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Utt rivnoM deNa torza 

CommissioM del C.C. 
Grave minaccia per 5 milioni di inquilini 

Direzione 
e forme 

delle lotte 
! contratti naiwnali * l a \ o 

ro vanno a scaoenza nei pry-M-
m; meii . inizia un nuovo ciclo 
di vertenze. La ugilia non e 
t -anqui!Ia. La 5tampa confin-
dustnale fa del ">w meglio oer 
creare una certa « suspense ». 
AJcune organiziazioni di destra 
sono i mp row isa mente rinKalluz-
zite dietro trasparenti solleeita-
ziom poJit.che La polizij hd spa-
rato. sqjadre di teppisti agisco-

no impunite con le bombe a! 
plastico. E' un piano e\idente di 
intknidirp il movimento di tnav 
M e disorientare lopimone 
pubblica. cioe di fabbricare ad 
a r t * condizioni propizie a svol-
te autoritarie. Ma e anche una 
confes?ione di debolezzj: ^ i *n i -
flea the il movimento e gia 
andato a senno c I>JII ancora 
avanzare. L'awersario e in 
difficolta 

Se e>istono alcjni indi/i di 
una contronVn»iv,i rtM/.unar:a 
la tendenza ohe t r e b l e nctta-
mente e 1'altra: lo sviluppo del-
lie lotte. Su tale diagnosi si 
accordano le \.il.itdzioni e le 
infomnazioni del compagm che 
hanno fatto il punto sullo stato 
del movimento in una riunione 
della terza Commissione del Co-
mitato Centrale. I.* lotte hanno 
avuto 5ucces«o sia articolandosi 
al livello aziendale sia unifican-
dosi attorno a obiettivi eentra-
!i come le pensioni e il supera-
mento delle * zone » salariali. 
Nei Mczzogiorno sono scoppiati 
moti di prote.-ta che h<snno tra-
scinato le popolazioni di intere 
citta. Da anni. infine, i <sinda-
cati nmi rfoclumavano insieme 
uno sciopero generate. come 
nuello che ha rispo^to ai fatti di 
Batt :pa«lia, di chiara nlevanaa 
politica. 

Lo scontro e doro quanto e 
alta la posta in ffioco Le riverf-
dicazioni che maturano non pun-
tano solo alia * quantita ». ma 
anche alia perequazione. alia 
giustizia. Piu in generate e po-
sto il problems di un nuovo 
eerso della politics economic*. 
Mentre il centro-sinistra e in 
disfacimento il padronato vede 
erescere davanti a se un movi
mento *adulto» e organizzato. 
D i qui il ricorso alia maniera 
forte, alia reprwsione 

E" molto importante. allora. 
che si faccia attenzione alle 
forme delta lotta e alia dire
zione che viene data al movi
mento. Sono quest ioni che non 
vanno considerate in astratto. 
E' oziosa. ad e s « w » . una di-
stinzione tra forme di lotta 
« avanzate » » < arretrate ». 
Guardiamo all'ewenziale. Cio 
che decide e Vampiezza dcllo 
achierameiito che scende in 
campo. Dunqua le forme di lot
ta necessarie sono quelle che 
danno all'azione il maasimo di 
incisivita e di unita. e assicu-
rano agli operai TappoMio del
le popolazionl. La ma?j(iore o 
minore efficacia di aknine ini-
ciative. come l'oocupazione di 
ferrovie. stnade. ponti ecc. di-
pende dalle carattenstiche e 
dai fini del movimento. 

Insomma la scelta delle «for- , 
me » non deve essere una (»««• 
etione « tecnica >. ma politics. 
Ed ecco. quindi. il problema del-
la direzione. Esso viene solle-
vato. in particolare. dall'attivi-
ta di ftruppt minoritari «d i si-
stra » che si introducono nei mo
vimento e ceroano di distoreer-
ne gli obiettivi. Su questa atti-
vita si innesta talvolta la pro-
vocazione esterna. di ispjrazio-
ne reazionaria e poliziesca. 
Tanto piu aTande, quindi. e l'esi-
genza che le lotte abbiano pa
role d'ordine chiare e un pote-
re di mobilitazione unitana tale 
da isolare l'avversario di clas-
Be e sventarne le manmre di 
diversione. La conAapevolezza 
di clover difendere questo ca-
rattere delle manifestazioni ha 
fi\k porta to in qualche caso alio 
scontro tra flli operai e i rap 
presentanti dei gmp[>i estrenu-
* t i : un nmedio preso in extre
mis, brutalmente impo^to dalla 
tiecessita di salvaguardare l'a-
»ione ope>raia. ma non suffi-
eiente 

I I problema. infatti. ha an 
ehe un nsvolto autoeritico per-
che nasce ladd«\e la nostra ) n -
ziativa e carente. E in ogni 
caso e necessano sviluptwre una 
lotta a pert a. politica e ideale, 
con questa costellazione etero-
tfenea <li avanguardic che <xv-
munque inqu.idra anche giovam 
alia jono prima e-spenenia <li 
milizia pol i t ic, che nutrono 
giuste a--pirazioni di rirmova-
menlo. Cosi spetta a not tm 
peg na re i ma^ionnente nclla 
lotta i>*r la nforma della .scuol.i 
t dell'L"ni\er.Mtfl e M I I problemI 
che pnm;ono le nias>e Mudente-
ache. Vanno in questo sen.so le 
•sperienzo di coll.ilM>razione re,i 
lizzate a Torino tra fth studenti 
• le Mvioni operaie del partito 

Insomma la nostra concezio-
ne dell'unita si difende reali/.-
zandola. apprestando gli stru 
menti ehe danno efficacia e con-
tirmita all'azione (ecco il valore 
delle Conferenze agrane come 
momenti costanti di organizza-
»ione e di direzione. special 
mente ne| Sud dme I'articol.i-
none del moniirtento e debole>. 
La lotta sarA serrata: d.i un 
la to ineontrera resi.stenze aspre 
nei padronato. e dall'dltro lalo 
dovra corn>|x>n(lere ,i una « do 
manda » molto alta rterehe il 
malcontento delle masse lavn-
ratrici e grande. Le battaglie 
per le pensioni e enntro le 
« zone » sono state assai popo 
Ian perchc nunivano conUtiu 
ti polilici avanzati e delle pri
me concrete risposte a bisogni 
stringenti. Oani possono m»tu-
rare rapidamente rivendir«»io-
ni come la « settimana corta > e 
]» riforma del sislema sanita-
rio mentre v impone un rilan-
cio Mi larga scald della lotta 
per roccupazione. Si pud pun 
tare au alcune nchieste che in 
cidano immediala mente nei la 
condizione operaia: prima di 
tutto laumento dei minimi, il 
no a ingiuite aperequazioni aa-
leriali, la oonquista dei diritti 
nindacali in fabbnoa Sono al 
cune t priorita > da far valere 

Crche il movimento abbia obiet-
i precisi e ftbocohi rapidi. 

Alio Camera lo riforma del codice 

Senza r<equo canone> Occorre la pa rtecipazione 

popolare alia giustizia 
l lntorvt irto d«l compogno Coccio - Gli emeitdomenti presentoti dol gmppo co-

nnmisto - Necnsario rivtdere tvtt i gli istituti fondonientoli del processo petiole 

nuovi aumenti nei '70 
Lo sblocco «graduate» voluto rial governo ha gii portato le pigitei alle sttlle — I cast di 

Milano, Roma, Palermo e Napoli — L'UNIA pre para yna grande maiifestazieae di pretesta 

I I 1968 e stato I'anno delle grandi lotte per le pensioni, il 1969 potrebbe essere I'anno della lotta per i 
fitti e per la casa. Le condizioni ci sono. C'e la grossa questione dello sblocco del caaoai cbe chiede 
una adeguata solu/ione entro la Hne dell'anno, quando scadranno le prorogjbe voUte dal Parlamento lo 
scorso gennaio: ci stnvt i urovsi problemi connessi al l 'urgen/a di elinunare le cosi dette c abitazioni improprie » (un nodo ehe 
minaccia di soff<K-are la vita di urosse citta. come Roma, Pa le rmo, Tor ino) : ci sono. sempre piu aperte. tutte le questioni 
collegate al problema jienerale della casa ' n f o n n a urbanistica. edilizia popolare e cosi v i a ) , e c'e infine. come riflesso di 

tutto questo. un vasto movi 

A Genova 

Denunciata la «Lollo» 
per vilipendio alio P.S. 

G E N O V A — L ' a t t r k e Glna Loltobriglda a t tata danunclata 
par < villpandlo dalla torza a r m a t a » a causa di una frasa 
centra la politic pronunciala nal f i lm «Buonanotte tignora 
Campball a. La danuncla a stata p rawn la ta alia Procura dalla 
Rapubblica di Genova dal commiMario dl polltia Vincanxo 
Fontana, il quale t i a ritanuto o f f a w dal la battuta (« cha cre
tin! quetfi poliziott i») pronunciala dal l 'attr ice nal corso dal 
f i l m . Para cha I ' inl i lat lva dal tolerte commitsario dl polizia 
sia paro dastinata a naufragara nal ridicolo. Infatt i II magi
strate, sostituto procuratera dalla Rapubblica Mario Sowl , ha 
gla preso vlslone dalla pallicola Insiema a due sottufflclali 
dai carablninari, a avrebbe r I lava to cha la battuta, inserita 
nal contasto della vicanda, non ha alcun slgnlflcato oltrag-
gioso. Sambra partanto cha la pratica v a r r i archiviata. 

mento di lotta gia in atto. A 
Milano. nei mese scorso. ot-
taotamila inquilini deU'Istiiu 
to Case Pooolari ai sono n-
fiutati di pagare le troppo 
elevate pigioni; a Roma I cit-
tadipi di Tiburtino III, con 
alia tesU iirigenti locali del 
PCI « del PSI. haooo occu 
pato i terreni rinoolatt dal 
Comune in base alia logge 167 
ehe ranunlnistrazione non e 
riuscita ad espropriare; a Na
poli seioanto famiglie hanno 
oecupato 35 edifici ruotj del
la GESCAL e delllNCIS. pron-
ti da due axmi ma non as-
segnati. Vengono dunque al 
pettine 1 nodi intrecciati in 
tutti questi anoi dai governi 
controllatl dalla DC con U 
coatante rifiuto di attuara una 
radioale riforma urbanistica e 
con una politica che nal fatti 
a stata sempre quelia valuta 
dalle -arandi socteta tmmobi-
liari. 

Cinque milioni di famiglie 
(quattro direttamente) sono 
chiamata in causa dallo sbloc
co dei fitti collocate, dopo le 
prorogne votate dal Parlamen
to, alia fine di quest'anno Per 
capire quello che potra awe-
mre con lo sblooco totale ba-
3ta maditare su quanto e av-
venuto con lo sblocco «gra
duate » voluto dai governo nei 
1087. II blocco del fitti tu 
istituito nei "47. Nei "63 vi fu 
una conferma del blocco per 
i canoru concordat dai dopo-
guerra, ma con la liberal izza-
zione di quolli stipulati da 
quell'anno in poi. Ci si tro-
vo di fronte cosi a tre cate 

Un invioto 

di Paolo V I 

alle celebrazioni 

di Cirillo 

in Bulgaria 
Alle celebrazioni dell'undice-

simo centenario della morte 
di Cirillo. idea tore insieme con 
suo fratello Metodio dei carat-
teri cirillici, ha partecipato un 
rappresentante di Paolo V I . il 
vescovo di Reims monsignor 
Maury. Egli ha partecipato ve-
nerdi scorso ad una solenne ce-
rimonia svoltasi presso I'Acca 
demia delle Scienze bulgara a 
Sofia. 

Nei corso della mamfesta-
zione, una delle tante che la 
Repubblica popolare bulgara 
ha dedicato alle celebrazioni. 
il vescovo ha tenuto un discor-
so a nome di Paolo V I 

Al convegno di Gorizia 

I dc di «Base» contro 

la politica dei blocchi 
Rivendicalo un cambiamenlo di fondo delta politica estera ifaliana: riconoscimento 
dell'esistenza di due slati fedeschi, confributo al disarmo e alia reale unrficazione 

del conlinenle nella prospettiva del superamento dei patti militari 

Dal nosiro corrispondente 
(JOm/JA, 12 

Conic pia il cinivi'Ciio di Fi-
r r n / e da rui u-^'i la proposia. 
di un « nuovo patto costituzio 
nalo» ane-lie il dibattito cho 
la sinistra dc di t Ba*c » ha 

Nuove voci 

di compromessi 

Alfa Romeo: 
smentita la 
vendita del 

2 5 % alia FIAT 
L'ufficio stampa dell'IRI ha 

icn ctnosso un commucato in 
cui afferma che « la notizia ap-
parsa su un quotidiano tfeno-
\ese st-iondo cui tl -5 per cen
to HPIIP a7inm ^Ifa Romeo ver-
rebbe acquistato da una azien-
da automobilistica nazionale e 
destuuila dl u&ui fundamv>n 
to ». E' la seconds volts in po-
chi mesi che vengono messe in 
ctrcolazione voci su un accordo 
fra F IAT e Alfa Rome* che 
cnnfigurerebbe, in pratica, la 
azienda a partecipazione sta-
tale come una branca del gran
de trust internazionalo che si 
va formando in seKuito alia 
politica aggreKiva tniziata do
po la scompar.sa di Valletta. 

apiTlo mtorno ai problomi 
dt'lla polmca o t c r a ha so-
gnato un ehiaro momento di 
CODIIMAIO con I'orit'iiLimontn 
df l txruppo dirigetile denuKri-
stiano e del governo I basisti 
pen>,ino che il protsimo con-
grt'hso del partito sara « dram 
m.itico>. Î » ha detto Ton. 
Gr.HH'lli ncl discorso di in-
trodu?inne al corvegno s\olto-
si nri Riorni scorsi a Oorizia, 
< Si enmhitttern rn'r una nuo-
va mngRioran/a. Ma una nuo-
va maggmran7a o storiif so 
non si accompajrna ad un 
profondo mutanvnto dolle li-
I H V pi>litiche del partito » 

Clu- cosa significa, nt'lla po 
l i t ici estera il « profondo mu-
tapionto » d i e si invocjj? 1 ba
sisti che in polemic,! con Pic 
'.•"'., nvvpingiino In co?Ki/ioric-
dolla NATO come « scelta di 
n«vssita » turn ritengotw tut-
t.ivta che I'ltalia debba usci-
re dalla alloan/a atlantica. A 
loro avviso e pn^ihi 'o opera-
re * dall'irvternn » del blocco 
occidentale ^er ottenere una 
i ic-visionf » lit'I Patio e pun-
tare. in pro&pettiva, al suo 
superamento «Cio che si 
chtede alle forz* politiche di 
governo non e un semplice 
adeguamento della eondorta 
diplomatica alln miova situa-
zione, traduccndola da rigida 
In floasibtle. r (| adeguarxiola 
ai mutati rapporti tra est e 
ove^t; cio che ow'orre e cam-
biare gli obiettivi stratcgici ». 
Gli obiettivi sono la disten-
sione. i l disarmo. lo smantcl-

lamenlo dei blocchi. Ia ro-,tru 
ztone di una « nuova L'uropa ». 
La via da .seguire non c quel
ia del l ' * eurorx-ismo » tradi/ io-
nale che ha fatto fallimei>to. 
Si tratt-a invece di eontnbuire 
a un processo di reale unifica
tion*? del continente, nei pieno 
rlspetto delle nuove realta sca-
ttinte dalla secortda guerra 
mondtale e nella eoesistenza 
di sistemi. reglmi politici e 
culture diverse Bisogna quindi 
r lconovere Tosistenza di duo 
Stati tedeschi e I'intangibilitA 
delle frontier© sull'Oder Neis 
se Sarehbero cosi poste le 
basi di un graduate wnantel-
lamento dei patti mi l i tar i . che 
potrebbe inlr iare con la de 
nueleflrl/razione della fascia 
cent rale europea fgia propo 
sia dai piano Kapackv) e la 
ridurione progressiva degli ar-
mamenti convenzionali. I I f ine 
e quello di l iberare il conti
nente dalla egemonia dei 
blocchi contrapnosti. strumen-
ti di immobilismo e di pesanti 
interferenye. di mettere l 'Eu 
ropa In condizione di eserci-
tare la sua influenza sulla po 
litica mondiale — senza eo 
stituirsi come blocco a se —. 
di eollegarsi positivamente alle 
spinte pmvenienti dai paesi in 
via di sviluppo, 

E' questa nrospettiva — af 
ferma la * Base » — che do 
vrebbe guidare I'azione del 
go\'erno e la prepare7ione di 
una conferenza paneuropea. 

i. c. 

gorle di tnqulUni: una parts 
ipoco mano di un milione di 
famiglie) cha pagava e paga 
anrora 1 canom stabtlit] pn-
• iw U B ! «T MKKiunta.ii a«uuii-
do datarminati parametrr. 
un'aitra parte, In piu nume 
rosa (piu di tre milioni di fa 
miglia) con fitto bloocaxo ma 
coo contratto Ubaro. varso to 
quale U oropriatario poteva a 
puo uaare l'arma della dudet-
ta; e infine. una tana cata-
K<*>ria (elrca un miliooe di fa-
miglit) con contratto atipula-
to dopo il '63, non sottopo-
sto ad alcun blooco. 

Nei 1987 ii governo tmboc-
co la strada dello sblocco ge
nerate mascherando I'operazio-
ne diatro I'etichetu deila • gim-
dualita ». Secondo i ealcoli go-
vamati¥i la prima faae dallo 
sblooco avrebbe dovuto inta 
resaare solo 600 mila famiglie. 
St a andati invacc ban oltre. 
La diatinalone fra fltto e con
tratto operante da] *63 In ba
se alia qual« al propriatario 
era stata dal govarno fomita 
l'arma della dlsdetta, aveva 
trovato un Hmite nella nor
ma cha permettava ail'inquiH-
no di ottenere una proroga 
di due anm. Ma il governo 
net '67, modifico taia norma, 
accorciando la proroga a sei 
mesi, I risultati si sono visti 
subito. Solo a Bologna su 90 
mila locazioni private si sono 
avute flO mila disdette a Mi-
lano 120 mila e solo pet I fit
ti bloccati prima del '4?. Se
condo datl elahorati dailTJnio-
ne Italiana Inquilini a Roma 
i fitti hanno subito aumenti 
pauroai non una media di cir
ca 14 mila lire mensili per 
appartamento 

II meccanismo measo tn 
moto dal governo ha agito 
per « simpatia • anche sui fit
ti liban portandoli a punte 
elevatwslme. I fitti superior! 
alle 25 mila lire mensili so
no piu cbe raddoppiati se non 
triplicati: nei '62 erano u 7,5 
per canto del totale ora sfiora-
no u 20 per cento. Nelle sei 
piu grandi citta iialiane (Bo-
ma, Blilano, Napoli. Torino, 
Geneva, Palermo) il totale dei 
fitti superior! alle 25 mila li
re tooca ormai ii 40 per canto. 

Gli ettetti rovinosi o»Uo 
sblocco « graduale > voluto dal 
governo sono statt documatw 
tati dai giornaii con la denun-
cia di alcuni episodi dramma-
tici. A Palermo, un operaio 
metallurgico con sei figli pic-
coli e coo un aalario di 75 
miia lire at mesa paga un af-
fitto di 30 mila lire; a Ro
ma un calzolaio che fruiva di 
fitto bloocato (17 mila mensi
li) si e visto uitimare dai pa
drone (le Ferrovie dallo Sta
to) un affitto di 70 aula li
re; sempre nella capitals, una 
anziana signora, cieca, con 
una pensions di 19 mila lire, 
paga un affitto di 23 mila ti
re; a Milano. un tattorino 
di un'impresa edUista. sttpen-
dio 120 mila. moglie e figli 
ciechi a carico, paga J2 mila 
lire. E c'e chi rorrebbe. alia 
fine dell'anno, procedare alia 
completa « Hberalizaazlona a o 
se mai, sulla scia dellattua-
le situazione, prqgrocara nuo
ve proroghe che allarghlno i 
marginl di manovra della spa-
culazione e della proprieta edi-
llzia. 

La strada tndlcata dal no
siro partito e da altre forsa 
democratiche di sinistra, e in-
vece quelia ueil'« equo cano
ns. Su tale base il gruppo 
comunista ha presentato vane 
proposte tn Parlamento L'ul-
tima, e quelia one na coma 
primi firmatarl, ' compagnj 
Busetto, oiuseppina Re. B*r* 
ca e Nilde Jotti c pravade 
l'ancoramento dei fitti al valo
re dell'immobile stabilito In 
base al catasto adilleio urba-
no aggiomato alia svalutaaio-
ne della lira. 

II governo ha avanzato oo. 
biezloni pretestuose. II siste-
ma presenterebbe « problemi 
teenfet assai cotnpltsst e at 
difficile soluztoneu e inoUre 
comporterebba « un aumento 
dt littgiosita che iattuale or-
ganlzzarione della giustvaa m 
noioria orisx, non sarebb* in 
grado di recepirt». Ma lntan-
to le grosse societa lmmooi-
liari continuano ad aumenta-
re 1 loro profitti. Cambla vol-
to lo stesso podrona dt cosa, 
sempre meno piccolo proprie
tary e sempre piu padrone. 

la lotta .icqulsta in tai mo-
do significati piu avansatl. La 
asaociazione nazionale inquili
ni e asaegnatari e I'aasociaxlo-
ne mllanese degli inquilini 
delle case popolan hanno tn 
programma per la fine de. me
se una grande manifestazio-
ne a Roma. E' probabile che 
a questo prtmo appiintamen-
to, siano present! anche al
tre forze, altre organizzazlo-
nl di massa, i sindacatl Ma 
questa e solo una orima fa-
se della oattaglia Lo stato 
del problema. la situazione del 
paese, esigono di piii e dlco-
no che questa sarfc una delle 
grandi lotte degli anni 'Ufl 70. 

g. b«. 

Tuttl i unatorl camunittl 
SENZA ECCEZIONE ALCU-
NA sans Impagnatl a parte-
clpara alia taduta pamarl-
dlana dl ooal, martad) 11 
maggio. 

II Camltate dlrattlva dal 
gruppo cemunlsta dal Sena
te a convacat* nalla pro
pria tad* par tftmanl 
marcoltdl 14 maoflio alia 
ara l , )0. 

Uno dei aunt! caratterizxanti 
senza dubbio uno dei principal], 
m una riforma del processo pe-
nale. e l'attuazione o meno della 
diretta oartecuMxione del DO-
poio aha giustizia. Su quests 
problems — quelle della par-
tecipazione popolare ail'ammi 
mstrazione della giustizia — si 
e soffemuto il compagno COC-
CIA ieri alia Camera, dove e 
proaegvita il dtbattito anl di-
segno di legje che delega U 

governo ad elaborara una n-
ftM-ma del codice dj procadura 
penale. 

1 diritti di tutti i cittadini di 
eoneArrrr* <*nn mMmin Amrttn. 
cratico a detennipare la poll 
ties nazionale (art. 49 della 
Costttuzione) e all'effettiva par-
tecipazione alia orgamzzazione 
politica. economics e sociale del 
paese (art. 3) hanno U loro 
equivaleate. nella s/era non solo 
giurisdurionale. ~na in quelia piu 

Successi cUI r*clutam«nte 

in futta la provincia 

Taranto: novemila 
iscritti al P.C.I. 

A Ginosa i membri del partito hanno raggiunto 
i 304, con on aumento di 159 — Grande mo-

bilitaziene per la campagna dalla stampa 
La campagna di tcsseramento e reclutament© a l PCI ha 

registrato quest'anno un grande aucceaso a Taranto. dove risul-
tano iscritti alia data attuale novemila comunisti. 

In citta e gia stato superato il numero degli iscritti dello 
scorso anno: anche nella magaporsnza dei principali centri 
della provincia i risultati della campagna di proselitismo sono 
eccezionalmente positivi. 

A Ginosa. ad esempio. il numero degli iscritti al PCI ha 
raggiunto i 304. con un aumento di 158 nspetto alio scorso 
anno. Gli altri comuni che haimo superato il numero degli 
iscritti al partito del '68 sono: Marina di Ginosa. Massafra. 
Palagiano. Crispiaoo, Grottaglie. Maruggio, Monteiaai, Monte-
mesola. Monteparano. Pulsano e Roccaforxata. 

Tutte le organizzazkmi del partito ora. con I'imzio della 
campagna per la stampa comunista, sono mobilitate per stipe-
rare il numero degli iscritti del '68 e per raggiungere gli 
obiettivi flssati. 

Al convagno dalla correnta 

Colombo espone 
la linea «dorotea» 

per il centro-sinistra 
Piena subordinazione alia logica del profitto - II 
sottosegretario dc Misasi scrive apertamente che 

la programmazione e fallita 

L'on. Colombo ha aperto 
ieri il convegno pre-congres-
suale dei dorotei, seoza far 
segnare al proprio attivo 
nessun elemento di novita. 
Circa gli indirizzi di politi
ca interna, la strategic indi
cate e fondata sulla • tnso-
stttuibtlttd > del centro-sini
stra (per questo le proposte 
delta sinistra dc vengono de
finite < fughe in avanti > le 
qualt fanno correre rischi di 
« dilacerazioni insanabili • ) . 
Ci si trova in < una fase di 
transizione >, ma non esisto-
no problemi di «rifondazio-
ne». Anche Colombo deve 
tuttavia prendere atto delta 
erisi del centro-sinistra, del
le sue difficolta, specie dopo 
il 19 maggio, e cerea di sfug-
gire al problema afferman-
do che e neeessario <wn 
centro-sinistra che sappia 
essere in qualche misura ai-
ternatiw a se stesso ». E a 
tal proposito critica l'« ej(ft-
cientismo dal fiato corto» 
di Fanfanj e il discorso po
litico di Moro che « sem-
bra tutto suhHmare in pure 
indtca:»OTii dt linea e di for-
mulc ». La parte centrale 
del discorso di Colombo c 
una strenua difesa della 
propria politica economica, 
e della * cotttra«a:ione pro-

grammata >. In politica e-
stera il discorso e assai ar-
retrato anche rispetto alle 
formulazioni uscite dalle 
stesse forze della maggio-
ranza dc. Riguardo alia con-
ferenza della sicurezza euro-
pea, Colombo ha sottolineato 
che questa deve essere « op-
portunamente preparata » e 
che ad essa, se avverra, gli 
occidental] non debbono an-
dare < tn ordine sparso », 
cid che da una certa colora-
zionc atlantica alia fumosa 
prospettiva di una « prima-
vera europeistica > che vie
ne riproposta. 

Una smentita per molti 
aspetti clamorosa alle tesi di 
Colombo e intanto venuta 
daH'on. Misasi. sottosegreta
rio alle Partecipazioni stata-
li, i) quale ha detto che la 
politica di programmazione 
e fallita e che la « contratta-
zione program mat a » e stata 
soatanzialmente abbandona-
ta. Misasi ha anche afTermato 
che perdurando questa situa
zione. le imprese pubbliche 
»aranno costrette ad opera-
re in condizioni di estrema 
difficolta; le conseguenze sa-
ranno un minore sviluppo 
degli investment! c un mi
nore tasso d'incremento ncl-
l'occupazione. 

vasta della \ ita giuduiana. nei 
1'art- 102 della Cosutuziooe che 
prevede la partecipazione dtret-
ta del popolo aH'amministrazio-
K„ J _ I I - - - - n - - . - -» 

sto co t̂ituzionale — ha affer 
mato Coccia — non puo essere 
considerato come un elemento 
decoratno. di cui si puo anche 
if nor are l'attuazione: esso co 
stituisce il pilastro della demo 
crazia nell'esercizio della vita 
giudiziana Se non si attua. non 
e soltanto la funzione giurudi-
zionale ma e U stessa deroo-
crazia. rtel suo comples&o, che 
risulta zoppa 

Un ruolo insostituibile spetta 
dunque al gmdice popolare nei 
l'amministrazione della giusti
zia. insieme al gmdice togato. 

Come e noto il gruppo comu 
nista ha rtproposto all'assem 
blea gli emendamenti. non ac-
rolti in sede di commissione. 
che riDroducono una piattafor-
ma che invest* tutti gli istituti 
fondamentali del processo pe 
nale. 

I comunisti sono partitl da 
una costatazione: il codice di 
procedure penale. insieme alia 
let(ge di pubblica sicurezza. a 
quells comunele e provinciate 
(alle quali si aggiungeranno le 
leggi regional!), fa parte di 
quelia eostituzione reale che e 
racchiusa in questi document! 
legislativi. Quelcuno ha invece 
cercato di farlo diventare un 
semplice problema di tempi o 
di aspetti tecnici. che pur esi-
stono. senza afTrontare la realta 
che quotidianamente ci ripropo 
ne il dramma d'una legislazione 
superata e impregnata di istan-
ze autoritarie. 

1) relatore di minoranza Guidi 
concludendo un suo intervento in 
commissione ha ricordato com« 
l comunisti « non da oggi hanno 
riconosciuto il ruolo che la bat-
taglia per la rinnovazione del 
diritto processuale ha avuto sul 
pensiero moderno. sulla rinno
vazione dello studio e della com 
prensione della storia. e quale 
sia stato U riflesso delle bat-
taglie per il nnnovamento del 
diritto processuale. sulla riven 
dicazione dell'indipendenza del
la magistratura. e quindi sulla 
norganizzazione generate della 
struttura dell'apparato statuale*. 
Basta concentrare l'attenzione 
su alcuni aspetti politicamente 
rilevanti della riforma del co-
dice di prooedura penale, per 
rendersi conto di cosa pud si-
gnificare dare una soluzione 
piuttosto che un'aitra a certi 
problemi. 

1 poten della poUzia giudizia-
ria, del pubblico ministero, i 
diritti della difesa e l caratteri 
dell'istruttona. liberta persona
te, prova indiziaria e prova 
reale. il procedimento per Cas-
sazione, disciplina del segreto 
di stato. la partecipazione diret
ta del popolo all'amministrazio-
ne della giustizia e l'esercizio 
dell'jziotis popolare: sono solo 
alcuni punu che danno la mi-
sura -ie'la corrplessita detla ri
forma che ueve essere affron-
tata. 

Si *-«da, ad esempio. la strut
tura dell'indagme di pubblica 
sicurerzi. L'ltalia e rimasta 
una d^He poche nazioni dove 
la masi.stra'ura intervene solo 
in un secondo Umpo. quando 
la poHzia ha gia fatto le sue 
indasini. 

Questo discorso porta Inevita-
bilment; a ueltniitare la fun-
zione d»l PM come organo di 
iniziativi giuHiziaria e a conn 
gurare i.n nuovo tipc di processo 
che risp^.ti I dettati costituzio-
nali e din ia pos^ibilita al cit-
tadino ci. ci:fcnrlersi m ogni 
grado. Solo il processo accuja 
tono e in grado di attuare e 
garantire questa civile e demo
crat ica esigenza. Ma tutto re-
stera privo di significato. vuote 
fidsi. se di pan passo non sara 
data la possibility all'unputato 
di avere una difesa efflcace 
anche quando non e in grado 
di pagarsi gli avvocati. 

Infine, per rimanere nei cam
po strcttamente procedurale. i 
comunisti hanno ntenuto fosse 
necessano enumerare e delimi
ts re i casi in cui pu6 essere 
limitata la liberta di un indi 
viduo Questi casi, in una frase, 
si potrebbero ncondurre a ouelli 
mdicati chiaramente dal dettato 
costituzionale die li prevede solo 
in casi eccezionsli 

La mole e la profondita dei 
problemi da risoherenualilicano 
dunque la haitacha che si sta 
conducendo in parlamento: una 
battaglia per la democrnzia. 

Impegno del governo con una delegazione della Lega 

A cinquanta miliardi 
il Fondo cooperativo 

Una delegazione della Lega 
nazionale cooperative si e tn 
contrata col mimstro del Te 
soro. on. Emilio Colombo, al 
quale ha sottoposto la richiesta 
di elevare da 7 a SO mili»rHi di 
lire il fondo di dotazione della 
Sezione credito alia cooperazio-
ne presso la Banra nMrionnle 
del Lavoro e di istituitonalizza 
re nuovi rapporti fra le cen 
trali cooperative e la Cooper 
credito. con una articolazionte 
regionale della stessa. II mim
stro si e detto favorevole alio 
aumento del fondo di dotazione 
e si e riservato di esaminare 
le altre question!. In una nota 
scritta consegnata al ministro 
la delegazione delta Lega ri-
corda la necessity di approve-
re al piU presto il progetto di 

legge per la tstituzione di un 
fondo di rotazione per la coo 
perazione di consumo e le for
me consortili dei dettaghanti 
nonche di stabiljre la esenzio-
ne delle cooperative da! paga 
mento della imposts suite so 
cieta. 

N'ei g'orr>i fcern si e nunito 
a Roma il Consiglio nazionale 
della Lega — per la prima vol 
ta dopo il congresso — ed ha 
eletto il consiglio di presiden 
za composto da Silvio Miana 
presidente, Luciano Vigone vi-
cepresidente, Alvaro Bomstal 
li , Walter Briganti. Ivano Cur 
t i , Romeo Guarnieri, Eligio 
I.ucchi. Valdo Magnan). Giulio 
Spa Hone e Cinzio Zambelli. II 
Consiglio ha accolto con soddi-
sfazione la decisione della cor-

rente rcpubblicana <h intensifi-
vare il proprio imiwgno nella 
Lega come, del rcsto. si e 
Kia mamfestato al congresso 
con un aumento della sua rap-
prcscntanza rtegli oigam din 
genti; tale impegno si concre 
tera anche nella elezione di un 
ripubuuiaiio itel Constgiio di 
prcsidenza non a poena se ne 
creeranno le condizioni. 

Net calendano di attivita del
la Legs grande importanza as 
sume lassembleaa nazionale 
dell'Alleanza Italians coopera
tive agricole (AICA) che si ter
ra a Bari venerdi e sabato 
prossimi L'assemblea sara im-
pegnata nell'approvazione di un 
vasto programma a sostegno 
dell'espansionc cooperativa nei-
lagncoltura italiana 

La rivolta a 
S. Vittore nei '46 

Pitbblichiamo qui di segui 
to una letters dell'awocato 
Ettore Troilo. che fu prefet 
to di Milano dopo la I.ibe-
razione. inviata al quotidia 
no 11 Tempo. 

* Le dichiaraziom da me 
fatte il 20 apriie 1969 all'FJrn 
td. circa la rivolta dell'apri 
le 1946 nelle Careen di San 
Vittore. attengono unicometi 
te a quanto // Tempo aveva 
pubblicato il IB apriie 1W9 
e quindi non nguardano 
quanto detto mornale ha pub 
Micato nell'articolo del 21 
apriie e successivamente 

E. pertanto. con n fen 
mento all'articolo del IH apri 
le ed alle mie dichiaraziom 
del 20 apriie all'f/nifd de«u 
dero preci«iare ouanto *egue: 

1) La rivolta scoopio il 
giorno di Pasoua. mentre to 
era assente da Milano con la 
mia famigjia Appena avver 
tito. corsi immediatamente a 
Milano dove giunsi ver«!o le 
ore 21 dello stesso giorno e 
mi oreoccupai subito. insieme 
alle altre autorita civih e mi 
litari. perch& si anisse con 
estrema prvdenza per evita 
re rappresaalie a carico de 
gli astaQoi. 

Autorizzato dal governo, mi 
recai personalmenfe con al
tre autorita a trattare con i 
detenuti. molti dei quali. e i 
piu pericolosi. armali e de 
ctsi a tutto 

Dopo due giorni. quando 
risulto impossible ogni ra 
gionevole accordo. fu dispo 
sto da tutte le autorita e a 
seguito di riunione effettua 
ta nella Prefettura. I inter 
vento di reparti dell'Ksercito 
nell'interno del carcere. che 
avvenne solo nell'ultima fa 
se della rivolta per aiutare 
le forze di polizia all'epoca 
non ancora efficienti 

Furono sparate rafriche di 
mitragliatrici a scopo inti 
midatorio. ma non cannons 
te. e furono fatte bnllare 
una o due mine per apnre 
una breccia su un la to del 
carcere. Questa la verxta. 
anche se qualche giornate 
dell'epoca possa aver sent 
to che furono sparate can 
nonate. 

D'altronde, nelb stesso ar-
ticolo de 11 Tempo del 18 
apnle 1969 " le cannonate " 
diventano " una cannonata " 
e nei successivi articoli del 
21, 22 e 23 sprite u.s. si par-
la di cannoni e mortal piaz-
rati , non sparantt. 

2) Se, comunque. non puo 
essere da alcuno contestato 
che la rivolta nelle careen 
di S. Vittorie dell'aprile 1946 
sia stata repressa, e. tutta 
via, assolutamente pacinco 
che tale azione da me dispo 
sta, quale rappresentante del 
governo, fu preceduto da 
trattattve con t riiollosi e 
da una marteUante opera di 
persuasione per sconotwrore 
che fossero trucidati gU 
ostaagi. e si concluse in bre
ve tempo e senza spargimen-
to di sangue (i morti e i fe-
nti si ebbero in fase di scop-
pio della rivolta che fu fron 
tepciata dalle forze di po
lizia). 

Per concludere. affermo 
che I'esigenza, piu che le-
gittima. di ricorrere aH'azio 
ne di forza si rese necessa. 
na per ta doverosa tutela 
delta legge e dell'autonta 
dcllo Stato e che nei giorni 
di quci drammatict avveni-
menti 10 ebbi sempre a se 
guire le direttive impartite 
dal ministro dell'Interno. 

Î a affermazione, quindi. 
fatta da U Tempo che io sa 
rei stato " ti piu deciso fan 
lore della dura repressio
ns " non corrisponde a ve 
nta. 

A mio giudizio. domarc una 
rivolta come fu domata quel 
la dell'aprile 1946 non signi 
tica operare una dura re-
prcssione, soprattutto tencn 
no presente 1'epoca in cm i 
fatti si veriflcarono! 

i) Per quanto concerne la 
mia affermazoine che " le 
notizie date da .'1 Tempo del 
18 apnle u. s.. servono sol
tanto ad alimentare. secon 
do il ben noto indirizzo po 
I I I ICJ di netto giornale, evi 
denti ftnalita eversue" di 
rhiaro che io inteiidevn xmn 
disapprovare. come disapprn 
vo, le sollecitaztoni all'im 
piego indMcrimmato della 
maniera forte e autontana 
che vengono ripetute in que 
sto periodo con molts insi 
stenza e che da tale otudi 
rto. stretlamente personal* # 
politico, e^ulava qualsuiti in 
temione offennm. 

Vi ringrano e vi ^aluto -
F.to: Aw. Ettore Troth ». 
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