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cnsi e I 
Le maggiori forze politi-

che, ormai sulla soglia del 
1974, non erano solo chia-
mate a trarre bilanci del-
l'anno difficile che sta per 
concludersi, ma soprattutto 
a definire le rispettive posi-
zioni dinanzi a una crisi la 
cui gravita — sebbene in di-
versa misura — e da tutti' 
awertita. Dalla crisi energe-
tica ai problemi della dife-
sa deiroccupazione; dal qua-
dro europeo a tutte le altre 
questioni della collocazione 
internazionale dell'Italia; dal 
Mezzogiorno, aH'agricoltura, 
alle riforme, tutte le que
stioni da tempo present! nel 
dibattito politico hanno as-
sunto una dimensione diver-
sa. Quale rlflesso se ne e 
avuto all'interno dei partiti? 
Lunedi si e riunito il Comi-
tato centrale del PCI, mar-
tedl la Direzione dc, il gior-
no dopo quella socialista. Si 
potrebbe dire che, per ra-
gioni di calendario, ma an-
che per necessita dovute al
ia situazione, e stato possi-
bile, al di fuori delle aule 
parlamentari, un confronto 
a distanza. 

IL CC del PCI ha discusso 
una relazione del.compagno 
Emanuele Macaluso con la 
quale la crisi dell'agricoltu-
ra (ed i problemi urgenti 
che ne derivano) veniva col-
locata nel quadro piu am-
pio della < crisi italiana », e 
venivano fissati i termini 
per un possibile « discorso 
nnovo» su questi temi con 
la DC e le altre forze poli-
tiche. Intervenendo nella di-
scussione, il compagno En
rico Berlinguer ha afferma-
to che oggi obiettivo essen-
ziale del PCI e quello di da
re un «contribute e una 
spinta al superamento posi-
tivo della crisi del Paese ». 
« Cib — ha soggiunto il se-
gretario generale del PCI — 
ci porta a porre in primo 
piano non la lotta contro la 
formula su cui si regge lo 
attuale governo — che pur 
continuiamo a giudicare ina-
deguata — ma Viniziativa 
per influire concretamente 
sugli indirizzi della politica 
governativa». II fatto che 
« le condizioni per un gover
no di svolta democratica non 
siano ancora tutte mature 
— ha detto ancora Berlin
guer —, non annulla Vesi-
genza, che e invece pressan-
te e piii che matura, di rea-
lizzare nei rapporti politici 
un'ampia convergenza di 

MACALUSO - < Di
scorso nuovo • per la 
agricoltura Italiana 

sforzi, la quale non cancella 
certo la distinzione tra go
verno e opposizione, ma che 
pud consentire di affrontare 
i problemi reali e urgenti del 
Paese con il concorso del-
I'insieme delle forze demo
cratize e popolari ». 

Per la Direzione democri-
stiana, il dibattito di mar-
tedl scorso era anche il pri
mo confronto interno di ca-
rattere spiccatamente politi
co che si svolgesse a parti-
re daH'ultimo Congresso. La 
conclusione — secondo il 
previsto — e stata quella di 
un voto unanime di appro-
vazione della relazione di 
Fanfani; degli intervenli si 
conoscono pochi stralci pas-
sati dagli interessati ai gior-
nalisti (11 Popolo ha pubbli-
cato solo un riassunto della 
relazione). II senatore Fan
fani ha dato un giudizio po-
sitivo suU'ultimo < vertice > 
quadripartito, dicendo che 
esso, < in complesso », ha 
rafforzato il governo Ru
mor. Lunga e stata l'elenca-
zione dei problemi che in-
combono, e lunga anche — 
e si tratta, pure in questo 
caso, di una cosa prevista — 
la trattazione della questio-
ne del « compromesso stori-
co >, che il segretario della 
DC ha definito « un fatto 

FANFANI - La DC 
non coglie la gravita 
della situazione 

tradizionale » ' della prassi 
politica del PCI. Per quan-
to riguarda i rapporti con i 
comunisti, Fanfani ha ri-
cordato la formula congres-
suale della < netta contrap-
posizione». Cio, ha soggiun
to, < senza dimenticare > le 
convergenze di azioni rese 
utili dall'urgenza di risol-
vere problemi nazionali gra-
vi, quali quelli della libera-
zione dal nazifascismo, della 
scelta istituzionale, della de-
finizione dei punti salienti 
della Costituzione». II di
scorso fanfaniano su questo 
punto si e concluso, secondo 
la consuetudine, con due ci-
tazioni di De Gasperi, una 
del '53, e quindi impregnata 
del clima anticomunista che 
accompagn6 il tentativo sfor-
tunato della legge-truffa, ed 
una del '44, e attento e 
preoccupato nel definire la 
posizione dc nei confronti 
del PCI (l'ispirazione ideo-
logica comunista, diceva il 
leader dc, rende « meno age-
vole » la «costruzione di 
ponti e passerelle» attra-
verso cui «assicurare una 
collaborazione politico*). No-
nostante la lunga elencazio-
ne di questioni aperte, nel 
quadro della crisi che stia-
mo attraversando, e eviden-
te la contraddizione in cui 
si sono mossi in questa oc-
casione Fanfani e la DC. La 
linea del PCI muove, infat-
ti, proprio dalla gravita del
la situazione, e su di essa 
fonda l'esigenza di rapporti 
nuovi tra le forze politiche 
democratiche. Alle ammis-
sioni dc e alle molte citazio-
ni di problemi, invece, non 
corrispondono scelte capaci 
di farvi fronte. 

II PSI — al contrario della 
DC — aveva gia tenuto una 
riunione del Comitato cen
trale ed una della Direzione. 
II compito di De Martino era 
quindi in una certa misura 
semplificato. Si trattava sol-
tanto di approvare le con
clusion! dell'ultimo « verti
c e * di Palazzo Chigi (che 
ha avuto < risultati positivi 
— ha detto il segretario del 
PSI — per quanto riguarda 
Vaccordo sulle linee di in-
dirizzo •). II problema, se
condo De Martino, e ora 
quello di tradurre in atto 
alcuni impegni, a partire da 
quello delle pensioni, che i 
contrasti nel governo han
no rinviato a gennaio. 

Candiano Falaschi 

Illustrate ieri dal presidente Fanti le scelte di intervento per il 74 

Un nuovo tipo di sviluppo 
nel bilancio deir Emilia 

Previsti investimenti diretti per oltre 100 miliardi di lire - Al primo posto Tagricoltura - II 23% 
destinato ai servizi sociali - II confronto con le forze politiche, economiche, sindacali, cultural) 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 22 

A meta gennaio governo e 
regioni si incontreranno per di-
scutere le linee e gli oblettivi 
di un piano nazionale di inve
stimenti per il 1974. da presen-
tare al Parlamento alia fine 
dello stesso mese di gennaio. 
Piano nazionale di < emergen-
za > — secondo la proposta fat-
ta dal presidente della giunta 
emiliana Fanti e accolta nella 
riunione de) 19 scorso della 
commissione interregionale per 
la programmazione economica 
— che dovra essere elaborate 
col concorso ''delle regioni e 
degli enti locali. sulla scorta 
delle indicazioni gia contenu-
te nei rispettivi bilanci e pro-
grammi per il 1974. Dal canto 
suo il governo della regione 
Emilia-Romagna ha gia pron-
ta la propria proposta: il pro-
getto di bilancio per il 1974 
prebentato stamani al consiglio 
regionale con due ampie rela-
zioni. una del presidente Fanti 
e una dell'assessore al bilan
cio Stefani. 

Le scelte indicate dalla giun
ta c rappresentano, ha detto 

Approvato 

i l piano regionale 

dell 'Umbria 
Con 17 voti a favore (PCI e 

PSI) e 10 astensloni (DC, PSDI 
e PR!) il Consiglio regionale 
dell'Umbria ha approvato dopo 
un ampio dibattito II documento 
conclusivo del primo piano re
gionale. 

Lo sforzo dl ricercare la plu 
ampla convergenza delle forze 

', politiche democratiche attorno 
a questa proposta di piano, 
fortemente perseguito dalla 
maggloranza, e stato premlato 
dal voto espresso dalle mino
ra nze, che, con la loro asten-
sione, hanno voluto sottolineare 
la fiducia nell'lstltuto regionale 
e nelle prospettive che la pro
grammazione apre per tutta la 
collettivlta umbra. 

Colossale speculazione in atto su un genere indispensabile 

MANCA IL SALE DEL M0N0P0LI0 
MA ABB0NDA QUELLO PRIVATO » 

II sale «condito » dalle imprese private costa 200 lire al chilo (oltre tre volte di piu di quello 
normale) - Come I'azienda pubblica ha ceduto la raffinazione e le vendite a « grossisti-appal-
tatori» - Miliardi di utili di bilancio non utilizzati mentre occorrono nuove macchine 

•>'%* 

II sale prodotto e in parte 
confezionato dal Monopolio 
di Stato scarseggia ormai da 
settimane. Abbonda, invece, il 
sale a condito» prodotto da 
un gruppo dl aziende priva
te. II fenomeno, come I'lra-
boscamento dell'olio e dello 
zucchero, e a suo tempo quel
lo della pasta allmentare. si 
spiega con una sola parola: 
speculazione. E vediamo come 
stanno le cose 

L'azienda autonoma dello 
Stato produce sale greggio in 
quantita piu che sufficienti 
a soddisiare 11 fabbisogno di 
sale per le mense degli ita-
liani. Quello che l'azienda 
stessa riesce a fare solo In 
parte e la seconda Iavora-
zione del sale, vale a dire la 
raffinazione e il confeziona-
mento per le vendite. CI6 per-
ch6 le sue strutture, un tem
po adeguate al ciclo comple-
to della produzione e delia 
commercializzazione, sono og-
, gi rldotte praticamente alia 
sola produzione di greggio. 
Per la raffinazione e per il 
confezionamento in buste in-
tervengono, quindi, gruppi pri-
vati, ai quali 1'azienCa pub
blica ha dato concession! spe
cial!. 

Questo e il primo diafram-
ma cbe si frappone fra la pro
duzione salina del Monopo
lio di Stato e la commercia
lizzazione dello stesso pro
dotto. II secondo diaframma, 
forse ancora piu pericoloso 
e pemicioso del primo, av-
viene nella fase immedlata-
mente successiva alia raffina
zione e alia confezione in pac-
chetti. A questo punto, in-
fattl, operano quelli che 11 
compagno Sellitti, a nome 
dei tre sindacati, ha defini
to in una conferenza stam-
pa 11 « gTossistaappaltalore ». 
Si tratta di una figura pres-
soche inedita nel campo del-
l'economla di mercato. Una fi
gura speciale, crcata ad hoc. 
per consentire — si e detto — 
all'azienda di Stato la ven-
dita del suoi prodotti (II di
scorso vale anche per I tabac-
chi), ma che in realta e sol-
tanto uno speculatore priva-
to, con una rendita di posi
zione garantlta dalla stessa 
azienda pubbltca e con potert 
quanto mai ampl, di natura 
privatistlca proprio nel cam
po In cui il regime dl mo
nopolio statale dovrebbe Im 
pedire qualslasl forma di lu-
cro. 

Questo strano cappaltato-
re», che non corre nemme-
•ft U rlschio dl una pur ca-

muffata gara fra competitori 
dello stesso ramo, ha in do-
tazione — e la parola esat-
ta — una ben determinata 
zona commerciale. Egli, in so-
stanza, va nelle agenzle del 
Monopolio di Stato, preleva 
U sale che gli serve e lo cede 
poi alle rlvendite, senza ag-
giungere o togliere nulla di 
suo, senza correre alcun peri-
colo, con un incasso assolu-
tamente assicurato. 

In tal modo il settore dei 
sali e dei tabacchi e gestito 
a regime di monopolio pub-
blico solo per la parte cne 
riguarda la produzione di ba
se. II resto cade nelle mani 
dei privati, sia pure autoriz-
zati. Ed e cosi che si pos-
sono verificare operazioni spe
culative come quella in corso 

Nel corso dell'incontro con 
I giomalisti i dlrigenti della 
feaeraZiOne sindacale unitaria 
hanno parlato esplicitamente 
di inoelta, di accaparramen-
to del sale, possibile anche 
acquistando U prodotto fini-
to in grand! quantita. In un 
sistema dl prezzi imposti, co
me quello vigente per tabac
chi e sale, questo lenomeno 
non dovrebbe avere alcun si-
gnificato La venta & perd che, 
in questi anni, e accaduto 
qualcosa di nuovo anche in 
questo settore. In forza dl ta-
lune disposizioni comunitane, 
infattl, il coramercio dei sa
li e del tabacchi non potra 
aver luogo attraverso aziende 
monopolisuche di Stato oltre 
termini stabiliu. Per il sale 
questo termme (di cui t sin 
dacati chiedono una proroga 
adeguata) scade il 31 dicem-
bre prosslmo. Per i tabacchi 
scade alia fine del 1976. 

E' facile capire dunque che 
l'accaparramento — anche 
mediant* 11 rifiuto dl conse-
gnare sale del Monopolio ai 

, rivenditori — awtene in vi
sta della decistone di « libera-
lizzare* il mercato del sale. 
II rlsultato 6 che 11 sale nor
male, prodotto dal I'azienda 
statale cosia, quando lo si 
trova, 60 lire al chilo. Quel
lo « condito ». con aggiunia di 
una sostanza definita glutam 
mato in plccolisslme dosi che 
peraltro nessuno controlla. co
sta Invece 230 lire al ch:lo. 
La massaia che va a fare la 
spesa e non trova II sale da 
cuclna del Monopolio compra, 
ovviamente, quello • speciale • 
al glutammato. Spende 140 
lire dl piu che possono anche 
sembrare non molte perche 
dl sale se ne consuma rela-
tivamente poco. Ma la specu

lazione rimane gigantesca in 
quanto chl vende il sale « con
dito » a 200 lire non ne vende 
un pacchetto al mese, ma mol
te decine di migliaia di pac-
chetti- E il bello e che que
sta operazlone si pud fare con 
tanto di autorizzazione; ba-
sta, in sostanza, fare in mo
do che il sale non sia com-
pletamente alio stato puro 
per poterlo vendere in ogni 
negozio. Dopo il 31 dicembre, 
a • liberalizzazione » avvenuta, 
1 profitti dei privati saliran-
no ulteriormente. Percid i sin
dacati chiedono che si giun-
ga quanto meno a stabilire 
i prezzi attraverso il CIP. 

Per avere un'ldea ancora piu 
precisa dell'entita del fenome-
no speculativo, fra Faltro, va 
detto che U sale tipo candor 
(addizionato con carbonato di 
magnesio) viene venduto dal 
Monopolio a 120 lire al chi
lo, mentre lo stesso candor 
(piu glutammato), confeziona
to dalla Chimicalba di Ve
rona e posto in oommercio 
come *Salt». viene venduto 
in astucci da 120 grammi (e 
stato detto dai sindacalistl) 
a 195 lire, pan a 1600 lire al 
chilo. 

Tutto questo poteva essere 
evitato? La nsposta a questa 
nostra domanda da parte dei 
sindacaJisti 6 stata sempllcis-
slma L'azienda pubblica po
teva e doveva provvedere alia 
raffinazione e alia confezione 
di tutto U sale necessario al 
consumo italiano ed anche a 
certi mercati e3terl. Bastava 
acqulstare le macchine neces 
sarie alia rarfinazione e ail'im 
pachettamento Bastava non 
creare m figura dei • grossi-
sti appaltatori». Ma e pro
prio quello che non e suto 
fatto. nonostante le ripetute 
e insistent! richleste dei sin
dacati anche se la spesa re 
lattva si poteva age vol mente 
sostenere. senza toccare 1 bi
lanci 

A questo proposito va chia-
rito, fra 1'altro, che da un 
paio di anni I «residul pas-
sivi • dei Monopolio sono sali-
ti a circa 40 miliardi. 25 dei 
quali per sUnxlamentl pre
visti e non attuati, per ope-
re doe programmale e non 
reallzzate Si pensL oltretut-
to. che ia stessa azienda con-
segna aU'erarlo pubblico ognl 
anno qualcosa come 900 mi
liardi derivantl dalle pesantl 
tasse sui UbacchL mentre ver
sa al Tesoro anche l suoi 
cosplcul avanzl di gestlone 
annuall. Le macchine per 11 
sale (che costano circa 70 ml-

lionl l'una) di cui si £ parla
to, dunque, potevano essere 
acquistate senza sforzo alcu* 
no. II fatto e che si e scel
ta un'aitra strada, per cui 
questa azienda pubblica e sta
ta trasformata in un mostro 
sputa-miHardi anche per i 
gruppi privati che le ruotano 
intorno 

H capitolo tabacchi dovra 
essere trattato a parte. Per 
quanto riguarda il sale, co
rn unque. ci pare che il di
scorso, pur complesso, possa 
risultare chiaro, nel sesno che 
11 Monopolio, mentre sfrutta 
1 suoi dipendenti (14 mi la in 
tutto quando ne occorrono 
20 mila). non lavora per gli 
Italian! ma per un pugno di 
speculator!. 

Sirio Sebastianelli 

Doveva essere 

pronto nel '75 

Solo nel 79 
sort reolizzoto 
il centro EFIM 

in Sicilia 
Si riparla della inizlativa 

produttiva piu consistente del 
«pacchetto» Sicilia e cioe 
il Centro elettrometallurgico 
EFIM di Capo Granitola la 
cui realizzazione. In base ai 
programmi approvati dal Cipe 
nel gennaio del "71. era pre
vista per la fine del "75. Sem-
bra ora che II Centro. del 
quale non esisteva finora 
neanchg il progetto, venga rea-
lizzato entro il "79. L'inizlatl-
va EFIM era stata approvata 
dal Cipe nel gennaio del "71, 
ricevendo il parere di confor-
miU (cioe la dichiaraaione dl 
dlsponibllitA del fondi della 
Cassa per il Mezzogiorno) nel 
novembre dello stesso anna 
Ma sono passatl tre anni e 
solo ierl il presidente del-
ITFIM ha illustrato al mini-
stro Donat Cattin 11 proget
to del Centro (ridimenslona-
to rtspetto al programma ori-
glnarto) annunclando 1 tem
pi sopradettL L'invesUmento 
previsto e dl 430 miliardi dl 
lire; l'oocupazlone (che sara 
compleu entro 111981) di 9400 
unlU. 
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Una A n g M 

Fanti, il diretto contributo che 
la regione Emilia-Romagna pro
pone al governo, al Parlamen
to e alle altre regioni per la 
elaborazione e l'attuazione in 
tempi brevi di un piano na
zionale di emergenza >. - ••> -
- L'esigenza e quella di «una 

tempestlva concentrazione degli 
interventi pubblici per avviare 
senza gravi lacerazioni le pro-
fonde riconversioni che 11 si
stema economico e sociale de-
ve fin d'ora affrontare >. Da 
qui la necessita di una possibi
le «larga convergenza di for
ze sociali e politiche per deli-
neare a tempi serrati una stra-
tegia di interventi di emergen
za > che garantiscano un con
sistente flusso di ' investimen
ti ed anche un chiaro orienta-
mento per 1'intera economia 
italiana. Fallito il modello di 
sviluppo italiano. il problema 
urgente 6 di « avviare una pro-
fonda revisione per giungere al 
suo superamento ». 

Gli obiettivi di fondo del bi
lancio ha ribadito Fanti sono: 
occupazione, difesa dei redditi 
da lavoro. equilibrato sviluppo 
del territorio. 

La giunta emiliana ha fatto 
una prima grossa scelta: im-
pegnare tutte le risorse dispo-
nibili non solo per il 1974 ma 
anche per eli anni '75 e "76, 
utilizzando inoltre anche 1'inte-
ra somma che la regione pud 
ottenere attraverso i mutui. E 
proponendo di dare i due terzi 
dell'intero bilancio agli investi
menti produttivi economic! e 
sociali. . 

II bilancio della regione. pre-
vede per il solo 1974 investimen
ti diretti per oltre 100 miliardi 
che a loro volta metteranno in 
movimento investimenti per 
circa 330 miliardi. Tenendo 
conto del carattere triennale e 
poliennale di molte leggi e 
prowedimenti regionali. nell'ar-
co di tempo "74-*75'76 saranno 
attivati complessivamente inve
stimenti per oltre 720 miliardi. 
Altre due caratteristiche del bi
lancio da sottolineare. sono il 
fatto che esso avvia il proces-
so di trasferimento delle dele-
ghe da parte della regione ai 
comuni e alle province (dele-
ghe previste per settore). e 
attua un primo coordinamento 
della spesa pubblica a livello 
regionale. Ancora da notare il 
modo come sono state conte-
nute le spese dell'amministra-
zione generale. I'll per cento 
del totale previsto. 

In questo quadro si coiloca-
no le scelte' relative ai settori 
da privilegiare e che vedono al 
primo posto 1'agricoltura a cui 
6 destinato oltre il 28 per cen
to di tutti gli investimenti, se-
guita dal settore dei trasporti. 
dell'edilizia pubblica, della di
fesa del suolo. dell'ambiente e 
della salute. Per quanto riguar
da in particolare gli interventi 
economici — agricoltura. indu-
stria e artigianato. turismo e 
commercio. trasporti e lavori 
pubblici — essi assorbono com
plessivamente piu del 52 per 
cento dell'intero bilancio. Ol
tre il 23 per cento va ai servi
zi sociali, mentre il 10.5 per 
cento e destinato alia istruzio-
ne professional e alia cultura. 

I miliardi destinati nel bi
lancio al SETTORE AGRICOLO 
sono per il 1974. 46. somma cne 
mette m moto investimenti per 
circa 90 miliardi. Molti degli 
interventi hanno perd dimen
sione poliennale. cosi cne gli 
investimenti indotti neU'arco 
dei tre anni supereranno i 180 
miliardi. I finanziamenti sono 
destinati soprattutto al potenzia-
mento e sviluppo delle aziende 
contadine, della cooperazione 
agricola e delle forme associa
te dei produttori. Di particolare 
interesse. tra gli altri. il prov-
vedimento straordinario pro
posta per favorire la forma-
zione di nuove proprieta colti-
vatrici dirette. singole o coo
perative, per circa 20 mila et-
tari complessivi. 
• Al settore dei TRASPORTI 
pubblici urbani ed extraurbani. 
sono assegoati per il 1974. ac-
canto a quanto stanno gja lm-
pegnando comuni e province, 
contributi in grado di determi-
nare nei tre anni investimenti 
per 40 miliardi. Si prevede che 
questa spesa provochera una 
domanda pubblica all'industria 
nazionale di almeno mille nuovi 
autobus extraurbani oltre a di
verse centinaia di - automezzi 
per il trasporto urbano. 

Per il settore deirEDrLIZIA 
pubblica abitativa, scolastica e 
ospedaliera vengooo impegnate 
complessivamente risorse per 
107 miliardi; mentre per la di
fesa del suolo. degli abitati. 
la tutela e l'uso delle risorse 
idriche. il risanamento dell'am-
biente dagli inquinamenti, Ia 
tutela della salute, tra investi
menti diretti e indiretti s: arri-
va alia cifra complessiva dj 125 
miliardi. 

Le scelte e le priorita sono 
state fissate attenendosi alle 
linee del progetto di program
ma della regione su cui in que
sti mesi si e larga mente discus
so net consigli comiviali e pro 
vinciali; nel confronto con le 
organizzaztoni sindacali. econo
miche. professional! dell'Emilia 
Romagna. E su cui sono state 
e sono impegnate — attraverso 
una esperienza unica nel suo 
genere ma non per questo me
no indicativa — le forze poli
tiche regionaliste (PCI. PSI. 
PSDI. DC. PRI, PLI) in quei 
Comitati paritetici politico-
scienUfici per la programma
zione, costituitisi a livello re
gionale, provinciate e compren-
soriale. 

Partendo da questa esperien
za le forze politiche reg.onali-
ste sono chiamate ora al'.a pre-
cisaziooe delle scelte definitive 

Sr il bilancio regionale 1974. 
ntemporaneamente la giunta 

invtta tutte le forze sociali. 
cultural! ed economiche della 
Emilia Romagna a partecipare 
in modo cattivo e diatetticot 
alia deflnjzione delle scelte re
gionali. / 

Ieri a Pallanza 

Solenni f unerali 
del generale 

Raffaele Cadorna 
L'estremo, commosso saluto aU'ex-comandante del 
Corpo Volontari delia Liberia - Per il PCI sono in -
tervenuti i compagni Querciol i e Boldrini - Presenti 
numerosi esponenti della Resistenza, autorita civili 

e militari, rappresentanze part igiane 

Dal nostro inviato 
i'ALLANZA. 22. 

Raffaele Cadorna, gia co-
mandante del Corpo Volonta
ri della Liberta e poi capo di 
Stato magglore deU'eserclto 
repubblicano. e stato sepolto 
stasera nel piccolo • clmitero 
di Pallanza. Una cerimonia 
solenne e insieme semplice, 
senza dlscorsi, senza picchebti 
armati e senza musica, se
condo le ultime volonta dello 
Estinto. Sulla bara, di legno 
scuro, la drappella rossa del
lo squadrone di cavalleria di 
era stato comandante nel 
corso della sua lunga carrie-
ra militare, e i fazzoletti, 
stretti in un solo nodo. coi 
colorl delle varie formazioni 
partigiane: le insegne del sol-
dato leale che, dopo lo sfa-
celo deU'8 settembre, aveva 
saputo tenere alto l'onore 
deiresercito e schierarsi, con 
le forze della Resistenza, «dal 
la parte dell'Italia Nuova». 

A rendergli l'estremo omag-

Indetto da « Politica 

ed economia » 

Dibattito 
sulla crisi 
economica 

II 4 gennaio. nella sala del 
ridotto del teatro Eliseo, a 
Roma, si svolgera un dibattito 
indetto da «Politica ed econo
mia > sul tema «Come fronteg-
giare la crisi economica*. Vi 
prenderanno parte Giorgio Amen-
dola, Nino Andreatta, Pietro 
Armani.* Giuseppe Avolio. Lu
ciano Barca. Vittorino Colombo. 
Giuseppe Di Vagno. - Mauro 
Ferri. Francesco Forte. Micbe-
Ie Giannotta. Giorgio La Malfa. 
Siro Lombardini. Giannino Par-
ravicini, Eugenio Peggio. San-
dro Petriccione. Bruno Trezza. 

Incontro fra Rumor 
e gli edifori 
sul prezzo 
dei giornali 

II presidente del Consiglio si 
e incontrato ieri mattina con 
una delegazione di editori di 
giornali che gli ha illustrato la 
critica situazione del settore e 
l'urgenza • di un ' adeguamento 
del - prezzo dei quotidiani ai 
maggiori costi di produzione. 
Rumor ha manifestato il pro
prio apprezzamento per Q fat
to che gli editori hanno rece-
duto dalla decisione di un au-
mento unilaterale del prezzo e 
si e impegnato ad affrontare 
sollecitamente i problemi pro-
speltatigli. * 

Incontri sugli aspetti concreti 
awerranno nei prosskni giorni 
fra gli editori e il Juttosegre-
tario Sarti 

gio erano convenutl a Pallan
za numerosissimi compagni 
d'arme di un tempo, nell'eser-
cito e nel CVL. La folia ha 
cominciato a raccogliersi nel 
primo pomeriggio nel parco 
deila villa dei Cadorna sulla 
collina di Castagnola, una 
bella casa affondata nel ver-
de e colma di cimeli della fa-
miglia, dove l'ex comandante 
del CVL ha trascorso gran 
parte della sua vita, fino agli 
ultimi giorni. II ministro Ta-
nassi si e fatto rappresentare 
dal capo di Stato maggiore 
dell'esercito. generale Vigllo-
ne. Per il PCI e intervenuta 
una delegazione ufficiale for
mats dal compagno Elio Quer
cioli, della direzione del Par
tite, e dal compagno Arrlgo 
Boldrini. medaglia d'oro della 
Resistenza. Erano presenti an
che parlamentari dirigenti de
gli altri partiti delPassociazio-
ne degli ex-deportati. Tra le 
corone, quelle del compagno 
Luigi Longo (che insieme a 
Ferruccio Parri fu vice-coman-
dante del CVL), del Comitato 
Centrale del nostro Partito, 
del presidente della Camera 
Pertini, delle Associazioni par
tigiane e degli ex combattenti, 
del ministro e dei capi di 
Stato maggiore della Difesa 
e dell'Esercito, della divisione 
«Ariete» che ebbe Raffae
le Cadorna fra i suoi coman-
danti. 

Gli alti gradi dell'esercito 
erano rappresentati dal co
mandante della Regione mili
tare Nord-Ovest generale 
Comucci, dal comandante del 
3. Corpo d'Armata generale 
Giraudo e dal generale Carlo 
Alberto Delia Chiesa. coman
dante della Brigata carabinie-
ri di Torino. Nel gruppo fol-
to degli ex-comandanti delle 
formazioni partigiane. nomi 
prestlgiosi come quelli di Ci-
no Moscatelli. Eraldo Gasto-
ne, Scrivia. Le citta di Mi-
lano, Domodossola, Varallo 
Sesia, Omegna avevano invia
to i propri gonfaloni decorati 
di medaglia d'oro della Resi
stenza. Da Novara erano giun-
ti il prefetto Forte e il pre
sidente della provincla Cat-
taneo. 

II corteo funebre e sceso 
lentamente lungo la strada 
che conduce verso il centro 
di Pallanza. Dietro il feretro 
la moglie dello scomparso Ce
cilia Greppi, i figli, il sinda-
co di Verbania compagno 
Mazzola, assessori e consi-
glieri comunaii, il gonfalone 
della citta partigiana di Bor-
gosesia, e una folia fitta e si-
lenziosa in cui si mescolava-
no ufficiali in servizio e delia 
riserva, partigiani, lavoratori 
e cittadini di Pallanza 

Sui rauri delle case manife
st! a lutto deU'ANPI. della 
PVL, della CVL. delle Asso
ciazioni d'Arma, dell'ammini-
strazione civica. II corteo e 
passato davanti al monumen-
to di Raffaele Cadorna, non-
no del defunto e comandan
te delle truppe italiane che 
presero Roma nel 1870. ed 
ha raggiunto la chiesa di S. 
Leonardo, dove si e svolta la 
funzione religiosa. Poi il fe
retro e stato trasportato al 
cimitero e inumato nella 
tomba di famiglia. 

p. g. b. 

I trasfjerimin 

i nei prosskni 
itori e il fctt 

ir^— 
IminuKiecisi dal ministero degli interni 

Nuovi questori a Milano 
Torinô  Genova, Venezia 

AlSitto Bonanno nominate ispettore per i servizi 
d i fronKera del Centro-Nord • Ugo Macera ispet-

; tore per gl i aeroporti d i Roma T'" 
"'II dr. "Ferrucao Allitto Bô  
nznno. gia questore di Milano. 
e stato trasferito a dirigere il 
nuovo ispettorato per i servizi 
di polizia delle frontiere ter-
restrit- mar it time ed aeree 
dell'Italia centro-settentrionale 
(esclusi gli aeroporti di Milano 
e di Roma). Per i due aeropor
ti di Fiumicino e Ciampino e 
stato invece istituito un ispet
torato di polizia affidato al dr. 
Ugo Macera. ex questore di Sa
lerno. che fu anche capo della 
Mobile di Roma. 

Un altro nuovo ispettorato e 
stato istituito per i servizi di 
polizia per le frontiere mantti-
me e aeree dell'Italia meridio-
nale e insulare. affidato al dr. 
Pasquale Colombo, gia questo
re di Venezia Un quarto ispet
torato e quello per gli aeroporti 
di Milano (Linate e Malpensa). 
affidato al dr. Mario Denozza. 
gia questore di Modena. L'isti-
tuzione dei quattro nuovi ispet-
torati e le relative nomine fan-
no parte di una serie di dispo-
sizioni del ministro degli inter
ni. che riguardano un ampio 
movimento di questori. 

Fra gli altri trasferimenU, 
qiwstor* di Torino 

Massagrande a Milano; del 
questore di Genova Santdlo a 
Torino: dell'ispettore generale 
Sciaroffa a questore di Genova: 
del questore di Siena Matarese 
a questore di Venezia; dello 
ispettore generale Fen-ante a 
questore di Siena; del questo 
re dell'Aquila Ortu a Salerno. 

ESTRAZIONE LOTTO 

DEL 22 DICEMBRE 1973 

BARI 24 77 73 31 75 
CAGLIARI 17 » » 15 « 
FIRENZE 77 71 39 32 M 
GENOVA 14 43 72 23 (7 
MILANO 71 41 7 U 73 
NAPOLI 33 73 34 32 2 
PALERMO 1 41 H I 22 
ROMA 7* 2 44 I I 34 
TORINO 71 23 71 57 19 
VENEZIA 37 f9 71 31 2 
NAPOLI (2. Mtratto) 
ROMA (2. Mtratto) 

la vi ta, II pensiero, I test! esemplar i 

di Giuseppe Bellini 
pag. 432 L. 2.400 
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STORIA ECONOMICA 
delPOttocento e del Novecento 

di J.A. Lcsourd - C. Gerard 

Edizione Italiana a cura di Giorgio Mori 
pp. 600 - Edizione rilcgata 
con custodia L. 10.000 

^< $ s ? %'^i '""• 

La pubblicazicne di una storia economica che copre il pe-
riodo dalla Rivoluzione Industriale ai nostri giorni e riguar
da non solo l'Europa ma tutti i continenti, costitutsce un 
importante awenimento culturale. Si pensi solo ai grandi 
eventi compresi nella trattazione: l'epopea della costruzio
ne delle ferrovie, il romanzo delie materie prime fondamen-
tali (ferro, carbone, petrolio, cotone, ecc), la dominazione 
coloniale dcll'Europa sul resto del mondo e il suo crollo. lo 
sviluppo industriale e delle comunicazioni su scala plane
taria (dai grandi velieri ai jet supersonici). Ie lotte sindacali 
e di classe e il sorgere dei sistemi socialisti. 
La storia politica (guerre, rivoluzioni. calpi di stato, ditta-
ture) viene in quest'opera ricondotta alia sua origine strut-
turale. 

KED] 
^tituto Editon.ilo Internazionale 

Monrj^dori Editorr 

IEUE UBRE8IE 
MILANO 
GaUeria U.nione. 3 
Gall. V. Emanuele II 
Via Ma*zonl 38 
C Buenos Aires 42/3 
(di fronteTeatro Puccini) 

Via Paolo Sarpl 35 

Via Ponte Seveso 40 

C. Buenos Alrei 75 

Vie Monza 2*26 

P.zza GramscI 10 

Via Farini 80 

Via Plinio 32 

TORINO 
Via GiOlitti 3 c 

ROMA 'TRIESTE 
P 2za SSilvestro27 28 C.SO Italia 22 
P zza Viminale 12 13 " _ _ _ . . . _ " 

GENOVA IR
r?

NT,?, 
Via Manci 141 

Via SS. Giacomo e VERONA 

Filippo 1SR j C so S Anastasia 7_ 

V E N E Z I A PADOVA 
Mercerie San Zulian , G , , | s Bernardmo 5 

MESTRE 
V le Garibaldi 1 B 

BERGAMO 
Via XX Settembre 21 

UDINE 
Via Carducci 25 

BRESCIA 
C so Mameh ?5 d 

LA PIU' CONCRETA REALTA' 
ECONOMICA DEL MERCATO 
EDITOR1ALE INTERNAZIONA
LE PER LA DIFFUSIONE DEL 
UBRO: I U B R I CON LO SCON-
TO REMAINDERS DEL 5 0 % 

BARI 
V a P.cc - - 2% 

TARANTO 

BRINDISI 
C so Ga- ba'di &C 

PALERMO 
Via Tu'afi 15 

CATANIA 
._ C 5c Sic.'-a 89 91 

MESSINA 
V if S Ma-Nno SS.*-*-

PAVIA 
C so Cavour 51 

COMO 
^Via Volta 61 

TEC co 
CREMONA 
C so Garibaldi 22 

VARESE 
Via Sar Marline 2 

LUINO 

BOLOGNA 

'sottopas* ^Hiol i i f i ' i 

FIRENZE 
Borgo S Lorenzo 2 

Via Maiaccft 262 

PISA 
C so 'ta>ia •'Sfl 

LIVORNO 
Via G'ande 149 

NAPOLI 
V a d ^ Mine '3 32 

^ A G L I A R I 
Via T(«r-iDIO 25 

1 
Al • I z i *.SH.Mt tlrv; agli 

a l l * ISS.SM lira; al d f f » 
a.m lira, 

MTALE UBRI 
REGALATE E REGALATEVI UBRI 
NELLE PIU AGGIORNATE LIBRERIE 
ITALIANE E NEI SUPERMERCATI : 
SMA, GS, GF, STELLA, SETTORI Dl 
VENDITA REMAINDERS CENTER 
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