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Sta per scadere la proroga della convenzione 

Le proposte 
dei comunisti 
per la rif orma 
della RAI-TV 

Dovra essere il Parlamento a decidere una nuo-
va proroga — I sette punti avanzati dal PCI 

SI e riunito nel glornl 
scorsl il gruppo dl lavoro 
costitulto presso la Dire-
z'one del PCI per i proble-
ml della riforma della RAI-
TV, che, dopo un amplo di-
battlto. e pervenuto alle 
seguentl concluslonl: 

Lo approsslmarsi della 
scadenza della proroga 
della convenzione tra lo 
Stato e la RAI-TV pone a 
tutte le forze democrat!* 
che il compito indilazlo-
nablle dl un serlo impe-
gno per la riforma del-
l'azlenda radlo-televlsiva 
e per Imporre una dire-
zione democratica di tutti 
1 nuovi slstemi dl comu-
nlcazione audiovislva, con 
partlcolare rlguardo alia 
TV via cavo. 

La riforma della RAI-
TV e uno del nodi essen-
ziall del processo di rl-
strutturaziona democratica 
dell'informazione, specie in 
un momento in cui si ag-
grava l'attacco sferrato da 
potent! gruppl monopolist!-
cl italiani e stranleri con-
tro la liberta di stampa e 
contro una libera dialettlca 
culturale. 

Nella situazione nuova 
determinata dalla sconfltta 
del centro-destra — che 
nel 1972 aveva impedlto lo 
awio della riforma della 
RAI-TV imponendo una 
proroga con decreto gover-
nativo — si rende possiblle 
oggl un'azlone unltaria plu 
ampia e incislva perche si 
giunga ad un reale con-
fronto con le forze demo-
cratiche e il movlmento 
popolare. il cui contribu
te! e indispsnsabile per av-
viare a soluzione la dram-
matlca crisi della RAI-TV 
e deH'informazione. allon-
tanando la minaccia di 
una ulteriore involuzione 
reazlonaria. 

II governo perd deve 
uscire dal silenzlo mante-
nuto In questl mesi sul pro-
blema RAI-TV. deve ccn-
cretizzare e anche andare 
oltre quegli impegni che. 
sia pure genericamente. 
aveva assunto all'atto della 
sua costituzlone e che flno-
ra non sono stati mantenu-
ti. Fino ad oggi l'unico 
progetto di legge di riforma 
presentato in Parlamento 
e ouello del PCI. 

Di fronte alia grave ma 
semDre piu probabile ipote-
si di una nuova proroga. 
va ricordato al governo lo 
impeeno espliclto assunto 
dal Presidente del Consl-
glio di andare a una pro
roga che sia un atto legi
slative, deciso a seguito di 
un dlbattito parlamentare. 

I comunisti ribadiscono 
con forza che la legge di 
proroga non deve essere 
uno strumento per conge-
tare la situazione attuale, 
caratterizzata dal livello 
sempre piu insoddisfacente 
deH'informazione televisi-
va. dalla crisi finanziaria 
della RAI. che espone la 
azienda ad allarmanti ma-
novre volte a favorire fe-
nomeni di privatizzazione 
del servizio. dalla stasi pro-
duttiva con conseguente de-
qualificazlone professionale 
del lavoratori della RAI. da 
una crescente sfiducla del 
pubbllco. 

La legge di proroga deve 
essere invece il primo atto 
concreto teso ad avviare la 
riforma dell'Ente. attraver-
so un processo dl rlsana-
mento e di rinnovamento 
dell'azlenda e del suoi rap
port i con il Paese. Per que-
sto la proroga deve essere 
di breve durata. 

Per quanto riguarda le 
norme transitorie capaci di 
favorire il rilancio produt-
tivo ed economico della 
azienda. vi sono alcuni 
punti oramai acquisiti da 
un vasto schleramento di 
forze sociali e politiche: la 
riconferma del mono polio 
pubblico, il distacco dallo 
esecutivo con preminente 
responsabilita delle assem
b l e elettive. l'awio del de-
centramento, l'attuazione 
del diritto di accesso, la 
difesa dei diritti del per
sona le. 

Da questi principi posso 
no discendere alcune pro
poste precise che andranno 
tradotte in proposte di leg
ge e sulle quali i comunisti 
chiamano ad un urgente 
ed approfondito discorso 
tutte le forme democrat!-
che. 

A \ La difesa del mono 
**•' polio pubblico. Nella 
fase transltoria questo si-
gniflca — nel necessario 
rlspetto dell'attuale asset-

to giuridico della RAI co
me societa per azlonl e 
quindi delle prerogative 
del maggiore azionista 
aziendale (il capitale pub
blico) — restltuire al con-
sigllo dl ammlnlstrazione 
i suoi reall poterl dl ge-
stione e di controllo azien
dale, trasformandolo pro-
fondamente, sottraendolo 
all'attuale, totale prepote-
re dell'esecutivo. aprendolo 
alia partecipazione deter
minant* degli organl elet-
tivi dello Stato (Parlamen
to e Reglonl). E' questo 
consiglio di ammiuistra-
zione cosi trasformato che, 
agendo attraverso un pro-
prio organo esecutlvo, do
vra, nella fase transitoria 
della proroga, avere pieno 
potere di gestlone degli in-
dirizzi produttlvl e tecnlcl 
dell'azienda ed agevolare 
lo sviluppo della riforma 
democratica. 

"D\ Nella fase transitoria, 
* * / la Commlsslone Par
lamentare dl Vlgilanza de
ve assumere 11 potere di 
dettare gll indlrizzl pro
grammatic! dell'azlenda e 
vigilarne l'applicazlone, as-
slcurando che il messagglo 
radio televlsivo sia oblet-
tivo e completo, favorendo 
lo sviluppo di quel plura-
lismo politico e culturale 
che caratterizza la vita del 
paese. A questo fine la 
Commlsslone Parlamenta
re di Vigllanza dovra col-
legarsi stabilmente con le 
Reglonl, con le grandi or-
ganizzazioni sindacali. con 
le realta sociali e cultural!. 
Per essere In grado di svol-
gere concretamente la sua 
nuova funzione, la Commls
slone dovra awalersl di un 
apposito organo tecnico-
esecutivo. 

r*\ La garanzia reale del 
^-V rlspetto del pluralt-
smo politico, sociale e cul
turale pub avers! soltanto 
se fin d'ora viene garantlto 
il diritto di usare 11 mez
zo radio-televlsivo a tutte 
le componentl politiche. so
ciali e cultural! del pae
se e — In primo luogo — 
al nuovo istituto delle Re-
gioni. 

T\\ P e r consentire, gia 
**' nella fase transitoria, 
l'attuazione del diritto di 
accesso e il risanamento 
dell'azienda. occorre avvia
re un processo di effettlvo 
decentramento produttivo, 
attraverso lo sviluppo del
le strutture regional!, nel 
quadro di una politica di 
programmazione degli In-
vestimenti e di un diverso 
uso delle risorse esistentl. 
C16 va fatto anche sia at-
tuando un intervento pro-
grammatico nelle aree eco-
nomicamente depresse del 
paese. sia sollecitando e in-
coraggiando le inlziative 
regional! gia in atto nel 
settore degli audiovlslvi. 

T? \ Occorre riaffermare 
*-*/ la riserva alio Stato 
dell'uso della TV via ca
vo. nella prospettiva di 
una globale regolamenta-
zione democratica del mez
zo, secondo le stesse linee 
indicate per le radio-tele-
dlffusioni via aerea. 

T?\ Occorre modlflcare la 
A ' attuale regolamenta-
zione della pubblicita ra-
dio-televisiva, riprlstlnan-
do la situazione precedente 
alia proroga della conven
zione imposta dal governo 
di centro-destra. nella pro
spettiva di creare una 
azienda pubblica nel set-
tore della pubblicita che 
agisca in direzione dei con-
sumi sociali e nell'ambito 
della programmazione na-
z'onale. 

/~J\ Occorre garantire ai 
** " lavoratori della RAI-
TV il rlspetto e la difesa 
dei diritti contrattuall ac
quisiti. awlando un proces
so di riqualificazlone pro
fessionale e di partecipa
zione alle scelte decisional! 
e produttive dell'azienda. 
in un nuovo rapporto con 
il paese. 

Intorno a questi obiettl-
vi — che vanno consldera-
ti nell'ambito piu genera
te delle lotte per la rifor
ma deirtnformazlone e per 
un uso democrat'eo delle 
nuove tecniche della comu-
nicazione audiovislva — e 
necessario sviluppare In 
tutto il Paese un forte mo
vlmento unitario. cui J co
munisti s'Iropegnano a da
re il loro qual'ficato e com-
battivo contributo. 

L'ambasciata della RDV 
La presidenza del Comitato nazionale Italia-Vietnam ha ricevuto 

l'incaricato d'affari della ambasciata della Repubblica del Vietnam. 
signora Huynh Tieng e gli altri membri della ambasciata presenti 
a Roma. Nel porgere il suo caloroso e affettuoso saluto Ton. Ric-
cardo Lombard! ha espresso a nome del comitato il suo compiaci-
mento nell'accogliere in Italia i rappresentanti dell'eroico popolo 
vietnamita e ha ricordato il sostegno politico e la solidarieta ita-
liana nella lotta del Vietnam. L'incaricato d'affari ha ricordato 
a sua volta come I'opera svolta dal comitato Italia-Vietnam sia 
conosciuta e apprezzata in tutto il suo paese e dal suo popolo. 
E" stata infine espressa la certezza che la presenza a Roma del-
l'ambasciata contribuira a sviluppare i rapporti tra i popoli viet
namita e italiano. NELLA FOTO: la sede dcll'ambasciata della 
RDV in piazza Barberini a Roma. 

L'iniziativa del PCI al centro del dibattito per le elezioni del 18 novembre 

Un incisivo piano di sviluppo 
per Siena e il suo territorio 

Difesa e rivitalizzazione di tutti i centri storici — Espansione programmata delle attivita 
cultural! e produttive — Chiusura campanilistica della DC — II centro sinistra indicato dai 
socialisti significherebbe in questa citta e in questa regione un grave passo indietro 

Dal nostro inviato 
SIENA, ottobre. 

La campagna elettorale per 
11 rlnnovo del Consiglio comu-
nale dl Siena, che si conclu
d e d 11 18 novembre, e ormal 
entrata nella sua fase piu viva
ce. I partltl stanno moblll-
tando le loro forze migliori. 
Gll schlerament! si vanno pre-
cisando sulla base delle lndl-
cazioni programmatlche e del
le scelte che ciascuna forma-
zione deve complere per chla-
rlre dlnnanzl agll elettorl — 
e magari per confonderll — 
! rlspettivi orientamenti e il 
significato della competizione. 

Al centro della sua lotta 
politica il PCI pone alcune 
question! dl fondo per lo svi
luppo della citta e del com-
prensorio, guardando molto 
piu in la dei confini munici
pals avendo cioe presenti i 
problemi della regione Tosca-
na e dell'lntero Paese. Gli al
tri partiti sono invece invi-
schiati in una visione cam
panilistica, e percio angusta, 
dei problemi senesi e soprat-
tutto in un equivoco dl fon
do. che la DC. In partlcolare, 
esprime con una opposizione 
sorda e confusa all'ammini-
strazlone uscente e alia sua 
Inlziativa, mentre il PSI di-
chiara apertamente una pro-
pensione al centro-sinlstra che 
assumerebbe qui necessaria-
mente il carattere di un bloc-
co anticomunista e antipopo-
lare contro quasi la meta 
della popolazlone senese che 
segue (e vota) il nostro par-
tito. 

Cosl. in definltiva il PCI e 
al centro dell'attacco e della 
polemica delle altre forma-
zioni politiche. non solo in 
nome di un anticomunismo 

Incredibile ammissione al processo di Torino 

Sommi clinici non ladri 
ma - solo - evasori fiscal! 

Gli avvocati dei « baroni» hanno sostenuto questa tesi per difendere i 
loro client!, accusati di non aver versato all'universitd oltre 2 miliardi 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 30 

I sommi clinici torinesi non 
sono del ladrl, sono «soltan
to» degli evasori flscali: que
sto sostiene la difesa al pro
cesso contro 1 « baroni in ca-
mice bianco » accusati di non 
aver versato all'universita ol
tre due miliardi di lire. In 
altri Paesi clvill. gli avvocati 
che ammettessero una cosa 
da genere spalancherebbero 
le porte del carcere ai loro 
clienti. Da noi. dove i grandi 
evasori frodano al fisco cen-
tlnaia di miliardi all'anno. si-
mill argomenti vengono pre-
sentatl con la massima disin-
voitura in un'aula di tnbuna-
le. come e successo stamane. 

Esauriti gll interrogator! de
gli tmputati. e cominciata la 
lunga sfiiata dei testimom. e 
tra i primi sono stati sentit 
l'avv Gaetano Zini-lamberti e 
il dott. Luciano Brean. che 
nel 1962 rappresentavano la 
opposizione nel consiglio di 
ammlnlstrazione deli'ospedale 
San Giovanni. Essi furono i 
pnm« a creare dei grattacapi 
ai sommi clinici. il cui potere 
era allora assolutb e ;nconlra 
stato Brean e Zini Lambeitl 
scoprlrono mfatti che l pn-
marl ospedaheri e i direttori 
delie cliniche universitarie si 
facevano pagare direttamente 
gli onorari dai clienti «di 
lusson ri cove rati negl: specia-
li reparti per «pensionali > 
deli'ospedale. Una suora riti-
rava i quattrini per conto de
gli illustri professor!, poi an
no tava una cifra su un sem-
pllce foglletto di «block no
tes » che mandava all'ammint-
strazlone del San Giovanni. la 
q-iale doveva fatturare la per-
centuale spettante all'ospeda-
le senza poter sapere dl quan
to la parcella reale fosse sta
ta « ridimenslonata » ai fin) 
flscali. 

Invece Zini Lambert! e Bre
an fecero mettere a verbale 
le loro riserve. sostenendo 
che la prassi violava la legge. 
Pu pure organizzata un'assem-
blea di clinici e primari. nel 
corsr della quale i due con 
sizlieri di opposizione furono 
sommersi da vibranti dichia-
raz:onj di virtu offesa dei sa-
nitari 

Ha aggiunto Zini-Lamberti: 

«II piu duro di tutti fu Bol-
sl (clinico neurologo che non 
compare in questo processo 
•solo perche ammalato - N.d.rJ 
il quale rivendico la " liber
ta " dei professori universitari 
e disse che i clinici preferiva-
no andarsene dall'ospedale, 
danneggiando il suo prestigio. 
e ricoverare i pazienti in case 
di cura private, piuttosto dl 
rendere noti i loro guadagni. 
^ggiunse che far pagare le 
parcelle attraverso 1'ammini-
strazione ospedaliera signlfi-
cava per loro esporsi a un 
carico fiscale eccessivo*. 

Gli avvocati dei sommi cli
nic: hanno colto la palla al 
balzo: se i « baroni » si preoc-

cupavano soltanto del fisco. 
hanno - argomentato. non dl 
dover versare gli incassi al
l'universita, vuol dire che su 
quest'ultimo punto erano in 
buona fede: non pagavano le 
tasse ma non sapevano di fa
re peculate 

Tra gli altri testimoni sen-
titi stamane ricordiamo i gior-
nalisti torinesi Vito Napoll e 
Claudio Donat Cattin, i quali 
in un'intervista regtstrata su 
naftro raccolsero le lamentele 
del defunto rettore magnifico 
Allara per il fatto che i som
mi clinici non versavann sol
di all'universita. 

Michele Costa 

Con una legge varata dal Senato 

Decisa l'assunzione 
di 2.700 caneellieri 

II decreto governativo che 
autorizza l'assunzione straor-
dinarla di 2700 caneellieri del 
ruolo di concetto e di 200 se-
gretari nel settore della g:u-
risdizione del lavoro e stato 
ieri definitivamente conver 
tito in legge dal Senato. 

II compagno PETRELLA, 
motivando il voto favorevole 
del gruppo comunista ha af-
fermato che il prowedimento 
viene a colmare il vuoto di 
personale giudiziario che si 
era creato soprattutto con 
l'entrata in funzione della 
legge sull'esodo volontario a 
favore dei funzionari dir'.gen-
ti dello Stato. oltre al fatto 
che da anni non erano stati 
p:u bandit! conconi. In alcu
ni casi la carenza di caneel
lieri ha provocato la para-
lLsi deiramministrazione del
la giustizia. specie nelle pre-
ture e ne: tnbunali dei centri 
piu p;ccoli. AU'urgeuza di un 
rapido reclutamento di nuovi 
caneellieri. il decreto rispon-
de con una procedura abbre-
viata, che prevede soltanto 
un esame orale e concorsi su 

base distrettuale. I comunisti 
— ha detto Petrella — lamen-
tano che i vari governi ab-
biano lasclato aggravarsi una 
situazione che da tempo ri-
rhiedeva pronti e adeguati 
provvedimenti e denunciano 
11 pressappochismo con cui. 
nonostante le soll^citazioni 
delle associazioni professio
nal! e delle forze politiche p.it 
senslb'.ll, si guarda da parte 
del potere esecutivo alia gra
ve crisi in cui vers? Tammi-
nlstrazione della giustizia. 

II senatore comunista ha 
chiesto pertanto che l'attuale 
governo ponga fine alia dele-
teria pratica degli 'nterventi 
settoriali che sinom hanno 
soddlsfatto interess' corpora-
tivi. per euardare invece alle 
cause vere della crisi giudi-
zlaria. tra cui. per quanto ri
guarda la questione oggetto 
del decreto. il permanere di 
ordinamenti arcaici che osta-
colano il funzionamento dei 
servfei di cancelleria e di 
conseguenza rallentano tutta 
rattivita dei tribunal!. 

L'inaugurazione al Palazzo delle Esposizioni di Roma 

DA OGGI LE GIORNATE DELLA CULTURA SOVIETICA » 

Per dieel glom! a Roma. 
nelle sale del Palazzo delle 
Esposizioni In via Nazionale. 
all'accademla di Santa Ceci
lia, al Teatro deU'Opera, al 
palazzo dello sport, alio sta 
dlo Ollmplco 1 romanl potran 
no venire a contatto con la 
realtA culturale. lndustriale. 
sportlva, artlstica dell'URSS 

Oggl si inaugurano le «Glor-
nate della cultura sovietlca», 
una complessa e multiforme 
manlfestazlone organizzata 
dairassociazlone Italia URSS, 

il patrocinlo del Comune. 

Alia Inaugurazione delle 
«Giornate» (palazzo delle 
Esposizioni. ore 121 saranno 

Erefientl 11 sindaco di Roma 
arida, lambaaclatore del

l'URSS in IUlia Nikita Ry 
zhov, 11 dlrettore del quoti-
dlano «SovietskaJa kultura* 
Romanov, il mlnlstro per 11 
turtsmo sen. Signorello. 11 at-
gretario generale di Italta-
URSS sea Adamoll. 

II palazzo delle Esposizioni 
dl via Nazionale sara un po* 
il centro della rete dl Inlzia
tive prevlste nel quadro del

le « Giornate ». LI troveranno 
posto tre grandi mostre: 
« Mosca oggl e domani ». pre 
parata dal Soviet della capi
tale soviettca: «Lo sviluppo 
della scienza in Siberia ». pro
grammata dall'Accademla del
le Sclenze; «URSS. 11 paese 
e le genti». una panoramica 
fotografica sugli aspetti uma-
ni e sociali di un paese che 
conta 250 mlllonl di abltantl. 
quindlcl repubbllche. oltre cen
to diverse nazlonallta. 

Domani al centro del pro-
gramma sara lo sport, con 

llncontro di calcio alio sta-
d!o Ollmplco tra la ZSKA 
(Armata Rossai di Mosca e 
una rappresentatlva mista di 
giocatori della Roma e del
la Lazio 
' Intenso e di altissimo livel

lo il programma culturale: do
mani. alle 17,30. concerto del 
violinista Igor Oistrach alia 
Accademia di S. Cecilia; sa-
bato 3 e domenica 4 novem
bre, al palazzo dello Sport, 
alle ore 21: cant! e ball! di 
uno dei piu prestlglosl com-
plessl sovletlcl, quello della 

aFIotta del Mar Nero»; ve-
nerdl 9 e domenica 11 novem
bre. alle ore 21. 11 complesso 
folcloristlco ucraino di cant! 
e danze «Jatran»; sabato 10 
novembre al Teatro deU'Ope
ra. sempre alle 21. gli artist! 
del Bolshoj dl Mosca. 

Le «Giornate» prevedono 
Inoltre incontri e dlbattiti tra 
archlteUi Italian! e sovletlcl 
sul problemi dell'urbanistica 
modema, partite dl scacchi 
Indlvlduali e collettlve con la 
oamplonessa del mondo Nona 
Gaprlndaahvill, 

rozzo e prlmitlvo che, soprat
tutto qui appare perflno grot-
tesco, data la grande forza 
comunista, ma anche perche 
si e fatto promotore e inlzla-
tore dl una politica amml-
nlstratlva dl rinnovamento, 
fondata sulla realta della cit
ta e della regione, sulle loro 
difficolta e sulle loro pro-
spettlve. 

Una novita che fa splcco, e 
che lascla gll avversarl e I 
concorrent! piuttosto frastor-
natl, e che 1 comunisti a Sie
na non portano avantl la 
campagna elettorale soltanto 
per chiedere plu voti e per 
rafforzare, In tal modo, l'am-
mlnlstrazlone popolare, ma 
anche, e col massimo impe-
gno, per chiarire problemi e 
sltuazionl, per Indurre gll elet-
tori a esprimere un consenso 
maturo e pensato, perche 1'in-
tera societa cittadina compia 
ulteriori passl in avanti ver
so una piu convlnta afferma-
zione del proprl orientamen
ti. verso una cultura di mas-
sa ancora piu approfondita e 
articolata. 

Siena, per le sue partlco-
larita, si presterebbe plu di 
ogni altro centro d'ltalia ad 
una lotta per cosi dire inter
na. circoscrltta nell'ambito 
delle sue mura e della sua 
clvilta e rivolta quindi a con-
seguire obiettlvl dl inera con-
servazione delle caratteristi-
che storiche, artistiche e am-
bientali della citta. Ma que
sta impostazione significhe
rebbe, appunto, favorire una 
sorta di isolazionismo provin-
ciale che, al giorno d'oggl, 
mentre il mondo intero no
nostante tutto va verso una 
Integrazione e una compene-
trazlone delle sue varie com
ponent!, avrebbe. sapore di 
vecchio e sarebbe fuori della 
realta. Per questo i nostri 
compagni non parlano solo di 
Siena. Per questo va avantl 
con forza una lotta popola
re per attuare un «piano 
comprensoriale di sviluppo » 
che coinvolge, insleme agli in-
teressi Immediati della gente 
anche e soprattutto l'assetto 
di questa fascia partlcolare 
della regione. 

L'ldea del « piano ». del re-
sto. non e nata oggi. Essa 
risale al 1062 quando fu co
stitulto un primo comprenso-
rio senese con altri sel co-
muni oltre 11 capoluogo. Ci 
furono, allora. circa tre anni 
di ' stasi. provocati da una 
ostllita governativa (la prefet-
tura fini col bocciare lo stes-
so statuto del comprensorio), 
che non aveva nessuna giu-
stificazione. Tre anni lunghis-
simi di attesa che. tuttavia. 
non furono spesi invano. Si 
glunse. infatti. al 1969 con 
una idea piu matura, plu 
avanzata. sia per quanto ri
guarda va i problemi del mo
mento ' che le prospettlve. 
Quando venne organizzata la 
prima assemblea del com
prensorio si convenne. fra 
l'altro. sulla necessita che 11 
piano di sviluppo non aves-
se soltanto contenuti urbani-
stici ma anche economic! e 
sociali. Fu precisamente a 
questo punto che al «com
prensorio » chiesero di aderi-
re altri sette comuni. Fu al
lora che si individud con pre-
cisione quella che oggi viene 
definita la «zona economlca 
Siena-Val d'Arbia». 

Si tratta di un territorio 
in cui vivono attualmente 117 
mila persone con problemi e 
rivendicazloni ovviamente di-
versi, ma tutti riconducibill 
ad una idea centrale di svi
luppo fondata sopra una si
tuazione (creata dalla politi
ca dei vari governi a dire
zione dc) per molti versl 
preoccupante. Nel '51 i resi
dent! in questa zona erano 
128 mila. II calo. piuttosto vi-
stoso date le dimension! di 
partenza. 6 dovuto principal-
mente al processo di sfalda-
mento della vecchia agricol-
tura senese e toscana. basa-
ta sull'istituto mezzadrile. Ma 
anpora piu serio appare il fe-
nomeno che si e accompagna-
to a questo processo. per 
cui Siena dove pure la popo-
lazione non e cresciuta gran-
che ospita oggi il 65 per cen
to dei residenti del compren
sorio mentre nel *51 ne con-
tava solo il 50 per cento. 

Questo andamento demogra-
fico. per altro. rivelava una 
stortura pericolosa. accompa-
gnandosl oltretutto ad un pro
cesso di invecchiamento dei 
residenti e ad una progressi
va emarginazione della zona 
rlspetto al contests socioeco-
nomico della Toscana, 

A questo punto il piano, af-
fidato a urbanisti del PCI. 
del PSI e della DC e a un 
indipendente di sinistra, non 
poteva avere contenuti pura-
mente conservativl. ma dove
va intrrdurre idee e concet
ti nuovi. capaci di interrom-
pere la vecchia tendenza e di 
inaugurare un nuovo corso 
politico ed economico per 
conseguire tre obiettivl essen-
ziali: 1) il superamento de
gli squilibri determinatisi 
nell'ambito della regione; 2) 
l'annullamento graduate ma 
si euro degli squilibri interni 
alio stesso comprensorio. tra 
un Sud partlcolarmente de-
presso e disgregato e un 
Nord relatlvamente piu dina-
mico; 3) la ricomposizione 
di un adeguato ed equilibra-
to rapporto tra cittA e cam
pagna. 

Per questo bisognava pre-
vedere una crescita paralle 
la delle diverse attivita eco-
nomiche. sociali e cultural!, a 
partire daH'universlta. me-
diante 11 recupero e la rivita
lizzazione di tutti I centri sto
rici e urbanl eslstentl. Ed e 
stato, appunto. da questa pro
blematics, da questa premes-
sa che non conslderava sol
tanto II presente, ma anche le 
tendenze e le prospettlve che 
gll urbanisti e gli ammlnlstra-
torl di Siena hanno ipotlzza-

to un piano di sviluppo fon-
dato sull'lmpianto dl tre aree 
dlstlnte ma complementarl: 
l'area dl Soclvllle, dove sono 
prevlste In'.zlatlve industrial! 
partlcolarmente basate sul 
settore blomedlco (medicine, 
attrezzature sanitarle, rlcer-
ca, strumenti scleiitlflci. chl-
mlca); l'area dl Buonconven-
to (attivita lndustrialt colle-
gate all'agrlcoltura, alia tra-
sformazione del prodotti, al
io sviluppo zootecnlco e alia 
lavorazione delle carnl); la 
area, infine, dl Taverne d'Ar-
bla-Isola D'Arbla (partlcolar
mente destinata a moderne 
strutture commerclall, di rac-
colta e distribuzlone del pro
dotti del comprensorio, non-
che ad insediamentl artigia-
nali e piccolo-medio indu
strial!). 

II « piano», naturalmente. 
non e tutto qui. E non e 

L'italiano 
« Aquila bianca » 

deputato 
in Canada 

• MONTREAL. 30. 
Fra i deputati liberali eletti 

al Parlamento del Quebec si 
trova anche un capo indiano di 
nrigine italiana. Si tratta di 
John Ciaccia, nato nel 1933 a 
Ielsi. in provincia di Campo-
basso. ed emigrato da bambino 
a Montreal. 

Gli indiani della tribii «Ke-
hewin» dell'Aiberta lo hanno 
nominato recentemente capo 
onorario col nome di «Aquila 
Bianca ». 

neppure cosl schematlco. Es-
so postula, anzl, una articola-
zione assai complessa e inte-
grata fra le tre zone e le lo
ro attivita economico-soclall e 
culturall che garantlsce una 
cresclta omogenea dell'lntero 
comprensorio e si lnserlsce 
nelle piu vaste ipotesi di svi
luppo della Toscana. Ma il va-
lore essenzlale delle Indlcazlo-
ni formulate 6 che esse si rl-
collegano, sempre. alle carat-
terlstlche deH'amblente, alle 
strutture gia eslstentl, alle esl-
genze delle popolazlonl. Co
sl, ad esemplo. si parla di 
una industria biomedica per
che Siena ha gia un suo im-
portante patrlmonio in que
sto settore. suscettiblle di ul
teriori incrementi. Alio stesso 
modo, si parla di Industrie 
collegate all'agrlcoltura nel 
momento in cui si porta 
avanti la battaglia per il rin
novamento delle strutture a-
grarie e dello stesso assetto 
proprietarlo, per lo sviluppo 
della cooperazione. per una 
piu elevata produttivita nelle 
campagne. 

Tutto questo complesso dl 
Iniziatlve. che noi qui abbia-
mo dovuto descrivere neces-
sariamente per sommi cap!, 
costituisce in sostanza un ve-
ro e proprio piano di rinasci-
ta, fondato sulla valorizzazlo-
ne di quanto di posltlvo gia 
esiste, sul rinnovamento del
le strutture sorpassate, sulla 
creazione di nuovi impianti e 
di adeguati servizi. 

Rifiutars! dl discutere su 
queste cose, come fa la DC. si-
gnifica rlnunciare ad un dia-
logo serio e costruttivo con 
le popolazlonl dell'intera 
zona. 

Sirio Sebastianelli 

Alia commissione del Senato 

Bilanci comunali: 
il governo rinvia 

la legge di riforma 
Per il momento sara soltanto prorogata la 
legge attuale per il «ripiano » dei mutui 

Ieri mattina, alia commis
sione finanze e tesoro del Se
nato il sottosegretario all'in-
terno Russo ha annunciato 
che 11 governo si appresta a 
varare un prowedimento di 
proroga, per il '73'75. delle a^ 
tuali disposizioni in materia 
di ripiano dei deficit di bilan-
c!o di comuni e province. 

Dando questo annuncio. il 
sottosegretario ha chiesto che 
venisse rinviata la discussio-
ne sul progetto di legge pre
sentato dal compagno Modi-
ca e da altri senator! comu
nisti e relativo ad una pro-
fonda riforma di tutto 11 si-
stema di ripiano, anche alia 
luce della esistenza delle Re
gion! e delle funzioni di con
trollo loro attribuite sugli en-
ti locali. 

I senator! comunisti hanno 
espresso la loro viva protesta 
per 1'atteggiamento assunto 
dal govemo. II compagno Bor-
sari ha ricordato come si sia-
no gia avuti due provvedi
menti di proroga e come gia 
11 governo dl centro destra 
fosse venuto meno all'impe-
gno di emanare entro i primi 
tre mesi del 73 la nuova leg 
ge di riforma di tutta la ma
teria. Borsari ha quindi con-

Protesta 
nelle earceri 

di Roma 
e Perugia 

Una delegazionc di senatori 
si recherS oggi nelle carccri di 
Rebibbia. a Roma. La decisio-
ne e stata presa ieri dalla Com
missione giustizia del Senato 
mentre e ancora in corso. nel 
carcere romano. la protesta di 
centinaia di detenuti che si ri-
fiutano di tornare in cella sol
lecitando la riforma dei cc~ 
dici. 

Una pacifica azione di prote
sta e in corso anche al cerce-
re di Perugia dove, da ieri. 
i detenuti rifiutano di mangiare. 

Lo sciopero della fame e te-
so a richiamare 1'attenzione 
del govemo e del Parlamento 
sulle gravi condizioni di vita 
dei detenuti e a sollecitare la 
riforma dei codici penali e car-
cerari. Dalle finestre dell'infer-
meria — da dove e oartita la 
protesta — sporgono grandi 
cartelli nei quali i detenuti 
hanno scritto i motivi della pro
tests. Nel pomeriggio. su nchie-
sta dei carcerati. il direttore 
del penitenziario dottor Paglia-
riccio — fatto del tutto nuovo 
nella storia della casa di pena 
perugina — ha acconsentito a 
che alcuni dei detenuti si in-
contrassero con i giomalisti ai 
quali sono stati illustrati i 
motivi della protesta e la ri-
chksta di potersi incontrare 
con un funzionario del mini-
stero. 

fermato che i senatori co
munisti si opporranno decisa-
mente alia rlchiesta di proro
ga con tutti 1 mezzi consen-
tit! dal regolamento del Se
nato e chiederanno. invece, 
che si discuta sublto del pro
getto dl legge del PCL 

I poteri che il ministro del-
l'interno e di conseguenza la 
commissione centrale per la 
finanza locale contlnuano ad 
esercitare incostituzionalmen-
te. costituiscono — ha detto 
Borsari — una menomazione 
delle prerogative dei consigli 
comunali e provinciali e han
no per gli enti locali pesanti 
conseguenze di ordlne finan-
ziario. II ritardo con 11 qua
le si arriva alia approvazione 
ed alia concesslone dei mu
tui, nonche le decurtazioni 
che il ministro deH'interno 
apporta in modo indiscrimi
nate ai mutui stessi, si tra-
ducono infatti per gli enti 
locali in elevati costi aggiun-
tivi per le anticipazioni di 
cassa ed il ricorso a flnanzia-
menti straordinari cui essi 
sono costretti. Da qui 1'urgen-
za di una riforma e 1'oppo-
sizione del PCI a qualsiasi 
proposte di proroga. 

Si estendono 
le indagini 

sull'attentato 
al questore 

Sviluppi dell'inchiesta sullo 
altentato al questore Mangano. 
Forse oggi il giudice istruttore 
romano Ferdinando Imposimato 
partira per Palermo e Milano 
dove sentira alcuni testi ritenuti 
molto importanti e svolgera un 
controllo sugli elementi raccolti 
durante la prima fase della 
istruttoria. Intanto il magistra-
to ha ordinato una perizia bali-
stica sui proiettili e la pistola 
rinvenuti nella casa di Adriana 
Amoroso l'amica di uno dei due 
(Ugo Bossi) arrestati sotto la 
accusa di aver attuato la san-
guinosa aggressione al questo
re. ordinata dal vecchio boss 
Frank Coppola. Contro la stes-
sa giovane e altre due persone 
il magistrato ha firmato un 
prowedimento di indizio di rea-
to per favoreggiamento. 

II dottor Imposimato ha sen-
tito come testi nei giorni scor-
si anche Ton. Loris Fortuna. la 
moglic e una cognata: secondo 
la difesa di Bossi al deputato 
sarebbe stato presentato la sera 
del 5 aprile (giorno deil'atten-
tato) in un locale milanese un 
giovane come un parente del 
noto campione di pugilato Car-
melo Bossi. Ugo Bossi in effet-
ti e parente del pugile e quin
di la difesa sostiene che se era 
a Milano non poteva essere a 
Roma al momento del tentato 
omicidio del funzionario. 

Ieri I'assemblea annuale 

Dibattito 

al Cespe 

sulla 

situazione 

economico 
Ieri mattina la assemblea 

annuale del CESPE (il Cen
tro studl di politica econo
mlca del PCI) ha dlscusso 
della situazione economlca. al
ia luce dl due element! ca-
ratterlzzantl. che sono. da un 
latp la porslstente tenslone 
inflazlonistlca. dall'altro le mi-
sure dl politica economlca 
adottate dal governo e quelle 
che esso dovra adottare al fl-
nl dell'avvio dl una politica 
dl riforme ma delle quali 
non si ha nessuna avvisaglla. 

La dlscusslone, che e stata 
aperta da una relazione del 
compagno Peggio e nel corso 
della quale sono intervenu-
ti i compagni Pistolese. Del
la Seta. Conte. Spallone. Le-

vrero. Santi. Profumleri. Espo-
sto, Piva. nonche Barca ed 
Amendola. presidente del Ce
spe, ha naturalmente dato 
particolare rilievo alle que
stion! attinentl alia inflazlone. 
II che non e stato casuale. 
E* vero Infatti che con le 
mlsure di blocco dei prezzi 
varate dal governo a lugllo 
(e che scadono ogqi) vi e 
stato un certo rallentamento 
della tensione inflazionistica e 
le stesse punte di svalutazlo-
ne della lira sono scese dal 
20% di meta giugno al 12% 
attuale. Ma e pur vero. co
me ha rilevato Peggio, che que
ste tenslonl continuano a per-
sistere e ne risulta condizlo-
nata la stessa ripresa pro-
duttlva. in atto orama! a li-
velli consistent! pero con le 
caratterlstlche negative e squl-
librantl die hanno caratteriz-
zato lo sviluppo econom!co 
italiano degli anni passatl. 

Quali sono gli elementi che 
contrlbuiscono a mantenere 
questo stato lnflazionlstlco e 
di continua spinta al rialzo 
dei prezzi? Vi e. rilevantissi-
mo. il condizionamento derl-
vante dalla situazione econo
mlca del campo capitalistico 
sempre plu caratterizzata da 
un processo lnflazionlstlco che 
ha assunto ritmi dl gran lun
ga superiori a quelli del pas-
sato. La pressione inflazloni
stlca (confermata anche da 
un costante e rilevante diva-
rio tra prezzi all'ingrosso e 
prezzi al consumo) e desti
nata ad aumentare anche 
perche essa e espressione di 
fenomeni di fondo del slste-
ma capitalistico. e cioe il ca
rattere anarchico di questo 
sistema. la vastita degli spre-
chl e delle spese improdutti-
ve. l'esistenza degli squilibri 
tra zone ed aree. il crescen
te potere delle societa mul-
tinazionali. E ad aggravare 
questo quadro si aggiunge la 
persistente crisi monetaria in-
ternazionale che, espressione 
di difficolta economiche di 
fondo. opera, nello stesso 
tempo, come fattore prima-
rio di inflazlone. 

E* lllusorlo, quindi. e stato 
ribadito da Peggio e da mol
ti intervenuti. in particolare 
dal compagno Amendola. pen-
sare di dare una rlsposta va-
lida ai problemi economici 
del nostro paese prescindfn-
do dalla crisi economica in 
ternaztonale. e credendo dl 
poter arrlvare ad un nuovo 
assetto monetario interaizlo 
nale che sfugga al problema 
dei rapporti con il mondo 
soclalista (ed ai conness! pro
blemi di consolidamento di 
un regime di confronto e di 
coesistenza pacifica). 

Ai fattori internazionali che 
alimentano 11 processo infla-
zionistico in atto nel nostro 
paese e che ha oramai as
sunto una connotazione di 
lunga durata. si aggiungono. 
come ha ricordato Barca, fat-
tori interni. strutturali. deri-
vanti dallo sviluppo distor-
to del nostro sistema econo
mico. Ed e con questi che 
il governo e chiamato a m:-
surarsi. I comunisti. e stato 
ricordato, sono contrari a mi-
sure di deflazione. ma anche 
a qualsivoglia ipotesi che pen-
si di poter « cavalcare » una 
inflazlone lasciata andare 
avanti a briglie sciolte. Si 
tratta invece di affrontare il 
problema dei prezzi attraver
so un meccanismo di control
lo permanente e democratica 
E si tratta di affrontare i 
problemi della ripresa eco
nomlca dando finalmente av-
vio ad una politica di rifor
me (mentre su questo terre-
no il govemo si presenta 
profondamente diviso. senza 
una linea, scoperto. imprepa-
rato ad affrontare finanche 
il dopo blocco che ha inizio 
da oggi) e di qualificazione 
degli investimenti. con una 
netta pnorita a favore di 
quelli nel Mezzogiorno. 

D'altra parte, il rifiuto di 
ogni prospettiva di deflazio
ne apre immediatamente un 
altro problema. quello cioe 
di sapere a favore di chi, 
dl quali strati sociali. di qua
il zone del paese, di quail 
consuml, debbano essere re-
distribuite le risorse del pae
se. I comunisti si battono • 
continueranno a battersl con
tro ogni tentativo di far pa
gare la inflazlone agli strati 
sociali piu poveri, ai lavora
tori, ai ceti medi piu debo-
li; nello stesso tempo, si bat
tono perche vengano privile-
giatl gli Investlmenti produt-
tlvi e il soddisfacimento dei 
consuml sociali. In questo 
contesto. sono state ribadito 
le critiche al tipo di ripre
sa in atto (aggravamento de
gli squilibri. ripresa della eml-
grazlone, accantonamento del 
consuml sociali) ed alia as-
senza di ogni indicazione go
vernativa su question! noda-
II del nostro paese, quali. in* 
nanzltutto la ripresa del Me» 
zoglomo. 

I. t. 
*.<? t 


