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La fine inglorioia di un governo che ha aggravate tutti i problemi del paese 
^ . — . . . i • • . i . . I. i . . • ) j • 

I guasti di un anno di centro - destra 
Neisun Impognp * ftnfo m*nttnuto - Ira stata prome*ia |a lotta §| fasqlimo ecj Invtce sono ttatj acctttati i.yoti misflni, favorendo lo^catenamento dalle 
violome squadristiche • I'organiiiaiione di gravissimi piani eversivi — Dalle parole sulla ripresa economica alia realta di un crescente malessere, accentuato 
dell'aumento vertiginoso dei prezzi — Nuovi colpi inferti al Meziogiorno — La dura e incisiva battaglia del PCI, del PSI e delle altre forze democratiche di 

sinistra par batttr* II centro-desfra « L'importanza delle lotte d§i lavorafori - Comt ii e giunti alio iflretolamento dtlla maggioranza 

A dar rctta ai pjagnucolosl 
e risentitl comment! di cerfca 
stampa (la stampa dl flestra e 
neofascista), sembra quasi one 
11 Congresso della DO, pgnclu-
sosi domenica. si sia rlVPlftto 
come un'assemblea domlnata 
di pazzi: e da pazzl tra i piu 
pencolosi, come sono i vio-
lenti contro sa stessl e gll al-
tr>- « MR cqme? — lamenta. In 
sostanza 11 plcpplq cqro givtif-
lante: - Mft §P UlttP anda** 
cosl bene con il centro destra! 
Perche cambiare? ». 

In realta. ben prima della 
sanzione d^ta d&l Congresso 
dell'EUR, )a pojjtica di centro-
destra e il governo Andreotti-
Malagodi. che ne era 1'espres-
stone. aveva gia fatto falli-
mento. un fallimento comple-
to su tutti \ terreni, L'assem-
blea t|c si p trovata dunque 
davanti a un dato di fatto. 
impossible da cputestare. p 
certamente dolla negativita e 
pericolosita del centro destra 
avevano potuto rendersi con-
to anche una gran parte dei 
13 milioni di elettori che il 7 
maggio deljp scorso anno vp-
tarono per la PC. Dev'essare 
stata una. ben dura e dejudpn-
te esperjenza la loro, ed an
che per quella parte di eletto-
rato democristiano che aveva 
votato «scqdo propiato» fprsp 
con intents mo^erftti e perfinp 
conservator!. ma sointa tutta-
via dal timore del pericolo 
raqpresentato dal neofaspismo. 

3 | era detto che la svolta 
a destra della 9 0 era dattata 
dajia necessity di preare un 
argine verso il neofascismo, 
e una parte dell'elettoratp puo 
essere cadutp in questo ingan-
no. Lo stesso Andreotti, nel dl-
scorso di presentazlone del 
suo governo dopo le elezioni. 
aveva. promesso «immutabile 
fermezza democratic^ » e « av-
versions al fascismo, ideologi-
ca e operante». Ma che cosa 
e avvenuto. in verita? E' ac-
caduto precisamente quello 
che i comunisti avevano pre-
visto, ammonendo i dirigenti 
democristiani: l'anno di vita 
del centro destra e stato Infftt-
ti caratterlzzato da innumerp-
voli e sanguinosl episodi della 
trania nera, grazie anche al-
l'incoraggiamento che ai capi 
missini ed alle loro squadrac-
ce veniva da un governo che 
non respingeva, anzi rlpetuta-
mente accettava 11 sostegno 
dei voti fascist! in Parlamento. 

Hicordiamo soltanto alcuni 
di questi episodi- II 33 agosto 
1972 (i| governo Andrentti-Ma-
lagadi e da poco insediato) i 
fascist} assassinano a Parma 
un giovane. II 21 ottobre nu-
merosi attentate che avreb-
bero potuto provocare una 
strage. vengono compiuti con
tro i treni che trasportano la-
voratori di tutta Italia alia 
manifestazione meridionalista 
dei sindacati a Reggio Cala
bria. II 25 novembre viene sco-
perta una bomba sul treno 
Venezla-Fadova. II 12 dlcem-
bre esplodono due bombe nel-
la casa del sen Corrao. della 
sinistra indipendente, in Si-
cilia. mentre a Napoli un crl-
minale attentate viene com-
piuto contro un corteo PQDO-
lare. II 1. febbraio 1973, nuovi 
gravissimi attentati fascist! a 
Reggio Calibria e M ; iano: al
tre aggressioni squadristiche 
si succedono nei giorni seguen-
ti in Lombardia e in nartlco-
lare a Brescia II 1 marzo si 
sesnalano gravi violenze fa-
sciste a Roma e Naooli. Nfl-
I'sorile vi e un crr=.cendo di 
azionj dplittupse. ch» culmi-
nano nell'attuazione di tin pia
no eversivo senerale: il 5 av-
viene l'attentato al treno To
rino-Roma. nel quale rimane 
ferito lo stesso attentatore fa-
srista Nico A7.̂ i. un flttentato 
che. Drovocando qna straae. 
avrebbe dovuto rreare un cli-
ma di esasperazione nel Pae
se: il 12 i missini tensono una 
manifestazkine a Milano. no-
nostante il divieto della aue-
stura. durante la quale sca-
gliano nombp contro la noli-
zia. uccidendo l'aaente Mari
no. Profondo e vastissimo ^ il 
sussuHo della coscienza anti-
fascista del Paese Eooure il 
5 mag?io Ton. Andreofti si ri-
fuita in Parlamento di consi-
dprire inaccettabili i voti mis
sini. 

MR ge l'oggpttlvp IpcorRggja-
mento del cpntroilp^tra aj fa
scist} rischJRVR d| far dPgene-
rare, fino a||p fatr«me OQnse-
guen?e. il p||ma pgjltico dp) 
Papse, de^tRfldo allRrme «n°hP 
nella parte moderata dell'opi-
nione pubbllca, e sul piano 
economico e sociale chp si re-
gistra il piu totale fallfmento 
di qupstR es.periepzR. 

Non v| e, sj PHP dlrp, catp-
goria di iRVPratori p d.J pittR-
fjini che non trovi il governo 
schlerato contro le sue riven-
dicaj^ipni ed al fjpneo del pa-
tJrpnRtQ Dai ppnsjpnati Ri cpn-
tRdinJ, aj lavqrRtqri imppgnflti 
nejje lottP per i rinnPVf pon-
trattuali (tanto che, per esem-
pio, una parte dello stesso oa-
dronato ha ammesso che l'ac-
pordo per i metalmeccanjci po-
tevR essere rRggiqntq tre me-
si prima della data in cul si 
riugpi a stipitfarlo, sp l'Rpppg-
gio delle imprese pubbliche, 
cioe del governo, non avesse 
indotto all'oltmnzismo le a-
ziende private), fino al ceto 
medio. 

Durante il governo che ave-
VR promessp la ripresa econo
mica s) registTRno invece l'ul-
teriore ridllftionP del gia basso 
livello degli investimenti, la 
contra7ione deH'occupazione. 
sppclfllmente nel Mez^Pff'Qrnq, 
il ce^Jmepto verticale del va-
lore della lira, una brusca lm-
pennata nell'aumento dei prez
zi (grazie anche all'entrata in 
Vieorp deH*IVA. senza le mo-
difiohe prpposte dal PCI), che 
fa temere che si stia per en-
trare addirittura in una fa-
se di Infl^zipne gaJoppante. La 
contingent ^patta di 4 punti 
npil'agogtP 1973. di pinque pun
ti ne} nPVembre. di altri sette 
punti nel marzo '73: cosa che 
non si era verificata sotto nes-
sun governo. L'insicurezza. il 
rnaJessere si diffondono in 
quasi tutti gli strati della so-
cieta e crescono a d'smisura. 
Particoljvrniente colpito e il 
Mezzogiorno- specie dopo le 
alluvion! dell'inverno Possono 
dirsi soddisfatti dell'nDerato 
del governo soltanto ristrettl 
gruppi che beneficiano di ren-
dite parassitarle. di posizinni 
privilegiate, del proliferare 
delle attivita speculative: tut
ti costoro sqno certi che il 
centro-destra non mettera ma-
no ad alcuna riforma, 

Su questo piano il gabinetto 
Andreotti-Malagodi si e infat-
ti chiaramente qualificato. La 
riforma sanitaria viene rin-
viata si annuncia una contro-
riforma del fitti agrari e un 
peggioramento della legge per 
la casa; sul terreno delle ga-
ranzie e del dirittj di liberta 
dej cittadinl si dellnea I'aper-
ta minaccia del ripristlno del 
fermo di polizia; e mentre da 
ogni parte si rivendica una ri
forma dell'informazione. sotto 
il governo di centro destr* 
gravi attentati vengono porta-
ti alja liberta di atampa. con 
la concentrazione delle testa
te. e con un ulteriore rafforza-
mento del monopolio democri
stiano nella Rai-Tv. 

In politica estera. dopo la 
cesRione dell'isola della Mad-
dalena come base per I som-
mergibili atomici americani, 
l'atteggiamento del governo 
Andreott} porta a un piu su-
pino accprnodamento alle po-
siziopi statunitensi e ad un 
deterioramento dei rapporti 
tra l'ltalia e gli altri Paesi 
dell'Europa occidentale. 

Un bilancio, dunque, com-
pletamente negativo e falli-
mentare. Ma il centro-destra 
non sarebbe certamente cadu-
to da se. ed esso avrebbe 
trascinato il Paese a una cri-
si ancora piu grave, se ogni 
sua iniziativa non fosse stata 
contrastata. e sovente con sue 
cegso. dall'opposizione dura 
del nostro partito, dei sociali-
sti, d« altre forze democrati
che, delle lotte dei lavorato-
ri e del loro movimento sin-
dacale, Senza questa batta
glia inflessibile il governo non 
sarebbe stato scon fit to ripe-
tutamente in Parlamento. e 
su question! di rilievo (come, 
per esempio. I'aumento dei 
fondl per le regioni meridio
nal) alluvionate. e qualche sia 
pur parziale e insufficiente 
attenuazione degli effetti del-
1'IVA). Senza la vigilanza e 

R cpmpatU»*za del isvprRtpri 
lpn BRreWJero Ptate qomhat-
»te e vlntfi IR impcirtflntl }pt-
e cpntrRttuRll del mpsl R«jr-

aj, ofo pltrp a blpppRre Qgnl 
tentRtlvp d i , riPapQlRre inflle-
tro il movimento operaio dal
le conquiste dell'autunno '69 
hanno consentito ulterior! ml-
gliorRmenti. Se non vi fosse 
stRtq l'imppgnQ dpj|e grftndl 
Qpnffideraz(gni, che ' hannP 
chiamato tHtti } lftVqratorl a 
far proprio il tema della ri
forma della scuola, il governo 
non sarebbe stato costretto al 

• posltivo accordo delle petti-
mRHP Septal che si JnqURdrtt 
in una visJone rlfqrniRtrlce, 

E' di frPOte a questo forte 
e vasto movimento di lotta 
da parte di grand! masse dl 
lavoratori e di popolo. che la 
rrwggipranza govprnatlva ha 
comfneiato ad accuspre i prl-
ml colpi, e quindi a disgre-
garsi (nonostante il sampre 
pronto sostegno dei voti mis
sini). Preoccupati degli indl-
rizzi fallimentari del uoverno 
e messl inoltre di fronte alia 
sua incapacity a far passare 
in ParlRmpntP le SWP prooo-
ste, uomini e gruppi dpl'a 
mftggioranza sono giupti cosl, 
anph'essi. alia cpnclusione phe 
era necessario norre Pne ajja 
disastrosa coajlzlone. 

IJ pianto dei giornall neo-
fascisti e di destra non pu6 
capcellare quella che e stata 
una esperienza vissuta da mi-
lipni di italiani. 

a. pi, Andreottit dopo tante resislenze, e giunta i'ora delle dimisilonl 

Dichiaraziona dei compagni Raffaelli t Borsari 

Imposte dirette: il PCI contro 
lo «slittamento» della riforma 
II prospettato ulteriore rinvio avrebbe gravi conse-
guenze per i lavoratori dipendenti ed autonomi 

Up eventuale. ulteriore slit-
tamentp dell'pntrata in vjgore 
del decreti delegatl relatlvl 
alia riforma tributarla per la 
parte riguardante l'lmposizio-
ne diretta — eventuality af-
facclftta da plCi parti e che ha 
suscitato preoccupazione — 
sarR contrastato dal parla-
mentarl comunisti. A questo 
proposito, i compagni Raffael
li e Borsari hanno nlasciato 
la seguente dichlarazione: «Sa-
rebbe un fatto molto grave, lo 
sllttamento, per le rlpercus-
sipni che esso avrebbe sul 
prellevo tributario dei lavo-
raturl dipendenti e autonomi 
l quali subiscono attualmente 
tutto 1'aggravlo deU'imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e 
il peso delle vecchie imposte 
dirette. Nol, come gia cf era-
vamo opppsti al rinvio di un 
anno, a maggior raglone con-
trasteremo ogni altro tenta-
tivo. La cotrunlGsione inter-

parlamentare per l'esame de
gli schemi dl decreto pup ope. 
rare anche con il governo 
dimissionano. perche si trat-
ta di dare attuazione a una 
legge delega che stabilisce 
scaBenze precise. Tra l'altro, 
va osservato che 11 governo 
avrebbe gia dovuto da tem
po predisporre e trasmettere 
alia commissione gll schemi 
dei decreti delegati. 

«Nella prossima riunione 
della commissione interparla-
mentare ribadiremo questo 
nostro punto dl vista e chle-
deremo che la commissione 
sia posta in condizioni di as-
solvere al suo mandate, on-
de 1 decreti delegati possa-
no essere varati entro fl ter-
mine del primo ottobre, come 
stabilisce la legge, e la rifor
ma tributaria possa entrare 
regolarmente in vigore col 
primo gennaio 1974 ». 

Presentate dallUnitd al processo in tenta to dal caporione fascista 

Altre prove contro il segretario del MSI: 
ordinava la diffusione dei bandi nazisti 

II tribunals di Roma ha acquisito agli atti un inedito docu mento: si tratta di una circolare inviata nel '44 da Almirante 
alle prefetture per solledtare la ferpce repressione contro i partigiani * Discutibile rinvio del dibattimento al 3 luglio 

E' ripreso finalmente ieri a 
Roma il procesoo intentato 
dal caporione missino contro 
VUmta e che, sin dalle prime 
battute. si e trasformato in 
un atto di accusa contro Almi
rante per tutta l'attivita da 
lui svolta contra i partigiani 
e i giovani. che avevano re-
spinto gli ultimatum ad ar-
ruolarsi nelle brigate nere e 
nelle formazioni tedesche see-
gliendo invece la via dei mon-
U e della Resiatenza. 

II processo tornava ai giu-
dici di primo grado dopo che 
la Corte di Cassazione aveva 
respinto rordinanza della IV 

Le manifestazion 

del Partito 
'OGQI 

Pordenone: Berlinguer; Ca-
soria (Napoli); Alinovi; Udi-
0«: CVravota; Gemopa del 
Friulj: Vecchietti; Cividalp: 
libertlni; Trltwimo (Udi-
ne): G. Pajetta. 

OOMANI 
Udine: Berlinguer; Lauco 

(Udine): Vecchietti; Monte-
calv* Irpino: Triv*. 
VENERDI' 

Cano«a di Pdfllia: Chia-
rtmentej Geriiia; Ingrao; 
Mopfalcone: Ingrao; Marti-
•nacca (Udine); Vecchietti; 
Trieste - Muggia: Cuffaro; 
Catena (Napeli): Gfremic-
ca; Tolqiei»e; Lu?Mtto; 
Maiana (Udioe): Ubfrt ini; 
Cargintte Ramano: Ma|No-
letti; La(itana: G, Pajetta; 
S. flfid.it mare: Payelini; 
GiMgliane (Napolj): Papa; 
%, Giorgio Sannie: Triva. 

LE STESSE BUGIE 
Con coincidenza che « 

difficile creder casuale, iJ 
Popolo e la Rai-Tv hanno 
disin)oTV\ato in egual mi-
sura e con eguali criten t 
propri lellon-utenti sui 
risultalt delle elezioni re-
gionali in Vol d'Aosta. Ta-
cendo la stetsa verita e 
affermando la »tet$a men-
zogna, essi hanno tentato 
di cancellare o nbaltare tl 
significato politico del 10-
to, sperando di trasforma-
re la vtttoria elettorale 
delle sinistre e la bructnn-
te sconfitta dc tn un suc-
cessso dello scudo-crociato 

L'organo democristiano 
ha addirittura affermato 
che la DC ha «tenuto», 
evitando di sptegare che 
i in ejfelti passata dal 
37JS per cento del 1969 al-
Vattuale 21,4 per cento. 
Per accreditare questa c\a-
morosa bugia, II Popolo 
ignora per/ino la presenza 
nella competteione dei De-
mocratici popolari, il rag-
gruppamento espresso 4a 
una scisstone da sinistra 
dalla DC, che ha ora con-
quistato il primo posto col 
22.4fe dei voti, 

La radio nei suoi noti-
nan di ieri non ha detto 
una sola parola sulle ele-

Con « O M I « st»c«nt« tj|oi« ii yontita «*n« DC lu . interma.o » 
ieri i lettori Mil mvltato ««||« elezioni in Valla d'Aoata. 

zioni in Voile d'Aosla. ha 
TV, sia nel telegiornale di 
lunedl sera che m quetio 
di ieri delle 13JO si i limi-
tata a dare i risultati sen
za alcun raflronto con le 
elezioni precedentt e sen
za neppure spiegare da do
ve siano sbucati i Demo-
cratici popolari. II telegior
nale delle 20 Jo 41 ieri ha 
canoellato Vargomento, 

Sia il giomale do che la 
radio e la TV hanno igno-
rato il dato fondamentale: 
che ciod le sinistre sono 
passate dal 48.1V* al 57,lr'r. 

Questo Jalso congiunto 
non i soltanto un clamo-

roso tnsulto oUa correttez-
za dell'informazione: & 
una dimostrazione del mo-
do tn cui st atlenla alia 
siesta «liberta» dell'in
formazione, giacche con-
ferma in maniera tndi-
scutibUe la sudditanza del
lo strvmento Rat-Tv (che 
dovrebbe essere palrimo-
nio della eollettivitat alle 
scelte poUtiche, per non 
dire alle direttivt, di un 
gruppo di potere politico 
che da anni pretende in-
latli di gestire la radio 
televisione come se fosse 
l'organo privato del suo 
partito. 

sezione del tribunale di Roma 
che intendeva unificare le va-
rie cause provocate dalle que-
rele del segretario missino. 
La Cassazione, infatti, aveva 
deciso che i giudici di Roma e 
quelli di altre citta dovevano 
coptinuare i processi separa-
tarnente. Veniva cosl data un 
ennesimo colpo alle argomen-
tazioni pretestuose della difc-
sa di Almirante. Proprio per 
questo e'era attesa ieri nel-
1'aula della IV sezione che, 
detto > per Inclso, doveva ti-
prendere il dibattito quasi 
dall'inizio essendo nel frat-
tempo cambiato il presidente 
del collegio (jl dottqr Gonl-
glio al posto del dpttor Testl. 
passato al Consiglio superiore 
dejja magistratura). 

Si ricordera che la prova 
principale portata dnWUnita 
contro Almirante era 1'origi-
naJe del manifesto (popche 
tutti > g l l i atti dl protocollo 
conseguenti) firmato «per 51 
ministro Mezzasoma Giorgio 
Almirante »,' reperjtp ! presso 
Tarchivio del comupe di Mas-
sa Marittima di • Grosseto, 
manifesto che riproduceva un 
telegramma inviato dall'attua-
le segretario missino conte-
nente parte del famigerato 
bando di morte contro i par
tigiani e i renitenti alia leva, 
emanato H ia aprile 1944. 
Quel telegramma portava la 
data dell'8 maggio 1944. (Si 
ricordi bene questa data, per
che e una delle circostanze 
di accusa contro Almirante. 
n d r . ) . 

A questa prova. ieri. I com-
paeni avrccati Alberto Mala-
gugini e Fausto Tarsitano 
fpurtroppo. nel collegio di dl-
fesa dell 'Unita e venuto pre-
mpturamente a mancare il 
compagno Alberto Guidi) ne 
hanno aggiunte altre. Si trat
ta di document! inoppugnabi-
li. provenienti in prevalerrza 
dall'Archivio di Stato. L'avvo-
cato Tarsitano. ha piesentato 
un dossier contenente una 
circolare inedita con la flrma 
di proprio pugno di Giorgio 
Almirante (sempre per il mi
nistro Mezzasoma) e su carta 
intestata del ministero della 
a cultura popolare», del 24 
maggio 1944. con la quale lo 
stesso non soltanto ripeteca 
ai capi delle porvinre della 
repubblichetta di Said le di-
sposizioni su come dovevano 
essere eaposti. affissi. propa-
gandati i bandi. i maniresti. 
le dusposixioni del governo e 
del partito fascista renubbli-
chino, ma raccomnnriava an
che la massima diffusione di 
tutto il materlale prop.igandi-
stico emanato dai nazisti. Lo 
stesso dossier contiene un al
tro documepto dell'Archivio 
di Stato nel quale si ribadi-
sce che il ministero della « cul
tura popolare ». in data 8 mag
gio 1944. aveva predlsposto 
un manifesto per «Pattuazio-
ne e la propaganda del ban-
do» che le prefetture dove
vano stampare e dlvulgare; 
un terzo documento, prove-
niente dalla prefettura di VI-
cenza, dava assicuraeione che 
dl quel manifesto del mini
stero della «cultura popola
re» ne erano stati stampati, 
A cura del prefetto di quella 
citta, 14000 cooie (telegram
ma n. 12282 dell'R maggio '44) 
c ancora, il decreto con il 
quale Almirante era nomina-

to capo di gabinetto. a decor-
rere dal 5 maggio 1944. 

A questo punto balzavano 
evidenti I falsi del caporione 
missino, (sia davanti ai giudici 
di Roma, sia davanti a quelli 
di altre citta). Egli infatti ha 
sempre sostenuto che la sua 
nomina risaliva al 12 maggio 
1944, evldentemente perche 
spostando la data della sua no
mina egli cercava di far cre
dere che il manifesto di Massa 
Marittima, le disposizioni alle 
prefetture di tutta Italia era-
no precedenti alia sua nomina. 

Ma e'e di piu. 11 caporione 
neofascista ha sempre negato 
che il ministero della « cultura 
popolare» avesse redatto e 
propagandato 1 testi del bando 
antipartigiano. Le prove ieri 
prodotte lo hanno, se ancora 
ve ne era bisogno. decisamente 
inchlodato alle sue responsa-
bilita. -

La difesa del caporione mis
sino, non potendo certo conte-
stare una tale mole di prove, 
durante l'udienza di ieri, si ri-
fugiava ancora una volta nella 
richiesta, gia accantonata dal 
precedente collegio del tribu
nals, di una penzia sull'origi-
nale del manifesto ntrovato a 
Massa Marittima. 

II compagno on. Malagugmi 
dimostrava quanto erano rlsi-
bili le richleste della parte ci
vile, dimoatrando con argo-
mentazioni serie e pungenti 
come la causa fosse gia suffi-
cientemente istruita, e quindi 
potesse procedere altre, Unto 
piu che erano stati convocati 
per ieri dal tribunale ben cin
que testimoni, che avevano 
visto il manifesto-bando ne)-
1'archivio di Massa Marittima 
e, nel maggio '44, sui muri 
della cittadina e dei paesi vi-
cini. Queste considerazioni di 
Malagugini hanno fatto per-
dere le stafle aU'avvocato di 
Almirante. il sen. Nencioni, 
che non ha saputo far altro 
che rioorrere alia provoca-
zione. peraltro prontamente 
rintuzzata. 

II tribunale, dopo circa due 
ore di Camera di Consiglio, 
con una decisione che ha la-
sciato perplessi, per la sua 
contraddittorieta, ha da una 
parte deciso di accettare i 
documenti preaentati dalla di
fesa deWUnila o tUll'altra di 
richledere alle prefetture del
la Toscana se esiste o meno 
copia del telegramma dell*8 
maggio 1944, n. 13282 rinvian-
do il processo al 3 luglio pros-
simo. Cid algnifica per il ca
porione del MSI un altro me 
se di respiro. 

Agenti e 
carabinieri 

potranno 
sposarsi 

a 26 anni 
II personale di truppa e i 

vice-brigadien e brigadieri 
dell'arma del carabinieri e 
del corpi delle guardie di P.S. 
e della Pinanza d'ora in poi 
potra contrarre matrimonio a 
26 anni anziche a 28 anni di 
eta. 

Lo stabilisce una legge, ap-
provata ieri in via definitiva 
dalla commissione Difesa del
la Camera. 

I comunisti si sono astenu-
ti nel voto: una astensione, e 
stato precisato, con cui si 
prende atto del passo m avan-
ti compiuto, ma che vuole 
marcare la denuncia del fat
to che governo e maggioran-
za hanno rifiutato di accoglie-
re la proposta del PCI (primo 
firmatorio il compagno Fla-
migni) per l'abolizione di 
qualsiasi limite di eta per la 
contrazione del matrimonio 
da parte del militari 

Sosptsa 
la registrozione 

di alcune 
speciality 
medicinali 

II riesame dei procedtmenti di 
regjstraxione di alcune speciali
ty medicinali e la sospensione 
della loro registrazione sono sta
ti decisi dal ministro della Sa-
nifa, II prowedimento e stato 
preso a seguito di comunica-
zione della Procura della Re-
pubbltca di Torino riguardante 
I'arresto del prof. Emilio Bec-
cari per falso idcologico in rela-
zioni di spenmentazioni farma-
cologiche presentate a corredo 
delle riomande di registrazione 
di alcuni prodotti farmaccutici. 

E' stato anche disposto che 
tale riesame, volto ad accertarc 
Tattuale validita delle registra-
zioni a suo tempo concesse. av-
venga da parte degli organi com-
petcnti con procedura d'urgenza 
anche per assicurare la piena 
disponibilita di medicament! in 
taluni casi ritcnuti indispensa-
bili. 

II voto rinviato a dopo la crisi 

Bloccata dai dc 
la proroga 

della legge per 
i fitti agrari 

Si crea un pericoloso vuoto che espone gli affittua-
ri ai ricatti dei proprietari, specie nel Mezzogiorno 

La proroga delle norme di 
legge relative ai fitti dei fondi 
agrari — gia decisa dal Sena
te per tutta l'annata agraria — 
non ha potuto essere approva-
ta in via definitiva dalla com
missione agricoltura della Ca
mera. alia quale era stata as-
segnata in sede deliberante. 

Delia mancatn npprovazione 
del prowedimento e respon-
sabile la DC (in particolare la 
sua destra e personalmente il 
bonomiano Truzzi), complice 
l'estrema destra fascista, in 
quanto la legge avrebbe potu
to essere varata prima del con
gresso della DC. se manovre 
dilatorie e ostruzionistiche non 
lo avessero impedito. 

Rinviata a ieri pomeriggio 
la riunione decisiva, la com
missione non ha potuto per6 
deliberare, pur avendone la 
facolta sul piano regolamenta-
re, in quanto il governo non 
si e presentato. L'assenza del 
governo — che ha dato ulte
riore prova del suo spirito an-
ticontadino — ha impedito cosi 
ii voto sulla legge di proroga; 
per cui ia decisione 6 ormai 
necessariamcnle rinviatn a do
po la soluzione della crisi. 

Gravemente negativi posso
no essere i riflessi del perdu-
rare di una situazione di caren-
za legislntiva, che dura ormai 
da) 15 marzo scorso. A quella 
data, infatti, e scaduta la 
proroga gia fissata dal Parla
mento, senza che nel frattem-
po sia intervenuta la legge 
organica a coprire il vuoto 
determinate dalla nota senten-
za della Corte costituzionale. 
che dichiara illegittime alcune 
norme. 

Di questa situazione gia sta 
approfjttando la propriety ter-
riera per estendere l'area della 
e contrattazione privata ». con 
rimposizione di contratti bi-
laterali (padrone-affittuario) 
che spesso avviene senza nep
pure l'assistenza delle orga-
nizzazinni professfonali, prevt-
sta dalla legge di riforma del 
1971. 

Particolarmente preoccupan-
te puo divenire la situazione 
nelle regioni merjdionali; do
ve l'annata agraria scade il 15 
agosto, se nel fratlempo non 
dovesse intervenire l'approva-
zione della nuova legge; ed e 
preoccupante anche laddove 
la scadenza dell'annata agra
ria h fissata all'll novembre 
per cui. gli affittuari devono 
pagare Pacconto semestrale 
entro il mese In corso. 

Mancando la proroga, gli af
fittuari sarebbero esposti al 
ricatto della propriela. che 
cerchera di imporre nuove 
onerose condizioni. 

In questa situazione, natu-
ralmente e decisiva 1'azione 
della categnria degli affittua
ri e delle loro organizzazioni 
contro le manovre della pro-
pricta fondiaria e per ottepere 
i necessari provvedimenti legi-
slativi. 

In via immediata. gli affit
tuari hanno la possibility di 
corrispondere acconti sulla ba
se dei canoni pagati negii an
ni scorsi. con riserva di effet-
tuare il conguaglio al momenlo 
dell'approvazione delln nuova 
legge. 

d. 

Approvata dalla 

Giunta regionale 

a. m. 

Una legge 
deirUmbria 
sul diritto 
alio studio 

Dal nostro corrispondentt 
PERUGIA, 12 

«La Regione vuole porsi 
non piu come semplice ero-
gatrice di provvidenze assi-
stenziali, ma come organismo 
politico capace di mettere in 
atto un insienie di processi 
che tendano a garantire una 
reale quahficazione culturale 
e un ellettivo diritto alio stu
dio »: questo 11 princlpio fon
damentale della legge sull'as-
sistenza scolastica approvata 
dalla Giunta regionale e che 
passera all'esame del Consi
glio dopo essere stata sotto-
posta ad un ampio dibattito 
popolare. 

II progetto di legge si muo-
ve sulla base delle Indicazio-
nl del piano regionale di svi-
luppo — si puo anzi afferma-
re che e il primo prowedi
mento ad esso successlvo — 
che indica appunto nella scuo 
la uno dei nodi da scioglieie 
per assicurare alia socleta 
umbra e nazionale una vah-
da prospettiva dl progresso 
democratico. 

La legge prevede 11 princi-
plo della delega al Comuni: 
saranno cioe questi ultimi — 
con il concorso dei patronati 
scolastici e degli altri enti dl 
assistenza — a stabillre, sul
la base delle proprie necessi
ty. l'mdlrizzo degli interventi. 
che assommano per 11 proxi
mo anno a 2 miliardi e 150 
milioni . 

Secondo quanto stab'l , r i 
dalla legge, Tassistenza sari 
preferibilmente erogata ;n 
servizl (mense. libri, traspor 
ti. eccetera) e non in danaro. 
per facllitare la frequenza 
agli studl Gll Interventi del
la legge saranno destmati >n 
via prioritaria a favore dei 
frequentanti la scuola dell'ob 
bligo, In modo che questa di-
venti realmente gratulta. an
che attraverso alcune Integra-
zionl che saranno chiamate a 
fare gli enti local!. 

La ripartizione dei fondl tra 
1 Comuni e cosl stabilita* il 
60% dell'assegnazione sulla 
base della popolazione resi-
dente nel Comune (il che si 
gnifica il riconoscimento a 
tutti i cittadinl del diritto di 
mandare i propri figli a scuo 
la), il 23tv in relazione all'e-
stensione del territorio comj-
nale fper riequilibrare meslio 
le spese fra i Comuni) e il 
15% in relazione all'incidenza 
della popolazione montana re-
sidente nel Comune fla popo 
lazione montana e infatti quel
la che versa in condizioni eco 
no mi che piu disagevoli). 

La legge avra validita trien-
nale In essa. non sono com 
prese le norme per l'assisten
za per la scuola matema c 
dell'infanzia. per le quali la 
Regione sta elaborando un ap 
posito progetto di legge. 

Leonardo Caponl 

APERTA PER LA PRIMA VOLTA A L U STAMPA L'ASSEMBLEA DELLA CE! 

Accent! critici nel dibattito 
alia Conferenza dei vescovi 

Presenti anche cento delegati fra sacerdoti e laici - II card. Poma afferma che la realta del paese 
« sta cambiando » - Interessanti interventi dei vescovi di Ivrea, Terni e Novara • La Pira richiama 

rattenzione sul valori espressi dal mendo socialist! • Fra i convenuti I'abate Franzoni 

Awiso di 
reato per 

« Costa 
etrusca TV* 

PIOMBINO, 12 
Ivo Barlettani, direttore re-

sponsabile della stazione te-
levisiva via cavo « Costa Etru
sca TV » di Piombino ha rice-
vuto una comunicazione giu-
dieiaria con la quale lo si in
form* che la pretura ha aper-
to un procedimento penale 
nei suol confronti per aver 
trasmesso notlziari televisivi 
fino al mese dl maggio 1973. 

La X asaemblea della Con-
ferenza eRiscopale italiana e 
incominciata, ieri nellaula 
sinodale in Vaticano, con due 
novita: oltre ai 300 vescovi. 
sono • present! anche 100 
delegati tra sacerdoti e lai
ci (tra questi figura anche 
il prof. La Pira) in rappre-
sentanza di organizzaaioni ec-
clesiastiche e cattoliche e ad 
assistere ai lavori sono stati 
ammessi, per la prima volta, 
1 giornalistl. 

La terza novita (potrebbe 
essere la piu importante se 
attuata ai di la delle enun-
ciazioni) consiste — come ha 
detto nella relazione intro-
duttiva il card. Poma, presi
dente della CKI — nella di-
chiarata volonta di una rea
listic* presa di coscienza del
la realU iullana (aotto il 
profilo economico, politico, 
culturale, ecclesiaje) «che e 
muUta e che va cambian
d o * e che, invece, come gia 
alcuni vescovi hanno rileva-
to in aaaemblea 1 documenti 
preaentati non la riflettono 
nella sua lnterena e non so
no ancora chiare le indica-
zioni per affrontare 1 pro
blem! che aono oggt di fron
te a tutti e che la Chlesa 
non pud ignorare. 

II card. Poma, neH'elencare 
i numerosi problem! (rappor-
to tra evangelizzazione e 
promozione umana, fede e po
litica. definizione del ruolo 
del sacerdote, famigli* e pro
blemi connessl a questo tema. 
ecc) . ne ha riconosciuto l'im-
portanza e 1'urgenza, ma ha 
aggiunto che essi richiedono 
approfondimentt anche perche 
Ia recente istituzione delle re
gion! lmpone un'analisi piu 
attenta delle situazioni e del
le peculiarity che le caratte-
nzzano. Tre gruppi di lavoro 
studieranno questi problemi 
(dal punto di vista teologico. 
stonco e sociologiro) per ren-
dere chiaro il comportamento 
della Chiesa nella realta italia
na. II card. Poma ha, poi, 
esortato quanti sono preposti 
«alla gulda della nostra na-
zione • perche siano capacl, in 
questo particolare momento, 
«dl un'opera rivolta al bene 
comune > e ad una « rapid* so
luzione del problemi sociali 
che alfiorano dalle attuali con-
tingenze ». 

I lavori dell'aasemblea sono 
entratl nel vivo del tema (che 
cos* sign! flea « evengelizzare » 
oggi) dopo un lucldo ed effl-
cace lntervento di mons. Luigl 
Bettazzi, vescovo dl Ivre*, che 

In varie occasion! non ha avu-
to timore di solidartzzare con 
gli opera! in sciopero per di-
fendere il diritto al lavoro ed 
al salario. Mons. Bettazzi ha 
detto che, se la Chiesa ed i 
cattolici vogliono Iavorare con 
gli altri per edificare una so-
cieta nuova come ha indica to 
il Concilio, devono porsi, pri
ma di tutto. «in ascolto del 
mondo e non partire con il 
dare un giudizio sul mondo». 
Occorre «reinterpretare il mes-
saggio crisUanos perche og
gi «occorre parlare ai giova
ni, agli operai, agb emargi-
nati»: «di questi — ha ag
giunto Bettazzi — io mi fac-
cio qui portavoces, lamentan-
do che tra i laici ammessi ai 
lavori'della CEI non sono suf-
ficientemente present! proprio 
gli operai, i giovani, gli emar-
ginati per far sentire e par
lare dei loro problemi. 

L'aasemble* e rimasta colpi-
t* dainntervento del giovane 
vescovo (Bettazzi ha appena 
50 anni) Unto che II card. 
Poma, che pre&iedeva, ha cor-
tesemente risposto sublto rico-
nosoendo 1* validita dei pro
blem! sollevatl e, nel rarli 
{iroprl, ne ha attenuato solo 
'asprezza polemic*. 
Questo dibattito vivace ha, 

poi, avuto un seguito. Mons. 
Quadri (vescovo di Term e 
responsabile della commissio
ne per i problemi pastorali), 
alludendo alle vicende delle 
ACLI e alle diverse espenen-
ze politiche dei cottohci ita
liani, ha detto: a Bisogna anv 
mettere che e'e una divisio-
ne tra cattolici nel valutar* 
la situazione italiana e nel-
l'assumere atteggiamenti poll-
tici come nel definire il con
cetto di sfruttato e di sfrut-
tatore ». 

Questo ritardo deU'episcop*-
to e dei cattolici in generale 
nel cogliere i problemi nuovi, 
aoprattutto quelli del mondo 
operaio e dei giovani, e stato 
evidenziato da mons. Del Mon
te, vescovo di Novara: «II 
Ccncilio ha promesso molto 
e la nostra pastorale ha rea-
lizzato pocoe. 

A questo esame critico e 
autocrltioo della CEI che si 
concludera il 16 glugno par-
tecipa anche I'abate Franzo
ni che abbiamo visto applaud i-
re quando il prof. La Pira ha 
in vita to con calore i vescovi 
italiani a prendere anche co
scienza della realta e dei va
lori del mondo socialist*. 

Alceste Santinl 

http://flfid.it

