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PAG. 7 / problemi del giorno 
Allarmante denuncia della soprintendenza ai monument! dell'Umbria 

I gas delle auto demoliscono 
le secolari pietre di Assisi 

1 

Un'inchiesta condotta fra difficolta e noncuranza ha accertato oramai i gravi pericoli del traffico per 
i tesori d'arte e d'architettura nel centro francescano - Piazza San Rufino, un parcheggio del 1200 
La politica irresponsabile deH'amministrazionc dc avallata daH'incuria governativa e dall'alto clero 

Dal nostro corrispondente 
ASSISI, febbraio 

Le bellezze storico-artistiche 
di Assisi. la fonte prima e for-
se unic-a di vita della citta. so-
no senamente messe in perico-
lo dal micidiale effetto, corro-
sivo. dei gas di searico delle 
auto. 

Alcuni tempietti romanici. gli 
affreschi trecenteschi e le fac-
ciate di qualche chiesa, costrui-
te per la maggior parte in pie-
tra dura, la caratteristica « pie-
tra rosa > del Subiaco. che nan-
no sfidato per centinaia di anni 
l'effetto del tempo, stanno ades-
so rapidamente sgretolandosi e 
se non si prendono seri e ra-
pidi provvedimenti lasceranno. 
fra breve tempo, solo qualche 
misero ricordo di se. 

II c grulo d'allarme > 6 sta 
to lanciato dal sopramtendente 
ai monumenti ed al!e gallene 
deirUmbna in una lettera spe-
dita al presidente della sezio-
ne assisana di « Italia nostra > 
e quindi resa pubblica. Nella 
lettera l'architetto Pardi, espri-
mendo viva preoccupazione per 
lo «stato di deterioramento > 
della Fonte Marcella non ha 
alcun dubbio nell'additare le 
cause: «II progressivo deterio
ramento cui sono sottoposte le 
architetture di codesta citta. so-
prattutto nelle loro parti scol-

Fite. e dovuto al traffico nel-
ambito del centro storico >. 
«Se esiste — prosegue lo 

scntto del soprintendente — la 
volonta di salvare tali opere 
d'arte. occorre anzitutto allon-
tanare il traffico meccanizzato 
dal nucleo medievale. in ma-
niera che i gas di scanco non 
provochino l*irrimediabile per-
dita delle preziose testimonian-
te del passato ». 

La lettera della soprainten-
denza viene a porre all'atten-
zione della opinione pubblica 
una questione che. gia da un 
paio di anni, e agitata e dibat-
tuta negli ambienti assisani. I 
segni del pericolo appaiono evi
dent!. 

Gravemente danneggiata e 
Infatti la facciata della chiesa 
di S. Rufino — le cui allegorie 
animali furono scolpite nel "300 
da Giovanni da Gubbio — sul-
la piazza antistante alia quale 
si trova un grosso parcheggio; 
il tempio romano di Minerva. 
risalente al I-secolo a.C. e tutti 
gli affreschi trecenteschi espo-
sti lungo le strette caratteristi-
che vie medievali. che salgono 
alia piazza di San Francesco e 
alia Rocca. Si tratta di danni 
senza dubbio seri. che possono 
essere sanati solo con una sol-
lecita opera di restauro che a 
niente approderebbe. pero, se 
non si eliminano le cause che 
hanno prodotto i guasti. 

La sezione assisana di c Ita
lia nostra» richiese gia dallo 
scorso anno l'intervento della 
Sopraintendenza ai monumenti 
e del governo. Non ottenne al-
tro che promesse. II ministero 
della Pubblica istruzione si im-
pegno infatti a mandare ad 
Assisi due studiosi di pietre 
dure delf Universita di Firenze. 
che avrebbero dovuto redarre 
uno studio approfondito sullo 
stato attuale delle opere e su-
gli eventuali interventi da pro-
porre. I due studiosi non giun-
sero mai ad As»isi. 

Anche il Vaticano. interpel
late nella persona di monsignor 
Fallani. soprintendente alle ope
re religiose, non dette alcuna 
risposta. 

L'architetto Pardi. di propria 
iniziativa. ha recentemente chie-
sto il parere di due insigni stu
diosi delle Universita di Roma 
e Milano. che gia effettuarono 
studi su alcuni monumenti a 
Ferrara. Essi hanno conferma-
to la diagnosi dello stesso Par
di e la necessita di allontana-
re dal centro il traffico auto-
mobilistico. 

Ma ad Assisi il provvedimen-
to non e attuabile. II Comune 
e retto dal commissario straor-
dinario prefettizio. La DC. do-
po aver balordamente ammlni-
strato per anni. aU'indomani 
delle ultime elezioni ammini-
strativc. nel corso delle quali 
fu duramente sconfitta. ha ri-
fiutato ogni alternativa dcmo-
cratica all'inipossibilita del cen-
tro-sinistra. e cosi ha impedi-
to che alia guida del Comu
ne si insediasse una ammini-
strazione nuova e capace. in 
grario di prendere un provve-
dimento senza dubbio corag-
goso. 

Assisi. infatti. non e prepa-
rata alia chiusura del traffi
co. Commercianti. artigiani 
hanno piu volte ribadito la loro 
netta opposizione al prowedi-
mento che. credono. lederebbe 
i loro interessi. Non bisogna 
tuttavia dimenticare che gli 
stessi problemi si presentaro-
no alia giun'.a comunale di Pe-
rugia. alia vigilia della istitu-
tione della zona blu: proble
mi e critiche che si risolsero e 
si placarono alia prova del 
fatti. 

La chiusura del traffico nel 
centro di Assisi non e del re-
ito d;Iazionab;le. 

Questi tcmi sono stati dibat-
tuti nel corso del recente in-
contro tra la giunta regiona-
le e la popolazione assisana. 
che. orgamzzato daile seziom 
locali del PCI. del PSI e del 
PSIUP. ha avuto luogo nel pa-
lazzo del Comune. In quell'oc-
casione emersero con forza i 
problemi del decadimento ar-
tistico della citta. 

Problemi che verranno sen-
a'altro affrontati dalla giunta 
regionale che ha attualmente 
deliberato ed affidato ad un 
gruppo di esperti della stessa 
Rcgione e dell'Amministraz'o-
ne provinciale la elaborazione 
della «Mappa regionale degli 
inquinamenti >, uno studio, al 
cui interno troveranno un po-
sto di primo piano i problemi 
di Assisi, sulla entita attuale 
degli inquinamenti in Umbria. 
che servira alia programma-
K'one di alcuni interventi im-
mediati. 

Leonardo Caponi 

ASSISI — La ducentesca cattedrale di San Rufino; completata nel 1300, la chiesa fu ornata 
di rilievi da Giovanni da Gubbio. E' un esemplare tipico dell'archltettura assisana. SI notino 
le auto parchegglate sulla piazza. 

Ampio "reportage" della «Pravda» sui problemi sociali ed economici 

II rinnovamento tecnico 
nella fabbrica sovietica 

L'esperimento nello stabilimento petrolchimico di Afip - Come owiare 
alia riduzione del personate - Norme vecchie superate dai tempi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, febbraio 

La fabbrica di Afip — nel
la regione di Krasnodar — per 
la lavorazione del metano e. 
in Unione Sovietica un'azien-
da di tipo particolare: in es-
sa. il processo produttivo e 
diventato ininterrotto ed a 
circuito unico. In altre paro
le. gli 850 Iavoratori che vi so
no occupati non sono piu sud-
divisi in reparti. 

La Pravda, nel dedicare alio 
esperimento un reportage del 
suo corrispondente locale, vi 
ha premesso le seguenti pre-
cisazioni: «La struttura della 
gestione senza reparti non e 
una novita. Una quindicma di 
anni fa, questa struttura sta-
va per essere adottata da mol-
te aziende industrial!. Succes-
sivamente, anche quelle fab-
briche che l'avevano gia ap-
plicata. ritornarono alia divi-
sione in reparti. In effetti, la 
adozione della nuova struttu
ra, in certi casi veniva realiz-
zata attraverso la meccanca 
soppressione dell'anello inter-
medio. il reparto. senza alcim 
mutamento dei metodi di ge
stione Ma la vita ha imoosto. 
in tutta la sua ampiezza. il 
problems del perfezionamento 
della gestione industriale. Ora, 
il D3ssaes:o al nuovo s sterna 
senza reparti viene effettuato 
sulla base della nuova tenv'ca 
e nelle condizioni piii favore-
voli». 

I reparti. nella fabbrica pe-
trolchimica di Afip. prima del
la nuova strutturazione erano 
10. ed o^rano aveva un ca-
poreparto ed un vice capore-
parto od un ingegnere capo. 
Perche e stata realizzata la 
ri forma? La n'soosta si ricava 
dai risultati ottenuti. ampia-
mente i!ln«:trat! dal rcnorlnae. 
Sostanzialmente questi sono: 
r'duzione del 10 per cento 
della mano d'opera. con un ri-
snarmio. in un solo anno. <snl 
fondo salario. di circa cento-
mila n iW: maseiore snelli-
mento della produzione e re-

soon^bil '^azione. nell« e*st'o-
ne, di tutta la maestranza, dal 
d'rettore fino all'ultimo ope
ra io. 

Si tratta di risultati che 
hanno cioe creato non pochi 
problemi di natura economi-
ca. sociale ed anche psicolo-
pica. Prendiamo la ouestlone 
della riduzione della mano 
d'ODera; m Innan7itutto — ha 
scritto la Pravda — si tratta 
di trovare occuoazione ner I 
Iavoratori rimasti liberi. Qui si 
Cftn«!d»r» ro'n a*ten7'i«'> orrr\\ 
caso, cercando di chiarire do
ve l'interessato si sentirebbe 
di andare a lavorare. quale 
fabbrica potrebbe essere per 
lui piu interessante. Qui si cer-
ca pcrslno di evitare la paro-
la licenzlamento. Tutte le OT-
p»nizz9zionI sociali si occuoa-
no di trovare Impiego a que
sti Iavoratori: il Comitato di 
partito, quello del Komsomol, 
II Com'tsto slndacale e l'uffi-
clo quadn deU'azienda ». 

c Tuttavia — prosegue 11 

giornale — pur con tutto que-
sto lavoro svolto dalle organiz-
zazioni sociali, il problema del
la mano d'opera liberata e fra 
1 piu complicati. Anche se il 
lavoratore. passando a lavora
re altrove, non perde nulla 
della sua retribuzione, egual-
mente gli e difficile conciliar-
si con il fatto che e stato 
proprio lui ad essere trasfe-
rito ». 

Per quanto riguarda lo snel-
Iimento della produzione. la 
Pravda, dopo aver ricordato 
i contrasti che in precedenza 
sorgevano tra reparto e re
parto a danno del buon anda-
mento di tutta l'impresa, ri-
porta il seguente giudizio del 
nuovo capo del servizio tecno-
logico. J. Sidorov: «Nel pas
sato, ogni caporeparto badava 
alle sue cose e raceva quello 
che era nel suo interesse. DI 
conseguenza, si verificavano 
incomprensioni ed attriti. Og-
gi che tutto il processo pro
duttivo e diretto dal servizio 
tecnologico. i problemi si ri-
solvono con piu rapidita ed 
effic:enza ». 

A proposito. infine, dell'ac-
cresciuta responsabilita del la
voratore, l'organo del PCUS 
scrive: « L'esperimento ha fat
to si che i Iavoratori della 
fabbrica affrontino in modo 
nuovo il problema delle eco
nomic, facciano il conto di 
ogni kopeko, salvaguardino il 
patnmonio del popolo. appli-
chino con piu oonvinzione le 
nuove tecniche delle produzio-
ni„. L'esperimento costringe i 
dirigenti a rendersi conto cri-
ticamente di quello che fanno, 
ad orcuparsi di piii degli 
aspetti economici, sociali ed 
anche psicologici. Essi debbo-
no nensare alia redd tiv'ta al
ia domanda del prodotto del-
1'azienda. alle condizioni ed al-
l'ambiente di lavoro, alia sod-
disfazione degli uomini che 
prestano la loro operas. 

Ma anche in questo cam-
po. le complicazioni non man-
cano, legate in modo partico
lare al prontuario nazionale 
tariffe-qualffiche che risale an-
cora al 1959 e che, non cor-

rispondendo piii ai nuovi svl-
luppi della tecnica, non sem-
pre sollecita nel lavoratore 
l'interesse a migliorare la pro
pria posizione ed il proprio 
lavoro. II direttore dell'azien-
da, A.I. Salmin, ha a questo 
proposito idee molto nette: 
«Sarebbe meglio — egli ha 
detto al giornalista della Prav
da — se noi. come d'altra 
parte awiene per l'azienda chi-
mica di Schekino, avessimo a 
disposizione un fondo-salario 
globale e ci si dicesse: fate-
ne l'uso che considerate uti
le, fornendoci una certa quan-
tita di produzione. In tal mo
do, noi pptremmo retribuire 
meglio cdloro che danno un 
maggior contributo alia produ
zione, potremmo anche ridur* 
re alcuni organici e potrem
mo rendere cumulabili taluni 
incarichi. Al contrario. attual
mente, per parlare con smce-
rita, il collettivo non ha di-
nanzi certi incentivi sufficien-
ti per 1'elevamento produttivo 
e rapplicazione delle nuove 
tecniche ». 

« Nel corso dello scorso an
no — ha proseguito il diretto
re deU'azienda — la nostra 
fabbrica ha superato il piano 
di produzione per un valore 
di due milioni e 140 mila ru-
bli. E* un risultato sostanzio-
so — non e vero? — ma il 
collettivo non ne ha ricevuto 
alcun beneficio, neppure per 
il nnnovamento degli impian-
ti c*e un mcentivo. Le norme 
dei versamenti — basate sui 
profitti — al Fondo di svi-
luppo della produzione, sono 
tali da non permettere il rin-
novo degli impianti in tempo 
breve. Continua cosi a valere 
il vecchk) motto: chi trova 1 
soldi per il rammodemamento 
vince e se la gode». 

II discorso. come si vede. 
sulla bocca del direttore si e 
allargato oltre l'azienda ed ha 
investito alcuni temi generali 
di d'rezione e di gestione de!-
reconomia. E' uno degli argo-
menti oggetto. in questi gior-
ni, di un largo dibattito 

r. c. 

Alia stazione di Palermo 

Arrestato un altro componente 
dei 114 della nuova mafia 

**iv_« <>>.!.« •• • t . 

PALERMO, 5 
Uno degli imputati nel pro

cesso per il traffico della dro 
ga. Salvatorc Andolina di 38 
anni, sospcttato di appartenere 
alia < nuova mafia >. c stato 
arrestato statnane nei pressi 
della stazione centrale. 

L'Andolina e accusato dello 
incendio alia boutique di Eli-
sabetta Indelicato, la «signo-
ra della droga >. nella cui abi-
tazione fu trova to un pacchet-

1 to contenente mexao chilo di 

>}^« 

eroina: 1'accusa per questo i 
di incendio doloso e tentata 
truffa ai danni di una societa 
di assicurazione. 

II nome dell'Andolina figura 
anche ncH'elenco dei 114 pre-
sunti componenti della c nuova 
mafia >, tutti accusati di asso-
ciazione per delinquere. A suo 
carico. inoltre. la Procura di 
Roma aveva spiccato ordine di 
cattura per furto, falso e sop
pressione continuata di atti pub-

Success! e difficoltd nello svi luppo economico del Paese 

LT ANNO DEL PETROLIO IN ALGERIA 
La nazionalizzazione degli indrocarburi, sfida ai monopoli internazionali, e la contrazione delle vendite - Positivo II bilan-
cio finanziario del 1971 - Rispettate le previsioni del piano quadriennale - Ottantamila nuovi post! di lavoro non agricolo 

Dal nostro corriipondente 
ALGERI, febbraio. 

II 1971 restera un anno dif
ficile nella storia dello svi-
luppo economico algerino; un 
anno difficile, ma decisivo per 
le sort! del paese. La nazio
nalizzazione degli ldrocarburl 
— decisa all'inlzio dell'anno 
scorso — ha avuto conseguen-
ze positive che perd si potran-
no risentire a lungo termine, 
mentre ha portato, immedia-
tamente, delle conseguenzo 
negative: una produzione 
(cioe una vendlta) inferiore di 
10 milioni di tonnellate rlspet-
to all'anno precedente. Un da-
to preoccupante. dal momento 
che la fiscalita e I ricavi dl-
retti degli idrocarburi, costi-
tuiscono una delle voci piu 
important! della bilancla com-
merciale algerina (la seconda, 
dopo le rimesse degli emi
grant!). 

II bllancio dell'anno passa
to in generate e per6 favo-
revole. Il ministro delle Pi-
nanze. Marugh. ha infatt! po-
tuto dire — nella sua confe-
renza stampa di fine d'anno — 
che. malgrado tutto. il 1971 
e stato «un buon anno finan
ziario ». Il segretario di stato 
al Piano, Abdallah Khogia. in 
un colloquio che ci ha conces-
so. ha detto che II Piano si 
realizza secondo le previsioni. 
Oltre ad essere Tanno del pe-
trolio, il 1971 e stato infatti il 
secondo anno del primo Piano 
quadriennale algerino: si sa-
peva che il governo e II Con-
siglio della rlvoluzlone consl-
deravano piu important* que
sta scadenza per fare il punto 
della esperlenza della pianlfi-
cazione, ed eventualmente 
correggere le previsioni. Cor-
rezione che e'e stata, ma nel 
senso di aumentare certi 
obiettivi, come ha dichiarato 
lo stesso ministro delle Fi-
nanze. 

Quando, due anni orsono. 
il piano quadriennale algerino 
fu lanciato. molte voci si le-
varono a dire che il gruppo 
dirigente aveva perso la te
sta. che l'ambizione aveva ac-
cecato I responsabili economi
ci del Paese, che mai si sa-
rebbero trovati i fondi neces-
sari per realizzare il proget-
to quadriennale. 27 miliardi di 
dinari (grosso modo 3.500 mi
liardi di lire), un tasso di svl-
luppo medio prevlsto al 9 per 
cento aH'anno, costitulvano 
una noviti ed una sfida alle 
« regole » per lo sviluppo eco
nomico del Terzo Mondo det-
tate dagli esperti europei. 

Per di piu. il finanziamento 
del Piano algerino si basava, 
e si basa, in massima parte 
sulle risorse nazionali. Le vo
ci « donl» o « aiuti », che han
no tanta parte nei bilanci sta-
tali dei paesi sottosviluppatL 
sono inesistenti in Algeria, che 
non gode nemmeno di molti 
prestit! dai «paesi ricchi». 
Per questo. quando fu presa 
la declsione di nazionalizzare 
il petrolio, da molte parti oi 
disse ancora che 11 Piano, sen
za quella importante fonte di 
finanziamento, non si sarebbe 
potuto realizzare; e che se 
nel primo anno gli obiettivi 
erano stati raggiunti, altret-
tanto non sarebbe stato possi
b le per il secondo e i suc-
cessivi. 

I dirigenti economici e fi-
nanziari algerini, perd, erano 
stati prudenti: nelle loro pre
vision! per il '71 non avevano 
tenuto conto dei guadagni pro-
venienti dal settore degli idro
carburi. il che ha permesso 
— magari «tirando la cin-
ghia» — di rispettare le pre
visioni. 

II commercio 
Per il future si prevede che 

sara evidentemente piu facile 
pianificare nel settore degli 
idrocarburi ormai completa-
mente sotto il controllo pub-
blico algerino, anche se non 
mancheranno le difficolta. 
Tutto II settore commerciale. 
per esempio, dovra. essere 
orientato in modo nuovo. La 
Francia e sempre meno il 
principale importatore dei 
prodotti algerini, e dunque 
1'Algeria cambia a sua volta 
i partners commerciali. Cosa. 
questa, che non si fa ne da un 
giorno all'altro, ne senza pro-
vocare frizioni. ritardi, e tur-
bamenti nella vita economica 
(e a volte anche malcontento 
popolare). 

Quest'anno. per esempio, di 
fronte ai dieci milioni di ton
nellate di petrolio in meno si 
e dovuto rlcorrere ad una no-
tevole rig:dita nel commercio 
e ad una selezione piu severa 
delle importazioni. Spesso an
che dei beni di consumo po
polare sono venuti a mancare 
perche la priorita assoluta 
viene data ai beni strumen-
tali, cioe ai prodotti necessa-
ri per la industrial izzazione 
del paese. II gruppo dirigente 
algerino e consapevole, delle 
difficolta a far comprendere 
questa linea all'opinione pub
blica. ma e anche convinto 
che dotare il Paese di basi 
industriali e vitale per una 
strategia di sviluppo auto-
nomo. 

« Sappiamo che si tratta di 
una politica impopolare — ci 
ha detto appunto il Segretario 
di Stato al Piano Khogia —: 
la gente si lamenta perche 
manca il burro o le pile elet-
triche o altro ancora di volta 
in volta... Ma s :amo riusciti 
ad importare regolarmente 1 
prodotti necessari alia costru-
zione della nostra industria 
come appunto volevamo. Del
la situazione difficile hanno 
forse sofferto. a volte, I picco-
li artigiani. ma una politica 
che perfezioniamo sempre di 
piu dal punto di vista della 
selezione delle importazioni, 
potra rimediare anche a que
sti difettin. Alcune difficolta 
deH'Approwigionamento rego-
lare dei beni di consumo di 
prima necessita sono dovuti, 
secondo Toplnione di Khogia, 
ad intralci burocratici e anche 
a una certa speculazione ope-
rata dal commercio private 

In ogni caso. il Piano al
gerino si e realizza to secondo 
le previsioni. almeno fino a 
meU del IUO ownmlno, Cer-

tamente, non tutti 1 settorl 
economici avanzano alio stes
so ritmo. I responsabili eco
nomici algerini precisano che, 
per esempio, esiste un ritardo 
nella costruzione di abitazioni, 
e spiegano questo fenomeno 
con una « minore tensione al
ia real izzazione ». Anche qui 
gioca la priorita data agli In-
vestimenti direttamente pro-
duttivl In industria e in agri-
coltura. Si pud aggiungere — 
oltre a sottolineare le mag-
g!ori difficolta di approvvi-
glonamento di materiali e le 
maggiori dicpersioni di questo 
settore — che si costrul-
scono • molte scuole, molte 
strade, molte fabbriche. 

In agricoltura i problemi so
no piu complicati. Gil investi-
mentl previstl dal piano si 
reallzzano, ma la situazione 
in questo settore rlchlede so-
luzioni piu complesse che si 
ricercano piuttosto nella rifor-
ma agraria o «rivoluzione 
agraria» come si dice qui. 

Un dato importante e quello 
della occupazione: si sono 
avuti in Algeria, nel 1971, 80 
mila nuovi posti di lavoro non 
agricolo, corrispondenti alia 
leva del lavoro del giovani di 
18 anni. Non e molto di fron
te all'esistenza di una massa 
ancora grande di disoccupati 
e di sottoccupatl soprattutto 
nelle campagne, ma 6 in ogni 
caso superiore alle previsioni 
fatte due anni fa al momento 

14 persone 

arrestate 

in Turchia 
ANKARA, 5 

Dieci uomini e quattro don-
ne, accusati di appartenere 
all'« Esercito popolare di li-
berazione turco», sono stati 
arrestati ad Ankara nel cor
so di tre operazioni compiu-
te dalla polizia in altrettan-
ti appartamenti della capita-
le turca. Gli arrest! sono stati 
compiuti tre giorni fa ma sol-
tanto oggi la polizia ne ha 
dato notizla. II comunicato 
diramato stamane afferma che 
1 poliziottl hanno sequestra-
to arm! da fuoco e quattro 
sacchi di polvere da sparo. 
Gli arrestati (di cui undid 
sono student! universitari) so
no stati anche accusati di 
aver cercato di lncassare frau-
dolentemente In una banca 
82.000 lire turche (circa tre 
milioni di lire). 

dl lanclare 11 piano quadrlen- i 
nale. | 

C'e lnflne un aspetto nella 
vita del paese da mettere In 
luce, importante, anche se non 
e traduclblle In termini e In 
grandezza economica imme-
diata: gli strumentl dl con
trollo e di dlrezione della eco-
nomia si perfezlonano sempre 
di piu. In un certo senso, pia
nificare dlventa sempre piu 
facile in Algeria. La struttura 
economica algerina e mista: 
il settore pubblico controlla, 
e vero, i grand! complessi in
dustrial!, la parte migliore del
le terre attraverso 1'autoge-
stione, 11 commercio estero at
traverso 1 monopoli di impor-
tazione ed in certa misura an
che il commercio interno. Tut
tavia esiste una parte non tra-
scurabile della economla che 
e ancora in mano privata nel
la Industria a livello delle fab
briche piccole e medie, in 
agricoltura nel settore cosi-
detto tradizlonale ed infine so
prattutto nel commercio. 

Gli inveslimenti 
II controllo deU'economla 

privata e affidato ad un codi-
ce degli investimenti per 
quanto riguarda l'industria; 
sara affidato alia riforma 
agraria per l'agricoltura. Ma 
intanto si sono perfezionati 
una serie di strumentl fiscal!, 
rendendo piu progressive le 
imposte. Quest'anno un milio-
ne di piocoli contribuenti tra 
contadm! poveri e plccolissl-
mi commercianti saranno eso-
nerati, mentre verranno piu 
severamente colpiti gli alti 
redditi. II controllo del setto
re pubblico da parte degli or-
ganisml centrali del Piano in-
contra qualche ostacolo. an
che perche alle varie societa 
nazionali per la produzione in
dustriale pubblica e lasciata 
una certa autonomia. che se 
contribuisce ad impedire fe-
nomeni di burocratizzazione. 
rende pero piu complesso 11 
controllo stesso. Per owiare 
a questo inconveniente, sono 
state stabilite nuove misure 
finanziarie. Nemmeno qui pe
r i si e ancora giuitti all'op-
timum, dicono 1 responsabili 
economici algerini che perd 
aggiungono che i metodl si 
perfezloneranno via via nel 
corso della reallzzazlone del 
Piano, affidandosi in parte a 
quel pragmatlsmo che con-
traddistingue 1'Algeria attua
le e che sui piano delle rea-
lizzazioni economiche ha dato 
fino ad oggi buoni frutti. 

Massimo Loche 

GW raccolti 542 milioni 

3.000 nuovi 
abbonamenti 

a «PUnita» 
Piu di mille abbonamenti a Rinascita 
227 milioni dall'Emilia, 76 dalla Lombar-
dia, 55 dalla Toscana e 47 dal Piemonte 

Oltre 542 milioni versati in 
abbonamenti all'< Unita > e a 
c Rinascita »: ecco il risul
tato conseguito alia fine del 
mese di gennaio, grazie al 
lavoro e alia mobilitazione 
di tutto il Partito e della 
FGCI per la difesa e il raf-
forzamento della nostra 
stampa. 

Si tratta di un nuovo chia-
ro successo politico, prima 
ancora che finanziario, col-
to in un momento partico-
larmente complesso, in una 
situazione grave e aperta ai 
piu vari sviluppi. 

Oltre 484 milioni per l'« U-
nita > e 58 per < Rinascita >: 
in questa cifra sono com-
presi 3 mila nuovi abbona
menti al quotidiano del Par
tito e 1000 alia rivista set-
timanale del PCI. 

Vogliamo in particolare 
sottolineare il dato relativo 
all'« Unita >, che ormai sfio-
ra il mezzo miliardo in ab
bonamenti. Solo in Emilia 
sono stati raccolti oltre 227 
milioni (oltre 40 milioni in 
piu rispetto alia fine di gen
naio dello scorso anno). 78 
milioni in Lombardia. 55 in 
Toscana, 47 in Piemonte. 

Per quanto riguarda i ver
samenti delle Federazioni, 
vanno segnalati in modo 
particolare i seguenti: ol
tre 21 milioni da Torino, 43 
da Milano. 59 da Bologna, 
53 da Modena, 38 da Raven

na, 43 da Reggio Emilia. 
L'impegno comunque e 

generalizzato: Biella e gia al 
77% dell'obiettivo. Bergamo 
al 65%. Como al 74%. Cre
mona all'86%. Pavia al 64%. 
Varese al 63%. Fori! al 62%. 
Imola al 73%. Lecce al 62%. 
Grosseto ha raddoppiato i 
versamenti rispetto alio scor
so anno, mentre Lecco ha 
superato l'obiettivo proposto 
e si awia a raggiungere I 
3 milioni. Anche Sondrio ha 
raggiunto robiettivo, ma * 
intenzione dei compagni di 
andare oltre. 

Ora l'impegno di tutti • 
piu che mai teso a raggiun
gere l'obiettivo posto per 
l'< Unita * e per < Rinasci
ta i : superare il miliardo. 
Non a caso neH'attivita con-
gressuale e stata data una 
collocazione di primo pia
no al problema della stam
pa comunista: la situazione 
politica e infatti cosi conv 
plessa che impone a tutto il 
partito di considerare la sua 
stampa quale strumento in-
sostituibile di mobilitazione 
di massa. di orientamento, 
di iniziativa. 

E'.~ dunque. piu che mat 
necessario un nuovo sforso 
per garantire da parte di 
tutte le organizzationi del 
Partito e della FGCI — co
si come ha sottolineato la Se-
greteria del PCI — un au-
mento della diffusione quo* 
tidiana dell'c Unita > davan-
ti alle fabbriche. alle scuole, 
agli uffici e nelle Universita. 

poesle dal carcere 
prefazione di adele cambria 

in tutte le librerie 
napoleone editore ia 

Della presente opera e stata curata una edizione 
speciale del formalo 2 8 x 3 8 , stampata su carta 

speciale dl Fabriano, e con rilegatura In peile, 
numerata da 1 a 100 e firmata a mano da 

Pietro Valpreda 

II volume conterra inoltre una incisione origlnale 
in acquaforte di Ennio Calabria numerata da 1 a 100 

e firmata dall'autore 

II volume uscira a fine febbraio 

Prezzo di sottoscrizione L 100.000 da inviare a mezzo 
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