolteUo; 
Favia: Gambol6. Mede; Pia-
cenza: Fiorenzuola d'Arda; Ra
venna: Ravenna; Trieste: Trie
ste; Udine: Cordenons, Spilim-
bergo. Gorizia: Ronchi dei L.; 
Yarese: Vergiatc; Venezia: Do-
lo; Verona: Legnago. 

ITAUA CENTRALE: Massa 
Carrara: Massa; Lucca: Core-
glia Antenimelli; Siena: Chiu 
si; Perugia: Spoleto; Term: 
Amelia. Vilerbo; Cui ta Casiel-
lana. Soriano nel Cimino; Ro
ma: Geiizano. Albano Laziale, 
Cave; Frosinone: Ceprano; La
tino: Terracina. Mintumo. Pe-
scara: Manoppello. Spoltore; 
Teramo: Bellante. 

ITALIA MERIDIONALE: Ca 
serta: Marcianise, Pare te . S. 
Nicola La Strada. Trentola, Du-
centa. Napoli: Caivano. Monte 
di Procida. S. Antimo, Volla. 
AceUmo: Lioni. Salerno: Polla. 
Battipagha. Bari : Andria. Mi-
nervino Murge. Ruvo di Puclia. 
Sammichele di Bari; Brinffi.fi: 
Villa Castelli: Fogguu Lcsina. 
Monte Sant'Angelo. Orsara di 
Puglia. San Marco in Lamis, 
S. Paolo Civitate, Serracaprio 
la. Trinitapoli; Lecce: Cavalli
no. Gallipoli; Toronto: Later-
2a; Catanzaro: Guardavalle; 

lianova, Marina di Gioiosa Jo-
nica. San Lorenzo: Matera: 
Montescaglioso. Tursi; Poten-
za: Muro Lucano; Agrigento: 
Campobello di Licata. Favara . 
Naro. S. Biagio Platani. Sicu 
liana: Caltanissetta: G e 1 a . 
Mussomeli, Niscemi: Catania: 
Adrano. Castiglione di Sicilia, 
Licodia Eubea. Mascali. Zaf-
ferana Etnea; Enna: Centuri-
pe: Messina: Patti . Santa Te
resa Riva. Taormina: Paler
mo: Cerda. Trabia: Siracusa: 
Avola. Pachino: Trapani: Par-
tanna. Cagliari: Sant'Antioco, 
Santadi: Sassari: Porto Tor
res. 

LISTE PRESENTATE - Per 
quel che concerne le elezioni 
municipali. la maggior parte 
degli elettori e concentrata nel-
1'Italia settentrionale e in quel
la meridionale: come zone 
omogenoe. Trieste e la Sicilia 
(con 230 250 mila) hanno piu 
elelti. Al veto, nelle tre citta 
capnluogo e nelle due provin 
ce concorrono tutti i partiti 
rnppresentati in Parlamento. 
Noi centri con popolazione so ; 
pra i 5 mila ahitanti. le liste 
presmtnto sono in genere quat-
tro o cinque: in sostanza al 
cune forma/ioni (quasi sempre 
quelle di destra. dal PLI al 
MSI o al raggruppamento pac-
ciardiano) il piii delle volte 
hanno rinunciato con I'evidente 
proposito di favorire o la De-
mocrazia cristiana, oppure (e 
il caso di Ravenna con Pacciar-
di. che nelle elezioni provincia 
li del '64 aveva totalizzato 2500 
voti) tutto intero il centro sini
stra La « novita » e poi costi 
tuitn dalle liste uniche di so 
cinlisti e socialdemocratici 

II nostro Partito e presente 
quasi nvunque con proprie li 
ste o. in alcuni casi (Civita Ca 
stellana. Soriano, ecc.) con li
ste di blocco con il PSIUP. elr 
menti democratici e socialisti 
dissident!. Dapnertutto, pcro. 
a cominciare da Ravenna, il 
PCI ha perseguito una politica 
di larga unita. che da sola 
smentisce le contorsioni di cer-
ti padri putativi del centro sini
stra (come il presidente dei de
putati dc Zaccagnini nel capo 
luogo rorp'.gnolo). E" su queste 
liste coniuniste e di indipen 
denti. che hanno presentato agli 
elettori enncreti programmi di 
rinnovamento e di sviluppo. 
nell'impegno di una lotta che 
non sia racchiusa in ristretti 
limiti municipalistici. che il 
PCI chiede che oggi sia con 
centrato il voto dei cittadini 
italiani. 

Delegazione del PCI 
al Congresso 

del P0SU 
E' partita ieri dall'aeroporto 

di Fiumicino. la delegazione uf-
ficiale del PCL che si reca in 
Ungheria su invito del POSU 
per assistere ai lavori del Con
gresso che si apre domani a 
Budapest. Fanno parte della 
delegazione i compagni: Artu-
ro Colombi. membro della Di-
rezione. responsabile della Se-
zione agraria del C.C.. senato-
re. capo della delegazione: Giu-
liano Pajetta del C.C.. vice pre
sidente della commissione Este* 
ri del Senato: Federico Brini 
del C.C.. scgretario del Comi-
tato regionale del Partito degli 
Abruzzi. 

Le modifiche saranno note fra pochi giorni 

RIUNIONE DI MNISTRI PER 
CORREGGERE IL PIANO 

Si parla di spostamenti per circa 300 miliardi - Tecnici e esperti 
del PSI-PSDI chiedono piu radicali revisioni delle priorita 

II governo ha finalmente 
messo mano al lavoro di re-
visione del Piano Pieraccini. 
Inut i lmente si e voluto fare 
discutcre alia Camera, nei 
giorni scorsi, un Piano supe-
rato dagli event i . inevitabil-
men te dest inato a es.:cre ri-
visto sia nelle cifre sia nella 
fissazione del l 'ordine delle 
priori ta di spesa. Da par te 
comunista, come e noto, i 
compagni lngrao, Giorgio 
Amendola, Barca hanno in-
s is ten temente chiesto che su-
bito il governo presentasse 
le modifiche al suo Piano per 

consent i rc una discussione 
efficace e realistica, ma il go
verno non ha voluto sent i re 
ragioni. 

Ora f inalmente a un di-
bat t i to produt t ivo si arrive-
ra. Quali saranno, di quale 
portata saranno le modifi 
ehe? In mer i to si sa ancora 
moltn poco. Ieri si e avuta 
una prima r iunione a Palaz/o 
Chiui, present! Moro, Nenni. 
Colombo. Pieraccini . Reale e 
il governatore della Banca 
d ' l tal ia Carli. All 'uscita dalla 
r iunione Pieraccini ha det to: 
• Abbiamo esaminato i pro

blemi relat ivi ai neecssari 
aggiornament i del Piano do
po i danni provoeati dalle 
recenti alluvioni in prepara-
zione della r iunione del CIPE 
e del discorso che terro nel 
corso della prossima settima-
na alia Camera, a conclusione 
della discussione generale sul 
programma ». E Colombo: 
« Abbiamo esaminato gli 
enicndament i da appor ta re al 
Piano: lunedl ci sara una ap-
posita r iunione del CIPE ed e 
anche prevedibile una riu
nione del Consiglio dei mini-
str i in set t imana ». 

I La prima vittima della lunga 

lotta per la terra 

Vent'anni fa 
cadeva 

Giuditta Levato 
Non e un giorno come un 

alfro. oggi. per i flgli di Giu
ditta Levato. per tutti i suoi 
conoscenti di Calabricata. in 
Calabria, per tutti i contudini 
meridionali che nel dopo 
guerra hanno marciato sui 
feudi. per tutti gli italiani 
che sono stati dalla 'oro parte 
e spesso. molto spesso. hanno 
dovuto ahbtunare le loro ban 
diere in ricordo dei morti. dei 
morti di Calabricata. di Me
lissa. di Torremaggiore. di 
Montescaglioso... 

Venti anni fa. al mattino 
del 28 novembre 1946. Giu
ditta Levato, una contadina 
di 21 anni. madre di due figli, 
moriva per mano di un pos-
sidente, Pietro Mazza. sul 
campo incolto di costui che 
sulla base delle nuove leggi 
agrarie — le leggi Gullo — 
doveva essere assegnato a 
una cooperativa di contadini 
senza terra. -
Giuditta Levato aveva orga-
nizzato quella cooperativa e 
aveva seguito tutta la pra-
tica che doveva portare alia 
assegnazione delle terre. La 
mattina del 28 — alia vigilia 
dell'assegnazione — I'agrario 
mandava ad arare la terra 
per sottrarsi alia legge; al-
cune centinaia di contadine 
correvano allora dal paese a 
occupare il campo e alia loro 
testa era Giuditta Levato. Su 
lei dunque. quando le donne 
scavalcarono il murelto che 
recintava la sua minacciata 
proprieta. I'agrario punto il 
fucile: e lei colpi. nel ventre 

sformato dalla terza gravi-
danza. Giuditta Levato mori 
poco dopo, in una corsia 
d'ospedale. « Quando suonmw 
ancora le campane per tutto 
il villaagio — disse prima di 
spirare alle contadine che 
piungevano intorno al suo 
letto — allora vedrcte che 
tomo ». 

Moriva cosi la prima vit
tima degli agrari. nel corso 
del grande movimento conta-
dino per la terra che iniziava 
in quei mesi e che avrebbe 
scosso il Paese. espandendosi 
in tutto il Mezzogiorno e in 
Sicilia. fino al '50. costrin-
gendo inline i governi demo-
cristiani successivi alia rot-
tura dell'unita nazionale a 
varare uno « stralcio * di ri-
forma che, pur essendo ben 
lontano dal realizzare il det-
tato costituzionale della rifor-

, ma agraria generale. tuttavia 
intnecava i feudi abbandonati 
agli sterpi dai baroni del-
I'agraria meridionale. Ma 
quanto sangue per questo! 

H 2H novembre 1946 cadeva 
Giuditta Levato. nel marzo 
del '47 venivano uccisi un 
contadino e una popolana a 
Petilia Policastro. il 17 aprile 
successive cadeva assassinato 
il segretario della Camera del 
lavoro di Sciacca in Sicilia: 
il 30 aprile cadeva uc^-iso 
un contadino a Potenza. 
subito dopo. il 1° maggio. il 
bandito Giuliano insangumava 
per oidine degli agrari Por-
tella della Ginestra; poi Me
lissa, Torremaggiore. Monte

scaglioso. decine di sindaca-
listi siciliani assassinati... 

Molte cose sono camhjate 
in questi venti anni. i conta
dini assegnatan hanno espe-
rimentato come I'assegna-
zione della terra non basti 
se e nemica la banca. se il 
nionopolio ricatta col prezzo 
dei concimi. se lo Stato con 
duce una politica favotevole 
agli agrari: centinaia e cen
tinaia di migliaia di conta
dini meridionali hanno dovuto 
abbandonare i loro paesi per 
cercarc al nord d'ltalia ed 
all'estero un lavoro e del 
pane; l'obiettivo che era 
scritto sulle bandiere pian-
tate nei feudi (« la terra ai 
contadini ») non e stato an
cora raggiunto. 

II sacrificio di Giuditta Le
vato resta ad indicare anche 
alle nuove generazioni la giu-
stezza di quell'obiettivp e 
I'impegno totale con cui i 
contadini sanno battersi per 
raggiungerlo. E i comunisti 
la ricordano con la stessa 
partecipazione. con la stessa 
commozione con cui la videro 
cadere. con cui si batterono 
venti anni fa con lei e dopo 
di lei dando un contributo 
decisivo perche la eco della 
lotta contadina meridionale 
giungesse ovunque. trovasse 
l'appoggio della classe ope-
raia e di tutti i democratici. 
diventasse un momento fon-
damentale della lotta di tutti 
i lavoratori per mantenere 
aperta la via del rinnova
mento del Pac^e I 
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Pieraccini stesso, conver-
sando ieri mattina con i gior-
nalisti, ha precisato che per 
il risanamento idrogeologico 
del suolo — problema che il 
Piano aveva « dimentieato • o 
quasi malgrado le proteste 
fatte a suo tempo dai comu
nisti — si stanzieranno circa 
300 miliardi in piu: si airive-
rebbe cioe nel complesso a 
poco piu di mille miliardi. 
Molto poco, come si vede, dal 
momento che autor i ta compe
tent ! hanno gia par la to di ai-
meno 1800-2000 miliardi solo 
per la sistemazione dei fiumi. 
Sopra t tu t to pero, al di In del
la somma. e impor tan te sa-
pere 1'ordine di priori ta , il 
tipo di politica ehe si vuole 
fare con il Piano e ehe non 
puo res ta re quella linora de
lineata. Mille miliardi — ad 
esempio — in cinque anni o 
concent ia t i nel pr imo o nei 
primi due anni del quinquen-
nio? K al l ' in terno degli al tr i 
capitoli del Piano, quali spo
s tament i? Per esempio per 
quan to r iguarda la politica 
agricola. non si pensa di eam-
biare rad ica lmente alcuni in-
dirizzi? 

A ques to proposito r isulta 
che nei giorni scorsi si sono 
svolte a lcune riunioni tecni-
co-politiche di urbanis t i . ar-
chi te t t i , economisti e politici 
del PSI-PSDI. Nel corso di 
ques te r iunioni sono emerse 
ch i a ramen te le richieste di 
rovesciare a lcune priori ta, 
sopra t tu t to nel sc t tore agri-
colo e urbanis t ico (premi-
nenzn all 'azione in campo fo-
res ta le . « pubh!ieiz/a/ ione » 
di zone urbane o extrai i rhane 
di interesse per il risanamen
to idrogeologico. e c c ) . Sul
la base di quel le conclitsioni 
— pe r non d i re na turn lmente 
del le indicazioni date per pri
mi e con chiarezza dai coniu-
nisti — devono avvenire le 
modifiche al Piano. L'itcr del
la revisione dovrebbe essere 
ques to : conclusione della di
scussione genera le sul Piano 
fra luncdi e mercoledi : repli-
ca di Pieraccini giovedl o ve-
nerd l (mercoledi infatti si 
dovrebbe d iscutcre su Agri
g e n t o ) ; invio degli emenda-
ment i in commissione Bilan-
cio e poi, la set t imana se-
guen t e il d ibat t i to — quello 
vero! — in aula sul Piano 
modificato. 

Questo e in via di massima 
il ca lendar io che il governo 
p ropor ra alia Camera con la 
intenzione di sbrigarsela en-
t ro la pr ima meta di dicem-
bre . Ma ce la potra fare? 
Agr igento e un problema che 
non si potra l iquidare in una 
seduta c ci sono poi altri pro
blemi scot tant i e urgent i da 
d iba t t e rc in aula a Montcci-
tor io : la legge sulla Calabria; 
la legge di variazione del Bi-
lancio pe r quan to r iguarda 
la famosa coper tura pe r il 
p r imo anno del Piano della 
scuola, che a t tua lmen te non 
esis te ; i bilanci di previsio-
ne. Comunque tu t te le que
stion! s a r anno decise dai grup-
pi pa r lamenta r i c dai parti t i 
tin dall ' inizio della prossima 
se t t imana . 

In relazione alia revisione 
del P iano va scgnalata una 
le t tera inviata dal compagno 
Barca, v icepres idente del 
g ruppo comunis ta . a Orlandi, 
p res iden te della Commissio
ne Bilancio. Nella let tera si 
afferma che » poiche 6 pre
vedibile che t ra breve il Pia
no torncra a l l 'esame della 
commissione Bilancio, sarcb-
he oppor tuno — per evi tare 
nuovi r i tardi e pe r evi tare 
che si addossi al Par lamento 
la responsabil i ta di " lunghi 
tempi tecnici" — che la pre-
sidenza della commissione Bi
lancio sollecitassc il ministe
ro del Bilancio a presentare 
al piii p res to il ddl relativo 
alle p rocedure della program-
mazione >. La legge sulle pro
cedure . invano sollecitata da 
t empo dai comunist i , e di 
g r a n d e importanza per defini-
r e limiti e cara t tc r i s t iche del
ta legge sul Piano. 

In marg ine al le modifiche 
al P iano e in genere ai pro
blemi posti dal la recente , 
d rammat ica alluvione, si ma-
nifestano crescent i disagi nel
la maggioranza. Sopra t tu t to 
pe r quan to r iguarda il repe-
r imen to dei fondi necessari , 
si sa bene che La Malfa ha 
parer i diversi na quelli di 
Colombo. Inol t re una par t* 
del PSI-PSDI manifesta timo-
ri per un possibile «rovescia-
m e n t o » del le pr ior i ta da par
te democr is t iana . L'agenzia 
Xuova stampa, della destra 
delPex-PSDI, protes tava ieri 
pe r il fat to che Rumor nel
la sua conferenza telcvisiva 
ha posto in tes ta alle attua-
zioni p rog rammat i che da rea
lizzare e n t r o il 1968, Ie regio-
ni. Un a t teggiamento . si af
ferma, che t ende a • scavalca-
re a s inis tra • il par t i to unifi
ca to 

Anche Orlandi , neH'odicrno 
ed i tor ia lc dell 'A t a n t i / . dice 
che il PSI-PSDI si riserva di 
• e sp r imere d iverse indicazio
ni su l l 'o rd ine del le pr ior i ta 
p rogrammat iche indicate dai-
la DC >. Orlandi dice che il 
suo pa r t i to vuole garanzie 
pe rche urbanis t ica e riforma 
ospedal icra s iano a t tua te en
t r o il '68. 
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