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Una nota del compagno Chiaromonte su « Rinascita » 

II dibattito politico 
deve partire dai 

problemi del Paese 
Hon basfa rivendicare un dialogo senza precisarne i conlenufi • La pericolosita della 
linea Andreoffi-Forlani • Da Fanfani delegazione dell' Alleanza per i fitfi agrari 

L'Espresso rivela una grave manovra del gruppo Bernabei attraverso la SIPRA-RAI 

Verso un mo nop olio pubblicitario 
tutta la stampa ? 

L'operazlone si svolgerebbe nel quadro della riduzione delle attiviti della Sipra decisa nella nuova con-
venzione con la RAI - Coinvolto il gruppo Monti • Presa di posizione contro il progetto Quartulli 

Mentre una serle di proble
mi urgent! per la vita del pae-
ge — fitti agrari e situazione 
nelle campagne, University e 
scuola, riforma della RAI-TV 
— giungono ad lmprorogabili 
•cadenze, la discussione fra 
le forze politiche da l'impres-
sione di restare almeno in 
parte — e proprio per quella 
parte che riguarda i dirigenti 
della DC — ancorata soprat-
tutto alia ricerca di combina
tion! e formule, ma dlstac-
cata dai gravi e real! proble
mi del paese. 

Cosl, anche nel gruppo del 
genatori dc, che si e rlunito 
leri a Palazzo Madama. si e 
parlato da esmpio di dialogo 
da condursi fra DC e PSI — 
« amichevolmente e senza toni 
di s/ida», ha detto il presi
dents del gruppo, il doroteo 
Spagnolli — ma non sembra 
si sia andatl piu oltre nell'in-
dicare il contenuto di scelte 
da parte della DC che rappre-
sentlno veramente un'alterna-
tiva alia linea di centro de
stra, alia quale peraltro pare 
non siano state risparmiate 
le critiche. 

II fatto che il problema ve-
ro siano, comunque, 1 conte-
nuti del dialogo e non i bizan-
tinlsmi sui modi e sui tempi, 
di cui sembra che autorevoli 
interlocutor! dc si complac-
ciano, viene sottolineato an
che da un commento del com
pagno Gerardo Chiaromonte 
che appare sull'ultimo nume-
ro di Rinascita. 

La pericolosita della linea 
Borlanl-Andreottl cresce ognl 
giorno di piu, afferma Chia- • 
romonte. Percid, «quando a 
schierarsi, di fatto, contro An-
dreotti, e anche un uomo po
litico dell'autorita e del peso 
dell'on. Fanfani, la cosa ci 
sembra ed e assai importan-
te », data anche la nostra abl-
tudine a non giudicare gli 
uomlnl politic! in base ad 
« etichette », ma « per quel che 
dicono e fanno oggi, di fron-
te alia grave situazione at-
tuale ». 

Proprio per questo, il com
mento di Rinascita sottolinea 
alcune delle question! politi
che che sorgono dalle dichia-
razloni di Fanfani: Innanzi-
tutto la vaghezza e la generi-
clta. Non basta cloe — affer
ma Chiaromonte — arivendU 
care I'apertura del "dialogo" 
con il PSI, senza precisare 
quali possano e debbano es
sere i termini concreti di que
sto "dialogo". II Comitato 
centrals del PSI ha posto cer-
ti problemi, ha messo in ri-
lievo certi puntl, oggi decisi-
vi, per andare sia pur soltan-
to a un'inversione di tenden-
xa e a una fase di transizio-
ne: ebbene, su questi proble
mi, su questi punti, quale e 
I'opinione dei dirigenti della 
DC che ritengono impossib
le e pericoloso proseguire nel-
V "esperimento" Andreotti? ». 

Fanfani — prosegue la no
ta — insiste sui concetti della 
« central! ta» e della «rever
sibility», sulla liberta di scel-
ta della DC, cioe, fra formule 
governative di centro-destra e 
di centro^sinistra. Ma, cosl fa-
cendo. anon si comprende il 
carattere "traumatico" (come 
k stato detto), che non pub 
non avere, oggi, lo sbarco dei 
liberali e Vawio di una nuo
va fase politico (sia pure sol-
tanto di transizione). Per fare 
questa operazione, occorrono 
chiare piattaforme program-
matiche e limpide scelte poli
tiche. Non possono bastare. 
dot, in alcun modo. artifici 
e manovrev. 

Questo modo di procedere, 
questa scarsa chiarezza che 
prevale nel dibattito interno 
della DC, del resto, danno ali-
mento alia tracotanza con la 
quale il presidente del consi-
glio risponde ai suoi oppositori, 
al cinismo con cui Andreotti 
rivendica ad esempio, « la giu-
stezza deWoperato della poli-
zia a Milano e in cltre parti 

II 9-10 marzo 

Seminario 
sui problemi 

della giustizi® 
E' indetto dai Centro 
di studi e iniziative 
per la riforma dello 

Stato 

I problemi della giustizia 
aaranno al centro di un se
minario indetto dai Centro 
studi e iniziative per la rifor
ma dello Stato per i giorni 
• e 10 marzo prossimi. 

II seminario che sara aper-
to dai presidente del Centro 
•en. Umbexto Terracini avra 
il seguente programma; Il 
nuovo ordinamento peniten-
ztario: lineament! del disegno 
di legge Gonella-Malagodi in 
dlscussione al Parlamento. Re-
latore il sen. Francesco Lu-
gnano; Vecchio e nuovo nel-
Vordinamento penitenziario. 
Relatore il prof, dotu Guido 
Neppi Madonna libero docen-
te di diritto penale; Pene e 
wtiture di sicurezza nella ri
forma del codice penale. Re
latore il prof. Franco Bricola, 
ordinario di diritto penale al-
i'universita di Bologna; Pro-
cesso penale e tutela della 
versonalita deU'imputato. Re
latore il prof. Vlncenzo Caval-
lari, ordinario di procedura 
penale airunlversita di Fer-
rara. 

Sugli argomenti in discus-
•none sono preannunciate co-
municazioni dell'on. Alberto 
Malaguginl (ordinamento pe
nitenziario), del sen. Genero-
so Petrella (riforma del codi
ce penale) e dell'on. Glanfillp-
po Benedetti (riforma dei co-
dice di procedura penale). 

Al seminario sono gia per-
fmute significative ed impor-
fetfl adesioni di magistrati. 

d'ltalia, quasi a sottollneare 
la " normalita " del fatto mo-
struoso che, negli ultimissimi 
tempi, un ragazzo sia stato 
ucciso a Milano e un altro ri-
dotto in fin di vita a Napoli». 

«Ecco: — conclude il com
mento — cosa rispondono sui 
terreno delle questioni econo-
miche e sooiali, e su quello 
della legalita costituzionale e 
dell'ordine democratico e an-
tifascista, gli interlocutori, o 
quelli che vogliono apparire 
come gli interlocutori, di For-
lani e Andreotti? Purtroppo 
ben poco o quasi nienten. 
Ed e questo un problema che 

riguarda non solo la DC. ma, 
in un certo senso, <r le prospet-
tive stesse della democrazia 
italiana ». 

FITTI AGRARI n presldenle 
del Senato Fanfani ha ricevu-
to ieri i dirigenti dell'Allean-
za dei contadini che gli hanno 
sottoposto uno dei piu gravi 
problemi che sono al centro 
del confronto fra le forze po
litiche, in termini di scelta 
fra una linea di conservazione 
e una linea di rinnovamento: 
11 problema della legge sui 
fitti agrari. Votata dalla Ca
mera in un testo che ha ri-
baltato 11 progetto antirifor-
matore del centro-destra, la 
legge aspetta adesso, con ur-
genza, 11 voto del Senato. I di
rigenti dell'Alleanza hanno 
prospettato al presidente del 
Senato questa urgenza e. con-
temporaneamente, quella di 
una nuova proroga delle nor* 
me transitorie che scadono 
il 15 marzo nel caso che, per 
questa data, non sia possibile 
(come ormai tutto fa preve-
dere) 11 varo della legge se-
condo la linea decisa dalla 
Camera. 

PSI 
1 -" II problema di usclre dal
le disquisizloni e di comin-
ciare davvero un confronto 
concreto, e stato affrontato, 
se pure sotto una dlversa 
angolatura, dai compagno 
Vittorelll, della dlrezione del 
PSI, vicino alle posizioni del 
segretario del partito. Rlspon-
dendo ad una ennesima nota 
fanfaniana, Vittorelll chiede 
che si passi infine alia definl-
zione del tempi, entro 1 qua
li si intende concludere il 
dialogo ed arrlvare alia con-
creta trattativa per un go-
verno ed una maggioranza 
nuovi, che affrontino su ba-
si diverse i gravi problemi 
del paese. 

Quanto alia volonta della 
DC di andare veramente a 
questo confronto, ttcome mat 
— chiede Vittorelli — U se
gretario della DC continua a 
non prendere nessuna delle 
iniziative suggeritegli dai pre
sidente del Senato? » . 

An-LA MALFA E ORLANDI 
che 1 segretari del PRI e del 
PSDI, l'uno in una intervista 
al Giorno, l'altro nella Tri-
buna politica in TV inslsto-
no sui teml dei contenuti del-
l'azione di governo. sui quail 
in realta si gioca anche la 
possibilita di mettere insie-
me questa o quella coalizlone 
di partiti. 

La Mai fa torna sulla sua 
aproposta globalea di poli
tica economica, mettendola 
al centro delle scelte per una 
nuova azione di governo. II 
segretario repubblicano da at-
to ai comunisti di essere gli 
unici (insieme al PRI, s'in-
tende), ad aver capito la gra-
vita della crlsi economica e 
il pericolo del deterioramento 
della situazione politica che 
essa comporta. 

Rispondendo in TV alle 
domande dei giomalisti, il 
segretario socialdemocratico 
Orlandi ha ripetuto, da parte 
sua. che il PSDI e Interes-
sato non tanto alia formula 
di govemo. quanto alia rea-
lizzazione delle ri forme della 
scuola, della sanita. della ca-
sa. Ma quanto al contenuto 
di queste riforme, Orlandi si 
e dichiarato soddisfatto delle 
leggi per lTJnlversita e per la 
scuola presentate al Consiglio 
dei ministri, le cui linee non 
sono certo riformatrici. e del-
la a riforma » sanitaria antici-
pata dai ministro Gaspari e 
gia contestata dalle Confede-
razioni sindacall e dai partiti 
di sinistra, socialist! compre-
si; per la casa. Orlandi auspi-
ca una correzione della legge 
esistente 

SINISTRA DC i problem! del 
govemo e della vita interna 
della DC sono infine al centro 
della piattaforma congressua-
le della «Bases contenuta in 
un documento reso noto Ieri. 

Alia grave situazione del 
paese — dice fra l'altro II do
cumento — destinata ad ag-
gravarsi ancora in mancanza 
d! uno sbocco costruttivo. 
anon si rimedia con la poli
tica del giorno per giorno pra-
ticata dai governo attuale, con 
atti controriformatori». Al 
contrario, ai da questa ana-
lisi, non da astratti nominali-
smi, che emergono le ragioni 
di una urgente "alternativa 
politica" al fine di riaprire 
una fase di sviluppo della so-
cieta italiana*. 

Quanto ai riflessi della si
tuazione nella DC, il docu
mento afferma che «to ripre-
sa di un nuovo centro-sinlstra 
e la soluzione dei problemi 
del partite richiedono il for-
marsi, all'interno della DC, di 
una maggioranza qualificata ». 
A tal fine la «Base» intende 
operare a pur nel naturale 
collegamento con le sinistre 
interne », per superare l'attua-
le radicalizzazionc, e per fa-
vorire a la prospettiva di un 
positivo incontro con i grup-
pi che risultino disponibtli* 
alia formazione di una mag
gioranza a senza pregiudizia-
It dUcriminazioni a sinistra* 
e disposta a ad una aggiorna-
ta politica di centrosinistra*. 

Nella seduta di ieri al Senato 
•'" • J •' ' r~ * " ' , ' 
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Varata la legge Egam: 
fondo di 330 miliardi 
Motivata dai compagno Giovannetti l'astensione del 
gruppo comunista — La replica di Ferrari - Aggradi 
11 disegno di legge che di-

scipllna l'attivita dell'Ente au-
tonomo di gestlone per le 
aziende minerarle e metailur-
glche, gia approvato dalla Ca
mera, ha ottenuto leri anche 
il voto del Senato diventan-
do cosl esecutivo. 

II gruppo comunista, che 
nelle due assemblee si era 
fatto promotore di un proprio 
disegno dl legge pol unlfl-
cato ad una proposta gover-
nativa, pur essendo rluscito 
nel corso dell'esame preliml-
nare da parte delle compe
tent! commission! ad ottene-
re alcunl Importanti miglio-
ramenti, si e astenuto. 

Una astenslone — ha detto 
il compagno Giovannetti — 
che ha il slgnlficato dl vlgile 
e attenta inlzlatlva del co
munisti, al fianco del lavora-
tori e delle popolazionl che 
in questi anni si sono battuti 
duramente contro la politica 
di liquidazione del centri ml-
nerari, per imped! re che il 
nuovo ente — l'EQAM — dl-
ventl un «carrozzone» o. co
me qualcuno ha voluto de-
finlrlo, un «ospizlo per 
aziende malatea ma, al con
trario. assolva ad un ruolo 
positlvo nel campo della ri
cerca. della coltivazlone del 
minerali e delFapprowigiona-
mento delle materle prime, 
nel quadro di una riforma 
delle Parteclpazloni statall. 

L'oratore comunista, dopo 
avere denunciato le responsa-
blllta governative per 11 ri* 
tardo con cui e stato costl-
tuito l'EGAM e gli ostacoll 
frapposti al suo funzionamen-
to da) gruppi prlvatl contra-
ri ad un intervento pubbllco 
nel settore, ha rlcordato le 
proposte costruttlve scaturite 
nel convegnl di Grosseto e 
di Flrenze promossi dai sin-
dacati e dalle Regionl, che 
hanno splnto il governo ad 
accettare l'idea dl una confe-
renza nazlonale mlneraria che 
avra luogo a Cagllari in que
sto mese. 

La legge sull'EGAM e un 
primo passo verso la pro-
grammazlone democratlca, ri-
vendlcata dalle lotte del ml-
natori. Non a caso il fondo 
dl dotazlone delPEGAM e pas-
sato da 192 a 330 miliardi, 
dl cui il 40 per cento per in-
vestlmenti nel settori mlnera-
rio e metallurgico; non a ca
so la legge obbllga II gover
no ad elaborare entro sel me-
si uno schema di programma-
zione da sottoporre all'esa-
me del Parlamento. dopo ave
re sentito le Regionl. 

Su questo ultimo punto Gio
vannetti ha sottolineato che 
la legge avrebbe dovuto. co
me proposto dai comunisti, rl-
conoscere pienamente le pre
rogative delle Regionl con lo 
obbligo del governo di ricer-

care una Intesa preclsa per 
lo sviluppo del settore. 

Concludendo il dibattito 
sull'EGAM 11 ministro Fer-
rarl-Aggradl ha indicato 1 
principii su cui le Parteclpa
zloni Statall basano la loro 
azione: la presenza dello Sta
to in campo economico non 
deve avere carattere asslsten-
ziale ma essere strumento di 
propulslone; le aziende a par-
teclpazlone statale devono 
operare all'lnsegna della eco-
nomlclta di gestlone; 11 rlcor-
so a ristrutturazlone, ricon* 
versione e ammodernamento 
e utile quando si rltiene che 
una azienda in crlsi possa 
essere rlportata a condizioni 
di gestlone economicamente 
accettabill; si possono soste-
nere spese dl awlamento in-
gentl e anche a costi di na-
tura eccezionale, purche siano 
diretti, come nel Mezzogior-
no, a trasformare le struttu-
re economlche In modo con-
forme all'lnteresse generale 
del Paese. 

Ferrari-Aggradl ha accolto 
come raccomandazlone la pri
ma parte dl un o.d.g. comu
nista, lllustrato dai compa
gno Fusl, che impegna 11 go
vemo a inquadrare nell'EGAM 
tutte le attlvita minerarle e, 
segnatamente, quelle plrltife-
re della Maremma , 

C. t. 

Dopo il giudizio della sezione antimafia del Tribunale 

inviato 
eletto assessore della DC 

Aveva speculato sulle baracche dei terremotati del Bel ice - La 
DC e riuscita a imporlo con un colpo di mano appoggiato da un 
gruppo di socialisti contro I'amministrazione Corrao di Gibellina 

TRAPANl, L 
Un lndividuo, condannato 

tre anni fa a 5 anni di con-
fino dalla Sezione antimafia 
del tribunale di Trapani, e 
stato eletto ieri sera assesso
re comunale della DC nella 
nuova ammlnistrazione di 
Gibellina. Questo scandalo e 
maturato a conclusione di 
una lunga serie di manc-
vre, di intrighi e di specula-
zionl che hanno avuto co
me obiettivo quello di colpi-
re la Giunta popolare guida-
ta dai senatore Ludovico Cor
rao, indipendente di sinistra, 
e composta dai PCI, dai PSI, 
dai PRI e da un gruppo di 
cattolici. 

La Giunta di sinistra di Gi
bellina, in questi cinque anni 
di dopo-terremoto ha rappre-
sentato un serio punto di ri-
ferimento per tutte le for
ze popolari e democratiche 
che si sono battute contro la 
speculazione e contro le co-
sche mafiose locali. 

Con un vera e proprio col
po di mano. la DC di Gibel
lina, complice un gruppo di 
socialisti locali. ha eletto la 
nuova Giunta con sindaco 
Leone, con 6 assessor! di cui 
5 dc e 1 soclalista. B fra gli 
assessori della DC. e stato ap-
punto eletto un personaggio, 
Giuseppe Capo, che l'Antima-
fia trapanese. nel 1970 ha In
viato al confino di polizia, 
ritenendolo uno di quelli che, 
dopo il terremoto, si e «or-
ganizzatOB per sfruttare la 
speculazione awenuta sulla 
costruzione delle baraccopoll 
prima, e delle case dopo. 

Questo Giuseppe Capo, 
sempre da consigliere comu
nale, e comparso davanti al 
giudici deirAntimafia solo ot
to giorni fa: dovra ritomar-
vi 1*8 marzo. quando il tri
bunale decider^ — dopo l'an-
nullamento del decreto del 
TO da parte della Cassazione 
per un vizio di forma — sui 
suo confino da scontare per 
altri due anni (attualmente e 
un sorvegliato di PA). 

Lettera 
con proiettile 

spedita al 
compagno Longo 

AVELLINO. 1 
Una lettera continent* un 

pro!eHile diretta al compagno 
Lulgl Longo, « stata fermata 
dalfufficie pottalo dl Avollino. 
La krlera intestata a Longo 
porta come indirlno: «Monta-
citorio - Roma». Sui retro, II 
mittentc risulta Ferdinantfo Lan-
ilconi — via Vlco Equcnso, I t — 
Volturara Irplna (Avellino). La 
polizia ha accartato che II no
ma del mltttnto a Nndirlizo so
no falsi. La lettera rleulta Inv 
bwcata nell'Uffklo centralo del
la posto di Avollino. 

II padre del giovane ferito a Napoli 

Una nobile lettera 
di Luigi Caporale 

Dopo il ferimento. a Napoli, dello studente Enzo Caporale 
da parte della PS, si e svolto l'altro giorno. nel liceo < Labrio-
Ia> (che 0 giovane frequentava) una cconferenza stampa* 
degli studenti. che in realta e stata strumentalizzata da alcuni 
gruppetti quale occasione per deliranti affermazioni antico-
muniste. II nostro giornale non ha mancato di polemizzare con 
queste posizioni. e prendendo lo spunto da questo episodio Luigi 
Caporale, padre del giovane ferito ci ha inviato la seguente, 
nobile, lettera: . 

«Quale padre di Enzo Caporale mi permetto di associarmi 
alia deplorazione (del nostro giornale. ndr) per il carattere 
anticomunista che hanno avuto alcuni interventi nel corso del-
l'assemblea - tenuta ieri all'isUtuto «Labriola >. Sono un 
vecchio militante. socialista. e conosco il valore e 1'impor-
tanza che ha l'unita della sinistra nella lotta per le liberta 
civil! e democratiche. contro lo stato di polizia che fa "cari-
care all'arma bianca" giovani studenti inermi che lot-
tano per un'Italia piu civile e moderna e per una scuola 
rinnovata. Epperad con grande fiducia mi sono rivolto alia 
federazione napoletana del Partito socialista italiano che 
ha designalo I'aw. Giovanni Bisogni che mi sta assistendo 
nella • difficile inchiesta giudiziaria e ho chiesto pure di 
essere assistito dai PCI che ha immediatamente inviato da 
Roma I'aw. Fausto Tarsitano per collaborare con il collegio 
di difesa. cosl come ho accolto 1'aiuto e la difesa di altri 
awocati in rappresentanza di altre formazioni politiche 
della sinistra. 

Credo di rispettare innanzi tutto 1 sentiment! del mio 
Enzo giovane militante di sinistra di ardente fede, respin-
gendo percid ogni tentativo di sterile strumentalizzazione. e 
chiedendo che le sinistre unite assistano non solo me ma 
lottino per il rispetto della vita umana e della democrazia 
nel nostro paese». 

Mentre s i ' moltlpllcano le 
critiche politiche al progetto 
governativo dl riforma della 
RAI-TV, e crescono gli allar-
ml per la situazione genera
le in cui versa il diritto alia 
liberta dl informazione, una 
nuova gravlsslma notizla glun-
ge a scuotere l'lntero settore. 
Ne da nottzla l'ultimo nurae-
ro dell'Espresso rivelando che 
e In gestazione un poderoso 
monopollo pubblicitario one 
dovrebbe controllare tutta la 
pubbliclta delle sale cinema-
tograflche e di quasi tutta la 
maggiore stampa quotldiana 
nazlonale. L'operazlone in cor
so sarebbe collegata alle re-
centi decislonl governative dl 
ridurre l'attivita della SIPRA: 
vale a dire della socleta dl 
cui e proprietarla attualmente 
la RAI-TV e che occupa oggi 
un posto rllevantisslmo nel 
settore pubblicitario. 

II settlmanale esordlsce af-
fermando che a il gruppo eco-
nomico-politico che fa capo a 
Ettore Bernabei (11 direttore 
generale della RAI, n.d.r.) 
sta preparando un colpo di 
notevoli proporzioni, capace di 
modificare profondamente gli 
attuali equilibri (anzt squill-
bri) del mercato editoriale, 

giornalistico e pubblicitario». 
Cerchiamo dl rlassumere. 

Oggi la SIPRA gestisce 
la pubbliclta radio-televisiva, 
quella dl alcuni giomali (fra 
cui tuttl gli organi dl partito, 
esclusa I'Unita) e buona par
te dl quella cinematograflca. 
Nel settore clnematografico 
agisce accanto alia SIPRA 
soltanto la Opus, di propriety 
dl Oscar Maestro e Massimo 
Mogliano. Oscar Maestro e 
anche proprietario della SPE, 
la socleta che controlla la pub
bliclta (e cloe 1 proventi pub-
bllcltarl) dl numerosl gioma
li fra 1 quali, innanzi tutto, 
quelli del petrollere Attlllo 
Monti. 
La nuova convenzlone a sor* 

presa flrmata 11 dicembre 
scorso dai ministro fanfania-
no Oiola con la RAI, esclude 
che la SIPRA possa continua-
re a gestire, dai 1974, altra 
pubbliclta che non sia quella 
radlotelevisiva. A chi dovreb
be passare l'ampla quota di 
miliardi che non rlentra in 
questo settore? L'Espresso af
ferma che « sono in fase avan-
zatissima le trattative fra Ber
nabei e Maestro per passare 
all'Opus tutto il settore cine-
matografico». Ma non basta. 
La Sipra-Bernabei non rega-
lano gratis all'Opus 1 miliardi 
clnematografici; chiederebbe-
ro che Maestro si accolli, at
traverso la SPE. < tutti i gior-
noli politici attualmente ge-
stiti dalla Sipra e si sostitui-
sea lui come strumento di re
gime a quanto finora e stato 
fatto direttamente da Berna
bei*. E non e ancora suffi-
ciente. Secondo 11 settlmanale, 
Maestro vorrebbe ammlnlstra-
re la pubbliclta di giomali 

democristianl come II Matti-
no e La Gazzetta del Mezzo-
giorrm che attualmente la Si
pra gestisce insieme alia SPI; 
avrebbe rilevato II quotidiano 
di Piccoli. L'Adige (aeon un 
minimo garantito di mezzo 
miliardo: un regalo di 200 mi-
lioni Vanno per I'onesto capo-
gruppo democristiano *); do
vrebbe assumere anche la 
pubbliclta del Tempo, fl quoti
diano della destra romana. 
n Tempo, Informs I'Espresso, 
non e piu proprieta di Renato 
Angiollllo bensl. fin dai 1970, 
deU'ENI quando Cefls « ne fe-
ce assumere il controllo da 
una societa svizzero-tedesca 
che fa parte del gruppo, 
si chiama Akttengesellschaft 
Fuer Technische Projektierun-
gen ed e amministrata da Al
berto Rone*, n gruppo Mae
stro. Infine. starebbe appal-
tando a per VItalia la pubbli
clta di Radio-TV Montecarlo ». 

Queste le notlzle che. se con-
ferroate. renderebbero ancora 
piO pesante 11 quadro di una 
situazione su cui grava l'om-
bra autorltaria del progetto 
Quartulli sulla Ral. n proget
to governativo di controrifor-
ma radio-televisiva, tuttavia 
sta raccogiiendo finora sol
tanto opposizlonl crescent!. Ai 
secchl rifiutl regional! dei 
gloml scorsi s'e agglunto. leri. 
auello della Regione Umbria, 
attraverso una dichlarazlone 
del Presidente della Giunta. 
compagno Pietro Conti U qua
le Infatti afferma che 11 pro
getto «e tanto piu grave in 

quanto non mira a lasciare 
le cose come stavano ma a 
peggiorarle, come si pub de-
durre dai controUi che si in-
tendono, istituire, controUi 
estranei alia "macchina" 
RAI produttrice di notizie e 
cultura ». 

Anche i socialisti ed i re
publican! testimonlano nuo-
vamente la propria opposlzlo-
ne. Per II PSI, II compagno 
Enrico Manca ha dichiarato 
che nel corso della rlunlone 
di segreteria tenutasl merco-
ledl a tutti abbtamo giudicato 
negativamente ed in antitesi 
alia nostra impostazione sui 
problema che parte dalla net-
ta separazione dell'Ente dai-
I'esecutivo* il progetto Quar
tulli. « Nel corso della riunione 
— ha preclsato — e emerso 
I'orientamento di tenere pre-
sente nella stesura del proget

to di riforma i princlpi fonda-
mentali del progetto Barile, 
naturalmente aggiornato dai 
dibattito che si e sviluppato 
in questo ultimo tempo, a par-
tire dai Convegno organizzato 
dalle regionl a Napoli». Per 11 
PRI, ieri. La Voce repubbli-
cana pubbllca un artlcolo di 
fondo dell'on. Giorgio Bogl 
che afferma seccamente che 
11 progetto Quartulli « non pub 
ottenere il nostro consenso*. 
Bogl rlleva la necesslta di 
« ribaltare anzitutto il rappor-
to Esecutivo-servizio radiote-
levisivo* e propone di disar-
tlcolare l'attuale «struttura 
operativa* creando «almeno 
due organismi di produzione 
di programmi nazionali che 
abbiano I'autonoma responsa-
bilita di cib che producono, 
che ammintstrino con plena 
sfera di competenza, bilanci, 
personate ed ogni altra voce 
di gestione*. 

d. n. 

La conferenza cittadina del PCI 

Milano: la scelta 
del PCI per niiovi 

rapporti unitari 
L'azlone del partito ha impedito che la metropolt 
divenisse la cavia di una generale Involuzione an-
tldemocratica - Iniziativa politica e lotte di massa 
L'intervento di Pecchioli e la relazione di Terai 

MILANO, 1 
«A Milano sono I maggiorl 

centri vitali del capltallsmo 
italiano; il capltallsmo italia
no pud essere decapitato solo 
a Milano». Sono ..parole dl 
Gramscl citate nel corso della 
Conferenza cittadina milane-
se del PCI e che danno 11 
senso del ruolo che 11 nostro 
partito anche oggettivamente 
vlene ad assolvere in un cen
tro dl tale importanza quale 
la capltale lombarda. E' a Mi
lano, infatti — lo ha rlcordato 
il compagno Rlccardo Terzl 
nella sua relazione introdutti-
va — che negli ultimi anni le 
forze dominant! hanno com-
piuto uno sforzo gigantesco 
per creare a Milano quel 
cllma di tensions e di provo-
cazlone che doveva preparare 
11 terreno per una svolta a 
destra e che ha lmpegnato 
11 movimento operaio in una 
dura battaglia democratlca 
Gli episodi di questa lunga 
catena di provocazioni sono 
not! a tutti: vanno dalla stra-
ge dl piazza Fontana; alle vio-
lenze poliziesche conclusesi 
spesso in modo drammatico. 
aU'esplosione della violenza fa-
scista, alle oscure morti di 
Feltrinelli e dl Calabresi, alia 
violenta campagna propagan-
distlca tesa a creare un cli-
ma di linciaggio contro le 
forze di sinistra (campagna 
che ha avuto autorevoli avail! 
nei famosi rapporti del pre-
fetto Mazza e del questore 
Allitto Bonanno), all'uso spre. 
giudicato della provocazione 
piu rozza presentata sotto eti
chette di « sinistra », alia re-
presslone in atto nelle scuole 
e nell'Unlversita. 

- In una situazione tanto dif
ficile e tanto pericolosa il no
stro partito (e piu In gene
rale l'lntero movimento ope
raio) ha dato prova di gran
de forza e di maturlta, ha 
saputo sviluppare un rap-

La salvaguardia del patrimonio artistico 

Concluso alia Camera 
il dibattito su Venezia 
I compagni Raicich e Busetto il-
lustrano la posizione del PCI 

Ieri la Camera ha concluso U 
dibattito generale sulla legge 
per la salvaguardia di Venezia. 
Al mattino hanno parlato gli 
ultimi oratori intervenuti nella 
discussione. nel pomeriggio si 
sono avute le replicbe dei rela
tor! e del rappresentante del 
governo. I lavori dell'assemblea 
al mattino hanno dovuto essere 
sospesi per quindici minuti per-
ch6 in aula non e'era neppure 
un sottosegretario a rappresen-
tare l'<efficiente> governo An
dreotti. Dopo un intervento del 
socialista CONCAS (occorre, ha 
detto. non perdere l'occasione 
per un rilancio sociale. econo
mico e urbanistico di Venezia). 
ha preso la parola il compagno 
RAICICH. 

Bisogna sfuggire — ha affer-
mato il deputato comunista — 
alle due <tentazioni> presenti 
in questa discussione: cioe, a 
quella di un'evasione Ietteraria 
sulle bellezze di Venezia. su 
Venezia c citta-morta» e via 
dicendo. e a quella che par-
tendo dai finto rifiuto di una 
citta-museo trascuri poi di pro
pone quanto e necessario per 
ricondurre alia vita, alle opere 
e alia popolazione di Venezia 
monumenti. chiese. musei. 

Raicicb ha ricordato che con 

II compagno 
Li Vigni 

questore del Senato 
Al Senato il compagno Ma

rio Li Vigni e stato eletto, a 
laxga maggioranza, questore 
dell'assemblea in sostituzione 
del compagno senatore Mario 
Pabiani, che si era dimesso 
per motivi di salute. Nell'oc-
casione da parte del presi
dente Fanfani e del gruppo 
comunista e stato rivolto al 
compagno Pabiani un augu-
rio di pronta guarigione, cui 
si associa il nostro giornale. 

II documento conclusivo del Consiglio della Federazione Stampa 

Proposte della FNSI per la riforma dell'informazione 
ET stato reso noto tl do

cumento programmatico ela-
borato dalla sessione 4traor 
dinaria del Consiglio nazlo
nale della Federazione cella 
stampa VI si affrontano tuiti 
1 problemi dell'lnformazi >r\e 
sotto rangolazione della ple
na restaurazlone dei princl
pi costituzionali, della lotta 
al monopollo pubblicistlco e 
della autonomla professlonale. 
Ecco come vengono deflnitl 
gli oblettivl che la Giunta ese-
cutiva dovra perseguire veri-
flcando «la solldarieta e la 
volonta politica dei gruppi 
parlamehtari. del govemo. dei 
partiti. dl tutte le componcn-
tl social! e, in parti colare. del 
slndacati *: 

La professione. Rlesame ra 
dlcale della legge per adeTuar-
la al dettato costituzionale va-
lorizzando la struttura *egio-
nale degll Ordlnl e svincolan-
do raccesso alia professione 
da blocchl lmprenditoriall • 

burocraticl. 
Legislazione sulla stampa, 

Integrale e coordinata rifor
ma al fine dl garantlre la 
piu ampia liberta dl espres-
sione e d'informazlone; so-
stanzlale rinnovamento delle 
norme del Codice penale. del
la Legge di PS. ecc. in con-
trasto con I'ordinamento de
mocratico. 

Fonti dl finanztamento. fn-
trodurre legislatlvamente l'ob-
bligo per tutti gli organi di 
stampa di notlficare tuttl I 
datl sui rapporti dl proprie
ta, sui finanziamentL sulle en-
trate pubblicitarie. 

Statuto deU'impresa. Va for 
mulato uno Statuto d'impre-
sa che stabilisca la separa
zione fra l'attivita economica 
deU'edltore e la gestlone del
l'informazione affldata al ror-
po redaalonale. 

Concentrazione e monopolt. 
Realizzare urgent! norme per 
dlfendere le lmprese gioma-

llsticne dai processo dl oon-
centrazione in corso. Varare 
una legislazione antimonopoli-
stica che preveda, fra l'altro, 
la costltuzione di un organo 
di controllo su tutte le ope-
razion! consortili. cooperative 

La pubblicith. Stabilise en
ter! oggettivi per la distribu 
zione della pubbliclta dello 
Stato e degli Entl pubblici 
mentre andranno elaborate 
norme dl garanzia per scon-
giurare II formarsl di monopo-
II o cartelli nella dlstnbuzio-
ne della pubbllcitA privata. Va 
contrastata ognl tendenza a 
aumentare la spesa pubbliclta-
ria attraverso il monopo
llo radiotelevisivo. 

Sostegni e incentivi. Urgo-
no prowedl mentl Iegislatlvl 
a sostegno della editorla esi
stente e per favorlre nuove 
Iniziative (si Indicano in oro-
poslto misure concrete qua
il: defiscalizzazioni, fomltura 
gratuita dl carta in determi

nate proporzioni, prezzi spe
cial! dei servizi, finanziamen-
tl per gli Impianti, nascita 
di centri di produzione tipo-
grafica pubblici. ecc) . 

Le regionl. Si auspicano 
leggl regional! a sostegno del
la stampa quotldiana e perio
dica. la nascita di nuove ini
ziative editorial! e di impian
ti tipograflcl. 

Riforma RAI-TV. Confer-
raato l'attuale regime di mo
nopollo. 11 documento chiede 
che esso sia esercitato In con
dizioni effettive dlmparciaii-
ta ed oblettivita, con reale a-
perture alle forze politiche. al
le Regionl, ai slndacati. a tutte 
le forze cultural! e sociall. 
Vlene chiesto un netto supe-
ramento dell'attuale rapporto 
fra RAI e govemo per ri
condurre II servUio radiotele
visivo nella sfcra dl resDon-
sabllita e decisione del Parla
mento, facendo salvo lo spe-
clale ruolo delle Regionl. 

la legge del 1964 — che istitul 
la commissione d'inchiesta Fran-
ceschini — il governo era stato 
impegnato a presentare, entro il 
settembre 1966. i prowedimenti 
legislativi per la riforma del si-
stema di tutela e valorizzazione 
del patrimonio artistico nazio-
nale: sono passati piu di sei 
anni — ha soggiunto —. e'e 
stato lo scempio di Agrigento. 
v'e stata l'acqua alta a Venezia. 
abbfamo subito 1'alluvione di Fi-
renze. abbiamo assistito e assi-
stiamo ai furti e alle depreda-
zioni di opere d'arte. 

Non possiamo pero — ha detto 
Raicicb — fermarci alia denun-
cia. ma occorre andare ad una 
proposta positiva 

Per questo — ha affermato il 
deputato comunista — facciamo 
nostra la proposta della Regione 
Toscana per un affidamento alle 
Region! dei compiti di tutela 
e valorizzazione del patrimonio 
artistico e monumentale; e cid. 
sia perche1 in tal modo si rea-
lizza il problema della parteci-
pazione, sia per il dichiarato 
fallimento del centralismo. £ in 
questa visione che i comunisti 
combattono l'impostazione di 
fondo della legge per Venezia. 

Fra gli altri e intervenuto il 
repubblicano BATTAGLIA, che 
ha roosso attacchi violent! agli 
Enti locali e ha denunciato il 
fatto che potenti interessi eco-
nomici hanno ritardato fl varo 
delle leggi per Venezia. Co-
gliendo questo ultimo aspetto 
del discorso del repubblicano. 
il compagno BUSETTO. primo 
dei relatori a prendere la pa
rola. ha notato come inadeguato 
al tema fosse stato 1'apporto 
della DC al dibattito. malgrado 
il partito di maggioranza abbia, 
come nessun altro, responsabi-
lita nella « politica di interessi» 
che e stata tanto nociva a Ve
nezia. 

Busetto (e lo stesso ha fatto 
fl relatore socialista ACHILLI) 
ha quindi rilevato le contraddi-
zioni all'interno della maggio
ranza e le riserve fra questa 
sui disegno di legge. ambiguo 
e contraddittorio quando non au-
toritario. Denunciato il tentativo 
liberate di voter ripristinare in 
un punto qualificante il testo del 
Senato. valendosi anche dell'im-
pegno del presidente dei depu-
tati dc Piccoli. che il suo par
tito «fara quadrato> attorno 
alia legge. Busetto ha concluso 
invitando le forze progressiste 
che sono anche nella maggio
ranza e che non sono d'accordo 
col progetto a veriflcare la coe-
renza delle loro posizioni nella 
battaglia degli emendamenti. 

Dopo fl relatore di maggio
ranza PADULA 0a cui preoccu-
pazione prevalente e stata di 
difendere la DC dagli attacchi 
degli alleati di maggioranza). il 
ministro GULLOTTI ha concluso 
la discussione con un discorso 
di totale chiusura a ogni pro
posta. 

Grove lutto 
di Carlo Pagliarini 

Si e spento a Sant'Ilario 
d'Enza, dove risiedeva, il pa
dre del compagno Carlo Pa
gliarini. della Segreteria Na-
zionale dell'ARCI. 

Al compagno Pagliarini, co
sl dolorosamente colpito, giun-
gano lc commossc condoglianze 
dei compagni dell'Arci e del-
l'Uisp e del nostro giornale. 

porto unltario con le altre for
ze democratiche attorno ad al
cune questioni dl grande rl-
llevo (l'antlfascismo, la lotta 
per la pace, 1 problemi della 
scuola, le lotte sindacall) che 
ha Impedito alia offenslva rea-
zlonaria di conseguire succes-
si rllevantl e dl mutare di se
gno la situazione politica 
complessiva della cltta. 

Ma. appunto, per 11 ruolo 
nazlonale che vlene ad assu
mere In un centro dl vitale 
importanza quale Milano, la 
azione del nostro partito e di 
tutto 11 movimento democra
tico milanese ha lnflulto po-
sltivamente sull'lnsleme della 
vita politica italiana La situa
zione italiana — ha detto il 
compagno Pecchioli della Dl
rezione del Partito, conclu
dendo la conferenza — sareb-
bje molto piu favorevole alia 
neazione se 11 Partito a Mila
no non avesse saputo operare 
su tuttl I terreni, con pro-
rondo spirito unltario e otte
nere significativi success! di 
valore nazlonale. 

In questa visuale si colloca 
l'azlone politica unitaria 
che il PCI ha condotto per 
impedire la costltuzione a Mi
lano dl un « blocco d'ordine », 
sui quale puntavano le forze 
piu reazionarie, azione politi
ca che si e strettamente salda-
ta alia lotta contro ognl forma 
dl awenturismo, contro conce-
zioni di corporativismo, con
tro la tendenza a separare la 
lotta operaia dalla lotta so
ciale. • • - . • - - . . 

E' dunque per questo che 
la situazione politica Italiana 
non e oggi preclusa a sboc-

,chl positivi, anche se resta 
estremamente tesa e grave. I 
due elementl fondamentali 
della vita politica nazlona
le dl oggi — l'aspetto positi-
vo e la pericolosita — sono 
stati amplamente trattati dai 
compagno Pecchioli proprio 
alia luce delle esperienze e 
del dibattito milanese Chi 
non coglie questi due aspetti 
Interamente e contemporanea-
mente finisce, attraverso una 
analisi superficiale e anti 
sclentifica, - col conslderare 
ritalia come un paese ormai 
« fascistizzato » o conslderare 
Milano, appunto per l'alta 
corobattivita che in questa clt
ta si esprime, come un « corpo 
malato » in preda ad uno stato 
ineuaxiblle dl marasma. 

La situazione resta perico
losa, ma contemporaneamen-
te aperta a sbocchi positivi. 
E eld e dovuto all'alto grado 
dl combattlvita della classe 
operaia, alle prove di maturi-
ta delle sue lotte di questi 
mesl, alia capacita della clas
se operaia di organizzarsi e 
conqulstarsl nella fabbrlca gli 
spazi per la partecipazione e 
per la vita democratlca. E' un 
Insegnamento, questo — ha 
detto Pecchioli nelle sue con
clusion! — che e dl grande 
slgnlficato. Non basta dichia-
rarsi a parole al fianco del
la classe operaia. occorre ap 
prendeme rinsegnamento e 
far tesoro della sua esperien-
za per condurre al suo fianco 
lotte unitarie per il rinnova
mento della societa. 

L'asse fondamentale dell'lni-
ziativa politica del Partito a 
Milano e nell'obiettivo della 
costruzione di nuovi rapporti 
politic! che — come diceva 
Terzl nella sua relazione !n-

. troduttdva — siano di segno 
opposto rispetto al centro-de
stra, e che quindi concorra-
no attivamente a preparare 
uno sbocco politico, un'al-
ternativa di govemo. n terre
no dell'antifascismo e della 
legalita democratica e uno dei 
terreni sui quali piu ampla
mente si e dispiegata questa 

. azione unitaria e dove si e 
realizzato uno schieramento 
politico che vede assieme tut
te le grand! forze politiche 
cittadine e ha slgnlficato un 
motivo di fiducia nella possi
bilita di condurre con succes-
so la lotta anti fase ista e 
un ostacolo serio alia lotta dei 
gruppi reazionari. Altrettanto 
b awenuto nel movimento te-
so ad Imporre una pace giu-
sta per il Vietnam e nella lot
ta per la soluzione della grave 
crisi della scuola. II comitato 
dei partiti deU'arco costitu
zionale per l'Universita e uno 
dei momenti in cui si realiz-
za la politica unitaria del no
stro partito e che mira. in 
questo campo, a combattere 
rautoritarismo reazionario del 
governo e di certe autorita ac-
cademlche che si esprime in 
veri e propri atti represslvi, 
ed anche a combattere I'm-
fantilismo estremlstico. 

Perche la nostra azione poli
tica possa pienamente dispie-
garsi e Milano contribuisca 
in modo decisivo alia caduta 
del govemo di centro-destra 
e ad awiare una nuova fase 
della vita politica e necessa
rio — e stato il senso di que
sta conferenza nella quale han
no preso la parola, nei lavori 
delle quattro commission! o 
in assemblea plenaria, oltre 
cento delegati — Iavorare lun-
go due dlrettlve fondamentali: 
quella dell'azione dl massa, 
delle lotte operaie e delle al-
leanze social!, e quella della 
costruzione di nuovi rapporti 
politici. Si tratta di due mo
menti strettamente coordinati. 

Perche ci6 possa realizzarsi 
— ed e stato un tema sui 
quale la conferenza cittadina 
si e soffermata particolarmen-
te ed e stato ampiamente 
trattato da Pecchioli nelle sue 
conclusion! — occorre avere 
un partito, forte, aperto ad 
una politica unitaria, con am
ple capacita di mobilitazione 
e di iniziativa politica. In que
sti ultimi tre anni il Partito 
a Milano e crescluto e si e 
rafforzato. FT necessario pcrt^ 
di fronte ai nuovi problemi 
che la realta cl pone, accre-
scere notevolmente la nostra 

• forza fra i lavoratori. tm i 
giovani, fra le donne. torn tU 
studenU. ' 


