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A proposito del 

«costo» degli scioperi 

Chi provoca 
perdite 

di miliardi 
Non S stata prestata finora 

sufficiente attenzione ad al-
cuni datl concreti emersi nel 
conso della discussione svilup-
patasi attorno alle lotte sin-
dacali e alia situazione eco-
nomica e produttlva del pae
se. D polverone allarmlstico 
sollevato da uomini politfci de-
mocristiani e socinldemocrati-
ci e da alcuni alti funzionari 
dello Stato, era diretto tra 
1'altro a nascondere la realta 
e a contendere la pubblica 
opinione. Ma da quelle stesse 
prese dl posizione, a ben vede-
re. vengono fuorl clfre e fattl 
assai significative 

In una delle famose «let
ters segrete* (e pubblicate 
da tutta la stampa) inviate 
dal presidente dell'IRI Giu
seppe Petrilli al presidente 
del Consiglio Colombo, sono 
contenute alcune rivelazioni 
sul costo delle lotte sinda-
cali In alcune grandi impre-
se pubbliche. Petrilli condisce 
le cifre con lunghe lameota-
zionl sulle nuove forme di 
lotta adottate dai lavoratori, 
sui plcchetti anticrumiraggio, 
sul fatto che (com'e del tut-
to logico) gli scioperi ven
gono condotti in modo da 
esercitare una efficace pres-
sione economica sulle azien-
de. Andando alia sostanza, II 
presidente dell'IRI sintetlzza 
cos! 11 valore della produzio-
ne industrial perduta, a cau
sa degli scioperi integrativi 
aziendali del novembre -di-
cembre scorsi, in tre comples-
si del gruppo: 

Alfa Romeo (un milione e 
864 mila ore di sciopero): 
produzione perduta 30 miliar
di di lire. 

SITSiemens (900 mila ore 
3i sciopero): produzione per
duta 10 miliardi di lire. 

Italsider (due milioni e 200 
mila ore di sciopero): produ
zione perduta 80 miliardi di 
lire. 
Orbene, quando e stato fi-

naJmente raggiunto l'accordo, 
quando 1'IRI e PIntersind han-
no finalmente ceduto, quale 
*, stato l'onere complessivo 
degli atimenti che le azien-
de sono state costrette a con-
cedere ai dipendenti? Eccolo. 
sempre stando alle cifre di 
Petrilli: 

Alfa Romeo: un miliardo e 
400 milioni per il 1970. 4 mi
liardi e 200 milioni per fl 
1971. 

SITSiemens: due miliardi 
e mezzo per fl 1971. 

Italsider: 5 miliardi e mez
zo per il 1971, 13 miliardi e 
800 milioni per il 1972, 19 mi
liardi per il 1973. 

La sproporziooe tra la cl-
fra della produzione perdu
ta in ciascuna delle tre azien-
de. a causa della prolungata 
resistenza della direzione del
le imprese. e gli aumenti poi 
accordati. appare dawero gi-
gantesca. Di fronte a un one-
re di circa 46 miliardi sea-
glionati in tre anni, a favore 
della manodopera. sta una per-
dita secca immediata di 120 
miliardi. Si noti che si tratta , 
di accordi che le masse la-
voratrid e i sindacati hanno 
accolto con unanime soddi-
sfazione: e dunque la com-
posizione delle vertenze a-
vrebbe potuto essere raggiun-
ta assai prima, senza provo-
care colpi cosi ingenti aD'eco-
nomia: sui quali poi ministri, 
economist! borghesi e alti fun
zionari piangono a dirotto, 
dandone la colpa alle organiz-
zazioni operate. 

Non era possibile un atteg-
giamento piu responsabile da 
parte delle imprese IRI? Cer-
tamente si. Sono spesso le 
centrali burocTatiche degli or
ganism) industriali (quanto si 
dice per le aziende pubbli
che vale anche per le pri
vate) a imporre l'intransigen-
za alle direzioni aziendali. an
che quando qneste sarebbero 
disposte ad acoedere al prin-
cipio della contrattazione per-
manente, mtegrativa. articola-
la. E cid per la cieca e fllu-
soria volonta di cdare una 
lezione* ai lavoratori e ai 
sindacati. e di ricacciarli in-
dietro. con chiari intenti poli-
tici generali. Dietro la resi
stenza delle direzioni azien
dali si manifests cioe la pro-
va di forza voluta dalla Con-
findustria o dalllntersind. Al-
I'ltalsider. ad esempio. e 
stato necessario superare evi
dent! resistenze esterne pri
ma di gjungere a un nuovo 
sistema dj qualtficazione del 
lavoro. Si e assistito. qui co
me altrove. aH'aperto tentati-
vo delle associazioni industria
li di imporre fl ripristino del
le condizioni operaie qualf e-
rano prima dei contratti del 
1969. 

E* molto grave che le azien 
de di Stato abbiano seguito. 
e a volte addirittura prece-
duto, gli industriali privati su 
questa linea. Con le dlsa-
gtrose conseguenze economi-
che che si sono viste. 

I. pa. 

TORINO: il cinquantenario del primo "quotidiano comunista e del Partito 
i . 

II «valore futuro» delle idee 
deirOrdine Nuovo e di Gramsci 
La manifestazione promossa dall'lstituto Gramsci e dall'Unione Culturale e stata aperta a Palazzo Madama dal 
compagno Umberto Terracini — Nafta: « Nell'elaborazione gramsciana il Partito e la prima cellula in cui si 
riassume la volonta collettiva che tende a diventare universale » — L'intervento del sen. Franco Antonicelli 

Dal nostro inviato 
TORINO. 16 

' Cinquant'anni dalla fonda-
zione del PCd'l, la «grande 
scelta» cui dette un contrl-
buto essenzlale il gruppo u> 
rinese che redigeva P« Ordine 
Nuovo », trasformatosl in quo
tidiano proprio aU'inizio del 
'21: le celebrazloni di quel-
l'awenimento, che tanto peso 
ha avuto nella storla itallana 
dl questo secolo, si sono aper-
te oggi a Palazzo Madama, 
nell'aula che era stata sede 
del primo Parlamento dopo 
la proclamazione dellTJnlta 
d'ltalia. Un accostamento che 
non e soltanto formate, se si 
pensa alia funzione che ebbe 
e svolge anche oggi 11 PCI, 
« arma — come lo ha detinlto 
11 sen. Umberto Terracini. 
aprendo la manifestazione — 
di liberazione sociale, cultu
rale, nazlonale ». 

II sen. Franco Antonicelli 
ha spiegato 11 signiflcato del-
l'inlziativa dell'Istltuto Gram
sci e dellTJnlone Culturale (dl 
cui Antonicelli e presidente) 
di commemorare il cinquan

tenario dell'« Ordine Nuovo » 
— 11 quotidiano del comu-
nisti torinesi apparso all'lnl* 
zio del '21 — e della fonda-
zlone del Partito Comunista 
d'ltalia. Rlcordare il '21 e II 
precedente autunno del '20. 
che vide l'occupazione delle 
fabbriche, signlfica — ha os-
servato Antonicelli — farsl 
cosclenti della piu grande 
svolta storlca del nostro se
colo In Italia; signlfica, an
che, rlcordare 11 momento del-
Pattuazlone dl fondamentali 
idee originali degli «ordlno-
visti», di Gramsci soprattutto, 
e del « valore di futuro » che 
esse contenevano. 

II compagno Alessandro Nat-
ta, della direzione del PCI, 
ha quindl parlato sul tema 
«Vocasione politico e impe-
gno culturale dl Antonio 
Gramsci». Le Interpretazioni 
che tendono a distinguere 11 
« politico » dal « teorlco », e 
ad esaltare la forza dell'In-
telletto e la capacita dl ela-
borare una « via filosofica al 
comunismon, offrono ~ egll 
ha detto — un'immaglne par-
ziale e deformata di Gramsci. 

Si possono comprendere le 
ragioni del tentativi dl ac-
centuare il valore culturale e 
teorico della sua attvita: dal 
1026 11 fondatore deU'« Ordine 
Nuovo » e tagliato fuori della 
sccna politica, la persecuzione 
fascista e la congiura del silen-
zio cercano di cancellare anche 
la memoria della sua opera dl 
rivoluzionarlo; le sue opere, 
pubblicate dopo la Liberazio
ne, colpiscono per l'altezza 
del penslero. « Porse nol stes-
si — ha detto Natta — nel-
l'ampla azione di riscoperta 
e dl studio, di affermazlone 
del posto che a Gramsci toe-
ca nella storia del movimento 
operaio e del nostro Paese, 
possiamo aver contribuito ad 
accentuare i momenti (Pespe-
rienza delP«Ordine Nuovo», gli 
anni del carcere e dei a Qua-
demi») In cui piu spiccato 
e dominante pub apparire 11 
fervore e l'apertura della ri-
cerca, della conqulsta sul ter-
reno culturale e teorico». 

In ombra, comunque. non e 
mai stato il riconoscimento 
della funzione di Gramsci co
me capo e guida del Partito, 

La diffusione dell'Unita in onore del 50 del PCI 

Domenica diffonderemo 
piu copie del I Maggio 

Prato superera le dodicimila copie — II grande impegno della Sardegna 
Un altro grosso elenco di abbonati sostenitori dopo i primi 150 

La glomsta dl diffusione 
dl domenica 24, per cele-
brare II 50° della fondazio-
ne del PCI, per gli Impegni 
assuntl dalle federazlonl, 
dalle sezlonl, dai compagnl, 
si avvla a superare I llvelll 
ragglunti il Primo Maggio. 

Dopo la Toscana e I'Eml-
lla che diffonderanno quat-
trocentomila copie, Flrenze 
e Mllano sessanfamlla, con-
flnuano a pervenlre nofizie 
da altre localita: Taranto clt-
ta (2.050), Como (4.500), 
Savona (7.500), Sassuolo 
(2.000), Formlglne (700), 
Flora no (350), Spezzano 
(150). La federazlone di Pra
to ha prenotato dodicimila 
copie, superando la diffusio
ne del Primo Maggio. Ecco 
alcunl Impegni di alcune se
zlonl del Pistdiese; rispelto 
alia domenica diffonderanno 
In piu: Sperone (100), Por
ta a Borgo (225), Montale 
(150), San Marco (200), Can-
tagrillo (60). In Sardegna 
saranno diffuse 11.000 co
pie. A Serrentl, un centra 
che supera appena quattro-
mila abitanti, i compagni 
diffonderanno 400 copie. A 
Maracalagonis, altra piccola 
sezione contadina del Ca-
gliaritano, I compagni han
no sottoscritto un abbona-
mento ed hanno ripreso la 

diffusione domenlcale. La 
federazlone di Crema, nel 
confermare che superera 
I'oblettlvo del 24 gennalo, 
per glovedl 21 ha organiz-
zato una diffusione di cin-
quecento copie nelle fabbri
che della eltta. Sempre a 
Crema I compagni dell'OII-
vettl diffonderanno gloved! 
quattrocento copie. 

Abbonamenti 
sostenitori 

Contlnua con successo la 
campagna per gli abbona
menti sostenitori all'Unita. 
Ali'elenco dei primi 150 gla 
pubblicato va aggiunto: on. 
Umberto Cardia, sen. Giro-
lamo Sotgiu, prof. Emilio 
Pirastu, dott. Antonio Plra-
sfti, doff. Carlo Pirastu, tut-
tl di Cagliarl; Filiberto Fe-
di (Pistoia); Carmelo Bon-
vecchio (Perfine-Trento); se
zione PCI Emanuele Pie* 
ve (Milano); Bruno Casfella-
no (Tavamuzze • Rrenze); 
Cooperatlva Bagno a RIpoli 
(Firenze); Italhirist (Mlla
no); Maria Oozza (Bologna); 
Anita Oozza (Bologna); Lu
cia Scoptgni (Saluzzo • Cu-

neo); Modesto Ermolao (Do-
lo-Venezia); prof. Franco 
Antonicelli (Torino); sezione 
Gramsci (Spilambeiio • Mo-
dena); Albergo Roma (Con-
selice - Ravenna); Coope
ratlva agricola (Conselice -
Ravenna); dr. Ivo Riccl 
Maccarini (Conselice - Ra
venna); prof. Roberto Fle-
schi (Parma); sezione Babt-
nl (Fllo D'Argenta-Ferrara); 
cooperativa falegnaml (Spl-
lamberto - Modena); Rober
to Schlavoni (Ferrara); Van-
ni (Roma); maestranza coop. 
Piaggiole (Pogglbonsl • Sie
na); Dante Brini (L'AquIla); 
a w . Fausto Flore (Roma); 
prof. Marcello Delia San
ta (Pisa); Casa del popolo 
(Riglione Oratorio - Pisa); 
G. Battista Gerace (Pisa); 
sen. Ferrucclo Parrt (Ro
ma); Emilio Rufini (Ladl-
spoli - Roma); arch. San
dra Gianl (Ternl); dr. Ale-
mo Bertolini (Nuoro); Elet-
tra Pollastrint (Roma); Vin-
cenzo Galletti (Bologna). 

L'aw. Ignazio Flore ha 
sottoscritto tre abbonamen
ti sostenitori; I deputati Giu
seppe Calasso, Mario Fo-
scarinl, Pasquale Pascarlel-
lo della federazlone dl Lee-
ce hanno sottoscritto 11 ab
bonamenti da destinare a zo
ne del Mezzoglorno. 

Il convegno delle elefte comuniste in Toscana 

Riforma del diritto familiare 
asili e scuole materne per una 
nuova condizione della donna 

Dalla nostra redazione J 
FIRENZE. 16. 

I diritti deirinfanzia, della 
donna che lavora, il rinnova-
mento profondo della famiglia, 
nel quadro di uno sviluppo 
economico e civile della socle-
ta e in rapporto al ruolo che 
enti locali e region! devono 
esercitare, sono staU I termi
ni del dibattito svoltosi al 
convegno delle elette nelle 11-
ste del PCI In Toscana tenth 
tosl a Firenze In Palazzo Me
dici Riccardl. 

U convegno — Introdotto 
da una relazione della com-
pagna Loretta Montemaggl 
consigllere regionale e con-
cluso dalla compagna Adriana 
Seronj della direzione del 
PCI — ha sottolineato le gra 
vl carenze che In questo sev 
tore si riscontrano. le pesantl 
responsabilita della DC. il vuo-
to dello Stato. Incapace per 
volonta politica di soddisfa 
re queste eslgenze. e la profl-
cua attivita che In questo qua 
dro difficile sono ritisclti a 
portare avanti i Comunt, le 
Province della Toscana che og
gi possono contare su questo 
grande fatto nuovo rappresen-
tato dalle Region! Aprendo il 
dibattito la compagna Monte
maggl ha sottolineato il rap
porto che eslstc fra questo 
stato di cose e I'assetto at-
tuale di una societa rondata 
sul profltto nella quale fe pro
prio 1'infanzia a pagare 11 
prezzo piu alro per le condi
zioni della famiglia • 

La relatrice ha sottolinea
to 1'eslgenza di un diverso 
rapporto che sollecitl I'espan-
sione della spesa pubblica a 
favore de) consuml soclall 
e un decentramento democra-
tlco delle funzlonl che faccla 
perno sugll enti looall eletti-

vi superando tutta la pletora 
degli organism) esistentl. In 
questo quadro ha ricordato co
me sia necessario' passare ra> 
pidamente alia Regione le 
competenze che le spettano e 
ha sottolineato come il grup
po comunista alia Regione to
scana abbla gia presentato 
due mozioni nguardantt ap> 
punto i! trasferimento delle 
competenze dell'ONMI alia re
gione e per chiedere un Impe
gno, assieme ai comunl. per 
U rimborso delle spese scola-
stiche sostenute dalla fami
glia. 

Dopo 1 numerosl intenren-
tl ha concluso la compagna 
Seronl sottohneando I'impor-
tanza del convegno in rap 

Delegazione 
di compagni 

nell'URSS per 
il 50° del PCI 

Una trentina di compagni — 
membn di CorrutaU federali, 
sindaci. dmgenli di orgamzza 
ziom di base e democratiche — 
panono domattina alle ore 8 
da Fiumicino per Mosca. Sono 
delle federaziom di Arezzo. Asti. 
Firenze. Parma. Napoli. Roma. 
Modena e Torino La delega 
zione. guidata dal compagno 
Verdiru. membro del Comitato 
centrale del PCI. rimarra in 
IJUSS otto porru e presenziera 
alle cerimonie in onore del 50° 
a nm versa no del HCI Con que 
sta nuova comitiva continua la 
serie dei viaggj a Mosca gia 
programmati dal Partito duran
te tutto U 1971, anno del cin
quantenario. 

porto ad un tema: la fami
glia, che si sta proponendo 
in modo piu forte che per 1) 
passato. Un problema che de-
ve essere affrontato non solo 
sotto II profilo dJ un rinno-
vamento del diritto familia
re, ma anche di una politica 
sociale che favorisca I'evolu-
zione della famiglia stessa. 

La validita delle proposte 
che da anni andiamo avanzan-
do — ha detto la compagna 
Seronl — per un nuovo svi
luppo della scuola matema 
pubblica. per la riforma della 
assistenza alllnfanzia, e ulte-
riormpnte ennfermata daglt 
svlluppi del movimento dl 
massa nelle fabbriche e ne! 
quartierl. Ancor oggi. perb, a 
questa richiesta ed al movi
mento popolare. si contrappon-
gono argomentazlonl In ter
mini di spesa pubblica; rispon-
dendo cosi, si porta avanti 
pert) una concezione delle ri-
forme errata, in quanto vista 
in termini di pura spesa pub
blica. Occorre Invece anche 
chiedersl quanto costa non 
fare questa politica. far stu 
diare masse df ragazze che poi 
saranno impiegate nei lavo-
r) domestic!, quanto costa far 
cessare i) lavoro alle donne 
quando hanno avuto il primo 
figlio; quanto costa In termi
ni di perdita di reddito per 
le masse popolarl il lavoro a 
domlcillo o la politica condot 
ta nel confront! dei subnorma-
1! che per la sua stessa Insuf
ficient porta alia loro perdi
ta definitive invece che al re-
cupero 

Per una politica dl svilup
po democratic^ occorre colpl-
re non solo I profitt) e le ren-
dite, ma anche valorizzare pie 
namente le risorse umane del 
paese. 

Renzo Cassigoli 

e neppure il fatto che nel 
drammatico periodo — dal '21 
al '26 — che precede il car-
cere, appare nella sun plena 
luce e maturita l'uomo poli
tico, capaoe dell'iniziativa si-
cura, i'educatore e i'organlzza-
tore del Partito conceplto non 
come setta, ma come avan-
guardla della classe, legato con 
essa e con le masse popolarl. 
II problema era invece quello 
della esplicazlone plena della 
opera dl Gramsci nel Partito 
e nel rapporto con Plnterna-
zionale comunista in questo 
periodo. cui gia aveva stimo-
lato Togliattj con lo studio 
sulla « formazlone del gmppo 
dirigente del Partito» e la 
pubblicazlone delle lettere 
scambiate (negli anni '23 "24) 
tra Gramsci, lo stesso Togliat-
ti, Terracini, Scoccimarro: e 
la fase, appunto, della for-
mazione del gruppo dirigente 
dopo la prevalenza, nei primi 
anni, della direzione e dello 
indirizzo settario di Bordiga; 
del rapporto complesso e tra-
vagllato — non certo dl una 
mitlca e costante unita — tra 
il nostro Partito e l'lntema-
zionale comunista; e poi della 
maturazlone in Gramsci del-
l'esigenza di lngaggiare la po-
lemioa e la lotta contro la 
impostazione bordlghiana, dl 
ricondurre II PCI a a fare po
litica », a reslstere politica-
mente contro il fascismo, ad 
affrontare 1 probleml reali del
la rivoluzlone socialista in Ita
lia, deU'egemonia del proleta
riate, delle alleanze, del r a p 
porto col contadini; ed e la 
fase delle Tesi dl Lione. del 
saggio sulla questione meri-
dionale, dello scamblo di let
tere con Togliattl sulla lotta 
airinterno del Partito bolsce-
vico in cui Gramsci gia a p 
proda a quella visione della 
lotta per il sociallsmo in Ita
lia e nelPoccidente capitalist!-
co e a quel concetto di ege-
monia che costituiranno 11 fl
lo conduttore dei «Quaderni». 

Sin dagli anni giovanili, la 
politica come milizia rivolu-
zionaria e la scelta essenzlale 
di Gramsci. Certo, si rillet-
tono nella sua enorme a cu
riosity » intellettuale le espe-
rienze piu vive della culture 
del suo tempo: ma Papprodo 
al marxismo dl Gramsci (si 
iscrisse al PSI nel '14) non e 
quello di un puro intellettuale, 
perche* e gla presente In lul, 
e conta, la carica dl ribel-
lione, la coscienza del limite 
storico della societa e dello 
Stato italiano proprle del gio-
vane sardo che ha conosciuto 
l'inferiorita di una condizione 
sociale ed umana In un tempo 
che e pur stato di progresso 
per la nazione. Gia con il «Gri-
do » e specialmente con l'« Or
dine Nuovo », cultura signlfi
ca per Gramsci conquista del
la coscienza critica del compl-
to storico del proletariato, af
fermazlone dell'autonomia 1-
deologica e politica della clas
se operala. 

II filo conduttore di tutta la 
sua ricerca culturale e teorl-
ca resta quello della rivolu
zlone socialista. in Italia, e 
cultura non e soltanto auto-
nomla ideale e politica del 
proletariato dalle class! diri-
genti, ma si traduce nel con
cetto di egemonia, nell'esigen-
za, cioe, di una riforma in
tellettuale e morale, di una 
concezione superiore del mon-
do e della vita che said! at
torno alia classe operala (an
che dal punto di vista Ideo
logic© e morale, oltreche" po
litico) un nuovo blocco so
ciale. 

Natta ha affermato che 
questo riconoscimento della 
coerenza e dell'unita di pen
slero e dl azione, del «defi-
nlrsi del pensiero in rappor
to alia lotta politica», fa dl 
Gramsci un marxista autenti-
co e un dirigente rivoluzio
narlo di tipo nuovo. Fare po
litica al fine della progressiva 
liberazione dell'umanita si
gnlfica, per Gramsci, intende-
re e penetrare II rapporto fra 
struttura e sovrastruttura. tra 
economia e politica; capire 
che bisogna affrontare la real
ta ideale e storlca della so
cieta nella sua unita; capire 
che sul terreno della politica 
e delle ideologic si prende 
coscienza dei conflitti del 
mondo economico e che per-
tanto, nello sviluppo delle co
se e per lo sviluppo delle co
se occorre Pelemento coscien-
te, organlzzato. volontario 
dell'azione e della lotta degli 
uomlnl. B occorre, per 11 
proletariato, Porganismo che 
e gia proposto dallo sviluppo 
storico. II partito politico: «La 
prima cellula — come scrive-
ra Gramsci — In cui si rla* 
sumono dei germ) di volonta 
collettiva che tendono a di
ventare universal) e total!». 

p. g. b. 

La celebrazione 
giovedi 

a Livorno 
Al Teatro Goldonl dl Li

vorno, dove, mezzo secolo 
fa, nacque II Partito comu
nista d'ltalia. avra luogo II 
21 gennalo ana grande mani
festazione popolare, alia qua
le prendera parte una dele
gazione del C C del P.CI . 
composta dal compagni Um
berto Terracini, Arhira Co-
lombl, Luigl Pol a no, Renzo 
Trivelll, Glanfranco Borghl-
ni. Sara presente anche una 
de'egatione del Partito Co
munista Spagnolo, guidata 
dal compagno Francisco 
Tnton. 

Basso 
lascia 

il PSIUP 
n compagno on. Lelio Basso 

si 6 ufficialmente dimesso dal 
PSIUP lasciando ieri il grup
po socialproletario della Came
ra per iscriversi ai gruppo mi-
sto. Egli ha informato della sua 
decisione il presidente della Ca
mera Pertini. in una dichiara-
zione a\VAdnkrouns Basso ha co
si motivato la sua decistone: 

< E' questa la conclusione di 
un dissenso che avevo gia ma-
nifestato due anni fa al con-' 
gresso di Napoli. Del resto per 
due anni non avevo svolto al-
cuna attivita di partito e il nuo 
passaggio dal gruppo PSIUP al 
gruppo misto non fa che legaliz-
zare una situazione di fatto gia 
esistente da tempo. 

< Nessun elemento nuovo di 
dissenso dal partito ha determi-
nato la mia uscita: i miei dis-
sensi sono sempre quelli. Si 
aggiunga che da anni mi sono 
venuto sempre piu convincendo 
che oggi, di fronte a societa 
sempre piu complesse, e piu che 
mai necessaria un'attivita quo-
tidiana di studio e di approfon-
dimento dei problemi e delle 
strategic del movimento operaio. 

« Per svolgere questa attivita. 
che e politica. e necessario ri-
salire a monte della lotta poli
tica quotidiana >. 

La lettera di dimissioni dal 
partito e stata inviata l'altra se
ra da Basso al segretario del 
PSIUP. compagno Vecchietti. 

L'ufficio stampa della dire
zione del PSIUP cornunica: 
c La richiesta presentata dal-
l'onorevole LeUo Basso alia pre-
sidenza della Camera per la sua 
iscrizione al gruppo misto. con
clude una vicenda che si era 
aperta due anni fa. subito dopo 
il congresso del Partito di Na
poli. con il mancato rinnovo da 
parte dello stesso onorevole 
Basso della tessera del PSIUP. 
L'onorevole Basso ha sempre 
motivato il suo atteggiamento 
con le ragioni di un dissenso 
che non e mai stato sufficiente-
mente chiarito nelle opportune 
sedi del partito. Prendendo co
munque atto della riconferma 
data dall'onorevole Basso di 
non aderire a nessun'altra for-
mazione politica, lo ringraziamo 
per il contributo che egli ha 
dato alia lotta del movimento 
operaio negli anni in cui e stato 
un dirigente socialista attiva-
mente impegnato ». 

Corte Costituzionale 

lllegittima 
la legge 

sulla droga? 
La legge sugli stupefacen-

ti e stata rinviata alia Corte 
costituzionale per il giudizio 
di legittimita. La decisione e 
stata presa dai giudici della 
VI sezione del tribunale di 
Roma, davanti ai quail sono 
comparsi ieri un gruppo di 
amici della fotomodella fran-
cese Jeanine Cavallaro (sui-
cidatasi nell'aprile dello scor-
so anno) imputati di deten-
zione, uso e tralTlco di so-
stanze stupefacenti. 

I difensori di due imputa
ti. gli awocati Adolfo Gatti 
e Angelozzi Gariboldi hanno 
sollevato l'eccezione di inco-
stituzionalita clell'articolo 6 
della legge sugli stupefacen
ti sostenendo che esso viola 
I'articolo 3 della Costituzione, 
il quale sancisce 1'uguaglian-
za di tutti i cittadini di fron
te alia legge. I difensori han
no rilevato che la legge sugli 
stupefacenti prevede una 
eguale pena detentiva per tre 
tipi di reato ben distinti e 
diversi tra di loro, vale a 
dire per Puso personale. la 
detenzione e il traillco di 
stupefacenti. Una norma han
no sostenuto gli awocati pri-
va di ragionevolezza. anche 
perche impedisce il recupero 
del drogato 

Seminario 
di Storia del PCI 
AllTstituto delle Frattoc-

chie si svolgera nei prossi-
mi giorni, secondo il calen-
dario di seguito pubblica
to, un Seminario dedicato 
ad alcuni momenti e pe
riod! della storia del PCI. 
II Seminario e organlzzato 
dalla Sezione centrale 
Scuole di Partito, d'intesa 
con la commisslone per il 
50° del PCI. 

Ecco 11 programma: 25 
gennalo - Introduzione G. 
C. Pajetta - La crisi del 
dopoguerra, la costituzione 
del PCI e Pavvento al po-
tere del fascismo (L. 
Gruppi). 26 gennaio - La 
formazione del nuovo 
gruppo dirigente e la svol
ta politica del Congresso 
di Lione (G. Chiaromon-
te) - II Partito durante la 
crisi economica, le guer
re del fascismo, la prepa-
razione della II guerra 
mondiale (F. Ferri). 27 
gennaio - II Partito du
rante la guerra e la lotta 
di liberazione; la vittoria 
del fronte antifascista e 
della Resistenza (E. Se-
reni), 28 gennaio - La lotta 
per la pace, la democra-
zia, il socialismo, dalla 
Costituzione ad oggi (G. 
Amendola). 

La riunione del consiglio nazionale 

Le ACLI contro 
il frazionismo 

Respinta la richiesta di un congresso straordinario 
II consiglio nazionale delle 

ACLI ha approvato con 61 voti 
favorevoli e 9 contrari un do-
cumento in cui si deplorano < il 
comportamento e le initiative 
della minoranza per l'esplicito 
e dichiarato proposito di avvia-
re. in concreto. uno sdoppia-
mento del movimento anche 
con la creazione di organismi 
extra statutari > e si denuncia 
«ii danno che tali iniziative re-
cano non solo all'unita delle 
ACLI. ma anche agli interessi 
piu generali della classe ope 
raia in un difficile momento». 

Nel documento si invita la 
minoranza «a far rientrare nel
le procedure democratiche pre-
viste dallo statute, a tutti i li-
velli. le legittime mamfestazio-
ni di dissenso. per un corretto 
confronto di idee e di posizjo-
ni. da verificare nel dibattito. 

per una crescita complessiva 
delle ACLI > e t s i esige Pim-
mediato scioglimento di ogni 
organizzazione dualistica. anche 
a livello di GioventO aclista, e 
si da mandato agli organi ese-
cutivi c di procedere a norma 
di statuto qualora la volonta 
del Consiglio nazionale risulti 
disattesa. adottando tutte le mi-
sure necessarie >. 

(1 documento termina con un 
appelk) a «operare per raffor-
zare e non per frazionare e in-
debolire Pazione del movimento*. 

Successivamente il consiglio 
nazionale delle ACLI ha appro
vato un documento che respin-
ge le richiesta della minoranza 
per la convocazione di un con 
gresso nazionale straordinario. 

Gli esponenti del gruppo di 
minoranza. pur presenti in au
la, non hanno partecipato alia 
votazione. 

II convegno della FGCI a Bologna 

I giovani protagonist! 
nella lotta per le riforme 

J. 

BOLOGNA, 16 
Sono lniziati stamanl net sa-

lone dell'autostazione I lavori 
del convegno Interregionale 
tosco-emiliano della gioventu 
lavoratrice, organizzato dalla 
FGCI. II dibattito, che si con 
cludera nella tarda mattinata 
dl domani. e su to introdotto 
da un'ampia relazione del 
compagno Marruccl. 

Al convegno na portato tl 
suo saluio Sergio Masini ael 
la direzione regionale emllla 
na det giovani repubbltcanl, i) 
quale ha affermato il netto 
dissenso del movimento giova 
nile repubbllcano con la linea 
politica generale del PRI. La 
societa da cost rut re in Italia 
— ha aggiunto — deve esse 
re socialista e fondata sul 
Pautogestione. Compito dun
que del giovani e dare un 
contributo fondamentale alia 
lotta contro II sistema capi-
tallstlco, per le riforme 

Comune di Ban 

La Giunto dc 
cade sul bilancio 

BARI. 16. 
Con il voto sfavorcvole dato 

dalla maggioranza del Consiglio 
comunale al bilancio di previ-
sione per il 1971 e caduta que
sta notte la giunta minonta-
ria d.c. che era seguita. circa 
un anno fa. al fallimento del 
centro sinistra che segui con 
la scissione socialista al disim-
pe^no del PSI. E* inevitable 
ora la nemina del commissano 
prefettizio e lo scioglimento del 
Consiglio. La responsabilita del 
commissario ricade sulla DC 
che non ha voluto, nella sostan 
za, acoettarc la formula politics 
piu avanzata (DC-PSI) propo-
sta dai socialisti. 

II congresso del Partito liberale 

Una stampella 
per il 

centro-sinistra 
Malagodi ha prospettato soltanto un bilancio il 
cui unico punto positivo h 1'aver rifiutato di sal-
darsi con I'estrema destra eversiva: troppo poco, 
per un partito angosciato dal complesso del-

I'isolamento e dell'esclusione dal potere 
n 12. congresso liberale ha 

segnato la conferma della >ea 
dership malagodiana: un ri 
sultato scontato. Eppure. il 
congresso non e stato un av-
venimento banale. Lo scon 
tro attorno alia questione diM-
la riforma statutaria (in so
stanza, la battaglia per cor-
reggere. se non abolire. il si
stema maggioritario nell'ele-
zione degli organi dirigenti) 
non e stato che la proiezio-
ne del piu ampio discorso 
sul modo di essere del PLI 
nelle mutate condizioni del
la societa italiana. Un discor
so che al congresso ha subi
to una radicalizzazione e per-
fino un avvio di chiarimento. 

Due anni or sono. Malagodi 
avvi6 un certo processo di 
revisione, di aggiornamento. 
che concretizzd nella piatta-
forma cosidetta di «Liberia 
nuova P, che in qualche mo
do segnava il passaggio dal 
puro conservatorismo ad un 
moderatismo dinamico. II con
gresso doveva verificare Pido-
neita di questa rettifica e i 
suoi risultati. II metro di giu
dizio non poteva che essere 
uno: la misura in cui il par
tito ha risalito la china del
la sua emarginazione dalla vi
ta politica nazionale. Malagodi 
ha potuto prospettare un bi
lancio il cui solo punto posi
tivo e Paver rifiutato di sal-
darsi con I'estrema d estra 
eversiva. Troppo poco per un 
partito letteralmente angoscia
to dal complesso dell'isola-
mento e dell'esclusione dal 
potere. II grande interrogati-
vo che ha dominato Passem-
blea e stato: perchd il paese 
non crede alia nostra volon
ta democratica e trasforma-
trice? La maggioranza ha evi-
tato una credibile analisi po
litica. Le opposizioni hanno 
riproposto un ripensamento 
del liberalismo in connessio-
ne con i mutamenti struttu-
rali e psicologici del paese. 

Malagodi s'e tirato dietro, 
ancora una volta. tutti gli 
uomini di destra del suo 
gruppo e degli altri gruppi 
conversi sulla maggioranza 
(solo uno ne e rimasto fuo
ri). Cosicche Punico fatto vi-
sibile di ridislocazione delle 
forze provocato dalla reticen-
te autocritica malagodiana di 
due anni or sono. e stato il 
distacco. sulla sinistra, di una 
parte dei suoi uomini che 
hanno dato vita ad una pro
pria corrente (< Rinnovamen-
to>) che 6 risultata la se-
conda del partito. col 18% 
dei voti. E' un distacco che 
fa propria ('idea di una ter-
za via che dovrebbe concre* 
tarsi in una connessione or
gan ica fra garantismo derao-
cratico e riforme funzionali 
alPadeguamento dei rapporti 
capital istici di proprieta. ma 
che, in piu, fissa una pro-
spettiva di blocco laico che 
dovrebbe comprendere il PSI 
e di rinnovamento degli uo
mini alia testa del PLI. Que
sta scelta si fa piu radicale 
nelle posizioni della corrente 
di c sinistra *. la quale ritiene 
non disponibile per un fron
te laico modemista la social-
democrazia. 

Malagodi non ha dovuto pe-
nare molto per dimostrare lo 

scarso realismo di una pro-
posta politica che. volendo 
salvare il sistema dal pericolo 
della < repubblica conciliare », 
esclude tuttavia un incontro 
con la DC. L'analisi del par
tito cattolico 6 totalmente 
mancata nel congresso libe
rale. Per cui tutta Pipotesi 
di una riaggregazione di una 
« area democratica » in fun
zione anticomunista e rima-
sta sostanzialmente priva di 
gambe che la facciano cam-
minare. Da qui la prudenza 
di Malagodi verso proposte ra-
dicali come quella della abrn-
gazione del Concordato. Ma 
da qui. anche. il carattere su-
balterno della sua ipotesi che, 
in buona sostanza. non 6 al
tro che Pingresso del PLI 
nell'area del centro sinistra. 

Naturalmente. la maggioran
za promette che una nuova 
coalizione. con i liberali den-
tro. non sarebbe una riedi-
zione del centrismo ne ripro-
durrebbe gli errori. gli immo-
bilismi del centro sinistra. 
Sarebbe. invece. una coalizio
ne molto piu dinamica. ri-
spettosa del « senso dello Sta
to ^. meno clientelare e so-
pratutto piu anticomunista. 
Con il che non si vede come 
Pelettorato conservatore do
vrebbe tornare a premiare il 
neofita sottraendo consensi a 
chi e gia nel giuoco ed ha 
spalle ben Did solide. 

Enzo Roggi 

Dal 25 gennaio 

200 lire la 
giocata minima 

al Tofocalcio 
Totip e Enalotto 
A partire dal 25 gennaio il 

prezzo delle giocate del con-
corsl pronosticl Totocalclo, To
tip ed Enalotto sara elevato 
da 75 a 100 lire la colonnina. 
Per ogni scheda non potran-
no essere giocate meno dl 
due colonne; 11 costo sara 
elevato, quindl, a 200 lire (at-
tualmente e di 150 lire). 

In base a tale aumento, 11 
montepremJ del Totocalclo, 
del Totip e dell "Enalotto au-
mentera del 33°/o, mentre gli 
attuali criteri di ripartizlone 
delPinoasso resteranno inva-
riatl. 

ESTRAZIONI LOTTO 

del 

Bar! 
Cagliarl 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

16-1-1971 

52 80 15 71 51 
13 70 7 18 51 
80 11 71 81 6 
75 11 61 69 20 
40 26 77 46 52 
18 51 9 71 28 
7 89 46 83 70 

89 33 50 55 18 
41 76 13 60 27 
68 15 84 65 66 

Napoli (2° estratto) 
Roma (2° estratto) 

Ena-
otto 

X 
1 
2 
2 
X 
1 
1 
2 
X 
2 
X 
X 

Ai set c12» speltano lire 
4.700.000; al 142 i l l * spettano 
lire 148.900; ai 1439 c 10 > spet
tano lire 14.700. 

Un saggio su Cuba 
II concorso nel decennale della scon-
fitta dei mercenari a Playa Giron 
Un invito per studenti e neo-laureati 
D 19 aprile 1961, a Playa Giron, 11 popolo cubano 

sconfiggeva definitivamente. in meno di 72 ore di com-
battimento, la brigata mercenana organizzata con lap-
poggio degli Stati Dnitl e sbarcata il gioroo 17 a sud 
della provincia di Las Villas. Playa Giron ha rappre-
sentato una grande sconfitta delllinperialismo e la 
vittoria di Cuba contro un brutale attentate alia inte-
grita territoriale, alia indipendenza e alia sovranita 
dell'Isola. 

Nel decimo anniversario dl questo awenlmento, che 
na avuto un profondo significato per tutti i popoli 
del mondo. PAssociazione di amicizia Italia-Cuba indi-
ce, con il patrocinio del Consejo Nacional de Cultura 
delPAvana, un concorso per un saggio sul tema: «Mo
menti o aspetti della rivoluzlone cubana nella sua lotta 
antimperialista e nella sua scelta socialista». 

II concorso e aperto a tutti. Si invitano a parted-
parvi specialmente gli studenti e i neolaureati. Per 
evitare la genencita. si raccomanda che i lavori noo 
siano dei compendi della recente storia di Cuba, ma 
piuttosto l'analisi di un determinato momento storico 
o di un aspetto politico, sociale o culturale partico-
Iarmente significativi. che interpretino. con un certo ri-
gore. gli indirizzi di politica interna e intemazionale 
della rivoluzione cubana. 

I lavori, che si preferisce non supenno le 100 car-
telle dattiloscritte. vanno presentati entro il 30 giu-
gno 1971 e inoltratl in tre copie alia Associazione di 
amicizia Italia Cuba (Viale Carso n. 51 - 00195 KOMA -
telefono 386 880). 

Sono prevtsti I seguenti preml: 
1) un viaggio a Cuba e inteiessamento per la 

pubblicazione del saggio; 
2) un disegno onginale dl un pittore cubano; 
3) una raccolta di manirestt e litografie cubani; 
4) una selezione di pubblicazionl cubane attuali. 

La gluria e cos! composta: Prot Manno Berengo • 
Ordinario di storia modema nell"IJntversita di Milano; 
Dr. Romano Ledda Siudioso di question! del • terzo 
mondo»; Prof Guido gimzza Preside della Pacolta 
dl Magistero dellTJniversitn di Tonno; Prol. Carmelo 
Samona Direttore dell'Istltuto di lingue e letterature 
straniere della Facolta di Magistero dellTJnlversita 
di Roma. 


