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» Sul «dialogo 
dibattito 

e polemiche 
nella DC 

I discorsi di Fanfani, Plc-
coll e Rumor - Forse glo
ved) Consiglio del ministrl 

E' data come probabilc per 
glovedl la convocazione del 
Consiglio dei ministri. Sara 
preceduta da riunioni inter-
ministeriali dedicate all'esa-
me del provvediniento sulle 
pensioni INPS e del provve-
dimento generale per la ri-
costruzione delle zone della 
Sicilia occidentale devastate 
dal terrernoto. In settimana 
e attesa anche la riunione 
della Direzione dc. Si vedra 
in questa sede se e in che 
modo avra un seguito il di
battito intorno al tema dei 
rapporti coi comunisti, argo-
mento principale del piu re-
centi discorsi dei leaders del 
partito, da Rumor a Piccoli, 
a Fanfani. 

Si coglie negli interventl 
del segretario e del vice-se-
gretario dc la preoccupazio-
ne di stemperare alcum pre-
cedenti riferimenti al « ilia-
logo ». Viene sottolineata a 
piu riprese la « continuity » 
della politica democristiana. 
« La nostra battaglia al co-
munismo 6 di sempre », af-
ferma Piccoli. « La nostra 
opposizione al comunlsmo —. 
dichiara Rumor — non e 
contestabile». Piccoli riba-
disco a chiare lettere il pri-
inato dc nella esperienza dl 
centro sinistra: « Tale colla-
borazione e stata guidata, vo-
luta e garantita dal nostro 
partito ». 

E tuttavia, mcntre gli espu-
nenti dorotei si attribuisco-
no tutta intera la paternita 
(la «guida>) degli indirizzi 
segulti finora, essi pretendo-
no di declinare ogni respon-
sabilita presentando la DC 
come un partito che rifluta 
« posizioni di retroguardia » 
Come sempre — manca un 
giudizio serio e clrcostan-
ziato sul bilanclo del centro 
sinistra e una qualche indl-
cazione programmatica per 
il futuro. Non e comunque 
da ignorare questa ammissio-
ne di Rumor: «Si chiude, 
con la quarta legislatura re-
pubblicana, una fase certo 
difficile e aspra, per taluni 
aspetti non completamente 
soddisfacente rispetto ad at-
tcse e spcranze». 

Le « attese » e le « speran-
ze > di cui parla Rumor sono 
in particolare quelle dei gio-
vani. Egli considera le lotte 
in corso nell'Universita alia 
stregua di <spinte disordina-
te > ma confessa di temere 
il pericolo di una « frattura 
fra generazioni, che lacere-
rebbe il paese». E' ancora 
questo 11 leit motiv del di-
scorso di Fanfani ad Arezzo 
(come lo fu del suo inter-
vento al congresso di Mila-
no) e che sembra denuncia-
re, piu che il problema dei 
giovani, la mancanza di pro-
spettive di questa classe di-
rigente. Fanfani osserva che 
i giovani «sono inquieti in 
ogni settore sociale e in ogni 
terra. Si direbbe che presen-
tiscano un pericolo ed una 
novita, agitandosi per quello 
ed asplrando a questa. Di fat-
to una intera generazione 
— quella nata dopo il '45 — 
in tutto il mondo non si tro-
va a suo agio quanto al pre-
scnte non si sente tranquilla 
quanto al domani. Vive e cri-
tica. Nel passaggio che segue 
non c difficile rintracciare un 
giudizio polcmico di Fanfani 
nei confronti del paternali-
smo con cui la classe diri-
gcnte tratta la gioventu e 
nei confronti della stessa 
legge Gui per l'Universita. 
« La gioventu — dice Fanfa
ni — negli schemi correnti 
non trova collocazioni grade-
voli, nelle giustificazioni cor
renti di quegli schemi non 
trova parole comprensibili, 
nel tentativi di correzione in 
corso non trova sufHcienti 
motivi di speranze ». E' quin-
di venuto il tempo di « dia-
Iogare seriamcnte e umil-
mente con i giovani™ aggior-
nando le nostre idee, i nostri 
schemi. i nostri propositi. I 
giovani in tutto 11 mondo 
hanno necessita, attese e spe
ranze che si trovano gia ol-
tre il punto in cui tutti i re-
sponsabili della cosa pubbli-
ca ritengono di avere tempo 
e possibility di sostare. Si 
parla Unto — conclude Fan
fani — di dialogo tra forze 
politiche, come se easo non 
dovesse essere la permanen-
te regola di una sana demo-
crazia; ma non si dimentichi 
che un altro dialogo e ne-
cessario, ed e il dialogo fra 
le generazioni. La vigilia e-
lettorale e una nuova occa-
sione per mwivare anche 
questo dialogo». r o r 

II prentio 
«lsobella d'Esfe» 

a un ministro 
n premio internazlonale c Isa

bella tTEste» tstituito nel 1963. 
sotto U patrocinjo del capo deUo 
Stato. per poire in rilievo la 
crescent* presenza della donna 
nei van setton dell'attivita mo 
derna. e stato assegnato questo 
anno a dieci donne fra le quali 
e Margit Nafy. ministro per la 
Industria leggera to Ungheria. 
Insieme alia signora Nagy sono 
state premiate Anna Magnani. 
Sophia Loren. Carla FraccL Gi-
sella Rlchter. Rosaria Mogavero, 
Marion Grafin Donhoff, Anna 
BantL Bvira Bouyeure Leonar-

Annunciato al «Convegno dei gruppi spontanei» di Vicenza 

Per i circoli cattolici 
un collegamento nazionale 
VunWh politica attorno alia DC h finita • I «circoli» intendono cimentarsi sul terreno politico 
e, in forma autonoma, nel fronte di lotta delle sinistre - Domenica convegno nazionale a Bologna 

Dal nostro inviato 
VICENZA, 19 

I gruppi della sinistra cat-
tolica veneta hanno lanciato 
ieri pubblicamente la Ioro sfi-
da alia DC. Per questi gruppi. 
la cui diffusione e ramifica-
zione di base costituisce ormai 
un dato significativo e non 
piu trascurabile, l'unita poli
tica dei cattolici attorno alia 
DC e finita. come mito e co
me pratica concreta. Essi van-
no ormai verso un collegamen
to a carattere nazionale sul 
piano programmatic© come su 
quello organizzativo: la san-
zinne di questo processo. 6 
stato annunciato, avverra pub

blicamente domenica prossi-
ma a Bologna, con un conve
gno nazionale. 

n convegno vicentino di ieri 
e avvenuto sotto il patrocinio 
di Questitalia, la rivista poli
tico culturale veneziana diret-
ta da Wladimiro Dorigo che da 
parecchi anni conduce una 
delle battaglie piu impegnate 
e coerenti per svincolare la 

I senatorl e I depulall 
comunisti SENZA ECCE-
ZIONE ALCUNA sono tenull 
ad essere presenll alia Ca
mera alia seduta comune 
di giovedl 22 (ore 10). 

Iniziato alia Camera il dibattito sul bilancio 

II cittadino 

italiano e il piu 

tassato d'Europa 
Le tasse costitulscono il 94 per cento del totale 
delle entrate — Raucci: un ottimo documento 
del fallimento della politica di centro-sinistra 

II bilanclo di previsione 
1968. da ieri all'esame della 
Camera, costituisce un ottimo 
documento del fallimento del
la politica di centro sinistra. 
Lo ha notato U compagno 
RAUCCI. che ha letto in aula 
alcuni passi della relazione 
che il dc Isgrd fece al bilancio 
di previsione del 1961-"62 e di 
quella che lo stesso Isgrd ha 
compilato. per la parte che 
riguarda la spesa. in questa 
occasione. Le cifre fanno a 
pezzi gli impegni. i propositi e 
i sogni riformatori che han
no caratterizzato I'esperlenza 
di centro-sinistra. 

II bilancio dello stato italia
no prevede per questo anno 
una entrata di 8.800 miliardi 
(raille di piu rispetto al '67) 
e una uscita di 9900 (il disa-
vanzo e quindi di 1100 miliar
di). Le entrate tributarie (au-
mentate del 13 per cento ri
spetto al 1967) contribuiscono 
per il 94 per cento al totale 
delle entrate: 8300 miliardi. 
Questa cifra rappreser.ta 1'em-
blema di una situazione socia
le. oltre che di mancate rifor
me: infatti il relatore affer-
ma che il rapporto fra entra
te derivanti da imposte diret-
te e da imposte indirette < e 
praticamente rovesciato. e cid 
e in contrasto con l'anda-
mento che si e manifestato in 
tutti i paesi piu progrediti >. 
Cioe: il 30 per cento e costi-
tuito da imposte dirette e il 
60 per cento da quelle indi
rette: in Italia nel 1875. vi era 
maggiore giustizia: le entrate 
da imposte dirette ammonta-
vano al 50%, da imposte indi
rette al 43 per cento. 

D relatore per il capitolo 
sulla entrata (il socialista unl-
ficato Landi) riporta sempre 
in materia tributaria dei dati 
assai significativi su altri pae-
al europei: l'ammontare per-
centuale delle entrate fiscal! 
per quanto riguarda imposte 
sul reddito e imposte sul con-
sumo e il seguente: Germania 
Ovest 47% e 45%: Francia 
39% e 58%: Italia 27% e 
65%. Paesi Bassi 56% e 39%. 
Belgio 41% e 53%. Lussem-
burgo 50% e 41%. Insomraa 
l'ltalia e il paese ideale per 
1 padroni che non vogliono pa-
gare le Usse. 

Anche per quanto riguarda 
gli oneri flscali per abitante 
fl nostro * un paese c privile-
gJato»: lindice. per l'ltalia. e 
167: per la RFT 164: per O 
Belgio 161: per 1 Paesi e la 
Francia 156; per fl Lussero-
burgo 117. 

Questo stato di cose «con
duce a un'unlca inevitabile 
coRcIusione: l'urgente neces
siti di una profonda rifor-
ma del sistema tributario. 
Sappiamo di non dire nulla di 
nuovo. D fatto * che. pur 
troppo. anche la quarta legi
slatura sta concludendosj sen-
za che tale riforma sia stata 
attuata ». 

D compagno RAUCCI nel 
suo fntervento si e particolar-
mente soffermato proprio sul 
tema della riforma tributaria: 
sono cinque anni — egli ha 
detto — che 11 govemo ne par
la. ma nulla e stato fatto e 
perdurano cosi le pio stridrnti 
sperequazioni caratterizzate 
dalle evasioni dei ricchi e dal
le pesanti tassazfoni sui pove-
ri. Solo a pochi giorni dalla fi
ne della legislatura il gover-
no si * deciso a presentare un 
pcovvcUlmento dl riforma 
(progctto Pretl). ban sapendo 
cna aarebbc mancato il tem
po per Tararlo. Comunque, 

bisogna anche dire che tale 
progelto non propone una rea-
Ie riforma che. secondo 1 co
munisti. deve poggiare sui se-
guenti principi: progressivita 
del sistema. manovrabilita 
delle imposte a flni di svilup-
po economico. sempliflcazione 
e chiarezza dei tributi. parte-
cipazione democratica nella 
fase di accertamento deil'im-
ponlbile. 

Nel dibattito e intervenuto 
anche il compagno Giancarlo 
FERRI. il quale ha in parti
colare denunciato il fatto che 
11 governo ricorra sistematica-
mente all'esercizio provviso-
rio. D bilancio del '68. infatti. 
e una precisa testimonianza 
delle malefatte del centrosi-
nistra in materia finanziaria: 
a nulla sono serviti — ha det
to Ferri — 1 rilievi da tempo 
mossi dalla Corte dei Conti su 
una certa maniera di gestire 
il denaro pubblico; sul suo 
cattivo uso. e noto ormai, pog-
gia l'interesse precostituito 
dei gruppi economic! e politl-
d di maggioranza e puggia 
tutta la fitta rete del sottogo-
verno. Tutto questo indeboli-
see le strutture dello Stato e 
la democrazia. 

Dal canto suo il socialista 
De PASCALIS ha pronuncia-
to un alrneno inopportuno e in-
fondato discorso d'esaltazione 
del centrosinistra in quanto 
questo sarebbe il primo bilan
cio che rientra nel piano Pie-
raccini. le prevision! del qua
le sono abbondantemente con-
traddette dalle cifre del bi
lancio. 

I. d'a. 

milizia politica dei cattolici 
dalla subordinazione alle ge-
rarchie della Chiesa ed in par
ticolare dal monopolio della 
DC. Intitolata significativa-
mente «Convegno dei gruppi 
spontanei >, la riunione ha vi-
sto in effetti la partecipazio-
ne di numerosi esponenti di 
circoli culturali e gruppi di 
studio che si sono venuU mol-
tiplicando negli ultimi tempi 
un po* in tutte le provincie ve-
nete, e che intendono ormai 
cimentarsi direttamente sul 
terreno politico. Si tratta so-
pratutto di giovani (intellet-
tuali. studenti. lavoratori). che 
cercano una loro autonoma col-
locazione nel fronte di lotta 
della sinistra per una trasfor-
mazione profonda della societa 
italiana. 

Wladimiro Dorigo, che era 
il relatore al convegno. li ha 
definiti < nuovi operatori po-
litici >. appunto perche essi 
non sono espressioni di nessu-
no dei partitl tradizionali. ma 
ugualmente sentono la neces
sity e 1'urgenza di impegnarsi 
politicamente. Questi gruppi 
nascono da una radicale criti-
ca ideologica e pratica della 
DC. e sono il frutto del rela-
tivo clima di liberalizzazione 
aperto fra i cattolici dal Con-
cilio. Cid che essi rifiutano 
in via di principio, comunque, 
e il fatto di essere ritenuti 
una espressione politica della 
Chiesa. sia pure di tendenze 
piu c progressiste > di quanto 
non fosse consentito nel passa-
to. Se di cid si trattasse, rien-
trerebbero pur sempre in uno 
schema integralistico che essi 
combattono fermamente, per 
richiamarsi invece alia «lai-
cita > ed alia liberta di scelta 
che, in politica. deve compete-
re ai cattolici. 

Sotto questo profilo, pur col-
locandosi senza riserve all'in-
terno dello schieramento di 
sinistra, questi gruppi catto
lici criticano il c dialogo > so-
stenuto dal nostro partito, nel 
timore ingiustificato che si 
tratti di un dialogo di vertici 
riconducibile a determinati 
schemi integralistici. -

Per quanto riguarda la loro 
collocazione nel panorama po
litico attuale. questi gruppi 
sembrano aver fatto per 11 
momento soltanto la scelta 
(certamente importante) che li 
colloca fuori e contro la DC. 
Essi non si riconoscono tut
tavia neU'alleanza elettorale 
di sinistra costituita dall'ac-
cordo fra PCI e PSIUP e nello 
stesso appello di Ferruccio 
Parri. L'esigenza che affer-
mano e quella di una nuova 
unita delle forze di sinistra 
italiane da costruire in un con-
fronto e in un dibattito aperto 
sui grandi temi di una strate-
gia mondiale e italiana di lot
ta airimperialismo. per la co-
struzJone di una societa piu 
umana, realmente democrati
ca e profondamente rinnovata. 

Un primo episodio di que
sto confronto si avra a Roma 
il 3 marzo, in occasione di una 
tavola rotonda alia quale, dopo 
il convegno nazionale di Bo
logna. un rappresentante dei 
gruppi cattolici di sinistra par-
tecipera insieme agli esponen
ti nazionali del PCI. del PSIUP 
e dei sociau'sti aulonomi. 

tn. p. 

Arresfafi nel corso delle 

lotte per la lerra e il lavoro 

Oggi in tribunale 
i lavoratori di 
Cutro e Isola 
Caporizzuto 

CATANZARO. 19. 
Ha inizlo domani presso il 

tribunale di Crotone, il proces
so ai lavoratori di Cutro arre-
stati nel corso delle lotte per la 
terra e il lavoro. nel novembre 
scorso. Si tratta di venti brac-
cianti, molti dei qual' giovanis-
simi. per lo piu senza lavoro 
per molti mesi dell'armo. 

Per d giorno 23. invece, e 
fissato 11 procedimento contro I 
lavoratori di Isola Caporizzuto. 
arrestati per analoghi fatti. qua
si contemporaneamente a quelli 
dl Cutro. A Isola la lotta dei 
bracciantl culmind con I'occupa-
zione della terra del conte Gae-
tanl D'Aragona. allora sindaco 
del paese. dimessosi, pol. sotto 
la pressione popolare. 

Complessivamente si tratta di 
36 lavoratori. dl cui 20 di Cu
tro e il resto di Isola Caporiz
zuto. II collegio di difesa e com-
posto In gran parte di awocati 
messi a dlsposlzione dal nostro 
partito. Sono present! anche av-
vocati messi a dlsposlzione dal
le ACU. 

A Roma il ministro 
degli esteri bulgaro 

11 m.ni3tro dê Ji Ksteri di Uul-
garia Ivan Bascev 6 giunto ieri 
a Roma in visita ufflclale su 
invito del ministro degli Elsteri 
Fanfani. 

All'aeroporto di Fiumicino egli 
e stato ricevuto dal ministro 
Fanfani. L'incontro tra i duo 
ministri degli esteri. al piedl 
della scaletta deH'aereo. e stnto 
cordialissimo. Dopo lo scambio 
di saluti, sono state presentate 
all'ospite le personalita italiane 
presenti. tra cui il sottosegre-
tario agli Esteri Zagari. il se
gretario generale della Fame-
sina ambasciatore Caruso, il 
capo del cerimoniale della Re-
pubblica, ambasciatore Corrias. 

Fanno parte del seguito del 
ministro bulgaro 11 direttore del 
settore paesi Europa occidentale 

del ministero degli Esten, am 
basciatore Arghir Aleksiev, il 
capo sezione d* ItaMa dello stesso 
ministero Giorgio Stoianov e il 
direttore del reparto consolare 
Stoian Karoslavov. II ministro 
Fanfani ha accompagnato il col-
lega bulgaro fino all'uscita del-
l'aeroporto. 

Alle 18 alia Farnesina hanno 
avuto inizio i colloquj fra i due 
ministri degli esteri. Aile 21, il 
ministro Fanfani ha offerto un 
pranzo a Villa Madamn in on ore 
dell'ospite bulgaro. Nel corso 
del ricevimento Fanfani ha ri-
volto all'ospite un indirizzo di 
saluto. Ha detto tra Taltro che 
l'azione italiana per placare i 
conflitti del Medio Oriente e 
del Vietnam « non d mai stata 
frenata dal timore di incontra-

re difficolta. Essa si e prestata 
in passato e continua tuttora a 
prodursi in proporzione della 
urgenza obiettiva e delle nostre 
limitate possibilita >. 

Stamane alle 10.30. sempre al
ia Farnesina. vi sara un nuovo 
incontro fra i due ministri degli 
esteri con la conclusione delle 
conversazioni. 

II ministro Bascev visitera poi 
Villa Adriana e Villa d'Este a 
Tivoii. dove si tratterra per la 
colazione. Nel pomeriggio verru 
ricevuto in Campidoglio dal sin
daco di Roma. Mereo'.edi nel po-
meriggio il ministro degli Esteri 
di Bulgaria verra ricevuto a 
Palazzo Chigi dal Presidente del 
Consiglio Moro. 

Nella foto: I'arrlvo di Baicev 
a Fiumicino. 

Circa 200 mila persone hanno assistito a l ia sf i lata dei carri 

La satira e stata la protagonista 

del Came vale di Viareggio 1968 
In « Per chi suona la campana » la guerra ha la maschera del « disimpegno» — Ciminiere, te-
levisori, ministri, monete d'oro, elettrodomestici uniti in «II padrone» — I carri piu apprezzati 
La censura rischia di fiaccare lo spirito del Carnevale — Successo anche dei comnlessi musicali 

Dal nostro corrispondente 
VIAREGGIO. 19 

O secondo corso mascherato 
del Carnevale di Viareggio si 
e concluso con un grande suc
cesso di pubblico, tale da 
rendere inadeguato U vecchio 
slogan secondo cui 1 viali a 
mare, dove ogni anno sfllano 
i carri mascherati. sono < il 
teatro dei centomila > Gli spet-
tatori di domenica Bcorsa si 
caicolano Infatti tra i 150 e I 
200 mila. 

Dare un slntetico giudizio su 
questa grande manifestazione 
popolare e sempre difficile. Pos-
siamo ad ogni modo atTermare 
che questa edizlone e la piu 
interessante degli ultimi anni 
per il sapore di progresso che 
porta con s6. Tra un carro e 
T'altro spettacoli di majortttt e 
di complessi musicali erano 
soffocati dal pubblico. 

II auccesso di questi mo
ment! della sfilata In aggiunta 
alle tradizionali costrurionl di 

cartapesta e stato note vole: 
ormai dopo alcuni anni di espe-
rlmenti pud essere affermato 
che con le majorette e 1 com
plessi musicali europei si e 
riuscitl a realizzare un utile 
aggiornamento della manifesta
zione viareggina. Gli enormi 
carri mascherati. dieci questo 
anno, anziche otto, sono co
munque stati al centro dell'at-
tenzlone del pubblico. dl un 
pubblico attento. allegro, dl-
vertito. 

Oggi non si ride piu a sot-
tollneare la comicita dei ma-
scheroni, oggi accanto alia ri-
sata si muove l'osservazlone 
critica si che U divertimento e 
completamente vissuto, propno 
come In teatro o al cinema o 
al concerto. La differenza sta 
nel grande rumoroso teatro 
all'aria aperta che niente ha in 
comune con 1 piccoli (sia pure 
con migliaia di posti) teatri 
tradizionali. 

I carri mascherati di questo 
anno offrono l'occasione ad in-

Domani a Roma manifestazione unitaria di studenti e di lavoratori 

Giornata per la democrazia 
nelF Universita e nel paese 

* Giornata nazionale contra 
rautoriUrismo. per k democra
zia oell'uaiversita e nel paese >. 
questa la parola d'ordine della 
manifestazione che si svotfera 
domani a Roma e che vedra 
impegnati studenti e lavoratori. 

La manifestazione e stata in-
detta dalle organizzazioni uni-
veriitarie dell'lntesa e dell'UGI. 
dai tre sindacati dei lavoratori. 
CGIL. CISL. UIL, daUe ACU. 
dai monmenti glovanlli deia 
DC, del PCI, del PRL dd PSU 
e del PSIUP. 

L'assemblea generaJe de^U 
studenti deU'unJversita di Torino 
ha ieri deciao di riprendere lo 
sciopero bianco disturbando si-
stematicamente le lezioni. La de-
cisione e stata presa con una 
mozione votau a grande mag
gioranza con La qua^ e stata 
anche respmta La manovra del 
senato aocademioo volta a n-
pristinare la precedente situa
zione. 

Nel corso dea'assemblea svol-
tasi si mattinata e alia qui'e 
avevano partecipato circa 590 
giovani stipati nell'aula magna 
di giurisprudenza. era stata esa 
minata la nuova «ituazione e si 
era preso atto che gli accordi 
presl con il rettore e giudicati 
positivamente dagli studenti non 
•rano stati maoteoutt 

Meotr* gli studenti cbe si era-
no impegnatl a non disturbore > 

gli esami in carobio della so-
speosione deUe atthrita didattl-
che avevano mantenuto 1'lmpe-
gno. le lezioni invece si erano 
svolte piu o meno regolarmente. 
Di consefuenza. quello che 
avrebbe dovuto essere un pe-
riodo di tregua e di valutazione 
delle rectproche posizioni era 
stato ancora una volts trasfor-
mato dai docenti in un atto <fa 
autoritarismo con la pretest di 
butaurare quella cnormalita» 
che gli studenti respingono e 
contro La qua!* si battono da 
circa tre mesL 

Di qui la decisione deras-
•emblea di riprendere l'agita-
zione. 

All'tnizio della seduta un grap-
petto di una ventina di fascisti. 
proclamatosi comitato di anti-
agitazione. pretendeva di im-
porsi all'a.ijemblea. asslcuran-
dosi con la notenza U presi-
denza della riunione. 

I facinorosi si sono awldnati 
alia cattedra dove erano sediiti 
alcuni studenti in attesa di pir-
tare e fhanno rovesciata all'im-
prorviso: i rovani sono An.ti 
a terra e la cattedra e andata 
in pezzi. Ne e nato un para-
piglia. sono volati p-jgni • i 
fascistelli si sono dati a pre-
dpitosa fdga. 

AU'unlversiti di Pavia gli 
studenti hanno occupato La ••-
de della facolta di medidna, la 

segno di protesta contro l'atteg-
giamento insultante del corpo 
accademico nei confronti delle 
loro rivendicazioni. e al rifhito 
opposto alia richiesta di tenere 
un'assembtea nell'aula magna. 

Una decisione estremamente 
grave t stata presa dal consiglio 
di facoitA deU'universita di Pisa: 

la facolta di lettere non riaprira 
1 battenti fino al 4 marzo. L'epi-
sodio non ha precedenti nella 
storia deH'universita di Pisa e 
non pud euere in alcun modo 
giustiflcato. Stamane si svo^era 
un'assemblea generale che ded-
dera sull-e imziative da pren-
dere per prosegmre la lotta. 

Caduta a Napoli 
la Giunta provinciale 

NAPOLI. 19 
Questa sera anche II presi

dente deirAmministrarJooe pro-
vindale di Napoli, Antonio Ga-
va. e gli assessor! democrl-
stiani si sono dimessi dopo le 
dimissioni presentate dai quat-
tro assessori del PSU. 

La crisi airAmministraaone 
provindale di Napoli si era pra
ticamente aperta mercoledj 
scorso. dopo che il gruppo so-
cialista aveva avanzato una pro-
testa contro la ennesima impo-
sizione della DC afflncM si pro-
cedease alia frettolosa appro-
vazione del primo lotto di una 
nuova strada nella pentsoU sor-
rentina. senza prima avere ap-

profoodito i proWernl che si 
pongooo per 1'intero compren-
sorio turistico. 

Questa vicenda, comunque. e 
solo la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso di una politica 
di sopraJTazione della Demo
crazia cristiana e In particolare 
del gruppo doroteo capeggiato 
da Cava nei confronti dei so-
dalisti. 

Dalle prese di posizione as
sume dalla DC nelle ultime 
rentiquattro ore si deduce co
munque che le trattative per 
la crisi alia Provinda verranno 
ad investire imroediatamente la 
situazione anche al Comune di 
Napoli e in tutti gli enti locall 
napoletani. 

teressantl spunti per il futuro 
piu che costituire realizzazioni 
di alto livello. La satira dei 
carnevalari ha colpito molti 
aspetti della vita nazionale e 
internazionale. dalla rivoluzio-
ne culturale in Cina alia poli
tica imperialistica degli Stati 
Uniti. dal colonialismo al 
centro-sinistra, dalla ricerca ar-
tistica al carnevale stesso e al-
l'opera dei suoi organizzatori. 
dal movimento hippie e, in 
generale. della gioventu alia 
televlsione. ai suoi programme 
alia sua funzione. 

Sergio Baroni con Per chi 
suona la campana copre il vol
to della guerra con una ma
schera di c disimpegno», ma 
awerte che essa resta ad alcg-
giare sul mondo con l'imma-
gine scheletrica della morte e 
non bisogna nasconderselo al
io sguardo con le canzonette 
alia moda. 

Se I premi dovessero essere 
assegnati per referendum dal 
pubblico. certamente la vit-
toria andrebbe a Giovanni Laz-
zarinl e Oreste Lazzari autorl 
de R padrone: satira aggres-
siva. libertaria come nel carne
vale delle origini. contro U con-
nubio centro sinistra-capitale. 
E il carro e una fusione. an
che in termini scenograflci. dl 
dminiere, televisori. ministri, 
monete d'oro. smog, elettrodo
mestici; tutti questi Ingredient! 
sapientemente lavorati costitul
scono un mostro gigantesco: II 
padrone, appunto. 

Gli hippies (rappresentanti 
uomini pobtid) e i hori sono 
invece gli ingredienti di Quel 
mazzolin di fiori, carro di Ar-
naldo Galli vindtore della 
scorsa edizione. Carlo France-
sconi e Sergio Barsella hanno 
svolto il tema della fine del co
lonialismo. con un enorme coc-
codrfllo attorniato da maschere 
rappresentanti popoli cdoniali 
sopravanzate da canoe cariche 
dt soldaU coloruali in fuga. In
teressante scenograflcamente e 
U carro Lavori in cot to... ma
scherato di N'ilo Lend: un enor
me compressore stradale le cui 
parti sono alternativamente 
meccaniche e umane. 

n Carnevale di cartapesta ha 
radkn lootane, e nato in tempi 
divers! dagli attuali quando di
verse erano le esigenze del 
gusto, quando divers! erano t 
modi di divertirsL Ma uguali, 
oggi come allora. sono le ne-
cessita satiriche e sceoografl-
cbe; uguale oggi come allora 
e la natura dd Carnevale di 
Viareggio. II carnevale 1968 ha 
visto una ricooferma della sa
tira libertaria • di quella re
late di melanconia che furono 
proprie dd calafati viareggini 
dei pnmi dd secodo. Inventor! 
della manifestazione. 

Tra i carri piu apprezzati so
no II padrone di Larzarini e 
Per chi suona la campana di 
Sergio Barone. aggreuivo il 
primo. melanconleo il secondo 
ma entrambi intelligentementc 
satinci. 

La censura imperversante ren-
de ogni anno sempre pio diffl-
d le dare al Carnevale 11 suo 
sapore, flacca lo spirito e la 
folonta dei maghi della carta-
pasta, a? Q caso del bravo SO-
ftoo Avanzxni che da qualcte 

anno resta al di sotto delle pro
prie possibilita. e il caso. pos-
siamo aggiungere. di Arnaido 
Galli che stanco di combattere 
con la censura e flnito quest'an-
no nel qualunquismo. 

O il Carnevale viene liberato 
dalle ipoteche censorie. o il 
Carnevale muore. Questo abbia-
mo rilevato dall'edizione del '68 
proprio facendo il confronto tra 
lavori quali Per chi suona la 
campana o 11 padrone e molti 
degli altri. 

Guido Bimbi 

Disavanzo di 
150 miliardi 

denunciato 
doll'I NAIL 

L'Istituto per gli Infbrtuni e 
le malattie professional! (INAIL) 
marda a grandi passi verso il 
dissesto finanziario per U rifiuto 
tenace del govemo d! modificar-
ne Timpostazione. E* quanto si 
desume dalle notizie diffuse dal-
1INAIL sul bilando dl previsio
ne 1968 che prevede uno squill-
brio di 23 miliardi fra entrate 
e uscite e porta a 150 miliardi 
la quota di debito che si e ao-
cumulata negli anni per 1'insuf-
fkienza dei contributi. Basti dire 
che per fronteggiare le eroga-
zionl della gestione agncola. 
TIN AIL ha dovuto « anticipare » 
209 miliardi senza che U govemo 
abbia mosso un dito n* per rim-
borsarli n* per aumentare in 
proporzione alle erogazioni il 
contributo del padronato agra-
rio. Eppure. anche in campagna 
i lavoratori si infortunano per 
causa e a profitto del cap:talista 
agrario ricevendo. in compenso. 
anche trattamenti ingiustamente 
bassi e discriminatL 

Il presidente dell LVAIL. Mario 
De Andreis. ha nlasdato una 
dichiarazjone nella quale vengo-
no indicate le cause delle diffi
colta delTIstituto: insuffldente 
gettito deU'addiziooaJe sui pre
mi della gestione uidustna. de
ficit del ramo agncok) che con-
tribuisce per un settuno delle 
uscite. inadeguato coninbuto per 
alcuni settori (medici radiologi. 
apprendistl). trasfenmento al 
settore agricolo delle lavorazio-
m meccaiucoagrane, aumento 
degli infortunt e in conseguenza 
delle spese sanitarie. Nella di-
chiarazione non sono enundate 
impostaziont d: nforma che. 
d'altra parte, spettano alle 
«parti socialn rappresentate nd 
Consiglio e al Parlamento. Vi so
no invece preoccupanti accenni 
al migiioramenti economic! che 
acatteranno U 1. luglio 1968. che 
dovrebbero essere fuori discus-
sione. e aU'attuale impostazione 
< capttalizzatrice » dell' INAIL, 
cbe non e da difendere ma da 
amantellare. 

Alia luce della 
esperienza toscana 

I nuovi 
compiti del 
libero asso-
ciazionismo 

L'incontro fra ARCI, 
UISP ed Enti local! 

Dalla nostra reHoTt'nne 
FIRENZE, febbraio. 

I responsablli delKARCI -
UISP ed i rappresentanti di 
alcuni grossi Enti locnll della 
Toscana si sono ritrovntl a 
Firenze per esaminare i modi 
ed i tempi di preparazione dt 
un convegno regionale nel qua
le dovranno essere affrontatl 
I problem! che stunno oggi 
di fronte al movimento asso-
clazlonistico democratico: la 
verifica degli strumenti (am-
pllamento nttrezzature, nuova 
articolazioni di attivita con 
comprensori di circoli. e cc ) , 
per uno svlluppo della sua 
azlone nel vari enmpi In cm 
opera e la sua presenza a II-
velll declslonnll. nelle varie fa

st dl olaboraziono e dl attun-
ziono della progrnmmazione 
economica e del territorlo. 

Come si vede si trntta dl 
temi di stimolante attualita, 
che sono stati messi a fuoco 
nelle loro varie componentl 
dal professor Franco Luma-
chl, vice-presidente provinciale 
dPll'AKCI. tla Arrlgo Moran-
dl, vice-presldente nazionale 
dell'ARCl e da Benito SasI, 
segretario provinciale dell'AR
Cl. Alia riunione erano preson-
t! 1 responsabill dell'ARCl -
UISP di Vinreugio. I'rato. Eni-
poll. Massa Carrara, Pistola, 
Flrenze, Llvorno, Pisa, Campl 
e Scandlcci, I rappresentanti 
di alcune Case del Popolo fio-

rentlne, di circoli nziendali, de
gli artist! fiorentinl. del grup
pi teatrali sperimentali. 

Nel corso della riunione si 
e parlato molto del ruolo che 
le Case del Popolo e 1 circoli 
teutrali e nziendali sono oggi 
chiamnte a svolcerp nella no
stra regione. In Toscana ve no 
sono piu di rnille. di cui 400 
solo nella provincia dl Firen-
ze. Molte hanno dietro dl se 
piii dl un secolo di attivlth: 
hanno all'Inclrra la stessa da
ta dl nascita del movimento 
operalo organtzzato. Altre han
no origini piu recenti. Tutte 
— lo piii vecchie e le piii gio 
vanl — hanno sempre rappre-
sentato e rnppresentano un 
momento fondamentale nelle 
comunita In cui operano: so
no centrl di palpitante vita 
associativa e costitulscono una 
esperienza di grande portata 
soclale culturale e politica. un 
grande movimento che ha ns-
solto in ogni tempo ed occa
sione il compito dl recepire 
certe esigenze popolari e dl 
svolgere contemporaneamente 
una vasta nzione di contesta-
zlone nel confronti dl « sltua-
zionl » socio-culturali « Impe-
ranti» determinate da scelte 
ed ImposizionI del gruppi dl 
potere finanziario e politico. 

II movimento nssorlnzlonl-
stlco democratico toscano. che 
si raccoglle attualmente Intor
no all'ARCI. non ha avuto 
quindi una vita farile Oagi gli 
stanno di fronto problem! nuo
vi e dl grande portata, pro
blem! con I quail ha gia co-
minciato a misurarsi Ccl ri-
fenanio alia frantiimazmne flei 
tessuti social! determinata dal
la penetrazione, mediante i ca
nal! apert] dal pressanti e ca-
pillari mezzi di comunicazio-
ne di massa, di certl Indi
rizzi consumistlcl) ed altri 
con 1 quali dovra misurarsi 
tra breve: primi fra tutti quel
li connessl alia programmazio-
ne economica ed alia lstltu-
zione dell'Ente regione. Nel 
settore della programmazlone 
il movimento associazionisti-
co democratico dovra svolge
re un ruolo di primaria mi-
portanza e non certo sussidia-
rio, accanto alle organizzazio
ni sindacali e di categoria ai 
partitl ed agli Enti locall, por-
tando nelle varie fasi di ela-
borazione il suo contributo di 
esperienza ed i suoi suggen-
menti. 

In tal modo si potra evl-
tare che certe conquiste diven-
gano elemento disgregatore 
della vita associativa e si avra 
una ulterlore parteclpazione 
dei lavoratori al van livelli 
decisional!. Per raggiungere 
questi obiettivi le Case del 
Popolo. che sono il fulcro del 
movimento associazionlstico. 
dovranno ricercare t mezzl e 
le strade piii appropriate per 
impedire un ulterlore svllup
po alia propria attivita cultu
rale e sociale. per compiere 
quel « sal to » in avantl che la 
attuale situazione nchiede. su-
perando cosi talune posizioni 
sussldiarie che esse oggi oc~ 
cupano — come ha rilevato 
Morandi — e creandosi uno 
spazio politico, che non vuol 
signiflcare un sostituirsi o un 
porsi in altemativa a sinda
cati. partitl ed Enti locali. ma 
d&rsl una predsa collocazione 
che consenta dl far valere la 
proprie istanze e la propria 
rappresentativita delle esigen
ze delle popolazloni. 

Uno di quest! moment!-
chiave pub essere la program
mazlone economica, che per 
essere veramente democratica 
dovra essere portata avanti in 

plena collaborazlone dalle orga
nizzazioni sindacali. dai parti
tl democratic!, dagli Enti lo
cal! e dal movimento associa
zionlstico che dovra parted-
parvi come protagonista. I pro
blem! che stanno davantt al 
movimento sono molti e di 
grossa portata: tutti saranno 
esaminati e discussi nel con
vegno regionale, a cui abbia-
mo accennato, che si svolge-

ra nella seconds meta del proa-
slmo mese ed al quale par-
teciperanno i rappresentanti 
delle mllle Case del Popolo 
toscane, delle Societa sportiva 
e degU Enti locall. 

Carlo Degllnnocenti 


