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Di nuovo a I To per a i neonazisti in Alto Adige 

II monumento all'alpino 
distrutto dai terroristi 

L'attentato nel cen-
tro di Brunico in 
piena notte - Nessu-
na traccia dei re-

sponsabili 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 2. 

Questa notte, una carica di 
4 chilogrammi di esplosivo ad 
alto poten/iale (donarite o di-
namitc). e esplosa, nel cen
tra di Brunico. demolendo il 
monumento all'alpino. Bruni
co e la cittadina che ha un 
maggior numero di ahitanti 
nella Val Pusteria. una valle 
che e tristcmente nota (assie-
me alle sue collateral!) per 
le a/ioni tcrroristiche che vi 
jxirtano a termine, molto spes-
so con risultnti fUnesti. gli seia-
calli del tritolo. 

L'oggctto dell 'attentato e sta-
to questa volta. come gia ac-
cennato. il monumento all'al
pino. Ksso rappresentava un 
alpino in marcia. e proprio al
ia sua base e stata collocata 
la carica che ha tranciato di 
netto le gnmbe al monumento 
facendole cadere al suolo. La 
stalua non si 6 frantumata 
mentre sono volati in pezzi i 
vctri delle case che danno su 
piazza Cappuccini. ove e situa-
to il monumento. 

II monumento ha una storia 
abbastan/a movimentata. Fu 
eretto nel '37, in pieno rcgi. 
me fascista, a ricordo dei Ca-
duti della I'ivisione Pusteria. 
Nel '4.'1. i « camerati ed allea-
ti » nazisli lo abbatterono im-
piogando trattori e macchine 
varie. Nel "51 si cbbe la rico-
struzione del monumento e la 
opera fu portata a termine d a t 
lo scultore gardenese Fudolf 
Moroder; alia inaugurazione 
presenzio allora il defunto mi-
nistro Vanoni. 

Nell'ottobre del '56. la sta
tu n fu dipinta di bianco e 
rosso (i colori del sud-Tirolo) 
da ignoti, e il 21 Febbraio del 
'59 fu oggetto di un attentato 
dinamitardo che causd, tutta-
via. pochi danni. 

II ministro Taviani ha prov-
veduto immediatamente alio 
stanziamento di 10 milioni per 
la ricostruzione del monu
mento. Per quanto concerne i 
responsabili, non si possono fa
re supposizioni precise. Si pen-
sa . con un qualche margine 
di probability. che gli scono-
sciuti attentatori abbiano agi-
to t ra la mezzanotte e le due 
e. quanto alia loro identita, che 
si sia traltato degli stcssi indi 
vidui che nell'ultimo mese han-
no portato a termine ben 4 at
tentat! di cui due nella stessa 
citta di Brunico (uno all'ENAL 
ed uno in un ba r del centra) . 
uno ad un traliccio presso Sel-
va dei Molini cd uno presso 
una casa a Campo Tures. 

Nel frattempo. ha suscitato 
scalpore il provvedimento adot-
tato nella Repubblica federale 
austriaca contro il periodico Der 
Staiidpunkt. un mensile politico-
economico culturale. che c sta-
to sequcstrato per aver pubbli-
cato alcuni brani delle dichia-
razioni recentemente rilascia-
te dal ministro Taviani circa 
le corresponsabilita neonazistp 
per 1'ondata terroristica che 
ha investito negli ultimi tem
pi I'Alto hdige. II periodico 
aveva fatto prccedere la ci-
tazione delle dichiarazioni di 
Taviani da una premessa che 
e stata rilenuta difTamatoria 
da tale Manfred Duswald, un 
collaboratorc della Deutsche 
Nationalzeitung, l'organo neo 
nazista edito a Monaco di Ba 
viera. Non meraviglia. quindi, 
che un individuo di tale stam-
po abbia ritenuto «diffamato-
rio » tin articolo che parla del
le collusioni t ra terroristi e 
circoli neonazisti: meraviglia 
piuttosto il fatto che le auto 
rita austriache gli abbiano da-
to retta sequestrando il gior-
nale. Si noti che il Duswald. 
t ra le tante perle. aveva avu 
to modo di affermare che la 
€ nazione austriaca e una ca
ricature ». dando chiaramente 
a vedere quali siano le reali 
aspirazioni dei neonazisti no
stalgic! del reich hitleriano e 
dell'« Anschluss ^ nei confron-
ti dell'Austria. 

E ' da ricordare ancora che 
non e la prima volta che le 
autorita austriache interven-
gono. dando ragione ai neona
zisti, per sequcstrarc giornali 
che pubblicano notizie sul ter-
rorismo in Alto Adige non gra-
dite agli ambienti di estrema 
destra. E' di poche settimane 
addietro. infatti, il sequestro 
del settimanale cattolico Die 
Furche, colpe\ole. secondo la 
istanza del dottor Norbert Bur
ger. uno dei principali espo-
nenti del mo\imento neonazi 
sta austriaco (tra l'altro ha 
fondato in Austria il partito 
neo nazista. sul modello di 
quello tedesco occidentale), di 
aver pubblicato un articolo in 
cui si accennava a precise 
responsabilita circa gli atten 
tati in Alto Adige e al dete-
rioramento dei rapporti fra 
l ' l talia e l 'Austria. 

Applaudita conferenza a Torino 

Liberman spiega I «segreti» 
della riforma economica in URSS 

II concetto di profitto nella pianificazione socialista — Le domande di cinque economisti italiani 

BRUNICO — II monumento all'alpino spezzato In due tronconi; in alto, foto piccola: il monumento 
come era prima dell'attentato. 

Dal nostro inviato 
TORINO. 2. 

Evsei Liberman. l'illustre eco-
nomista sovietico. ha tenuto nel 
tardo pomeriggio al teatro Cari-
gnano di Torino la conferenza che 
ri/»etera in altre citta italiane su 
invito deU'Associazione Culturale 
Italiana. L'iniziativa ha avuto un 
ampio e qualificato successo di 
pubblico. Insieme a Liberman 
hanno preso jxisto sul palco un 
gruppo di studiosi. quali Ruggero 
Cominotti. Francesco Forte, Siro 
Lombardini. Nerio Nesi e Antonio 
Pesenti. Dopo la conferenza essi 
sono stati chiamati a fare cinque 
domande. 

II discorso di Liberman ha av-
vinto l'uditorio. Egli ha confutato 
le deformazioni che circolano ncl-
l'Europa occidentale sulla attuale 
riforma economica nell'URSS. Li 
bernian ha spiegato in sostanza 
gli scopi e la concezione del pro 
fitto che caratteriz/ano la rifor
ma economica nell'Unione Sovie-
tica. 

L'oratore ha esordito afferman-
do che l'attuale riforma non e il 
rUultato degli insuecessi dell'eco-
nomia sovietica. come a volte si 
dice in occidente. « Noi abbiamo 
fatto questa riforma non perche 
siamo poveri — ha detto — ma 
proprio per il contrario; cioe in 
quanto siamo diventati piu ric-
chi e vogliamo dare al popo!o so-
\ietico un livello di vita piu ele-
vato ». Per questo il XXIII Con-
gresso del PCUS ha prospettato 
un avvicinamento fra i tempi di 
sviluppo deH'industria leggera e 
quelli dell'industria pesante. La 

Approvata la legge sul controllo delle nascite 

Vinta in Francia la lunga 
battaglia della pillola 

Abrogata la legge del 1920 che proibiva la propaganda e la vendita dei 

contraccettivi — Un largo schieramento unitario ha permesso di superare 

ogni difficolta in un paese « a maggioranza cattolica » 

Nostro servizio 
PARIGI^2. 

La pillola e passata in Fran
cia. La famigerata legge del 1920 
che puniva con pene severe 
«chiunque faccia propaganda o 
diffonda o olTra di rivelare proce-
dimenti adatti a prevenire la gra-
vidanza o a facilitare anche l"uso 
di questi procedimenti > e prati-
camente abrogata. II progetto di 
legge che modifica sostanzialmen-
te questa legge e stato approvato 
dalla commissione speciale della 
assemblea nazionale francese. An
che se la pubblicita e la propa
ganda dei prodotti anticonceziona-
li sono ancora vietate. essi p a 

g. f. 

Iniziative 
per la legge 

sulle lavoratrici 
madri 

Nel settore poligrafici e cartai 
la FILPC-CGIL sta sviluppando 
un consistente lavoro. a livello 
d'a7ienda. per la riforma della 
legge n 860. e specificamente in-
torno alle richieste di nuove tu-
tele sanitarie e del Scrvizio na
zionale asili. A Milano. e in cor-
so la sottoscn'7ione di una car-
tolina nclle aziende: alia Pa-
lazzi. alia Torriani. Rizzoli si 
sono svolte riunioni di reparto. 
mentre in una decina di aziende 
cartotecniche. viene effettuata in 
questi fiiorni. la consultazione 
delle lavoratrici. A Roma, al Po-
ligrafico dello Stato e in altre 
aziende. sono stati approvati dal
le maestranze 10 ordini del gior-
no: 2 all'Ilte di Torino: 2 al 
I'.-Wuccificio Mantovano e alia 
ditta Muti di Mantova: assemblee 
hanno avuto luogo alia Vosa di 
Novi Ligure (Alessandria). Mon-
dadori (Verona) e ATI di Rove-
reto. 

Pittsburgh 

Morto anche 
I'ultima delle 

cinque gemelle 
PITTSBURG. 2. 

Alle due del pomeriggio e mor-
ta I'ultima delle cinque gemelle. 
natc sabato scorso. premature 
di due mesi e mezzo. Le gemel
le erano state date alia luce in 
ospedale della signora Aranson 
di 22 anni. 

II medico che ha assistito fino 
alia fine I'ultima delle gemelle. 
ha attribuito la sua morte a im 
maturita polmonare e probabile 
danno cerebrale. dovuti alia na-
scita prima del termine. 

La piccola Rone Sue era nata 
per prima e pesava 765 grammi 
Fino a martedi scorso sembrava 
che potesse soprawivere. poi si 
erano manifestate difftcoltA che 
avevano imposto il cambiamento 
del sangue. Infine la piccola era 
stata presa da convulsion!. 

Alia signora Aranson, che non 
ha avuto altri figli, le cinque ge
melle non sono state mai mo-
stratc. 

tranno da oggi in poi essere ven-
duti dai farmacisti dietro presen-
tazione di ricetta come una qual-
siasi altra medicina. 

Per quanto riguarda la vendita 
ai minori di 18 anni, il progetto 
di legge precisa che essa e vie-
tata. ma le eccezioni previste 
rendono molto elastico il divieto: 
le minorenni possono infatti usa-
re la pillola con l'autorizzazione 
dei genitori o nel caso che il me
dico curante lo ritenga necessa-
rio. La legge approvata prevede 
anche un istituto di studio e di 
ricerca sul controllo delle nascite 
e un ufficio di informazione e di 
educazione sessuale e familiare. 
II divieto di propaganda viene 
cosi praticamente superato. an-
zi. la propaganda e. in questo 
modo. delcgata ad organi compe-
tenti dipendenti dallo Stato. 

Si chiude cosi, positivamentj. 
ia lunga fatica e la battaglia con-
dotta in Francia dal piu largo 
schieramento unitario che sinora 
si fosse mai realizzato su una 
questione di importanza nazionale 
e intcrnazionale e le cui implica-
zioni religiose hanno rischiato 
piu volte di affossare. 

II progetto di legge ora dive-
nuto esecutivo porta la firina di 
Lucien Neuwirth. deputato gol-
lista per il dipartimento di Saint 
Ctienne (Loire) e questore in Par-
lamento. ma e il risnltato di una 
laboriosa campagna d'opinione 
pubblica e di un'azione politico 
unitaria iniziata da anni ed 
« esplosa » per cosi dire durante 
le ultime elezioni presidenziah 
ael dicembre 1965. 

Durante la campagna elettora-
le. infatti. men«re ancora i golli-
sti tentennavano e cercavano di 
far passare so*to silenzio il pro^ 
blema. il candidato delle sinistre. 
Francois Mitterrand parlo espli 
citamente per primo di abolire la 
legge del 1920 e di essere fav» 
revole al < birth control >; fu 
una dichiarazione che. in quel 
momento. poteva decidere dello 
orient a men to di 15 milioni di voti 
— I'elettorato femminile — in 
Francia. Poco tempo dopo il mi 
ni^tro della Samta. Marcellin si 
affretto a formare un comitato di 
quattordici membri per studiare 
I'effetto della pillola sulla salute 
delle cittadine. « II govcrno non 
ha affatto l'intenzione di elixk-re 
il problcma — dichiaro il mini 
stro qua^i a ri«pondere alia preoc 
cup.izionc e al dubbio che si trat 
tasse di una " manovra ele'to 
rale ". La que^t:one del controllo 
delle nascite e alio studio..» 

Ma, in un certo senso si trat-
tava proprio di una manovra 
elettorale: quattro mesi piu tar-
di. infatti. ricletto De Gaulle. 
il rapporto conclusivo del comi
tato — che si era pronunciato in 
favoce della pillola — fu ficcato 
nei cassetti del successore di 
Marcellin. Jean Marcel Jeanne-
ney. ministro decli Affari sociali. 
e non se ne parld piu. 

La bandiera del < birt control* 
fu perd raccolta da Neuwirth che 
riusci — secondo quanto e detto 
neirultimo numero deH'«Express» 
— «a spohticizzare il dibattito* e. 
propose di formare una speciale 
commissione parlamentare nella 
quale erano rappresentanti di tut-
te le formazioni politkrh?. che 
come lui. avevano depositato in 
parlamento progetti di legge sul
la questione. Oltre a quella di 
Mitterrand infatti c'erano propo-

ste dei comunisti. dei radicali, 
dei socialisti. 

La commissione Neuwirth for-
matasi nel gmgno scorso inizio un 
lavoro frenetico di consultazione 
di specialist! di ogni genere: me-
dici. religiosi, sociologhi. delegati 
del movimento del Planning fami
liare, rappresentanti di associa-
zioni femminili furono interro-
gati. 

Verso la fine dell'estate la 
commissione aveva ultimato i suoi 
lavori e consegnato le conclu
sion! raccolte in una trentina di 
volumi. In favore del controllo 
delle nascite si erano pronunciati 
la stragrande maggioranza delle 
personalita e degli esperti con-
sultati. Neuwirth dichiarava: < So
no fermamente convinto che i 
francesi, prima della fine dell'an-
no potranno comprare in tutte le 
farmacie. con una ricetta medi-
ca. i prodotti contraccettivi chi-
mici (pillole) o meccanici. L'Eli-
seo e il governo non opporranno 
o^tacoli. maggioranza ed opposi-
zione si troveranno d'accordo sen-
za difficolta per votare in Parla
mento 1'abrogazione degli artico-
li della famo>a legge 1920 >. Per-
fino i cattolici che fino ad allora 
sia pure con diverse sfumature 

avevano avversato la pillola, di-
vennero piu cauti. In un conve-
gno organizzato dal Movimento 
Democratico Femminile, Georges 
SufTert, cattolico militante, allu-
dendo al silenzio del Papa sulla 
questione dichiarava: « Lo Stato 
non ha alcuna ragione di nasenn-
dersi dietro la Chiesa per diffe-
rire ancora la sua decisione >. E 
del resto il mondo cattolico fran
cese e rimasto molto scosso dal 
testo ultimamente reso noto a 
New York dell'appello indirizzato 
al Papa nel giugno scorso da 85 
personalita religiose e scientifiche 
perche sia modificato I'atteggia-
mento della Chiesa Cattolica ri-
guardo al controllo delle nascite. 

La pillola. dicevamo. e cosi 
passata in Francia. La vecchia 
legge 1920 contro la propaganda 
e la diffusione dei mezzi contrac
cettivi appartiene al passato: un 
paese che pure si prcclama « pae
se a maggioranza cattolica > non 
ha aspettato le decisioni della 
Chiesa per risolvere quello che. 
con il milione di aborti all'anno 
(tanti ne risultavano dalle in-
chieste condotte in Francia) era 
diventato anche un problema di 
moralita. oltre che di sanita pub-
blica. 

Z0LTAN STA MEGLIO 
»* - * 

..*« 
THOUSAND OAKS (California) — Zoltan H argil ay, il flglio di Jane 
Mansfield azzannato da un leone, sta migliorando. I sanltari affer 
mano che I'intervento chlrurgico e rluscito e che ci sono buone spe-
rania di pottr salvara il piccolo, che e assislHo dai genitori 

(tetofofo ANSA • UHITA') 

industria leggera si sviluppava 
in passato con un ritmo del 12-13 
per cento inferiore a quello di 
svilupjx) dell'industria pesante: 
oggi questo divario e ridotto al 
2-3 per cento e tende a scompa-
riie. 

L'economia sovietica si svilup-
pa quindi in modo soddisfacente. 
Lo stesso presidente della corpo-
razione statunitense dell'acciaio 
ha riconosciuto che negli ultimi 
quindici anni lo sviluppo dell'eco-

, nomia sovietica e avvenuto con 
un ritmo doppio r isot to a quello 
degli Stati Uniti. Nel 1966 l'URSS 
produrra circa 100 milioni di ton-
nellate di acciaio ed ha superato 
gli USA nella produzione di car-
bone. di grassi animali, di zuc-
chero e di altri prodotti. L'Unione 

, Sovietica esporta attualmente zuc-
; chero, burro ed altre buone merci 
come orologi, macchine fotografi-
che. aerei e apparecchiature ra-
dio-elettroniche. L'industrhi etlili-
zia si sviluppa intanto con un rit
mo senza precedenti: «Sarebbe 
superfluo — ha detto Liberman 
— parlare dello sviluppo della 
scienza e della cultura nel nostro 
paese ». 

Ecco in breve i punti principali 
della ricca esposizione di Liber
man: 

« MOTIVI » — Illustrando i mo-
tivi della riforma economica in 
corso. Liberman ha in seguito 
affermato che si tratta di sfrut-
tare nel modo migliore le possi
bility ed i vantaggi del sistema 
•socialista. Cio che e stato giusto 
in certe condizioni storiche — ha 
detto l'oratore — pud trasformar-
si per la modiflcazione delle con
dizioni in un impaccio per 1'ul-
teriore sviluppo. In passato la 
URSS doveva creare ad ogni co-
sto l'industria nazionale e assi-
curare la dife^a del paese. Ab
biamo dovuto resistere e abbia
mo vinto la piu grande guerra 
della storia: abbiamo dovuto eli-
minarne le spavevtose conseguen-
ze. L'abbiamo fatto — ha detto 
l'oratore — concentrando enorme-
mente le risorse e centralizzando 
risidamente la direzione econo
mica. 

In polemica con i sociologhi oc
cidental! i quali hanno scoperto 
che il «segreto > del potere so
vietico starebbe nella comores-
sione dei bisogni della popolazio-
ne ai fini deH'accumulazione. Li
berman ha in seguito ribattuto 
che non si tratta affatto di un 
segreto. Per ricostruire e svilup-
pare l'industria colpita dalla guer
ra i sovietici hanno dovuto strin-
gere la cinghia. vestire male o 
stare stretti negii alloggi: non ne 
fanno un segreto e ne sono piut
tosto orgogliosi. « I popoli del-
l'Europa hanno ricevuto dall'in-
dustria sovietica costruita con 
anni di privazioni — ha detto Li
berman — un " dividendo " non 
indifferente: cioe la liberazione 
dal fascismo». Ora occorre co-
munque elaborare ed adottare in 
tempo utile nuovi metodi di di
rezione economica. 

« SOSTANZA » — La nostra ri
forma — ha proseguito Liber
man — rappresenta la sintesi 
delle esigenze vitalj e dei modi 
di soddisfare. In sostanza cio 
che e utile per la societa nel 
suo complesso deve rivelarsi uti
le anche per le singole aziende 
e per ogni singolo lavoratore. 
Per ottenere questo obiettivo oc
corre conciliare la pianificazio
ne centralizzata con la maggio-
re autonomia e cointeressenza 
delle aziende. II ruo!o della pia
nificazione centralizzata, ricono
sciuto anche da molti economi
sti in Francia, in Italia, nei 
Paesi Bassi ed in parte in In-
ghilterra — con l'introduzione 
della cosiddetta programmazione 
a lungo term.'ne o indicativa — 
e quindi un evidente successo 
della nostra teoria dello svilup
po economico. Introducendo la 
programmaz/.one — ha detio 
Liberman — i dirigenti occiden
tal! cercano pero di Iasciare m-
tatta la grande proprieta dei 
mezzi di produzione. Per questo 
la programmazione nel mondo 
occidentale segue gli svi'uppi del
la congiuntura e non riesce ad 
evitare flessioni produttive come 
quella del 1965. Nell'URSS si 
tratta kivece di utilizzare nel mo
do piu raz:onale la forza rac-
chiusa nella pianificazione cen
tralizzata conciliando le decisio
ni dall'alto con l'iniziativa dal 
basso nel modo ottimale. Non 
si tratta cioe di procedere m 
una espjnsione della produzione 
fine a se stessa: l'attuale cnte-
r;o ottimale e .nvece quello di 
ottenere un aumento del reddito 
nazionale sia assoluto che pro-
cap.te: nella distribuzione di tale 
reddito si tratta poi di fare m 
modo di aumentare il rendimen-
to del rub!o investito al fine di 
ridurre il costo deH'accumula-
zione allargando nel contempo 
i consumi 

* SCOPI > - II desiderio dt 
aumetitare il reddito nazionale — 
ha poi detto Liberman — non 
e dettato esclusivamente da con-
siderazioni di ordine morale. 
quanto 6a considerazioni scien
tifiche. Comprimendo a lungo 
"' livello dei consumi si dimi-
nuirebbero gli s;:mo!i al Ia;oro 
e cadrebbe il rend:m-->nto del la 
-»oro s:es«o ccn una riduzione 
d: tutta l"accum-jlaz;one nel suo 
complesso. 

L"accumu'-az:one e il consumo 
\anno quind: consjderati due 
parti di una stessa somma. 
due funzioni collegate che si ai 
fluenxano a \icenda. Nell'am-
bito di un piano generale otti
male per 15-20 e per 5 anni di 
p.ani anche amuali saranno qua> 
di stabilite delle approssimazfo-
ni successive, utilizzando la ma-
tematica e la cibemetica senza 
* idolatria i. 

Per le ae'ende il piano stabili-
ra degh india basati non sui 
risultaU intermedi ma finalt. m 
modo che la loro partecpazione 
attiva al processo di pianifica-
zone sia sempre garantita. La 
arieoda compila cioe autonoma-
mente la sua distin'a di ord.ni 
xi base a rapporti contrattuali 
con la clientela ^i modo che il 
piano e il mercato non siano 
contrapposti l'un Taltro. ma si 
completino reciprocamente. 

A prooosito delle Ulazioni oc-

cidentali sul profilo nell'ccono-
mia sovietica. Liberman ha in se
guito affermato che esso esiste 
in ogni forma di eccnomia mer
cantile. « 11 socialismo — ha ag-
giunto — e appunto un'economia 
mercantile, ma regolata da un 
sistema di piani. La societa 
socialista ha quindi bisogno del 
profitto che esprime in denaro 
la nuova ricchezza prodotta». 
Nell'URSS il profitto non e inol-
tre un reddito privato di chi 
detiene i mezzi di produzione. 
ma un reddito sociale usato per 
scopi sociali. Esso diventa un 
misuratore del successo econo 
mico delle aziende e non cola 
ne speculazioni di borsa, ne le 
commesse belliche o la corru-
zicoe degli uomini iwlitici. ne 
mgiiLsti rapporti ccxi le colonic. 
II profitto e quindi nell'Uniaie 
Sovietica una categona clell'eco-
notm.i socialista quale eccnomia 
mercantile piamficata. <lella par-
tecipazione di ogm s ngola azicti 
da alia produzione sociale e del 
suo contnbuto all'arricchimento 
del paese. 

Nell'L'nione Sovietica giii 673 
aziende lavorano secondo i me
todi elaborati dalla riforma eco
nomica. Esse impiegano due mi
lioni di operai e imp:egati e pro 
ducono il 12 per cento di tutta 
la produzione industriale. La 
produzione venduta l'anno scorso 
da queste aziende e stata del 
10 per cento in piu rispetto all'8 
per cento della media. La pro-
duttivita del lavoro e aumenta-
ta dell'8 per cento contro la me

dia generale del 5 per cento. 
Entro il 1968 1'intera ecotiomia 
sovietica sara integrata al nm> 
vo sistema ed mi nuovo sistema 
di prezzi dovra corrispondere al
le nuove condizioni. A conclu-
sione deH'applaudita conferenza 
cinque economisti hanno rivolto 
al confereuziere altrettante do 
mande. U dott. Cominotti ha 
chiesto se anche in futuro nel
l'URSS gli investimenti fissi do-
vranno essere fomiti a lie azien
de dagh organi della pianifica-
z:cue. Liberman ha risiwsto che 
attualmente circa il 10-15 per 
cento di tutti gli investimenti 
statali viene effettuato diretta-
mente dalle aziende. 

II prof. Forte ha chiesto chia-
nmenn sulla struttura <lel cre-
duo per 1'indiustria a medio e 
lungo termne e per il commer-
cio estoro. Elencati gli lstituti 
di crechto ehi? asstilvono in UHSS 
tale compito. Liberman ha in-
vitato il prof. Forte a Katkov 
per un collociuio su'.la complessa 
materia. 

Al prof. I^omlxirdini che ha 
chiesto come si pensa di conci
liare la flessibilita dei prezzi del-
l'impresa. in rapporto alia di-
versa qualita dei prodotti. Liber
man ha detto che la fissazione 
centralizzata dei prezzi riguarda 
sostanzialmente i prodotti prin
cipali e ehe in futuro i prezzi 
saranno censiderati per gruppi 
di prodotti. Al dott. Nesi che ha 
chiesto delucidazioni sul rispar-
mio individuale. Liberman ha ri-

sposto illustrando la sua desti 
nazione. 

Al sen. prof. Pesenti che »ve 
ve chiesto se il profitto di cui 
parluno gli interpreti occidenta-
li ne! nuovo corso economico del-
l'URSS si riferisce all'efficienza 
o ai margini di guadagno delle 
aziende». Liberman ha risi>osto 
che nell'Unione Sovietica rendl-
mento e profitto non potranno 
che conciliarsi. 

Marco Marchetti 

Sulla Terra 
siamo quasi 

quattro 
miliardi 

NEW YORK. 2. 
L'nnnuario demografien del 

le Nti7inni Unite — pubblicato 
in questi giorni — ha rivelato 
che gli abitanti del nostro pin-
neta alia fine dell'anno scorso 
erano piu di 3 miliardi c 800 
milioni e saranno oltre il dop 
pio ai primi del prossimo se 
colo. Ha confermato inoltre In 
tendenza generale all'inurba 
mento. 

Nelle valli di Chioggia la 

delegazione di retta da Scoccimarro 

I parlamentari del PCI fra 

gli alluvionati del Yeneto 
A un mese dal disastro, le terre sono ancora allagate — Un milione di 
danni per ogni ettaro — La scandalosa situazione degli argini — Anche 
i sindaci d.c. chiedono la modifica del decreto governativo — Oggi la 

delegazione nel Bellunese 

Dal nostro inviato 
CHIOGGIA. 2. 

A un mese dall'alluvione, il 
Basso Veneziano e tutta una 
piaga. Le valli di Chioggia, una 
vasta zona del comune di Cam-
pagnalupia e altre localita sono 
tuttora allagate. Dove I'acqua 
se n'e andata. le campagne 
presentano un aspetto desolan-
te: i terreni coltivati sono ri-
coperti da strati di sabbia e 
di melma, le strode poderali 
impraticabili, molte piantagio-
ni distrutte. La strada Padova-
Chioggia e tuttora interrotta. 
proprio al confine con la pro-
vincia di Venezia, dove il Bren-
ta ha sfondato gli argini apren-
dosi una breccia imponente, 
che si sta tavorando per chiu-
dere. Nella zona circostante, 
decine di trattori sono in fun-
zione, impiegati come pompe 
aspiranti. per cacciar via I'ac
qua. Sotlo I'ccqua ci sono le 
pregiatissime coltivazioni orti-
cole di Chioggia, centinaia di 
ettari di radicchio, sedano, ca-
rote, completamente rovinati 
per uno-due anni. In questa zo
na e iniziata stamane la visita 
di una delle due delegazioni 
parlamentari del PCI. che da 
oggi a domenica in tutte le pro
vince del Veneto compiono una 
indagine dei danni provocati 
dall'alluvione e i problemi. ur-
genti e di prospettiva. che essa 
ha aperto. 

Con i compagni sen. Scocci

marro, della Direzione del PCI. 
e on. Vianello, del Comitato 
centrale, abbiamo parlato oggi 
con decine di contadini, con 
sindaci, consiglieri comunali, 
con donne alluvionate, con la-
voratori colpiti. 11 quadro che 
emerge e impressionante. Esso 
si pud cosi schematizzare. 

ORTICOLTORI — Nel « bad-
no delle salse*, nelle valli del
la Pellazza e del Bacucco, han
no ceduto sia gli argini del 
Brenta che quelli della conter-
minazione lagunare. I raccolti 
del radicchio tardivo e del se
dano, come pure le semine del
la carota su estensione di mol
te centinaia di ettari. sono com-
promessi; almeno sette-ottocen-
to famiglie hanno perduto ogni 
loro fonte di reddito. Anche le 
attrezzature stabili (graticci. 
tunnels, serre) sono slate spaz-
zate via. 11 danno si aggira al-
Vincirca sul milione di lire per 
ettaro. 11 risarcimento previsto 
dal decreto governativo di ses-
santamila lire per ettaro ap 
pare assolutamente irrisorio: 
occorre portarlo ad almeno tre-
centomila lire per poter avvia-
re una ripresa delle colture 
specializzate. 

COLTIVATOR1 D1RETT1 — 
Nella zona di Valli, di Canale 
del Valle, di Campagnalupia, 
molte case sono inabitabili. Ol
tre alle campagne devastate, si 
aggiunge qui il problema del 
bestiame. 11 foraggio distribui 

Interrofjazione del PCI 
sull'incbiesta al Parini 
1 compagni on. Giorgina Levi 

Arian, Seroni e Loperfido han
no presentato uninterrogazione 
(risposta orale) al ministro del-

Francoforte 

20 francobolli 
venduti per 

quasi 100 milioni 
FRANCOFORTE. 2 

Un foglio di venti francobolli. 
emessi nel 1850 in Sassonia. sono 
stati venduti all'asta a un filate 
lico nordamericano per I'equiva 
lente di 97 milioni di lire. Quando 
furono emessi valevano 60 pfen
ning, pari a circa 90 lire. 

I francobolli sono di colore 
rosso e misurano due ccntimetri 
per due. El foglio apparteneva in 
precedenza a un industriale sviz-
zera. 

la P. I. per conoscere « per qua
li motivi e stata ordinata una 
inchiesta sul preside del liceo 
classico Parini di Milano: se cor-
risponde a \erita che si tratta 
di un'inchiesta non per semplice 
accertamento ma con carattere 
accusatono e che il prof. Mo«ca 
la conduce in modo umlaterale e 
discriminatory e come primo 
provvedimento ha protbito l'usci-
ta del numero uno del g^ornale 
"La Zanzara" ». 

Inoltre gli interroganti chie
dono se dopo la sentenza del Tri-
bunale di Milano. sia ammissi-
bile I'apertura di una inchiesta 
< sollecitata da un gruppetto di 
professori animati da una fazio-
sa volontA di rappresaglia i e se 
non sia urgente € definire chia-
re e precise norme relative al 
rorganizzazione. al funzionamen-
to. ai compiti dei circoli studen 
teschl e alia pubblicazione dei 
loro giornali. nello spirito delle 
liberta democratiche sancite dal
la Costituzione >. 

Un'altra interrogazione e sta-
la presentata. sulla stessa que
stione. dal deputato socialista 
autonomo on. Anderlini. 

to dall'lspettorato dell'agricol-
tura scarseggia: al mercato 
esso ha raggiunto prezzi astro-
nomici. Parecchi contadini cor-
rono il rischio di doversi disfa-
re anche di quest'ultimo loro 
capitale (non essendo dei lavo 
ratori dipendenti. la loro situa
zione non e diversa da quella 
dei disoccupati dell'industria). 

ARGINATURE - E' questo 
il capitolo piii drammalico e 
scandaloso. Nella zona del Ba
cucco, dove il Brenta sfocia 
nel mare, tutta la difesa e co-
stituita da un arginello in terra 
battuta. che e stato ora riat-
tato alia meglio. troppo basso 
per reggere anche a una piena 
non eccezionale. 11 Canale delta 
Valle. in un'asta navigabile di 
circa nnve chilometri che colle-
ga VAdige al Brenta. ha stra-
ripato sull'argine destro. dove 
virono all'incirca duecentn fa
miglie di coltivatori diretti. 
Questo argine, quasi al pelo 
dell'acqua. e di competenza del 
Genio civile di Este; la mamt-
tenzione della strada che corre 
sull'argine stesso spetta invece 
al Comune di Chioggia, mentre 
il Genio civile di Rovigo so-
vrintende al corso navigabile. 
L'argine di sinistra, che pro-
tegge le tenute di due grandi 
agrari, Gallaman e Fioroni. e 
invece classificato di seconda 
categoria, e molto pin alto di 
quello di destra (infatti non 
ha subito tracimazioni) ed c 
soggetto a continui lavori. Gli 
argini della cunterminazione la
gunare di Chioggia. lunghi 
qualche decina di chilometri, 
sono di competenza del Consor-
zio Delta Brenta che non ha 
mezzi, ne finanziari ne tecnici, 
per provvedere alia loro dife
sa. Trattandosi di argini a ma
re. e necessario che essi pas 
sino sotto il Genio cirite. 

Tutti questi e altri problems 
sono stati trattati dalla delega
zione del nostro Partito. oltre 
che con i cittadini delle zone 
colpite, con i sindaci di Chiog
gia. di Campolongo Maggiore. 
di Campagnalupia. t" primi due 
dc. Si e traltato di incontri 
molto cordiali, nel corso dei 
quali e emersa una complela 
unita circa Vesigenza di modi-

ficare il decreto governativo 
sulle prowidenze d'emergenza 
nel senso di un piu completo ri
sarcimento dei danni subiti, 
specialmente dai contadini. e 
in particolare circa Vassoluta 
prinrita di attuare quelle opere 
di sicurezza idrnvlica e di si 
stemazione del suolo. 

In serata. nella sola del ci
nema di Campagnalupia, il 
compagno senatore Scoccimar
ro ha presiedulo un'affollata 
assemblea di alluvionati. Do-
mani la delegazione. visitera fl 
Bellunese. 

m. p. 
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