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TORINO: lo scandalo Mina fa scoppiare 

la crisi del cenfro sinistra 

Salva in extremis 

la giunta per la 

fuga del sindaco 
Drammatica riunione del consiglio: accettate 
le dimissioni dell'assessore dc, il prof. Gros
so, preso da malore, abbandona la seduta • I 
retroscena dell'attacco dei dorotei alPammini-
strazione - PSU: qualsiasi cosa tranne la crisi 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 6. 

Stanotte alio 4 il sindaco di 
Torino, con la voce alfaticata 
per la lunga veglia. ha reso 
noti i risnltati delle urne. II 
consiglio aveva votato per ac-
ccttare o meno le dimissioni 
del prof. Mina. democristiano. 
assessore al pcrsonale. il cui 
operato era stato sottojiosto al-
l'indagine di una commissio-
ne consiliare d'accertamento 
nominata dal consiglio comu-
nale e proposta dal gruppo 
comunista. 

Su 79 consiglieri (un solo 
assente) C8 hanno accettato le 
dimissioni. G le hanno res pin
to e 5 si sono astenuti. Gli un
did voti che hanno voluto si-
gnificare un gesto di stima e 
di solidarieta sono dei doro
tei e di una parte della cor-
rente fanfaniana che a Tori
no si e rotta da tempo in due 

Per solidarieta con Mina si 
erano dimessi altri quattro as-
sessori della corrente dorotea 
della DC e le quattro dimissio
ni erano iscritte all'ordine del 
giorno. Se il sindaco avesse 
posto in discussione la < pre-
sa d'atto > delle dimissioni. da
ta la situazionc esistente in 
aula alle 4. queste in qua-
lunque modo sarebbero state 
accettate e 1'amministrazione 
sarebl)e entrata immedinta-
mente in crisi: l'opposizione 
infatti contava su 3D voti 
(mancava il col. Fedeli. libe-
rale). mentre la maggioranza 
disponeva solamente di 3tt vo
ti (mancavano il vice sinda
co on. Secreto, socialdemocra-
tico. e I'assessore Guglielmi-
netti, democristiano « senza 
corrente »). Solamente la fu
ga poteva salvare I'ammini-
strazione, sicche la proposta 
di un rinvio formulata dai 30-
cialisti veniva fatta propria 
dal comm. Fiore. segretario 
provinciale della DC. all'in-
saputa di una parte del suo 
gruppo. Mentre l'opposizione 
elevava la sua protesta. il 
sindaco dichiarava chiusa la 
seduta e si allontanava dalla 
« Sala Rossa >. Giunto nel suo 
ufficio il prof. Grosso si ac-
casciava sulla sua poltrona 
colto da malore. Interveniva-
no alcuni medici e dopo poco 
il sindaco poteva riaversi e 
tornare alia sua abitazione. 

Vale ora la pena di rifare 
brevemente la storia di queste 
ultime settimane perche. al 
di sopra dei fatti specifici de-
nunciati. sono la conclusione di 
una crisi che e nata con il 
centre sinistra, e si e aggra-
vata con Taccentuarsi del pro-
cesso di < doroteizzazione» 
della DC e del PSU torinese. 

Nella seduta consiliare del 
1. dicembre dello scorso anno. 
il consigliere Diego Novelli. a 
nome del gruppo comunista. 
accusava rasscssore Mina per 
alcune irregolarita di carat-
tere amministrativo, e il suo 
segretario. di cui si sta ora 
interessando la Magistratura 
(si sarebbe fatto consegnare 
dei compensi da cittadini che 
intendevano diventare dipen-
denti comunali). II prof. Mina 
in quell'occasione contrattac-
cava accusando il consigliere 
comunista di falso. ma tre 
giorni dopo il consiglio comu-
nale accettava di nominare 
una commissione di accerta-
mcnto. 

La Iotta che la destra della 
DC e del PSU avevano da tem
po ingaggiato contro il sinda
co Grosso (appoggiato dalla 
sinistra DC) prendeva mag-
giore \igore. Piu volte il no-
stro giomale aveva fatto an-
che il nome deH'uomo della 
destra DC che ancora ades-
so e candidato a sostituire il 
prof. Grosso: il dimissionario 
assessore dotL Dotti (uomo-
FIAT). 

Dopo circa due mesi. il 29 
gennaio. il consiglio comunale. 
in seduta segreta. poteva co-
noscere le conclusioni dei la-
vori della commissione; l'as 
sessore chiedeva altri sette 
giorni di tempo per appron 
tare rautodifesa e il sindaco lo 
sospendeva dal mandato per 
tette giorni. 

A questo punto si hanno i 
primi segni tangibili di una 
frattura airinterno della DC. 
H consigliere Fiore (segreta
rio provinciale della DC) si 
leva dai banchi e invita i suoi 
ad abbandonare l'aula in se
gno di protesta contro il sin
daco. ma lo segue solo una 
pattuglia sparuta. Gli uomini 
della sinistra DC non si sono 
mossi. 

All'indomani il conte Calle 
ri. padrone della DC a Tori
no e president* della Cassa 
di Risparmio. il comm. Fiore e 
il prof. Mina si recano a Ro
ma per avere « consigli ^ da 
Rumor, ma il segretario c 
fuori e devono accontentarsi 
dell'on. Bisaglia il quale, ctv 
me dirigente della sezione en 
tk locali della DC nazionale, 
pare «inviti» i dorotei tori-

ncsi a iniziare il « braccio di 
ferro». Dopo poche ore cin
que assessori democristiani 
(Mina, Geuna, Dezani, Costa-
magna e Dotti) rassegnano le 
dimissioni. 

II sindaco riceve da una 
parte attestati di solidarieta 
e (laH'altra attacchi e accuse 
comprese quelle solite, di crip-
tocomunismo. Anche la « Stam-
pa > si schiera apertamente 
con i dorotei i quali ormai 
hanno «scavalcato > il caso 
Mina e fanno il processo alia 
conduzione del sindaco in tut-
ti questi anni. cercando. con 
un'azione di disturbo. di far 
dimenticare le gravi colpe del 
centro sinistra a Torino. 

Ma. man mano che si av-
vicina la seduta consiliare si 
hanno i primi tentennamenti: 
i dorotei si accorgono di aver 
tirato troppo la corda. i socia-
listi sono contro le dimissioni 
perche non intendono in nes-
sun modo affrontare una crisi 
a pochi mesi dalle elezioni. 

Cosi, quando si tratta di vo-
tare le dimissioni degli altri 
quattro assessori. ecco la fuga 
del sindaco e la sospensione 
della seduta. 

La situazionc. a poche ore 
dalla drammatica riunione. e 
poco chiara. L'attesa e ora per 
le conclusioni a cui perverra 
domani sera il comitato pro
vinciale della DC gift convo-
cato la scorsa settimana e 
rinviato per « non intralciare 
i lavori del consiglio >. Se non 
avviene qualcosa di eccezio-
nale. negli ambienti politici si 
ha 1'impressione che gli cor-
dini di Roma» saranno ese-
guiti senza discutere, proprio 
come nei tempi remoti. II cen
tra sinistra a Torino (con 40 
voti contro 40) rischia ugual-
mente di cadere prima delle 
elezioni in occasione della vo-
tazione sul bilancio. ma sul 
piano propagandistico e molto 
meglio cadere sul bilancio. che 
non essere travolti da uno 
scandalo che ha per protago-
nista ancora una volta un no-
tnbile della Democrazia Cri-
stiana. 

Otello Pacifico 

Alia Camera 

Sanzionati 

nuovi 

diritti 

dei coloni 

miglioratari 
I| compagno on. Gennaro Mi-

celi. vice presidente del gruppo 
dei deputati comunisti. ci ha 
rilasciato la seguente dichia-
razione sulla legge di inter-
pretazione per i contratti colo^ 
nici: < Dando seguito alle ini-
ziative del compagno Monasterio 
(proposta dl legge del 6 dicem
bre 1965). la commissione A-
gricoltura della Camera ha di-
scusso le proposte di legge del 
compagno Monasterio stesso e 
del compagno socialist;) Loreti 
sulla colonla migliorataria. 

« La Commissione. in sede 
deliberante. ha approvato alia 
unanimita un provvedimento 
attraverso II auale a tutti i co
loni i quali avendo inizialmente 
avuto il solo nudo terreno. per 
contratto. verbale o scritto, han
no eseguito migliorie. e per 1 
quali non sono applicabili le 
norme della legge n 327 e suc
cessive sull'enfiteusi. e applica
ble I'articolo 9 della legge 15 
settembre 1964 n. 756. 

« In applicazione di questo ar-
t'co\o 9 (oommi 1. 2 e 3) i coloni 
hanno diritto all'80 per cento 
dei prodottl del terreno e di 
tutte le piante se il proprietario 
non ha partecipato in alcun mo
do alle spese di coltivazione. 
mentre hanno diritto al 60 per 
cento di tutti gli anzidetti pro-
dotti se il proprietario ha con-
corso solo per la meta alle 
spese. 

« Nel caso che il proprietario 
abbia partecipato a meno della 
meta delle spese di coltivazione 
o nel caso che la sua parteci-
pazione alle spese sia di scarsa 
entita rispetto al valore di tutti 
i prodotti del fondo. il colono 
ha facolta di rimborsare ai pro
prietario le spese sostenute e 
di trattenersi l'80 per cento del 
prodotto. 

c Essendo la legge approvata 
una interpretazione autentica 
della legge 15 settembre 1964 
n. 756. essa avra valore sin dal
la entrata in vigore. quindi sa-
nera tutti i processi che i pro-
prietari. dopo 1'ottobre 1964. han
no intentato contro i coloni che 
avevano diviso il prodotto se-
condo le norme stabilite dalla 
legge stessa. 

< L'approvazione della propo
sta Alonasterio-Loreti rappresen-
ta i) coronamento vittorioso di 
una lunga e dura lotta dei co
loni. specie quelli meridionali. 
per porre fine ad una delle piu 
odiose ed inique forme di sfrut-
tamento padronale. Occorre che 
i'unita e l'azione dei coloni si 
intensifichi adesso per far su-
bito approvare dal Senato la 
legge e per otteneme una in
tegrate e fedele applicazione *. 

I contadini vogliono autonomia 

Spaccature 
negli organismi 

bonomiani 
Testimonianze alia Conferenza di Rimini dell'AI-
leanza - Molteplici iniziative unitarie per un piu 
forte potere contrattuale dei coltivatori diretti 

Dalla nostra redazione 
MILAXO. 6. 

La dife3a del reddito conta-
dino pone oggi problemi di ti-
po nuovo. Problemi che non 
possono essere risolti con una 
politica paternalistica ne tanto 
meno corporativa. La strada e 
quella dellassociazionismo, del
la contrattazione colletUva dei 
premi agricoh. della riduzione 
dei costi di produzione: U con-
tadino deve contare di piu. ave
re maggiore potere contrattua
le verso quelle forze economi-
che e politiche che condiziona-
no lo sviluppo della nostra agri-
coltura. L'Alleanza e convmta 
di questa esigenza. Non preten-
de di possedere. ad esemp'.o. 
1'esclusivita di tale associazia 
nismo. percio fa appello alia 
convergenza di iniziative che 
mirino alio scopo comune della 
imprenditorialita contadina. Lo 
ha detto chiaramente Selvino 
Bigi alia RAI. commentando i 
la von della conferenza di Ri
mini. Io hanno sostenuto con 
partico!are forza nel dibattito 
Lasagni (secretano regionale 
dell'Emilia Romagna). Marro-
ni (presidente dell'AlIeanza di 
Roma). Marchesano. della Di-
rezione. Fois (segretario re
gionale delta Lombardia) e Bo-
nifazi (segretario regionale del
la Tosrana). 

Le espenenze positive non 
mancano. Esse vanno da certe 
spaccature awenute. per esem-
pio. nell'organizzazione dei bie-
ticoltori controllata dai mono-
poli zuccherieri e dalla bono-
miana (l'ANB) sino alia eosti-
tuzione di organismi coopera-
tivi unitari di grande impor-
tanza. come la coopcrativa or-
tofrutticola € Serenissima » nel 
Vcntfo. per flnire alia parteci-
pazione ^empre piii frequent e 
della UTL alle forme associa
tive democratiche in Toscana 

Le contraddirionl si moltipH-
cano. floriscono i fenomeni 
nuo\i. Ne ha fomito una con-
ferma Tintervento dl Luigi Po
lo. ciovane contadino di Testa 
di I^pre (localita del comune 
di Roma), segretario del locale 
circolo del 3 P (Vorganizzazio-
ne giovanile di BonomO e nello 
stesso tempo atttvista e dirt-
t»nte dell'AlIeanza. La Bono-^nte < 

miana si guarda bene dal pren-
der prowedimenti nei suoi con-
fronti. Perche come lid la pen-
sano tutti gli altri giovani che 
lavorano la terra a Testa di 
Lepre («siamo a 20 chilometri 
da Roma, eppure non c'd la 
luce eleUrica: usiamo ancora 
il lume a petrolio. Bonomi ci 
da solo dei manifest! >). 

L'AUeanza e cresciuta. si e 
fatta adulta. e una organizza-
zione che conta: lo ha detto 
Tramontani nella sua relazio-
ne. Io ha confermato Di Mari
no nelle conclusioni. portando 
anche dei dati. lo ha dimostra-
to la conferenza ne) suo com-
plesso. Gia adesso. in Emilia e 
in Toscana (a Siena in parti-
colare) l'Alleanza spesso rap-
presenta circa il 50 per cento 
delle imprese contadme. E cosl 
e anche nelle zone meridiona
li. quelle interessate alia ri-
forma. A Rimini l'Alleanza na
zionale dei contadini ha potuto 
verificare quattro cose essen-
zialmente: 

1) la validita della propria li-
nea generate (primato della 
azienda coUivatrice) e imme-
duta (difesa e mig'.ioramento 
dei redditi contadini. co<titii-
z:one di un si5tema di forme 
associative): 

2) la crescita awenuta a li-
vello dei dirigenti provinciali e 
locali nella comprpns'one dei 
compiti ntio\i fsoprattirt'o di 
iniziativa unitaria) che stanno 
di fronte alia organizzazione: 

3) un bilancio delle Jotte oon-
dotte nei vari settorl (bletole. 
lafte. a^sistenza e previdenza. 
eccl. E tale bflando ha di-
mostrato che esiste la possi
bility di ribaltare la linea del 
gruppo dirieente bonomiano. I 
redditi contadini non si affer-
meranno n^ sj estenderanno se 
non si mette rairricoltura ita-
liana in una nosizione miova 
risnetto airindustria: 

4) la propria politica unita
ria e la propria autonomia. 

Pur nella ricerca delle for
me piu idonee. risnondenti al
ia situazione. 1* AHeanza del 
contadini ha detto che le sol^ 
lioni prospettate sono valide 
per ponvinzione di tutto il suo 
quadro diriffente. 

Romano Bontfacci 

Importante e proficuo dibattito tra esponenti della sinistra 

QUALE POLITICA ECONOMICA 
PER LA QUINT A LEGISLA TURA ? 

La introduzione di Dragone - Generate riconoscimento dell'insuccesso della programmazione - Giolitti: il piano e stato 
come un numero sperimentale - Amendola: la consultazione elettorale pud determinare le condizioni per una nuova po
litica - Lombardi: I'unita delle sinistre indispensabile per un piano che cambi effettivamente le strutture del paese 

«Una politica per la quin-
ta legislatura >: questo e sta
to il tema del dibattito che 
si e svolto ieri sera nel salo-
ne deU'hotel Flora, organizza-
to dalla rivista Le raoioni po
litiche. Un dibattito importante 
sia per coloro che vi hanno 
partecipato che per le cose 
che sono state affermate. 

La discussione — dopo una 
breve presentazione di Fabri-
zio Cicchitto. del comitato di-
rettivo della rivista — e sta-
ta intnxlotta da Umberto Dra
gone anch'egli del comitato 
che dirige Le ragioni politiche. 
Dragone ha posto a coloro che 
dovevano intervenire alia « ta-
vola rotonda > tre quesiti. 

1) In quale misura ritenete 
che il primo programma quin-
quennale di sviluppo. approva
to noil'estate scorsa. possa es-
seie un quadro di riferimento 
per la prossima legislatura? 

2) Considerate possibile. e 
fino a che punto che le varie 
forze che operano nell'econo-
mia inquadrino la loro azione 
nello schema del Piano? 

3) Ritenete che alia pros
sima legislatura possano esse
re riproposti — o debbano es
sere modificati — quei proget-
ti di riforma che l'attuale Par-
lamento non ha varato? 

Gia nel porre questi interro-
gativi Dragone ha fornito il 
punto di vista della rivista e 
del gruppo che la dirige. Giu-
dizio fortemente critico su co
me le cose sono andate in que
sta legislatura. II problema ve-
ro della politica di piano — ha 
detto Dragone — e il suo colle-
gamento con le lotte economi-
che. la contestualita del pro
gramma con determinate ri-
forme. Quanto ai contenuti del
la politica da proporre per la 
V legislatura Dragone ha so-

Labini 

stcnuto la necessita di aggior-
nare determinate proposte di 
riforma tenendo conto dei cam-
biamenti che sono avvenuti sia 
nel paese che nella situazione 
economica internazionale. 

Sono poi cominciati gli inter-
venti dei quali diamo un sun-
to nell'ordine nel quale essi 
sono stati svolti. 

Paolo Sylos Labini 
II professor Paolo Sylos La

bini ha iniziato affermando che 
per quanto riguarda la poli
tica di piano poco e stato 
fatto. Cid d dipeso — ha det
to — soprattutto dall'awersa 
congiuntura economica. La 
pubblica amministrazione e in 
generale il settore pubblico e 
risultato di difficile manovra, 
mentre Io Stato ha potuto di 
piu influirc sul settore privato 
deH'economia con una politica 
di incentivi. di infrastrutture. 
ecc. Una politica dei redditi 
diretta sui redditi e sui prez-
zi si e dimostrata velleitaria. 
Sembra di piii facile attuazio-
ne una politica dei redditi in-
diretta. Essa potrebbe influi-
re sul mercato del lavoro. 
creando degli effetti tra di lo
ro connessi. rallentando ad 
esempio la occupazione in al
cuni settori per farla aumen-
tare in altri. 

Un problema centrale che 
deve essere affrontato e quello 
della riforma della pubblica 
amministrazione. Per questo 
problema occorre passare a 
progetti di legge e a riforme 
concrete, non generici e gene-
rali ma riguardanti via via 
alcuni settori (organico deH'ap-
parato statale; enti superflui; 
riforma della contabilita sta
tale e dei controlli. e c c ) . 

Quali progetti riproporre? 
Intanto quelli cho mai sono 
stati proposti: quelli. ad esem
pio. riguardanti Ja pubblica 
amministrazione. Importante 
6 anche la riforma dell'appa-
rato tributario che e una pre-
messa necessaria per la rifor
ma fiscale. Poi tutto cid che 
attienc all'attuazione delle re-
gioni. Ancora: la riforma ur-
banistica. II primo progetto 
Moro con la formulazionc di 
un diritto di esproprio gene-
ralizzato si e dimostrato vel-
leitario. Meglio presentare un 
progetto su alcune grandi aree 
urbane. Non. comunque. il 
progetto Mancini che contiene 
troppe eccezioni. 

Giovanni Gallon! 
L'csponente della sinistra 

della DC. Giovanni Galloni. 
ha iniziato affermando che tre 
deficienze di metodo si sono 
palesate nella quarts legisla
tura a proposito dell* politi

ca di piano: 1) il mancato 
coordinamento di essa con la 
politica congiunturale; 2) il 
mancatc coordinamento tra la 
programmazione nazionale e i 
bilanci annuali dello Stato; 3) 

Gallon! 

il mancato coordinamento con 
lo sviluppo del paese. Cio 
ha fatto parlare del piano 
come « libro dei sogni >. 

Se vogliamo una adesionc 
dei sindacati alia politica di 
piano — ha detto Galloni — 
occorre una reale alternativa 
alia linea Carli-Colombo. Oc
corre in tal senso ritornare al-
meno alio spirito di quello che 
era lo schema Vanoni. II che 
concretamente significa poli
tiche concrete per la occupa
zione. 

Elenca poi alcuni punti di 
fondo per una politica di pia
no: 1) Lotta a fondo contro 
le posizioni di rendita (non 
solo fondiaria ma anche edi-
lizia). Quindi legge urbanisti-
ca. 2) Lotta contro le struttu
re non efficienti: quindi revi-
sione della politica degli in
centivi e di organismi come 
la Cassa per il Mezzogiorno 
che realizzano tale politica. 
3) Affrontare i problemi che 
nascono dalle degenerazioni di 
alcune grandi concentrazioni 
economiche e finanziarie. 4) 
Riforma della pubblica ammi
nistrazione. 5) Correggere cer-
ti automatismi dell ' attuale 
meccanismo produttivo esten-
dendo 1'apparato produttivo 
verso industrie di alto conte-
nuto tecnologico (aeronautica, 
elettronica). 

Giorgio Ruffolo 
E' evidente che le cose 

cambiano nella economia e 
nella societa italiana per cui 
il piano attuale non pu6 es
sere automaticamente proiet-
tato nel futuro. Ma ne sono 
valide le finalita. E' valida 
la scelta di fondo che rifiuta 
un efflcientismo per affer-
mare la necessita di uno svi
luppo cquilibrato. Cio pre-
messo Giorgio Ruffolo — di-
rettore della programmazione 
al ministero del Bilancio — 
ha ribattuto ad alcune criti-

che alia impostazione tecnica 
del piano. E' in questione 
piuttosto — ha proseguito — 
se gli strumenti indicati dal 
piano ne possano far rag-
giungere gli obbiettivl. Da 
questo punto di vista ha cri-
ticato sopratutto la struttura 
attuale della pubblica ammi
nistrazione. 

Scarsa carica innovatrice 
del piano? Non mi sembra. 
Anzi si pud dire che csso in-
dica troppe riforme. II pro
blema e della capacita di at-
tuarle. La congiuntura ha 
messo in luce anche le ca-
renze della pubblica ammini
strazione. Basti pensare che 
manovrando certe leve si pos
sono ottenere i primi effetti 
soltanto dopo due anni. Quan
to ai sindacati afferma che 
essi non possono firmare cam-
biali in bianco. Si tratta quin
di di dimostrare che si vo
gliono cambiare le cose. Un 
esempio positivo. almeno sul 
piano del metodo, e la con
trattazione con le aziende che 
gli organi della programma
zione hanno avviata. Conclu
de con questa affermazione: 
meno «modelli». piu stru
menti per governare. 

Antonio Giolitti 
Mi trovo d'accordo — ha 

esordito il parlamentare so-
cialista — con molte cose gia 
dette. E' stata qui manife-
stata una grande delusione 
per come la politica di piano 
e stata realizzata o per me
glio dire per quanto non e 
stato realizzato. Questo piano 
era in realta come un c nu
mero sperimentale ». un « nu
mero zero > di una rivista. 
Tuttavia e stato ottenuto un 
risultato. Ed e stato di far 
discutere una classe politica 
che alia programmazione era 
impreparata. quando addirit-
tura non la osteggiava. 

Si deve tener ferma la im-
postazione di fondo del piano 
che si esprime in una scelta 
in termini di progresso so-
ciale e civile, non di efTi-
cienza del sistema. Ma occor-
rono anche delle modifiche. 
Di due ordini: 1) rendere piu 
efficaci gli strumenti di in-
tervento; 2) introdurre modi-
ficazioni che tengano conto 
dello sviluppo della situazione, 
italiana ed internazionale. 
Una questione essenziale e il 
comportamento del Parlamen-
to — maggioranza ed opposi-
zfone — nei confronti del 
piano. Se queste forze non in-
quadrano la loro azione. pur 
nei diversi punti di vista, nel
la politica di piano e difficile 
pretendere che al piano si 
uniformino i privati. 

Quanto ai progetti da ri-
presentare accenna sopratutto 
a questi problemi: la riforma 

Rassegnate le dimissioni 

In crisi a Ravenna 
le giunte di cenfro-sinistra 
al Comune e alia Provincia 
DC e PRI hanno tentato 
di evitare la crisi - Esi-
stono le condizioni per 
evitare le gestioni com-

missariali 
RAVENNA. 6. 

Le giunte di centro-sinistra al 
Comune e alia Provincia di Ra
venna sono dimissionarie. Un 
comunicato ernes =o nel tardo 
pomeriggio ha a pert o ufncial-
mente la crisi. dopo che gli as
sessori del PSU. aH'indomani del 
voto determinante del PLI ai 
bilanci sia del Comune (asten-
sione) sia della Provincia (voto 
favorevole). avevano avuto man
dato dalla Federazione di ras-
segnare le dimissioni. 

DC e PRI hanno tentato fino 
all'ultimo di evitare la crisi. ma 
inutilmente. 

A Ravenna, sia al Comune che 
alia Provincia. esistono le con
dizioni per evitare gestioni com-
missariali. dando vita a mag-
gioranzc di sinistra. 

Dimissionari 
a Modena 

due dirigenti 
democristiani 

MODENA. 6. 
DJC membri del comitato pro

vinciale della D.C. di Modena 
daranno le dimissioni dal par-
tito. La notizia. data dall'agen-
zia di informazioni AIGA. d sta
ta confermata. I dirigenti demo
cristiani dimissionari sono Fran
cesco Cavazzutti e Luciano 
Guerzoni. che dirigono la rivista 
di avanguardia Sote e Rassegne. 

Un documento che motiva le 
ragioni delle dimissioni dei due 
dirigenti democristiani verra 
presentato nei prossimi giomi 
alia D.C. di Mo-ena. Cavazzut
ti e Guerzoni avrebbero nella 
citta largo seguito nella sini
stra del partito. 

Si dimette 

il sindaco 
di Forli 

FORLT. 6. 
D sindaco di Forli. prof. Ici-

lio MiS5iroli del PRI. ha dato 
le dimissioni. Missiroli era stato 
eletto nella seduta del 29 gen-
naio scorso: nella votazione di 
ballottaggio col candidato co
munista Satanassi egli aveva ot
tenuto 18 voti (quelli dei consi
glieri di centro-sinistra). II Con
siglio comunale e stato ricomo-
cato per hnedi proasimo. 

Quaranta 
licenziamenti 

a Pisa 
PISA, 6. 

Quaranta lavoratiici da molto 
tempo alle dipendenze della d;t-
ta concessionaria c Profumene 
estere > hanno occupato ieri a 
tarda sera la loro fabbrica. Nel 
mese di dicembre. dopo la mor-
tc del titolare deH'azienda. si 
e \-enut2 a creare una situazio
ne in50stenabile per tutti i di-
pendenti che dopo aver presta-
to servnzio fino alia fine del 
mese scorso invece delta nor-
male paga si sono visti arri-
vare le kttere di lkenzi<jnento. 

tributaria; la riforma urbani-
stica; la riforma delle so
cieta per azioni; la riforma 
della pubblica amministra
zione; l'attuazione delle Re-
gioni. Quello che conta. as-
sieme ai contenuti — conclu
de — sono i tempi di attua-
zione, una strategia delle ri
forme. 

Giorgio Amendola 
Questo nostro dibattito si 

tione in un momento in cui 
ha preso maggiore rilievo il 
tenia di un dialogo tra mag
gioranza ed opposizione. La 
discussione nostra, di questa 
« tavola rotonda ». dimostra 

Amendola 

la possibiliui di un certo dia
logo. Saremmo tutti soddisfatti 
se la campagna elettorale fos
se concentrata su questi temi 
dello sviluppo economico che 
sono i problemi centrali della 
nostra societa. Vi sono pero 
due condizioni preliminari per
che questo possa avvenire. E' 
necessario che certe regole sia-
no rispettate: il che significa 
innanzitutto rispetto della Car
ta costituzionale. rispetto dei 
diritti dei cittadini che essa 
fissa. Una competizione civile 
che faccia discutere e riflette-
re sui problemi e sulle posizio-
di ciascuno sarebbe invece 
travolta qualora prevalesse lo 
spirito di certe c crociate >, 
dello scontro frontale. 

Tra le regole da rispettare 
v'e anche quella che ci deve 
far riconoscere che le respon-
sabilita non sono uguali per 
tutti. per la maggioranza e 
per Topposizione. Non sono 
d'accordo su questo punto con 
le afTcrmazioni fatte da Gio
litti. Quando le cose vanno 
male si pone sotto accusa una 
astratta « classe politica >, che 
sarebbe impreparata per la 
programmazione. non all'altez-
za di essa. E in questo termine 
di « classe politica •> si accu-
mulano tutti, sia coloro cho 
stanno al governo che coloro 
che sono aH'opposizione. Ma 
una astratta classe politica 
non esiste. Non dico che chi 
sta aH'opposizione non abbia 
lo sue responsabilita ma mi 
sembra veramente troppo prc-
tondere che si accolli anche 
quelle che spettano a chi sta 
al governo. Se certe cose non 
si sono fatte eid deriva dalla 
politica di certe forze d ie non 
« sono impreparate > ma non 
vogliono roalizzare certi obiet-
tivi e vojrliono invece realiz-
zame altri. 

II temn che qui era stato 
po^to. una rK>!itirn economica 
per la quinta legislatura. e 
stato approfondito fino ad un 
certo punto. Si e invece fatto 
un bilancio della quarta legi
slatura. cosi largamente cri
tico e autocritico. da parte de
gli amici che mi hanno preoe-
duto. che a questo punto si 
rende porsino difficile a me 
aggiungere altre critiche. 

E* stato detto che il vigore 
della lotta contro il piano e 
venuto meno. A parte che noi. 
opposizione del PCI. non ab-
biamo mai voluto contr.ippor-
re un controp:ano al piano go-
vernati\o. il fatto e che ad un 
certo punto c di\entato chiaro 
a tutti che ci trovavamo di 
fronte ad un piano inconsi-
stente. Un < numero zero » ha 
detto Giolitti. ed ha ragione. 
Certamente tutto quello che e 
stato fatto non e stato inutile: 
e senito ad esplorare. ad in-
di\iduare un terreno di lotta 
rd anche ad addestrare ai pro 
Wemi di una pol.tica di piano 
forze politiche sia sul pia
no nazionale. che regionale e 
locale. Ma questo non puo es
sere motivo di consolazione. 
H temp.> trancor™ e costato 
perche in questo periodo i mali 
della societa si sono aggravate 

Nell'affrontare i problemi 
della politica di piano dobbia-
mo tener conto delle variabili 
che sono di fronte a noi. Quel
le interne dipendono dai rap-
porti di forza come saranno 
precisati dalla campagna elet
torale. E' evidente che se la 
volonta popolare modifichera i 
rapporti tra centro sinistra ed 
opposizione di sinistra e di de
stra. o i rapporti aH'intemo 
dello stesso centro sinistra cio 
influira nelTavvio di una certa 
politica di piano, condizionera 
la politica economica. 

Poi e'e la variabile interna
zionale. La situazionc econo
mica internazionale 6 sem-
pre piu incerta e torment a ta, 

e cio mentre e aumentato il 
collegamento della economia 
italiana con quella mondialo. 
Al centro di questa questione 
vi e la politica americana. () 
andra avanti la jMilitica ag-
gressi\a dell ' imperialismo 
americano, con le conseguenze 
assiii gravi anche sul terreno 
economico. oppure l'azione dei 
popoli di tutto il mondo deter
miner;") fatti nuo\ i e blocchera 
la politica di guerra ed al-
lora \i saranno altri problemi 
di ricotnersione della econo
mia USA dei quali si dovra 
tener conto. 

IVrchc \v c«is<» sono aiulatc 
nel modo che qui e stato am-
pianii'iite criticato? Vi e stata 
la scelta dei due tempi, la 
di'cisione cioe di sciiulere la 
a/ione contro la congaintuia 
avversa dalla politica di pia
no. Vcnuta la congiuntura 
avversa 6 stato disarmato 
ogni sia pur timido tentati 
\ o di realiz/arc con il pia
no determinate riforme. II 
risultato e che il roddito i-
cresciuto ma gli squilibri an 
cho. L'uccupa7ione e comples 
sivamente calata rispetto al 
livello precrisi. Ma cosa e 
stato fatto per realizzare una 
IKilitica di piano? In realta 
tutto 6 passato sulla testa del 
piano: Colombo e Catii sono 
rimasti arbitri della situa
zione. 

II problema iniziale della po
litica di piano e dato dalle le
ve di comando. Chi deve te-
nerle in mano? Qui torna ad 
esempio la questione centrale 
degli investimenti e quindi del
la occupazione. E' evidente che 
se la contrattazione tra lo Sta
to e le imprese dovra ripete-
re il rapporto tra DC e indu-
striali che venne delineato al 
convegno di Milano, allora si 
contrattera tra due parti che 
in un certo senso sono una 
parte sola. C'e cosi il pro-

Giolitti 

blcma del trasfcrimento al-
1'estero di capitali italiani per 
2000 3000 miliardi di lire che si 
accoppia alia emigrazione di 
milioni di lavoratori: se si 
persegue una politica che fa 
perdere al paese risorse finan
ziarie ed umane allora diven-
ta difficile una politica di pia
no che modifichi la struttura 
economica del paese. 

I problemi che abbiamo di 
fronte sono insomma in primo 
luogo politici. Cosa ci garan-
tisce che non si rincta la ne-
gativa esperienza della quarta 
legislatura? Che non prevalga 
ancora il settorialismo che e 
stato espresso, per esempio. 
dal rinnovo voluto dal centro 
sinistra dolla legge per la Cas
sa del Mezzogiorno che ope
ra al difuori della politica 
di piano? Con il risultato che 
2000 miliardi di incentivi han
no creato posti di lavoro solo 
per 100 mila persone. in 15 
anni. Ecco nodi che occorre 
sciogliere. problemi di fondo 
da risolvere. 

L'unica possibility die il bi
lancio che potrcmo trarre nei 
prossimi anni non sia amaro 
e deludente come quello at
tuale e data da una volon
ta politica che spezzi que
sti laeci. che realizzi una ri
forma dello Stato coerente con 
la Costituzionc. E che quin
di permetta di spazzar via 
tanti orti chiusi che sono 
pascolo di interessi privile-
giati, per realizzare invece 
una politica unitaria. miran 
te alia realizzazione di obbiet 
tivi che corrispondano agii in 
teressi dei lavoratori. La de-
terminazione di una nuova vo
lonta politica: qjesto e il pro
blema centrale. 

Riccardo Lombardi 
Non disprezzerri troppo i 

c modelli di sviluppo >. almeno 
perche occorre compre.idere 
come funziona quello che vo
gliamo modificare. Polemiz2a 
contro la politica dei redditi. 
Essa si e dimostrata. oltretut-
to. irrealizzabile. E' inaccetta-
bile anche I'ultima edizione di 
questa politica dei redditi cui 
ha accennato Paolo Sylos La
bini. Una politica che chiami i 
lavoratori a fare determinati 
sacrifici deve essere una pre-
messa. non una promessa. De
ve ossia dare garanzie che 
certi problemi verranno risol
ti in modo coincidente con gli 
interessi dei lavoratori. E' una. 
politica cosl orientata e con-
cretata che deve essere sosti-

tuita alia predic-a ai sindacati. 
II giudizio sulla quarta legi

slatura. per i problemi in di
scussione, 6 molto critico. Vi e 
stata incapacita a reali/zare 
riforme che della politica di 
piano sono il prcsupposto. II 
fatto che dobbiamo constatare 
v che in questi anni anziche 
diminuire il potere dei grandi 
gruppi economici e aumenta
to. Quanto alia quinta legisla
tura l temi delle riforme so:io 

Lombardi 

tutti da riproporre. Sen/a cre
dere che arretrando si possa
no tagliare le unghie a certi 
privilegi: cosi e. ad esempio. 
per la legge uibaiiistica. 

La reali/zazioue della |K>liti 
ca di piano esige una vasta 
adesionc ad essa. E tanto piu 
la esige se si tien conto del-
l'asprezza dei problemi che lo 
stesso sviluppo della situazio
ne economica determinera. In 
definitiva il problema e delle 
forze politiche che debbono 
essere in grado di im|M)rre il 
piano a coloro die non voglio
no che le cose cambino effet
tivamente. Ecco la grande 
importanza. per la politica di 
piano, della unita dello sini
stre. Direi die una afferma
zione centrale che qui dove es
sere fatta 6 questa: I'unita 
delle sinistre e una condizionc 
essenziale, indispensabile, per 
una politica di piano cap-ice 
di conseguire il progresso eco
nomico. civile e democratico. 
della societa italiana. rraliz-
zando le riforme di struttura 
che sono necessarie. 
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I cibi consigliati 
a chi ha I'influenza 

L'alimentazione ncirinfluenza 
e stato il tenia del Convegno 
dietoloKico tenuto in questi gior
ni a Roma sotto l'ecida della 
Rivista Clinica Europea. I vi
rus influenzali attaccano l'appa 
rato digerentc oltre che le vie 
re=piratorie. E* percio necessa
rio — ha rilevato il prof. Hicci 
somministrare cibi facihuenle 
digerihili (latte. latticini. riso. 
succhi di frutta vitaminizzati. 
ecc.) in modo da non gravare 
con un eccessivo peso nutritivo 
sull'apparato gastroentcrieo. N'ri 
bambini 6 indicata la sommini 
strazione degli omogenati di 
carne. cventualmente rafforzati 
con olio di oliva. in quanto re-
centi studi fBarberi. .lacobs I.e-
\erton, ecc.) nc hanno dimo
strato il potere stimolontc per 
le difese immunitane. 

II vino di buona gradn/iono 
alcoolica e sempre un ottimo 
strurnento dietolo^ico per com-
battere la infltH-ti/a — ha dot 
to il dottor Fedenci — mon-
tre il dott. Cesareo ha illu^trato 
le prowiden7e ahmentnri d.i 
consigliare alle ge^tanti rolpi-
te da influen/a. A conclusione 
del con\eSno e «.tata prc-entata 
la nuova monosrafia ded.'cata da 
Clinica Europea al c Primo 
symposium internazionale di in-
forma/ione dietolo^ica i. pro 
mosso dal S. M. Online di Mal
ta e dal Centro Stndi Lipidi 
Alimentari Biologia e Clinica del
la N'utrizione. nella quale sono 
raceolti un Rnippo di studi del
la piu modema scienza dieto-
log.ca. 

Nuova iniziativa 
per i deboli di udif o 

Anche in Italia la SORDITA' 
eliminate nel 98% dei casi 

Tale osservazione che prove 
lunghe e scrupolosissime cl per-
mettono di dare come stati 
stica, proviene da un nuovo 
sistema di MICROCIRCUITI 
ELETTRONICI ad ampia gam 
ma dinamica prodotto negli 
Stati Uniti di America e che 
oggi per la prima volta viene 
presentato a Roma. 

Questo eccezionale sistema che 
non esclude I casi dl sordita 
piu gravi e soprattutto di per 
cezione (nervo acustico), vtrrk 
illustrato da pcrsonale altamen-
te qualificato negli ufficl ITAL-
FON di ROMA - CORSO D'lTA 
LIA. I N - Tel.: S4.4M50. 

Dato il carattere di notevole 
importanza che il sistema cNEW 
EAR » riveste per il debole di 
udito sconfortato e deluso, non 
reputiamo necessario dare ul-
teriori notizie, poiche una dimo-
strazione pratica costituira la 
p:u bella e confortante *or-
prtsa. 

Le prove e dimostrazioni sa
ranno concesse GRATUITA 
MENTE agli Interessati tutti i 
giomi feriali presto la Sed* 
ITALFON di ROMA • CORSO 
ryiTALIA, m (tratto Porta F i t 
Piazza Flume) Tel. M.4MM. 
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