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« Giustizia e cosfifuzione»! 

esce dalia giunfa dell'ANM 

Wlaciistrati: 
e f inita 

la «santa 
alleanza» 
La destra isolata - Un 
nuovo governo neila 

associazione 

E" finita la < santa alleanza » 
che per qualciie mese ha go-
vernato 1'Associazione naziona-
le magistrati. L'assemblea na-
zionalc dei magistrati adcrenti 
al gruppo di « Giustizia e costi-
tuzione» ha infatti deciso di 
uscire dalla giunta e di porre 
fine al connubio con i gruppi di 
destra. 

La decisione e stata presa, 
al terminc di una assemblea te-
nuta a Roma domenica matti-
na. a larghissima maggioranza. 
Si tratta della logica conseguen-
za della situazione determinata-
si all'inberno dell'associazione 
dopo la frattura della corrente 
di centro. « terzo potere ». 

Dal giorno in cui fu deciso 
di costituire, nonostante gli im-
pegni e le assicurazioni prece-
denti. una giunta di centro-de-
•tra formata da «Terzo pote
re», « Giustizia e costituzione > 
e « Magistratura indjpendente », 
con l'esclusione di «Magistra
tura democratica >. la vita as
sociativa 6 rimasta paralizzata. 

I magistrati piu aperti dopo 
inutili tentativi di ricreare una 
giunta umtaria die escludesse 
la destra e aprisse di nuovo 
le porte alia collaborazione con 
« Magistratura democratica > 
hanno alia fine deciso di rom-
pere gh indugi e creare condi-
zioni nuove per la ripresa di 
un dialogo costruttivo con la 
sinistra. Di qui la frattura in 
«Terzo potere » (una parte de-
gli iscritti e uscita dal grup
po) ed ora la decisione di « Giu
stizia e costituzione ». 

Nel documento votato nell'as-
semblea di domenica si dice. 
tra l'altro. che « Giustizia e co
stituzione » e decisa ad imbasti-

re, al di t fuori di un inseri-
niento nella maggioranza di go-
\erno dell'Associazione, un dia
logo volto ad ofTrire alia ma
gistratura associata e al Paese 
una valida alternativa demo
cratica per un discorso di au-
tentico progresso della giusti
zia secondo i principi e i va-
lori costituzionali >. Meglio tar-
di che mai: finalmente e stata 
capita la validita di quanto 
« Magistratura democratica » ha 
sempre detto, cioe che non e 
possibile una politica giudizia-
ria avanzata stando al governo 
dell'associazione con la destra. 

L'INFAME RAPPRESAGLIA Una donna guarda la sua capanna che brucia, 
incendiata dalle pattuglie mercenarie che af-
fiancano gli americani nelle feroci repression! 

nel Vietnam del Sud. Nel coriile sono state trovate armi nasco ste: ne e seguita la rappresaglia, immediata e spietata, la stessa 
con cui t fantocci degli USA cercano ancora di stroncare la g rande solidarieta di tutto un popolo con II Governo rivoluzionario 
provvisorio e con I combattenti del F L N . Ma ad ogni vendetta come questa, perpetrata contro una contadina di un villaggio 
a 25 miglia da Da Nang, corrisponde una piu convinta, piu f e r m a e piu larga adesione popolare alia lotta per la liberazione 
del Paese. Questa donna non plange: soffrendo per se, conti nuera a combattere, con gli altr i . 

E' sempre il Mezzogiorno a pagare il prezzo piu alto 

500.000 bambini che lavorano 
e 700.000 giovani disoccupati 

Di fronfe alio massa dei piccoli lavoratori, la massa giovanile che non trova occupazione - Una 
assurda contraddizione generata dal sistema - Con le mulfe non si fagliano le « r a d i c i » del fe-
nomeno - 1 « l a d r i » di 7 anni visfi alia TV e le vergognose lacune dell'organizzazione scolastica 

Da qualche tempo la stampa 
padronale ha < scoperto » la 
esistenza di un c fenomeno >. 
quello dei bambini che inve-
ce di andare a scuola lavo
rano 

Sono stati messi in luce ca-
si drammatici:si e detto — ed 
e la verita — che ci sono fa-
miglie che affittano i loro bam
bini per qualche migliaio di 
lire, che questi ragazzi vivono 
in condizioni inumane. Ora si 
sa, anche se in misura ap-
prossimativa. che i bambini 
lavoratori. i c fuorilegge > del 
lavoro sono stati chiamati, sa-
rebbero piu di mezzo milione. 

La stampa padronale c de-
nuncia » il fenomeno. magari 
fa cadere una lacrimuccia da-
gli occhi di qualche vecchia 
Signora mentre prende il the 
con le amiche. E con questo 
il cuore e messo in pace. 

Non solo: una punta di raz-
rismo, in fondo. non ci sta ma
le e fra le righe si fa capire 
che queste famiglie meridio-
nali o di altre zone partico-
larmente depresse del nostra 
paese, in fondo in fondo qual
che responsabilita la hanno. 
Non si dice apertamente ma. 
guarda caso. il c fenomeno» 
acquista dimensioni maggiori 
proprio fra le famiglie del 
Sud. 

Anche questo e vero: le cit-
ta del Nord vedono una gran 
massa di bambini lavoratori 
ma sono in grande maggio
ranza di origine meridionale. 

Si arriva anche ad auspl-
care qualche bella multa per 
il padrone che fa lavorare il 
bambino. Ma la vera radice 
di questo vergognoso feno
meno non si tocca. non si di 
ce insomma che la situazione 
nel mercato del lavoro nel 
mendionp in dieci anni ha re 
gi^lratn una contrazione. nel 
suo complfSSAi di ben 600.000 

r addetn. che migliaia di don 
ne vivono sole con i loro bam 
bini. che i soldi degli uomini 
•migrati al Nord o in paesi 
•tawnieri non bastano. £ non 

si dice neppure che una fa-
miglia emigrata al Nord. spe-
rando di trovare migliori con
dizioni di vita, e invece poi. 
in tanti casi. costretta a far 
lavorare il bambino perche 
una grossa fetta di salario. 
quando si riesce a metterlo 
insieme. se ne va per il fitto 
e per i trasporti. 

Ed ancora: mentre ci sono 
piu di mezzo milione di bam
bini che dovrebbero studiare 
ed invece lavorano. ci sono 
ben 700.000 giovani che sareb-
bero in eta di lavorare e non 
trovano una occupazione. II 3 
per cento di questi e pnvo 
di qualsiasi titolo di studio o 
addirittura e analfabeta. il 
26 per cento ha la licenza ele-
mentare. il 31 per cento ha 
completato la scuola dell'ob-
bligo ed il restante 40 per 
cento ha un diploma di scuola 
media superiore o la laurea. 
Infine: nel 1968 sono espatria-
te 215 713 persone di cui 149 
mila 633 lavoratori apparte-
nenti quasi interamente alia 
forza di lavoro giovanile. 

Gli stessi giomah padronali. 
cui vanno bene magari le mul 
te alle famiglie per I'evasio 
ne dell'obbligo scolastico. che 
«scoprono» i casi dei bam
bini che lavorano. sono poi 
quelli che stnllano quando i 
lavoratori e i sindacati si 
battono per le riforme. quan
do vogliono un nuovo svilup 
po economico e sociale che 
abbia al centro alcune gran-
di quest ion i quale quella del
la piena occupazione per il 
Mezzogiorno Fa comodo. di 
fatto — ai padroni — che i 
bambini contiouino a lavora
re. pagati mille lire la setti-
mana che ci siano centinaia 
di migliaia di giovani disoc 
cupati. nel tentativo di avere 
man<> d'opera disponihile. 
Anche la TV si e occupata 

dei problemi dei giovani. Al
cune sere fa c A Z i ha for-
mto uno squarcio allucinante 
di realta. Chi ha visto la tra-
smissioi<e sui bambini-ladri 

senza dubbio dimcntichea dif-
ficilmente gli occhi di quel 
ragazzino. occhi svegli ed in
telligent!. specializzato. a set-
te anni. nel furto di riadio-
line dalle automobili. 

Certo la forza delle imma-
gini gia di per se esprime 
la denuncia di una realta an-
ch'essa vegognosa. come quel
la dei bambini che lavorano. 
Lo stesso racconto del bam
bino di sette anni. che pari a 
in napoletano perche non co-
nosce l'italiano. la testimo-
nianza del padre che non sa 
piu cosa fare, danno il senso 
della condizione angosciosa 
di ragazzetti che sono ladri 
e dei loro genitori. 

Ma la denuncia non basta 
piu. Non e piu sufficiente. 
Per anni i lavoratori. i par-
titi della classe operaia. Ie 
organizzazioni sindacali han
no denunciato le condizioni 
in cui si trovavano a vivere 
milioni di famiglie e Ie con-
seguenze pesanti che ricade-
vano sui figli. Ora e cresciuta 
in tutti la coniapevolezza che 
tali problemi si possono e si 
devono risolvere. 

In questo senso ci sembra 
inutile la riceroa di «A-Z >. 
le dichiarazioni. pur diverse 
fra loro. fatte da un magi-
strato. un funzionario del mi-
nistero della P.I. e uno psi-
chiatra. Inutile ributtare le 
responsabilita sulla famiglia. 
La madre che ha messo le 
catene al proprio figlm. come 
dice una donna nel corso del
la trasmissione. perche non 
andasse con i cattivi compa 
gni non ha responsabilita: e 
la sua vita che e sbagliata. 
e la sua condizione di arretra-
tezza che le vieta di assu 
mere, appunto. responsabilita 

Ad un certo punto. al pa 
dre del ragazzino specializza 
to in furto di radioline che 
chicdeva cosa deve fare non 
si e saputo dare risposta. 
Qualcuno ha accennato alle 
scuole differenziali... 

La risposta a parer nostro, 

proprio per il modo in cui 
e impostato il problema. non 
si poteva dare. Forse quel 
bambino continuera a rubare 
radioline. magari si specia-
lizzera in furti piu... sostan-
ziosi. E come quel bambino 
altre migliaia e migliaia. 

Nessuno in c A-Z * ha pen-
sato perd ad una risposta piu 
generale che riguarda 1'edu-
cazione di tutti i bambini: non 
si e chiesto se il bambino-
ladro aveva frequentato una 
scuola materna. Eppure e qui 
la chiave del problema. Scuo
le. naturalmente. non e par-
cheggi» per i bambini, che 
fin dai primi anni Ii facciano 
diventare membri della «so 
cieta civile». non li emargi-
nino. 

Al primo settembre dello 
scorso anno le scuofe materne 
sta tali ammontavano a 2703 
per un toiale di 70.000 bam
bini. Si prowede cioe ad un 
solo fanciullo dai tre ai cin
que anni su quaranta. 

Perche meravngharsi e sgra-
nare gli occhi su episodi di 
cui sono protagonist! bambini-
ladri. vissuti sol: — perche 
i genitori lavorano — per Ie 
strade. in un ambiente osti-
le. che Ii resmnge? 

II problema. anche per que
ste situazioni. va affrontato 
alle radici. DifTicilmente uno 
psichiatra potra mettere sul
la giusta strada il ragazzino 
di sette anni che ruba le ra
dioline; senza dubbio non lo 
fara la casa di rieducazione 
e non lo fara questa scuola. 

E* insomma tutta la condi
zione giovanile (non si dimen-
tichi per esempio che ci sono 
piu di un milione di studenti 
lavoratori e tanti. tanti giova
ni apprendisti anch'essi su-
persfruttati) che occorre risol
vere non con leggine o prov-
vedimenti settoriali. ma nel 
quadra generate delle riforme. 

Alessandro Cirdull i 

Sotto 
inchiesta 

2 ospedali 
in Sicilia 

SIRACUSA, 25. 
II procuratore della Repub 

bllca dl Siracusa, ha ordinato 
un'inchiesta giudiziaria nello 
ospedale civi'e per accertare 
le circostanze della morte di 
un giovane di 20 anni, Seba-
stiano Reale, morto dicianno-
ve ore dopo il ricovero, a w e 
nuto, in seguito ad un inci-
dente stradale, il 23 novem-
bre scorso. 

II 22 novembre scorso II 
giovane Sebasfiano Reale nel-
I'abbordare una curva del 
centro ciltadino era caduto. 
All'ospedale era stato medi-
cato per alcune ferite ma do
po 19 ore era sopraggiunto 
il decesso per lesioni interne. 

Inchiesta della Magistratu
ra anche all'ospedale civico 
di Palermo per la morte di 
un commerciante di mezza 
eta (Giorgio Fuschi, S3 anni) 
awenuta un paio d'ore dopo 
che un Infermiere gli aveva 
fatto una iniezione per cal-
margli forti dolori al torace 
e ai reni. 

A quanto pare, I'autopsia 
effettuata stamane per ordi-
ne della Procura, ha per-
messo invece di accertare 
che quel dolori erano I sin-
toml di un infarto al mlo-
cardio, ci6 appunto dl cui e 
morto il Fuschi. 

Ma quando il commerciante 
alle cinque del maltino, era 
stato trasportato all'ospedale, 
il medico di guard'* rlpo-
sava e I'infermlera, fatta la 
iniezione (per la quale sono 
state sborsate ben duemlla 
lire), lo ha risptdito a casa 
senza accorgersi di nulla. 

Le contraddizioni di due anni di presidenza 

NIXON NON HA TROVATO 
una politica verso I'URSS 
Gli ostacoli rappresentati dalla guerra in Indocina e dalPap-
poggio alle rivendicazioni oltranziste di Israele - Quel che si 
pensa a Mosca - Un nuovo equilibrio di forze su mari ed oceani 

In due anni di permanenza 
al potere supremo del suo 
paese Nixon non e riuscito a 
deflnire e a porre in atto una 
sua politica nei confront) del-
1'Unlone Sovletica. Egli esordl 
alia Casa Bianca con una pro-
mettente dichlarazione. Disse 
che all*« era del confronto» 
fra 1 due paesi doveva suben-
trare l'«era del negozlato». 
A due anni dl distanza que
sto impegno e rimasto sulla 
carta. Le cose stanno ancora 
oggi piu o meno alio stesso 
punto in cui erano con John
son, prima che Nixon diven-
tasse presidente. Certo, fra le 
due grand! potenze sono sem
pre in corso contatti, consul-
tazloni o negoziati veri e pro-
pri. Ma erano in corso anche 
due anni fa. Gli ostacoli per 
accord! piu sostanziali sono 
pure rimasti gli stessi. Negli 
ultiml temp! l'atmosfera nel 
rapportl tra i due paesi ha per-
flno subito un peggioramento. 

Le relazioni americano-so-
vietiche sono in pratica uno 
specchlo di tutte le contraddi
zioni della politica nlxonla-
na. «Un ritorno alia guerra 
fredda e escluso » ci ha detto 
di recente un amerlcano as-
sai introdotto sia negli am-
bienti economic! di New York 
che in circoli influenti del 
partlto democratlco: «Nixon 
certo e sempre il vecchio an-
ticomunista di un tempo. Ma 
il paese e troppo stanco per 
le avventure all'estero, trop
po preoccupto per i suol guai 
interni. s! chiamino disoccu-
pazione, inflazione, recessio-
ne. problema negro, violenza. 
lncertezza suH'avvenlre o co
me altro si vuole: neanche 
Nixon pu6 propinargll un'al-
tra dose di scontro drammati-
co con TURSS o con un qual
siasi altro paese. In questo 
senso l'ldea della coeslstenza 
ha realmente marcato del pun-
ti • da nol: sarebbe difficile 
combatterla di nuovo ». E' una 
analisi su cui molti negli Sta
ti Uniti. americani o no. con-
cordano. Ma essa non impedi-
sce che la tensione fra le due 
maggiori potenze continui e 
possa in certi moment! ina-
sprirsl. 

L'Eurona e 
l'Ostpolitik 

L'ostacolo principale resta 
la guerra di Indocina. Nixon 
avrebbe potuto sbarazzarsene, 
ma non e stato capace di far-
lo. Questo h quanto oggi gli 
rinfacciano di continuo la 
stampa e. nei loro dlscorsi. gli 
stessi dirigenti sovletici. L'ln-
docina tuttavla non e tutto. 
Nel Medio Oriente la politica 
di Nixon, dopo alcunl accenni 
dl moderazione nell'estate 
scorsa, e tornata sostanzlal-
mente ad appoggiare le pi£i 
rlgide posizloni israeliane. 

In Europa gli americani, 
preoccupati per le iniziative 
di Brandt, sono corsi ai ripa-
ri per bloccare la Ostpolitik 
di Bonn e per il momenta al-
meno sono riusciti a frappor-
le ostacoli seri: intanto col lo
ro Intervento aH'ultimo consl-
glio della Nato sono stati in 
grado di frenare I progressi 
verso quella Conferenza pa-
neuropea sulla slcurezza, che 
sembrava ormai avviata ver
so la sua convocazlone. Infine 
neppure i colloqui del SALT 
(la sigla slgnifica: Negozlato 
per la limitazlone degli arma
ment! strateglcl) hanno data 
sinora risultati. pur rimbal-
zando da Helsinki a Vienna e 
viceversa: ess! sembrano are-
nati. come precedent! tratta-
tive sui disarmo. davanti a un 
tentativo americano di otte-
nere vantaggl unilateral!, vi-
stl con ovvio sospetto dall'al-
tra parte, dato il pericolo rap-
presentato dagl! armament! 
piu modern!. 

Per spiegare il comporta-
mento del governo di Wa
shington. commentatori ame
ricani scrivono che i loro di
rigenti non si fidano dei so
vletici e che e quindi colpa 
di Mosca e della sua politi
ca se Nixon viene spinto dl 
nuovo verso I suo! vecchi ri-
flessi di anticomunista e di 
arteflce della «guerra fred
da». Ma uno dei piu autore-
voli fra quegli stessi commen
tatori, James Reston del New 
York Times, si e reso conto 
durante un recentlssimo sog-
giorno a Mosca che i suol in
terlocutor! sovietici avevano a 
loro volta non pochi motivi 
per non fidarsi di Nixon. Es 
si gliene hanno In particolare 
elencati tre: in osni trattatl 
va Nixon o chl per lui non 
cerca mai una soluzione. ma 
pone come condizione perche 
si arrivi ad un aceordo che 
vengano fatte concession! su 
altre questioni. neppure ine 
rent! a quel negozlato. senza 
che ma! si arrivi a strlngere 
qualcosa: Inoltre Nixon a ma 
attaccare « di sorpresa ». come 
ha fatto in Cambogia, renden-
do ancora piu problematico 
qualsiasi sforzo per fare aff»-
damento su d! Iui; infine gli 
si rimprovera a Mosca dl ave
re nuovamente alimentato ne
gli ultimi temp! una serie dl 
campagne anilsovletiche. 

Gla nella prlmavera scorsa, 
prima ancora dell'attacco alia 
Cambogia. negli ambienti so
vletici di Washington si era 
pluttosto delusi per i! compor 
tamento del nuovo presiden 
te. Tutto questo. del resto, nei 
comment! della stampa dl Mo 
sea si esprime con un gludizlo 
secondo cui i circoli creall-
stlcl» della politica amerlca-
na sarebbero oggi In ribasso 
di front* a coloro che conta-
no Invece sempre su una poli

tica di tensione. Fra 1 cattivi 
consiglieri del presidente — 
secondo Reston — viene annc-
verato anche Kissinger, che e 
l'emlnenza grigia della Casa 
Bianca in materia di politica 
estera. E tuttavla non si trat
ta soltanto dl una questione 
di persone. 

Calcoli 
sbagliati 

II fatto nuovo d che negli 
ultimi anni gli Stati Uniti si 
sono trovati dl fronte nel-
1'Unlone Sovletica una poten-
za che, contrariamente a quan
to avevano previsto i calcoli 
dei loro espertl piu qualifi-
cati, era sempre piu in grado 
di tener loro testa su scala 
mondiale, non piu soltanto 
con la sua forza strateglca, 
ma con una varleta, un tem
po assai piu problematlca, di 
strument! politic!, militari e 
diplomatici: quindi anche In 
grado sempre piu dl trattare 
da pari a pari, nonostante 1 
suol problemi economic! e I 
contrast! all'lnterno dello 
schieramento internazionale 
che ad essa fa capo. Lo stesso 
rapporto dl forze militari — 
che e quello su cui piu si 
insiste nelle analisi amerlca-

ne — presenta alcune novlta 
rispetto al passato. 

Oggi a Washington non si 
vanta piu una propria «supe-
riorita » atomica o missilistica 
(ammesso che abbia mai avu-
to un senso vantarla in una 
epoca in cu! da tempo eslsto-
no sulla Terra, da una parte 
e dall'altra, esplosivi nuclea-
ri sufficenti, secondo gli scien-
ziati, a far saltare in aria tut
ti) mentre si segue con atten-
zione lo sviluppo della mari
na sovletica, oggi magglor-
mente in grado di muoversl 
su mari ed oceani, dove dalla 
guerra in poi solo le flotte 
americane avevano potuto spa-
droneggiare senza rival!. 

Circa questi sviluppi di po-
tenza militare sono state pub-
bllcate in Occidente non po-
che cifre e altre informazio-
ni. Sono tuttavia datl da va-
gliare con una certa cautela 
perche troppo spesso manovra-
tl a fini tutfaltro che limpid!. 
Di volta in volta ess! vengono 
dlffusl ed estrapolati da ana
lisi piu oggettlve. ora per 
spingere il Congresso america
no a stanziare dollari per nuo-
vi programmi di armament!, 
ora invece per giustificare la 
decisione del governo inglese 
di vendere armi ai razzisti 
sud-africani o la sua inten-
zione di rinunciare a quel ri-

Domenica la partenza 

Per Apollo e iniziato 
il conto alia rovescia 

CAPO KENNEDY, 25. 
Comincia oggi il conto alia rovescia di sei giorni per la 

missione dell'« Apollo 14» mentre gli astronauti vengono 
sottoposti agli ultimi esami medici. 

Lorologio comincia a segnare il tempo del conto alia 
rovescia alle 9 (corrispondenti alle ore 15 italiane) cioe nel 
momento in cui gli uomini addetti al lancio iniziano leroga-
zione della corrente elettrica al missile «Saturno 5» e alia 
navicella spaziale. . . 

II conto alia rovescia prevede cinque sospensioni per un 
totale di 38 ore e 23 minuti per consentire eventual! interventi. 

Se non sorgeranno ostacoli, il «Saturno 5> verra lanciato 
da Capo Kennedy alle 15.23 (21.23 itab'ane) di domenica 
prossima. , „ _, _, _ 

Gli astronauti Alan Shepard, Edgard Mitchell e Stuart Roosa, 
verranno esaminati oggi dai medici per diverse ore. Tutti e 
tre continuano intanto la loro meticolosa preparazione. Ai 
giornalisti, nei giorni scorsi. avevano dichiarato di essere 
sicuri che questa volta tutto andra per il raeglio. anche se i 
recenti licenziamenti decisi dalla NASA e la trasmigrazione 
di tecnici e specialisti dall'ente ufficiale alle industrie private, 
continuano ha provocare amarezza e sensazione nella cittadella 
spaziale. 

tiro delle forze inglesl ad est 
di Suez, che era stato annun-
ciato dal precedente ministe-
ro laburista. Ma un fatto e as-
sodato e, del resto, neppure 
smentito dal sovietici: Tequi-
librio delle forze nei diversl 
settor! si e fatto piu marcato, 
mentre si sono ridotte le zone 
in cui gli americani potevano 
sentirsi padroni di far valere 
la propria volonta. 

Stupisce piuttosto che cl si 
dica scandalizzati per questo 
fatto. Lo stesso Reston si e 
mostrato sorpreso perche a 
Mosca i suoi interlocutor! so
vietici sembravano consldera-
re del tutto «naturale avere 
un proprio programma di co-
struzione di sottomarini e far 
muovere proprie navl nel Me-
diterraneo o nell'Oceano In-
diano. L'osservazione merlte-
rebbe effettivamente di esse
re discussa, se non venlsse da 
un americano, e cioe da un 
paese il cui governo ha sem
pre considerate legittlmo e 
« naturale», anzl addirittura 
doveroso, tenere le proprie 
flotte In questo stesso Medi-
terraneo, In quello stesso 
Oceano Indiano e ancora in 
tanti altri mari e oceani, per 
incutere tlmore alle popola-
zlonl delle coste. Quando si 
imposta il confronto su que
sti motivi, non ci si pud me-
ravigllare quando si incontra 
dall'altra parte una risposta 
che si serve degli stessi «ar-
gomenti». 

S! era molto contato a Wa
shington — anche se non lo 
si e mai scritto nei documen-
ti ufficlall, ma solo nelle ana
lisi politlche degli esperti — 
sulla rottura fra URSS e CI-
na per ottenere un cambla-
mento decisivo del rapporti 
d! forze a proprio favore. Ef
fettivamente H conflitto fra 
Mosca e Pechino ha modifica-
to tutti 1 dati della situazione 
mondiale. Ma gli Stati Unltl 
di Nixon sono stati incapaci 
di definire una politica verso 
la Cina. cosl come sono stati 
incapaci di farlo nei confront! 
dell'URSS. Essi sono ancora 
ancorati alia loro battaglia di 
retrosuardia per impedire che 
la Cina popolare entrl al-
VONU. 

Tirate le somme, la politica 
dl Nixon verso le grand! po
tenze socialiste si ritrova quin
di al punto in cui era esat-
tamente due anni fa. Ne vi e 
alcun sintomo che consenta di 
prevederne uno sviluppo ml-
gliore per i due anni che re-
stano prima delle prosslme 
elezioni. II cambiamento di 
«era». che il presidente ave
va promesso, non e'e stato e 
non sembra neppure viclno. 

Giuseppe Boffa 

Oggi all'esame del Senato 
— 

Societa - ospedale 
per risanare 

aziende in crisi 
costo: 50 miliardi 

La Commissione Finanze del Senato ha prose-
guito la discussione sulla proposta di legge, pre-
sentata dal governo, per la creazione di un « ospe
dale per industrie in crisi >. La discussione con
tinuera stamattina. II progetto governativo affida 
50 miliardi di pubblico danaro ad una societa. 
costituita fra '.'Istituto mobiliare italiano (IMI), 
I'lRI e 1'EFIM (Ente finanziamento industra 
meccanica). con U proposito di usarli per inter
venti di industrie piccole e medie in crisi biso-
gnose di nstrutturazione. E* noto che flnora questi 
inter\enti venivano compiuti dall'IMI stesso. 
attraverso mutui speciali con interessi e garanzie 
a canco dello Stato. oppure mediante la acquisi-
zione delle industrie da parte dell'IRI. dell'EFIM 
o dell'ENI. 

II progetto attuale. dunque. nasce dal rifiuto 
deiriMI. IRI ecc... di continuare questi inter
venti motivato con una duplice argomentazione: 
I) questi strumenti dell'intervento pubblico riten-
gono di avere altri compiti, piu specifici. a cui 
dedicarsi: 2) i dirigenti dell'IMI. IRI ecc... prefi-
riscono che quando a sono passitivita da pagare 
sia lo Stato direttamente a liquidarle con la 
possibilua di ripnvatizzare le aziende « salvate » 
dopo 1'intervento pubblico. 

Per avere un'idea delle dimension! del proble
ma bash dire che sono diverse centinaia Ie azien
de che. al momento attuale. hanno gia chiesto 
mtervenu speciali dell'IMI o di qualche azienaa 
a Partecipazione statale. Si tratta di aziende inve
st ite dalla ensi — ad esempio. per gli interessi 
stroTzineschi pagati alle banc he oppure per il 
rifiuto delle banche di prestar loro danaro — o 
anche di aziende invecchiate. bisognose di rinno-
vare gli impianti. Assurda e la proposta del go
verno di garantire anche solo ad una parte degli 
aziomsU di queste imprese (50 miliardi sono pochi) 
un < premio > o anche soltanto una « buonuscita > 
che rappresenla uno spreco mancando ogni garan 
zia che ci6 serva alia difesa e incremento dell'oc
cupazione. < Occorre una politica nuova e orga-
nica » ci ha dichiarato il compagno sen. Luigi Pi-
rastu — per la riorgamzzazione delle piccole e 
medie imprese. Sono necessan programmi setto
riali per lo sviluppo tecnologico. anche attraverso 
il consorziamento. Occorre una diversa politica 
del credito sulla base di programmi Tatti dal po
tere pubblico. che facihti lo sviluppo di queste 
imprese >. 

Quindi non solo « salvataggi ». ma politica co-
struttiva di rinnovamento; non un « ospedale » ma 
organism! d'intervento pubblico sistematico per il 
sostegno dell'occupazione. Tenendo prcsente che 
6 questo un campo speciflco dcll'azione delle Re
gion!. non di una societa finanziana scmiprivata 
dipendente daU'IRI o dall'IMI 

Dichiarazioni di Giolitti 

Gravi deficienze 
in 4 settori: 

tessili, siderurgia 
ohimica, alimentari 

L'insufficiente sviluppo della produzione nel 
1970 e dovuto ai gravi errori di politica econo-
mica commessi, spesso. dal governo per com-
piacere agli interessi del padronato. Lo ha in-
dicato implicitamente Ton. Antonio Giolitti, mi-
nistro del Bilancio. nella conferenza stampa che 
ha tenuto ieri mattina. Giolitti ha riferito che. 
secondo Ie prime stime. il reddito nazionale e 
aumentato del 5.5% (anziche del 6,5 per cento 
previsto); rindustna del 4.5 per cento (anzicne 
del 7.0% previsto). Ma mentre alcuni settori in-
dustriali hanno marciato forte — fra questi quel
li dei mezzi di trasporto (auto), con un incre
mento del 15 %. della goroma e dei derivati del 
petrolio col 10 % circa — altn hanno ceduto. 
e segoatamente il settore sidemrgico, di cui e 
pnndpale responsabile un'azienda di stato, quel
lo tessile (da due anni si rifiutano i progetti di 
ristrutturazione a direzione pubblica presentati 
dai lavoratori). della chimica (a causa dell'irri-
solta crisi Montedison) e della produzione ali-
mentare. 

II forte disavanzo della bilancia merci con 
l'estero e direttamente dipendente dalle defi
cienze in questi settori: dai laminati agli ali-
raenti. ai tessili, ai prodotti chimici; gli insuffi
cient! investimenti nazionali degli anni passati 
hanno determinato un vuoto produttivo che si 
deve colmare con Ie importazioni. 

Per il settore delle costnizioni edilizie Ton. 
Giolitti, sorvolando sull'anno passato — le ri-
chieste organiche di riforma furono presentate 
dai sindacati nell'autunno 1969 — ha parlato al 
futuro. Ed ha parlato non di inizio immediato 
della nforma. ma di prowedimenti congiuntu-
rali: mob.Iitazione dei fond! GESCAL. aocekra-
zione dei finanziamenti a opere pubbltche gia 
progettate e operativita degli aiuti all'edilizia 
sov\enz.onata. 

Fer i settori della siderurgia, della chimica. 
tessile e agncolo — cioe per i punti deboli del* 
l'economia nazionale — Ton. Giolitu non ha det
to n.ente di specifico. limitandosi a « prevedere » 
che gli investimenti complessivi aumenteranno 
nel 1961 del 6 * . il che e ben poca cosa. A 
fronte di questa limitata previsione, oomprensi-
va degli strombazzati aumenti negli stanziamen-
ti per il Mezzogiorno e delle spese straordinarie 
nei setton edihzio e samtario. il ministro del 
Bilancio preannuncia < alcune rinunce >. nel sen
so di c rinviare quelle richieste che non risulti-
no compatib.li con le pnonta fissate e con le 
risorsc dispombili». 

Chi fissera queste pnonta? II ministro ha an-
nunciato che «un'anticipazione del programma 
annuale a breve tcrmine > verra fornita com* 
ultimo capitok) del c libro bianco sulla spesa 
pubblica ». cioe di un documento su cui punta-
no la Confindustria e La Malfa per ottenere una 
predcterminazione della spesa che faccia loro 
da paravento contro ogni richiesU 
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