
PAG. 12 - / 

T U n i t d / domeniea 22 ottobre 1967 

M M a colloquio con i lettori 

PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA DIREZIONE DELLO STATO 

Le Regioni: a che cosa 
servono? E come? 

La programmazione neocapitalista, I'agganciamento dell'ltalia a trattati internazionali soffocatori, la ten-
denza a reprimere il movimento operaio sono alia base dell'insofferenza verso le autonomie locali 

Etttndo sort* conlrattanll di-
acusiionl • divarti parari in ma-
rite all'lttituilona dalla Regioni, 
taral grato M • I'Unlta » ml ri-
•ponda*M circa alcunl quasiti 
cha rllarral will* chlirira al fl-
na dl una pl(j varltlara vislona 
dal problama. 

Quala potlziona ha ttnuto II 
PCI dal '45 ad oggi »u tala ri-
formi? 

Ouall vantaggf, politic), eco-
nomlcl, ace, derivertbbero da 
lala Utituilono? 

Quala valor* ««ta avrabbe a 
quail muUmtntl avvarrabbero 
par quanto rlguarda II potara 
prefalllilo, gll Entl local), la 
laitaiionl, ace? 

Inoltra allra nolizla In mi-
rllo a detto problama. 

DENNI PATERLINI 
(Regglo Emilia) 

Accade sovente dl sentlr 
dire dai propagandist! delta 
DC che II Partlto comunista 
sarebbe stato nel 1945 fle-
ramente awerso all'ordina-
mento regionale e che solo 
Euccessivamente si sarebbe 
«convertito» al regional'-
smo. Anche In relazione a 
cib, probabilmente, il nostro 
lettore avanza il suo primo 
queslto. Ebbene, ad affer-
mazionl dl questo genere si 
pu6 tranqulllamente rispon-
dere che si tratta dl pure 
e semplici invenzioni basa-
te su una totale deforma-
zione della verita. Riieggia-
mo un documento fonda-
mentale dl quell'epoca, la ri-
soluzione votata dal V Con
gresso del Partlto: «11 PC... 
riconosce la necessity di 
un'ampia autonomia regio
nale della Sicilia e della 
Sardegna... Rivendica per i 
Comuni ed altrl entl locali 
plena autonomia ammini-
strativa e partlcolari autono
mie per determinate zone dl 
frontlera; chlede I'abolizione 
del regime prefettizio; e fa-
vorevole a rlconoscere alia 
Regions partlcolari funzionl 
autonome nel campo ammi-
nistrativo, nella organizza-
zlone della vita economica, 
della agricoltura, della sa-
nita pubblica ecc; propone, 
come garanzie dell'ordina-
mento democralico una ri-
forma dell'amministrazione 
pubblica che moltiplichi i 
contattl e le forme di con-
trollo del popolo sull'appa-
rata dello Stato...». 

Possono servire a illumi-
nare meglio il significato di 
questa posizione le parole 
pronunciate da Togliatti al 
V Congresso: «Noi siamo 
regionalLsti nel senso delle 
autonomie locali piii ampie, 
nel senso che riconosciamo 
che pub e deve essere data 
una personalita alle Regio
ni. nel senso di poter facil-
mente risolvere determinati 
problem! economic!, agrarl 
e industrial! i quail hanno 
un particolare rilievo e una 
partlcolare impronta regio
nale... ». E al tempo stesso, 
Togliatti affermava: « Noi so-
steniamo che lo Stato ita-
liano dev*essere organizzato 
come uno Stato unitario». 

Ecco la sostanza della po
sizione assunta allora dai co-
munisti. Venne condotta al
ia Costituente una battaglia 
su due front!: contro i so-
stenitori della conservazione 
del vecchio Stato centraliz-
zato, decisl oppositori del-
l'ordinamento regionale (e 
non mancarono fra costoro 
personalita di primo piano, 
come Croce e Nitti); ma an
che contro la tendenza a una 
organizzazione di tipo fede-
rativo dello Stato italiano. 
che avrebbe spezzato la nuo-
va unita politica nazionale 
ristabilita su basi democra-
tiche ccn la vittoria sul na-
zi-fascismo. Si pensi, a que
sto proposito, ai problem! 
posti dal movimento separa
tists siciliano; si pensi alia 
necessita, decisive per le 
sorti della nuova democra-
zia italiana, di superare ra-
pidamente lo squilibrio crea-
tosi anche sul piano poli
tico fra le regioni del sud 
e quelle del nord in seguito 
al differente processo della 
loro liberazione. Tuttavia la 
preoccupazione di respinge-
re 11 federalismo, se pote in-
durre il Partito comunista 
m drcondare di qualche cau- ! 
tela l'attribuzione di poteri < 
• legislativi» alle Regioni, 
non mise ma! in questione 

se non si risponde a questi 
interrogativi. Torniamo an-
cora ai documenti del tem
po in cul venne costruita 
la Costituzione. Ecco un in-
tervento di Ruggero Grieco 
a favore delle Regioni al
ia seconda sottocommissione 
dell' Assemblea costituente: 
«Occorre allargare le basi 
popolari della democrazia 
in Italia, arricchlre i quadri 
dirigenti di nuove forze, av-
vicinare il potere al popo
lo, mettere in gara in una 
nobile, fruttuosa emulazione 
ricostruttiva le nostre popo 
lazioni e dare un colpo a 
quella mostruosa macchina 
burocratica, contro la quale 
numerosi colleghi si sono le 
vati con indignazione ». 

Anche da queste parole ri-
sulta chlaro che il princlpa-
le « vantaggio » delle Regio
ni, secondo i comunisti, e 
quello di assicurare un de-
centramento politico dello 
Stato. Ma la restaurazione 
del capitalismo, 1'aggancia 
mento dell'ltalia a trattati 
internazionali soffocatori del
la nostra autonomia nazio
nale, la divisione e la re-
pressione del movimento o-
peraio, che furono le scel-
te compiute allora dalla clas-
se dlrigente italiana e dalla 
DC, non potevano accordar-
si con tale decentramento. 
Accadde cosl che il ciarpa-
me prefettizio e burocrati-
co del vecchio Stato centra-
lizzato e perflno certi stru-
menti ed enti di origine fa-
sclsta, Invece di essere spaz-
zati via vennero ristabiliti e 
utilizzati dalla DC al gover-
no. E la rivendicazione del
le Regioni divenne terreno 
di battaglia per tutte quelle 
forze che intendevano porta-
re avanti invece la trasfor-
mazione democratica della 
societa e dello Stato, previ-
sta dalla Costituzione. 

C'e Inoltre da conslderare 
che sulle Regioni viene an
che incentrato tutto 11 si
stema delle autonomie ter
ritorial! — e siamo cosl ve-
nuti al terzo punto — con 
I'abolizione del controlli pre-
fettizi sugli Enti locali e 
l'instaurazione di un rappor-
to nuovo con le varie co-
munita sulla base del prin-
cipi dl autonomia e del 
massimo decentramento. Ma 
accanto a queste funzioni, 
che fanno delle Regioni il 
centra dl tutto il slstema 
delle autonomie locali, si de-
vono mettere in risalto (in 
contrapposizione agli antire-
gionalisti aperti o masche-
rati, che di solito le lascia-
no in ombra), le norme che 
prevedono 11 potere d'inizia-
tiva legislativa del Consiglio 
regionale (art. 121); la par-
tecipazione con appositi de-

legati alia elezione del Pre-
sidente d e l l a Repubblica 
(art. 83); la richiesta di re
ferendum, nei vari tipi pre-
vistl (artt. 75 e 138); la par-
tecipazione dei Presidenti re
gional! all'attivita del Con
siglio dei ministri per de 
terminate materie. 

Ne consegue che le Re
gioni sono state concepite 
nel nostro ordinamento non 
solo come enti autonomi e 
di decentramento statale, 
dotati di forti poteri di au-
togoverno per una gestione 
diretta e democratica degli 
interessi specifici delle rl-
spettive popolazioni, ma an
che come istituzioni per la 
partecipazione popolare alia 
gestione nazionale. 

Le Regioni, dunque, non 
sono desinate ad essere « ag-
giunte» nell'ambito delle 
vecchie istituzioni, ma sono 
rivolte a trasformare tutte 
le strutture dell'ordinamen
to pubblico e a dar vita a 
un « nuovo Stato ». uno Sta
to democratico, decentrato. 
fondato sul lavoro e sulla 
sovranita popoiare, impegna-
to a intervenire attivamente 
per il rinnovamento econo-
mico, sociale e civile della 
nazione. con appositi pro-
grammi e controlli atti a 
indirizzare e coordinare a fl-

ni social! l'attivita economi
ca, pubblica e privata. 

II dibattito che si e aper 
to nel Paese sulla program
mazione economica negli ul-
timi anni, ha contribuito a 
rendere particolarmente evi 
dente questa funzione delle 
Regioni. La programmazio 
ne economica, basata, in par
ticolare, sul crescente inter-
vento degli enti pubblici nel-
l'economia, e una necessita 
obiettiva di questa nostra 
epoca; ma essa pub avere 
contenuti e scopi divers!, a 
seconda che sia indirizzata 
a sostenere lo sviluppo 
« spontaneo » dell'economia 
capitalistica, oppure a tra
sformare questa economia 
secondo una linea di rifor-
me. Di qui l'evidenza e la 
urgenza nuova che hanno as 
sunto i problemi dell'ordi 
namento dello Stato. Infatti. 
mentre il centralismo burn 
cratico, che porta a sottrar 
re potere alle assemblee 
rappresentative popolari per 
concentrarlo in organismi 
di natura burocratica, si ac-
compagna necessariamente 
alia programmazione capi
talistica, il decentramento 
politico dello Stato e il ne 
cessario strumento di una 
programmazione che sia di
retta. invece, secondo una 
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larga espressione della so
vranita popolare. 

Quando, nelle recenti ela-
borazioni dei piani regional! 
di sviluppo, sono stati indi-
cati, in molte regioni d'lta-
lia, obiettivi avanzati di tra-
sformazione economica e 
sociale, e prima di tutto lo 
obiettivo della piena occu-
pazione delle forze di lavo
ro, tutte le forze politiche 
democratiche hanno sentito 
la necessita di ribadire la 
funzione decisiva che spet-
ta alia trasformazione de
mocratica dello Stato, e in 
particolare alle Regioni, af-
finche il potere pubblico tro-
vi la capacita e la forza di 
imporre decisioni corrispon-
denti agli obiettivi indicati 

Ecco perche la destra con 
servatrice si oppone accani-
tamente alle Regioni; ecco 
perche i gruppi dirigenti mo 
derati della DC si sono la-
sciati trascinare con tanto 
ritardo e con tanta fred-
dezza in questa battaglia e 
cercano di uscirne rassicu-
rando la destra sulla «mo-
derazione » dei loro progetti 
e sulla possibilith di nuovi 
ritardi da frapporre pur do
po aver approvato la legge 
elettorale. 

II nostro lettore chiede 
«altre notizie». C'e tanto 
da dire ancora. Mi limite-
rei solo ad aggiungere che 
Pargomento portato dalle de-
stre secondo il quale non 
si saprebbe cosa le Regioni 
debbano essere e come deb-
bano funzionare, e soltanto 
l'indice della sfrontata pro-
tervia o della crassa igno-
ranza dei reazionari nost ra
ni. Nella Costituzione c'e un 
preciso modello di Regione. 
e c'e anche una risposta al 
famoso interrogativo sui «co-
sti», la dove si afferma che 
«; normalmente » « La Regio
ne esercita le sue funzioni 
amminlstrative delegandole 
alle Province, ai Comuni o 
ad altri enti locali, o valen-
dosi dei loro ufficl»; e la 
dove si aggiunge che «Lo 
Stato pub delegare alia Re
gione l'esercizio di altre fun
zioni amminlstrative ». E se 
le destre, interne ed ester-
ne alia DC, piangono oggi la-
crime di coccodrillo sui 
«costi» della Regione sici-
llana. e legittlmo risponde-
re che lo scempio da esse 
compiuto per tanti anni alia 
direzione di quella Regione 
e stato reso possibile pro-
prio dal blocco sublto nel 
resto d'ltalia dalla riforma 
regionale, dall'abbandono di 
queste indicazioni costitu-
zionali. dalla mancata ri
forma autonomistica dello 
Stato. 

ENZO MODICA 

DOPO LA NUOVA LEGGE CHE 

SBLOCCA AFFITTI E L0CAZI0NI 

Ai padroni 
di casa 
rispondere 
cosi 

Le vere date di sblocco - Attenzione ai lo
cali accessori - Le Commissioni conciliative 

Nel riona dove io abilo sono 
incomlnciata ad arrivara le let-
tare del padroni di casa agli in-
quilinl per dire che con la nuo
va legge I contratti di affitto sca-
dono, per chiedere aumenti degli 
affittl e cosl via. 

Piii di uno si rivolga a me 
per avere un consiglio su come 
comporUrsi (perche gliene ho 
gia dati in passato); ma i casi 
sono diversi tra loro e non tut
to a facile. E' vero poi che ci 
si pu6 rivolgere alle Commissioni 
di conciliazione? E quando? De-
sidererei insomma che mi si rie 
pilogasse con chiarexza che cosa 
prescrive I'ultima legge sui fitti 

UMBERTO MIRTICA 
(Milano) 

La nuova legge 28 lughu 
1967 n. 628 che ha modiflca 
to, migliorandolo, il Decreto 
legge 27 giugno '67 n. 460 
sullo sblocco degli affitti e 
locazioni. ha gia provocato 
c- continua a provocare un 
^rande numero di disdette e 
di richieste di aumento dei 
canoni di affitto. 

Gli inquilini vengono invi 
tati indiscriminatamente dai 
proprietari di casa e dagii 
amministratori a firmare 
nuovi contratti di nflitto con 
aumenti di canone, indipen 
dentemente dalla situazione 
particolare di ciascun inqui 
lino, che deve essere invece 
volta per volta verificata. 

Ad ogni modo ricordiamo 
qui quanto segue: la nuova 
legge 28 luglio 1967 n. 628 
fa cessare il blocco delle Zo-
cazioni per i contratti firma-
ti prima del 1° marzo '47 so
lo quando si tratti di alloggi 
di tre, quattro e piii loca
li, occupati da un numero 
di persone inferiore al nu
mero dei locali; oppure se 
I'inquilino, quale che sia il 
numero dei locali occupati. 
sia iscritto — ai fini della 
imposta complementare — 
per un reddito superiore a 
due milioni e mezzo di lire. 
Anche in questi casi, il bloc
co cessa comunque solo al 
la scadenza consuetudinaria 
successiva al 31-12-'67. 

II blocco delle locazioni 
cessa invece solo alia sca
denza consuetudinaria sue 
cessiva al 30-61969 per tutti 
gli altri alloggi i cui contrat-

INFLUENZA CON LA VOLONTA' FUNZIONI FISIOLOGICHE NORMALMENTE NOH COSCIENTI 

Lo Yoga pratica f isica 
Questo e I'aspetto del fenomeno che pub interessare la nostra cultura, ma per il « modo Yoga di sapere » 
le verita che contano sono altre, di natura soggettiva - Catalessi e ibernazione - Le pupille di Rasputin 

II mas* s cor so al Circo, qui 
a Raggio Emilia, ho visto la 
•sibiiion* dl uno « Yoghi ». E' 
•tat* una cosa arfaseinante par 
m* com* per altri compagnl • 
compagne, cha pur conoscendo 
• grandi linea la « filosofia » • 
la « pratica > yoga non ayavamo 
mat assistito ad una applicazio-
na> coal sbalorditiva. 

Ora vi chiediamo *e a possi
bile avere tramite il nostro gior-
nale, della considcrazioni madi-
co-acicntificha lull'argomanto, a 
farci possibilmente ancha sape
re la cofltaguenza ptico-fisicha 
cha cha datta pratica produce. 

L. B. 
(Reggio Emilia) 

La « medicina Yoga » * un 
insieme di esercizi e di tec 
niche flsiologiche. che si tra-
manda da molte migliaia di 
anni su quel territorio che 
oggi chiamiamo India, si tra-
manda cioe da tempi mo'.io 
precedenti all'insediamen'0, 
su quel territorio. delle pop.»-
lazioni indoariane. Fa dun 

iaJ,sWitrdi"u^ lirnD'io'de^en^ ' *ue ^aite d i ""* "Utura piii 
E™JvE, ̂ L m i ^ r ! S i antica. la cultura dravldica. 
trarncnto politico e ammini- _»._ Tnu^».,;„„„ i„^™,^„„« .* 
strativo dillo Stato fondato ' **« ! m v a s i o n e indoanana rt-
sulle Regioni e sugli 
locali. 

Per concludere su questo 
punto, vorrei citare un bra-
no di un volume edito dal
le ACLI a cura di Filippo 
Haron che dice: «I1 Partito 
comunista si preoccupava di 
resptngere ogni forma fede-
rativa pur dichiarandosi fa-

t l 1 caccib nelle campagne. facen-
1 done una cultura contadina e 
! popolare, per recuperarla in 
• seguito e integrarla n^lla 
I complessita della cultura in-
j diana. 
• Se « conoscere • una cultu

re diversa dalla nostra si-
gnifica esporla nei termini 

• della nostra cultura, si deve 
awertlre che non e possib; 

^"hmzioni fflSSSlTSS ««'are questo in maniera a . 
Regioni. e particolarmente 
alia Sicilia e alia Sardegna >. 

Ma veniamo al secondo 
gruppo di quesiti del nostro 
lettore. Non si pud compren-
dere perche il PCI sia sem-
pre stato favorevole all'or-
dinamento regionale e per
che la DC, dopo aver contri
buito ad inscrirlo nella Co
stituzione, ne abbia per ven-
t'anni sabotato l'attuazione, 

solutamente esauriente. E-
sporre alcuni dei risulta^i ct-
tenibili con le tecniche Yo
ga in termini accessibili e 
comprensibili per noi, per 
esempio. signifies, secondo i 
cultori dello Yoga, frainten-
dere e snaturare il significa
to profondo di quel che issi 
si propongono e fanno. Essi 
si propongono infatti di rag-
glungere un diverso stato di 
coscienxa e invece noi, quan

do cerchiamo di capire e di 
definire quel che fanno, cer
chiamo di definirlo e di ca-
pirlo nel nostro stato di co-
scienza, e cioe in termini di 
conoscenza di qualcosa di e-
sterno a noi e di ricerca di 
« leggi». cioe di rapport! co-
stanti, tra le misure di que
sti fatti oggettivi. Termini 
che alio Yoga sono estranpi 

La nostra esperienza 

D'altronde il solo a modo 
di conoscere » che per no! sie 
possibile e proprio questo, e 
alcuni dei fenomeni che si 
verificano nello Yoga, provo-
cati dall'applicazione delle 
tecniche Yoga, sono accessi
bili anche al nostro modo di 
conoscere. hanno cioe caratte-
ri di oggettivita. confrontabi-
lita. misurabilita. Possono cs-
sere inessenziali per il mon 
do Yoga, ma sono i soli fe
nomeni che possano essere 
considerati in entrambi i 
mondi. che siano conoscibili 
in entrambi i mondi. il mon
do Yoga e il nostro. 

SI tratta di fenomeni che 
possono essere definiti glo-
balmente come estensione del 
dominio della volonta a fun
zioni fisiologiche che gene-
ralmente esulano da qucs:o 
dominio. AU'infuori di qual-
siasi tecnica o allenamen'o. 
esiste gia una naturale va 
riabilita individuale del do 
minio della volonta su que 
sta o quella funzione fisiolo-
gica. e di questa vari„oi;ita 
spontanea, per lo meno nel 
campo delle funzioni mus?o-
Iari. si ha esperienza imine-
diata sin da bambini, quan
do nei giochi infantili si sco-
pre con grande divertimftnto 
che una persona sa muove-
re le orecchie un'altra nc-. 
che una persona sa inarca-
re il sopracciglio destro e 
un'altra il sinistro, e una )i 
sa inarcare separatamente 
tutti e due e un altra nessu-
no, che alcuni sanno flettere 
ed cstendere il dito anuUire 
separatamente dal medio e 
dal mignolo, mentre altri ncn 

sanno farlo. Queste differen-
ze individuali di fisiolo^ia 
muscolare dipendono da d:f-
ferenze anatomiche dell'in-
nervazione, cioe della disiri-
buzione delle fibre motrici 
del sistema nervoso centraie 

Altre funzioni dell'organi-
smo dipendono da altri si-
stemi nervosi. detti « \»ito-
nomi », il a vago » e il « sim 
patico». che formano il si
stema neurovegetative. Chi 
soffre di . distonie neuro-ve-
getative » sa bene, per esp,^ 
rienza personale. quanta 
funzioni dell'organismo ricq-
dono sotto questo sistema 
Ma per quanto questo siste
ma sia «autonomo» (per 
quanto cioe esso funzioni in-
dipendentemente dalla no
stra volonta e dalla nostra 
coscienzat certi rapporti ira 
il sistema nervoso centraie 
e le funzioni fisiologiche in-
conscie e involontarie e>i-
stono, e sono a volte di i*n-
mediata esperienza: sbv.te 
una porta e il polso accele-
ra: un bambino sta per es
sere interrogato a scuola e 
gli tiene il mal di ventre; ci 
fanno andare in rollers e la 
pressione si alza... Questi so
no esempi di come alcune 
funzioni della vita fisica, o 
vegetal iva. siano in rappor-
to con degli aspettl della vi
ta di relazione. come il ̂ r -
cepire la porta che sbatte. 
laver paura di prendere 
un brutto voto, la collera 
par essere stati sorpassa'i in 
curva. 

Nelle sale operatorie 

Alcune persone riescono a 
estendere questo rapporto, a 
provocarlo volontariamcnte: 
esse aggiungono. cioe. al rap
porto tra funzioni fisiologi
che e certi aspettl della vi
ta di relazione (gll aspetti 
inerentl alle sensazion! e aJe 
emozioni). anche un rapocr-
to tra funzioni fisiologiche e 
altri aspetti della vita di re
lazione (vale a dire I& volon
ta). Con partlcolari allena-
menti riescono a raggiunge-

re risultatl eccezionali: a va-
riare la frequenza cardiaai, 
per esempio. Si dice poi che 
Rasputin riuscisse addirittu-
ra a allargare o contrarre a 
volonta le sue pupille, e che 
questo avesse fatto grande 
impressione alia zarina di 
Russia, contribuendo a ren-
derla sticcuba del Iosco per-
sonaggio. 

Fra gli effetti piii sensa-
zionali ottenibili con le tec
niche Yoga ce ne sono ap-
punto che si possono defini
re come modificazioni volon-
tarie (ottenute generalmente 
at tra verso partlcolari allena-
menti respiratorii) di funzio
ni flsiologiche fondamentali. 
II fenomeno piii spettaco'are 
e la catalessi. o morte appa 
rente. Sino a non molti anni 
fa essa riusciva assolutamen 
te incomprensibile alia nostra 
cultura. Oggi non e piii cosi: 
infatti la catalessi voloita-
ria del fachiro e una bru^ca 
diminuzione del fabbisofno 
di ossigeno. e quindi d(IIa 
necessita di respirare; e a 
una brusca diminuzione del 
fabbisogno di ossigeno si ar 
riva normalmente anche nel 
le nostre sale operatorie. 
quando si • iberna» il mt-
lato. cioe quando si abbas 
sa la sua temperatura cor-
porea dopo avergli sorami-
nistrato dei farmaci che ne 
bloccano le attivita nerrose. 
sia central! che vegetative 
(questa tecnica ha reso OJ> 
sibile il grande progresso 
della chirurgia cardiaca>. 
Oggi quindi il fenomeno piii 
spettacolare del fachirismo 
indiano non ci appare piii 
come contrastante alle • lejr-
gi» della nsiologia che la 
nostra scienza ha individua
te: o per lo meno. non ci 
appare piii cosl incredibil-
mente contrastante come 
una volta, anche se per ct-
tenere fenomeni simili noi 
— a differenza degli yogm 
— cl serviamo di medi
cament!. 

D'altronde le interconnes-
sioni tra i] sistema nervoso 
centraie e i sistemi vegeia-
Uvl (cioe tra la vita di re
lazione e le funzioni flsiolo-
giche), st manifestano al'a 

nostra conoscenza anche at-
traverso altri ordini di le-
nomeni: si va dalla medici
na psicosomatica agli svi-
Iuppi della fisiologia pavlo-
viana, ai fenomeni vegeta-
tivi ottenibili con I'ipnosi: 
come quando la raffigurizio-
ne mentale di una menera 
che scotta provoca la '.om-
parsa sulla pelle di una ve-
scica da ustione. 

La parola in comune 
1 

Si pud quindi asserire cue 
la nostra conoscenza si 
muove in direzione di alcu
ni contenuti analoghi o u-
guali ai contenuti della co
noscenza Yoga, ma ci6 die 
carat terizza 1'una cono<wvn-
za rispetto all'altra non e 
tanto il contenuto quanto il 
modo di sapere. II nostro 
modo di sapere si fonda sul 
dualismo soggetto - oggetto. 
cioe sul dualismo tra noi e 
le cose che ci circondano. 
Noi possiamo quindi cono
scere solo le modificazioni 
oggettive e misurabili delle 
cose; e percio controlliamo 
come «veri » quei contenuti j so tempo avremo costituito 
dello Yoga che sono oggetti- ~ J—*- ->--•—'— 
\-amente misurabili. come ad 
esempio la diminuzione del 
fabbisogno di ossigeno che 
si verifies da parte di certi 
Yogin, in partlcolari condi-
zioni. 

ti siano stati firmati prima 
oei 1° marzo 1947. 

Sempre per i contratti fir
mati prima del 1° marzo 1947 
il blocco cessa alia scadenza 
consuetudinaria successiva 
al 30-fi-'69 qualunque sia il 
numero dei locali occuoati, 
quando I'inquilino si trovi in 
sjravi situazione di disagio 
economico, o sia pensiona-
to, o ir.valido, a patto che i 
suoi proventi complessivi 
non superino le 100.000 lire 
•nensili. 

Diversa e la situazione per 
1 contratti stipulati dopo 11 
1- marzo 1947 e sino al 6 
novembre 1963. Per essi, col 
31 dicembre 1907 cessa il 
blocco dei canoni. cioe il di-
vieto di aumento dei fitti. 
ma solo relativamente ugli 
r»lloggi di tre, quattro e piii 
locali occupati da un nume
ro di abitanti inferiore al 
numero dei locali, e per gli 
inquilini iscritti — a! fin! 
dplla imposta romolementa-
re — enn un reddito supe
riore a tre milioni, qualun
que sia il numero dei locali 
occupati. 

II blocco del canoni di 
tutti gli altri alloggi i cui 
contratti siano stati stipula-
t; dopo il 1* marzo 1947 e si
no al 6-ll-19f>3. cessa invece 
solo col 30 giugno 1969. 

A questo punto si deve no-
tare che il calcolo dei loca
li, sia per i contratti stipu
lati prima del 1° marzo 1947. 
sia per quelli stipulati dopo 
tale data, viene fatto esclu-
sivamente sui locali «abita-
bili ». 

Sono considerati dalla leg-
qe locali « accessori» e per-
tanto vanno esclusi dal cat-
colo dei locali: la cucina. il 
gabinetto, il bagno, I'antica-
mera. il corridoio. il riposti-
glio. 

Ugualmente va escluso dal 
calcolo del locali qualunque 
locale, a qualsiasi uso destl-
nato. quando esso sia infe
riore a sette metri quadrat!, 
e quei locali che I'inquilino 
usa per attivita artigiana e 
professionale. 

E' anche molto interessan-
te sapere che la nuova legge 
prescrive l'obbligo per il 
proprietario di casa e per 
ramministratore di rornire 
all'inquilino la distinta delle 
spese aceessorie (portierato, 
acqua ecc.) per le quali chie
de il rimborso. di indicare 
il criterio di ripartizione di 
tali spese e di mostrare 1 
documenti giustificativi. 

Detto questo. occorre ri-
chiamare l'attenzione di tut
ti i cittadini su un altro pun
to molto importante. anzi 
sul piii importante dal pun
to di vista di una nuova po
litica sociale: la legge, al 
suo articolo II bis. istitui-
see le Commissioni alle qua
li possono ricorrere inquili
ni e padroni di casa «oer 
I'esperimento di un tentati
ve di conciliazione in ordi-
ne aH'ammontare del cano
ne di affitto ». quando cessa 
il blocco. 

La stessa dizione della leg
ge- «tentativo di concilia
zione ». ci aice chiaramente 
che non si tratta ancora del
le Commissioni di equo ca
none rivendicate dagli in
quilini. ma si tratta solo dl 
Commissioni conciliative rhe 
non impegnano le parti. «=e 
non in quanto queste siano 
d'accordn npH'arcettarne la 
decisionp. 

Si dira che sono poca co
sa, che nr.n serviranno a nul
la perche i proprietari dl 
casa rifiuteranno le decisio
ni di tali Commissioni E' 
vero. sono poca cosa. sono 
ben lontanoda rapDresenta-
re Tohbligo dell'equo cano
ne. Ma queste Commissioni 
cnstifuiecono pur sempre un 
tentativo di sottrarre all'ar-
bitrio del proprietario la de-
terminazicne incontrollata 
del canone d'affitto. e in o-
sni modo possono romincia-
re a definire un giusto H-
vello di mercato. Quindi pur 
valutandole per quello che 
sono. non dobbiamo ritener-
le inutili. Anzi. se noi in
quilini riusciremo a farle 
funzionare. ricorrendo ad es
se. avremo dato una dife-
sa a noi stessi e nello stes-

Ma per lo Yoga le verita 
che contano sono altre, s'v 
no soggettive; per il mo 
do Yoga di sapere quel che 
conta e la liberazione di carlo tecnicamente e prati 

un precedente decisivo per 
la istituzione di vere e pro-
prie Commissioni di cquo 
canone il cui giudizio sia 
obbligatorio per i padroni dl 
casa 

Uno dei motivl. anzi il 
principale motivo. con cui si 
e respinto l*equo canone. e 
infatti quello che sarebbe 
impossibile attuarlo. appll-

un « s e i prigioniero. se si 
tratta di Yoga classico; o la 
unione deH*anima umana e 
dell'anima divina. se si trat
ta di Yoga mistico; o l'an 
nientamento di se. nello \o 
ga erotico; piii in generale. 
quel che conta e raggijn 
gere uno stato di coscienza 
in cui si awerta che tut;o 
ci6 che era disperse vieno 
unificato, legato insieme, 
avvinto al giogo: la paro.'a 
ereditata dagli antenati co
muni e rimasta anche a n<<i 

LAURA CONT1 

camente Ora. se le Commis-
! «ioni conciliative riusciran-
! no a hmzionare e a decidere 
: «m giusto iffitto. avremo toi-
! to I'arma principale ialle 
1 mani dei nemici dell'equo 
' canone in ouanto avremo di-
! mostrato che un equo canc-
, ne ou6 essere praticamente 

definite. 
Pertanto e auspicabile che 

un gran numero di inquili
ni cnlpiti da richieste esose 
di aumento dei fitti faccia ri-
corso alle Commissioni 
MICHELANGELO MAGT.IO 
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Nel potere filtrante del rene 
una ricetta di buona salute 

In occasione del XL congresso d i urologia gl i 
scienziati hanno messo in evidenza i molt i mezzl 

per dlfendere la funzionalita renale 

L'urologia ptio ojigi valida-
mente intervenire in molti di-
siurbi e inalattie che un tempo 
erano soltanto aflidati a tratta-
menti primordial!. La buona fun 
zionalitu renale « i i provvedi-
menti d ie la scienza puo prcn-
deie |>er difenderla. sono stati. 
in occasione dell 'XL Congresso 
di Urologia. trattati da un folto 
stuolo di illustri clinici. siwcia-
listi nel conoscere 1 piu mipe 
gnativi segreti terapeutici e chi-
rurgi'.-i di questo campo. La 
prima re.'a/ione sulla * patolo-
gia dei calici » I'hnnno svolt.i i 
Proff. Costantini (lironcoli. La 
seconda. invece. che ha avuto 
IH?r relatore i) ProL Ulrico 
Hracci dell'Universita di Homa. 
si e imperniata su « La |>ossi 
bilita della ripresa ftmzionale 
dei reni esclusi». Quando si 
parla dei reni si giunge inevita-
bilmente. in camjK) scientifico. a 
parla re del trapianto e dei suoi 
numerosi ostacoli biologici o 
dell'iiso del rene artificiale. Que
sto organo e il grande filtro 
dell'organismo. il sangue. infat
t i . si libera dei suoi veleni pas-
sando attraverso le molte mi
gliaia di minuscoli gomitoli ca
pillar! che lo occupano. L'arre-
sto di codesta attivita deptirati-
va signifies la morte per ure
mia. Talvolta av\nene che le 
sostanze saline disciolte nel li-
quido urinario. perdano la loro 
solubilita e precipitino in con-
crezioni solirie dando origine ad 
un calcolo. Attorno al primo gra-
nulo. di solito. se ne appongono 
via. via altr i . Per cui il gra-
nulo originario. puo diventare 
una i»ietra del peso di diverse 
decine di grammi. L'ingrandi-
menlo del calcolo viene attribui-
to anche ad una insufficienza del 
here acqua. 

Le hevute abbondanti di acqua 
traseinano via le scorie even 
tuolmente formatesi nelle vie 
urinaric. Uno dei piu celebri fau-
lori di questa terapia naturale 
fu Michelangelo il quale ado-

|)erava lacqtia delle fond di 
Kuigfii. sino da allora nolo i*>r 
!o scarso contenuto di calcio. 
Calcio che e la materia numero 
uno dei ca'coli. Quando. |>oi. ci 
ha una infiammnzione renale 
per una malattia generale il po
tere filtrante si riduce. ed in 
questi casi. una volta acterta-
ta rinstifHcienza renale. i pa-
zienti debhono essere al piu pre
sto imliriz/ati ai centri specia-
lizzjiti - ha gi,^ sostenuto nel 
passato Convegno di Tiugm il 
Prof. Hracci - inTatti i mezzi 
oggi a disposizione consontono 
risultatl sorprendenti. e a| tra 
pinnto si deve ricorrere so!o 
quando la terapia inediea od il 
trattnmento con il rene artill-
ciale non sono pu'i in grndo di 
consent ire ragionevoli situa/ioni 
di vita. I provvedimenti diele 
tici. naturalmente. con la clas 
sica dieta lattea. 1 formaggi 
leggeri. il pesce. gli olii di se 
mi ricchi anche di vitamine E 
ed F. le acque oligominerali e 
quest*tiltime. come si e gia rilp 
vato ai congressi di Fiugui. 
Hologna. Cortina d'Ampezzo, so 
no sempre alia base di molte 
cure urologiche. N'el caso. |M>I. 
che anche la digestinnp dovesse 
rimanere difficile, come in un 
gastrotilceroso. va rammentatn 
!a nuova terapia milidica a base 
di Xilamide. segnalatn in occa
sione del X V I I Congresso Na/.io 
nale di Gastroenterologia. Studi 
sperimentali e clinici italiani 
hanno dimostralo che questo 
farmaco non cura i sintnmi ma 
ha una azione metalwlica a li 
vello della mucosa gastnea. Si 
puo eventmlmente ricorrere an
che agli alimonti omogeneizznti 
I ofilizzatj che ;>ermpttono. t-a 
si elaborati, una faci :e digest 10-
ne. Questi aliment 1 omoliofili/ 
zati sono pronti e prep.nrati per 
inriividui di tutte le eta e van
taggi notevoli ne ricavano i 
giovanissimi e gli anziani. 

CARLA PAGLIUCA 

La FIBOK 
alia Mostra Mercato 

Anche quest'anno I'Associazione Pro-Loco ha orga
nizzato ad Ottobre in Castiglion Fibocchi (Arezzo) la 
mostra-mercato. La manifestazione si i m p e m i a nella 
esposizione e nella vendita al pubblico dei prodotti delle 
Industrie fibocchesi, ed ha riscosso un successo vera-
mente notevole di presenze e di a f f a r i . 

A l ia inaugurazione hanno partecipato autori ta civi l i 
e religiose olfre che una fol ia d i persone provenlente 
da tutte le provincie d ' l ta l ia . 

Numerose le novifa sia per i 'aumento delle Impre-
se espositrtci sia per I 'aggiornamento del la produzione 
alle continue richieste della clientele 

F r a le al tre faceva spicco la F I B O K , un' industria 
ormai largamente a f f e r m a t a in campo nazionale nel la 
confezione di impermeabi l i e soprabiti per uomo, donna 
e bambino, nonche di art icol i di renna. 

Ne l padiglione r iservato a l ia F I B O K avevano a m -
pio risalto i nuovi model I i nella serie « J U O Y », sopra
biti per bambinette dai 7 ai 14 anni . La var ieta dei co
lor! e delle sfoffe, I 'eleganza del la l inea, I 'alfo grado 
di r i f in i tura hanno rinnovato I 'apprezzamento che la 
a F I B O K > o r m a i riscuofe da ogni par te , con una pro
duzione sempre aggiornafa. fesa a soddisfare in ogni 
part icolare le esigenze del mercato. 

La trasformazione tecnica teste a t tuata d a r a luogo 
ad un maggiore apprezzamento a l ia « F I B O K • d a par
te del la ormai numerosa cl ientela. 
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Medico cpeclalHta dvraiatologo 

om STROM 
Cura «<lcro»*nie <ambutatortak 

f«nza op^razlone) dft le 

EMORROIDI e VB* YAMCOSE 
Cura d«lle complication!- rugae., 
flebitl. faemi. ulcere waricoae 
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Via dai capelli 

quel <tpepe e sale*. 

che Vi invecchia 
1 capelli gngi o oiancni invec-

ctuano qualunque persona 

Usate anche Voi la ramosa nnl -
•anUna vegetale Rinova ( l iquid* . 
<olida o in crema fluidat com-
oosta su formula amencana 

In pnchi giorni progressivamen 
le e quindi <en*a creare • squi-
l ibn 1 imhara/7«nii il grigio spa 
nsce e I cape.Ii n tomano del 
colore di gioventu <ia esso stato 
Oiondo. ca«tano. nruno o oera 

Non 6 una comune tintura e 
non richiede sceitn di time. 

Si usa come una onllantina. 
non unge e mantiene ta oetti-
natura 

Agli uomim constgliamo la nuo-
vissima Rinova for Men. studiat* 
esclusivamente per tora 

Sono prodotu aei Laboraum 
Va j di Piacenza. in vendita oolit 
profumerie e f a r m * * * * . 
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