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Codice penale 

II governo 
difende 

le norme 
f asciste 

Intervista col compagno Maris - II disegno di leg-
ge comunista - La commissione del Senato si 6 
pronunciata per I'abrogazione di 17 articoli, ma 

il governo vuole solo un rltocco delle pane 

Le manifestazlonl In occa-
•lone della rmpertura dell'an-
no giudiziario hanno ripropo. 
sto tra l'altro il proble-
ma dell'abrogazione delle nor* 
me fasclste dal codice penaie 
come questione dl lotta politl-
qa dl massa e di Impegno le-
glslatfvo. 

Abbiamo chlesto al compa
gno Glanfranco Maris, prlmo 
firmatarlo del disegno di legge 
del gmppo comunista al Se. 
nato sulla materia, a die pun-
to e l'« iter» parlamentare 
della questione. 
' Come il problema e stato 

avanzato in Parlamento? 
Gia nel corso dell'autunno 

caldo. di fronte all'ondata re-
pressiva che si era scatena-
ta e che aveva portato alia 
denuncla di oltre 10 mlla la-
voratori, studenti, dirigentl po-
litici, e sindacali e rappre-
aentanti popolari nelle ammi-
nistrazioni locali, si appalesb 
inderogabile I'abrogazione dl 
tutte le norme fasciste e au-
toritarie dal codice penale che 
avevano reso posslbile l'in-
criminazione su cosi vasta 
scala. II gruppo comunista il 
22 gennaio del 1970 presentb 
al Senato un disegno di leg-
ge organlco, rivolto ad abro-
gare tutte le norme in contra-
sto con gli artlcoli 17, 18, 21 
25, 39 e 40 della Costituzio-
ne, che tutelano la liberta di 
associazione e di riunlone, di 
manlfestazlone del penslero 
con tutti i mezzi dl diffusio-
ne. la difesa delle libertk co-
stttuzlonalmente protette; la 
liberta di organlzzazione sln-
dacale e il diritto di sciopero. 

In concreto, il nostro dise
gno di legge prevede la abro-
gazione delle norme rlguar-
danti il disfattismo politico ed 
economico, la istigazione dl 
militari a disobbedire alle leg-
gl, I'attivita antinazionale del 
cittadino all'estero, la pro
paganda ed apologia sower-
siva e antinazionale (artico-
lo dal 265 al 272 del C.P.); 
le offese all'onore del Pre-
sidente della Repubblica (ar-
ticolo 278-279); 1 reati di vili-
pendio (art. 290293); offesa 
all'onore di capi dl statl este-
ri (297); la pubbllca istiga
zione e apologia di tall reati 
(art. 302. 303); la dlffuslone 
di notizie false e tendenzlose 
(art. 656-657), le associazionl 
sowersive e antinazionali, la 
cospirazione politica (artlcolo 
270-274; 304-305); segue la 
proposta di abrogazlone di una 
sene di norme riguardantl le 
lotte del lavoro; abbandono dl 
pubbhci uffici e servizi, (ar-
ticolo 330-333); sciopero e boi-
cottaggio (art. 502-507); oc-
cupazione di aziende e dan-
neggiamento (art. 508.. 510. 511 
635); le grida e manifesta-
zioni sedizlose (art. 654-655). 

Si tratta, come si vede, del
le norme in base alle quali 
sono statl incriminati, e con-
tinuano ad essere incrimina-

Sicilia 
i l i 
«aprono» 
alia DC 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3. 

In Sicilia. I liberali sono 
disposti a dare una mano 
alia DC per risolvere «sen-
za preconcetti > la crisi re
gionale che e in atto da due 
inesi e i cui sbocchi sono 
resi assai incerti dalla rot-
tura delle trattative quadri
partite per rabberciare il 
centrosinistra. 

L'offerta e stata fatta pub-
blicamente dal capogruppo 
del PU. Sallicano. Essa for-

• nisce un'uisospettabile ripro-
va del senso dell'iniziativa 
combinata fanfaniani-social-
democratic! per mandare a 
monte la ricostituzione del 
centrosimstra. imporre una 
ulteriore stcrzata a destra 
della sttuazione politica sici-
liana (non a caso propno i 
fanfamam caldeggiano quel 
monocolore per cui la destra 
mostra tanta sollecitndine). 
estromettcre i socialist!. 

Kcanche di fronte a que
st! sviluppi delta sttuazione. 
che rendono evidenU anche 
ai ciechi i conform della ma-
novra democratlana. i socia-
listi mostrano per6 alcun se
gno di una rea zione conse-
guente. di essere decisi a ' 
fronieajnare Toflensiva av-
ventunsia. di aver un qual- • 

, che disegno politico II capo- ( 
' gruppo sociahsia Capna ha 

fettn intendore mfatti che il, 
ntiovo ciclo di votazoni per 
J'e!e7ione del president* del
ta Regione. inrtetto per ve 
nerdi mattina. si concludera 
con un nulla di ratto perche 
M atienilono le conclusioni 
del congresso - socialdemo 
cratico. 

tl, migliala di partecipanti al
le lotte sindacali e sociall. 

Alia stessa esigenza si ispi-
ravano altri disegni di legge, 
seppure di diversa ampiezza, 
presentah al Senato dal PSIUP, 
dal gruppo della sinistra indi-
pendente e dal PSI; e, alia 
Camera; dall'on. Fracanza-
ni (della sinistia DC). 

A seguito delle presslonl del 
paese, delle prese di paslzio-
ne delle centrali sindacali, di 
operatori del diritto e alle ri-
petute sollecitazlonl in sede 
parlamentare, lo stesso Ru
mor, nel presentare 11 suo go
verno nell'aprile '70, era co-
stretto a riconoscere la esi
genza di una nuova normativa. 

Nonostante queste dlchlara-
zloni, riprese poi daU'attuale 
presidente del Consiglio Co
lombo, il governo non ha rl-
sposto con attl politicl concre-
ti, e anzi ha ritardato per 
molti mesi la presa in esame 
delle proposte di iniziativa 
parlamentare, con la scusa di 
voler anche egli essere pre-
sente con un proprio disegno 
di legge. 

A quali decisioni si e gia 
pervenuti? 

La commissione giustlzla del 
Senato, grazie all'impegno de-
terminante del nostro gruppo 
decideva di dare inizio all'esa-
me della materia senza at-
tendere la presentazione del 
disegno di legge governativo 
e nelle sedute del 19 e del 26 
novembre si pronunciava per 
1'abrogaziOne di 17 articoli del 
codice penale. Piu esattamen-
te. si tratta degli articoli che 
riguardano I'attivita antinazio
nale del cittndino all'estero; 
le associazionl sowersive e 
antinazionali; la propaganda 
e apologia sowersiva e an
tinazionale; la illecita costi-
tuzione e partecipazione ad as
sociazionl aventi carattere in-
ternazionale; la pubblica isti
gazione a commettere delitti 
contro la personality dello Sta
to. l'apologla e l'omessa de
nuncla del medeslml; la co
spirazione politica mediante 
associazione; lo sciopero e 
serrata per fini contrattuall, 
politicl, dl solldariete o dl pro-
testa; 11 boicottaggio, le gri
da e manifestazionl sedizlose 
e le notlzle atte a turbare 
la tranquillita pubblica e prl-
vata. 

Si e avuta cosl una prima 
preclsa presa di posizione po
litica da parte del Parlamento. 

Soltanto a questo punto, il 
10 dicembre, il governo si de-
termlnava a presentare un 
proprio disegno dl legge per 

« I'abrogazione e la modifica-
zlone dl alcune norme del co-
dice penale ». 

Qual e il carattere del di
segno di legge governativo? 

In realta questo disegno di 
legge del governo e arretra-
to rispetto alle stesse deltbe-
razionl gia assunta dalla com
missione; e, quello che e piu 
grave, non prevede i'abroga
zione, per esemplo, delle nor
me che perseguono 11 «di
sfattismo politico ed economi
co »; la istigazione del milita
ri a disobbedire alle leggi; le 
offese al Presidente della Re
pubblica; i reati di villpendlo, 
l'abbandono di uffici o servizi 
e la omissione di attl dl uffi-
cio in occasione di agitazio-
ni; la occupazione di aziende 
industriali e agricole; la aco-
azione » alia pubblica ammini-
strazione mediante sciopero. 

Per una parte soltanto di 
quest! reati. 11 progetto gover
nativo prevede semplici modi-
ficazioni di pene. lasciando 
intatta l'impalcatura autorlta-
ria e repressiva del codice. 

In che termini si pone la 
questione. oggi? 

Riteniamo che esista la pos
sibility dl determinare - nel 
Parlamento una convergen-
za di forze rlspondente alle 
eslgenze ripetutamente espres-
se dal paese e anche negli 
ultlmi tempi efficacemente ri-
badite in sede sindacale. dal
la stampa e dai giomalistl de
mocratici. dai giovanl studen
ti e dai magistratl e awocati 
democratici. anche nelle re-
centi manifestazlonl in occa
sione della riapertura dell'an-

. no giudiziario. 
Questa possibility — come 

per tutte le altre lotte che in-
vestono il rinnovamento della 
society e dello Stato — e im-
mediatamente collegata al 
movimento che nel pae<^ de-
ve ulterlormente svllupparsi 
per far si che non solo si per-
venga In un tempo breve al
ia - solwione legislative di 
quest! probleml, ma che la 
soluzione sia esattampn'e 
quella rhe le eslgenze gene
ral! del paese indioano. e che 
non passino soluzloni mistifl-
catorie e moderate • . 

I disegni autontart, e le pro-
vocazioni di tipo fascista che 
]i accompagnano, possono es
sere validamente contrastati 
da un rafforzamento della de-
mocra7|a. che si esprime an
che attraverso 1'adeguamento 
della tegislazione e poi In ge
nerate degli ordinamenti del
lo Stato. alia Costituzione re-
pubblicana e alia nuova real-
t i del paese. • • -

Ordinanza del pretore 

VA MASSUMTA 
L'OPERAIA 

CHE GUARDAVA 
IL FIDANZATO 

Claudia Avigugliaro. l'operala di 16 anni, 
licenziata in (jonco un mese fa dall'azienda 
Ambova, una fabbrica produttrice di lam-
rmdine di Muggi6 (Milano), |>erch6 < di-
straeva con sguardi amoraii» il fulanzato, 
suo compagno di lavoro. dovra essere im-
niediatamonte rias-sunta: lo ha de '̂iso il pre
tore di Moiua. dottor Ruffaele Foglla, ac-
cogliendo il ncorso presenUto daD'avvocato 
Giovanni D'Ale.s.suiwlix). 

11 proprietario dell'Ambova. Fulvio Bosai, 
aveva motivato il licen/iamento con im ar-
gomento grotte.sco e die il pretore ha, infat-
u, ritentito specioao: « rapporto sentlmentalc 
con operaio del viedeximo reparlo, con con-
segucnte grave danno per il reparto slesso *. 

U magistrate ha applicato, par la prima 
volta in materia di reintegrazlone nel poato 
di lavoro. i'articolo 700 del codice di proce-
dura civile, che stabilisce le condiziond per 
la coneessione del prnvvedimonti dl urgenza, 
«// tempo occorrente per far valere in via 
oritlnaria il diritto leso », infatti, avrebbe — 
dice 1'ordinanza — determinato « una minac-
cla imvilnente e irreparabile»: la perditfl 
del saljrio, ciod, e la mancata occupazione 
in un'altra azienda. in atte.sa di un giudizio 
di la da venire, 

i prezzi e la tassazione 

Importante documento approvato a Bologna 

13 REGIONI SI PRONUNCIANO 
PER LA RIFORMA SANITARIA 

Una piattaforma politica che rifiuta il ricorso a semplici aggiustamenti 
dell'assetto attuale - La funzione delle Regioni nel servizio sanitario 

Dalla nostra redazione BOLOGNA 3 
«La riforma sanitaria si pone come occasione fondamentale per avviare — nell'assetto regionale 

dello Stato — un autentico processo di rinnovamento del paese, attuando gli obiettivi di maggiore giu-
stizia sociale per i quali si battono da tempo le forze politiche piu avanzate e i sindacati dei lavoratori ». 
Con queste parole inizia il documento approvato alia unanimita dai rappresentanti (presldenti dei consigli e delle giunte. 
assessori e consiglieri) delle tredici regioni che hanno parte cipato ieri qui a Bologna all'incontro promosso daH'Emilia. 
Liguria, Lombardia, Toscana e Trentino-Alto Adige. Cos! che ai rappresentanti delle Regioni promotrici si sono aggiunti quelli 

dell'Abruzzo, Basilicata, Lazlo, 
Marche, Friuli-Venezia Giulla. 
Valle d'Aosta, Veneto e Urn-
bria. Va detto ancora che al
tre Regioni non erano pre
sent! per varl motivi contin-
gentl, ma la linea uscita dal 
convegno e sostanzialmente 
cdndlvisa anche da loro. L'lm-
portanza della piattoforma 
unltarla uscita dall'lncontro 
bolognese sul tema « Regioni e 
riforma sanitaria» e sottoli-
neata da almeno due aspetti: 
la precisione della «propo
sta » contenuta nel documento 
che chlede a governo e parla
mento la realizzazlone dl una 
riforma profondamente lnno-
vatrlce e che non sia qulndl 
un sempllce agglustamento; 
Tampiezza dello schleramen-
to che vede le Regioni porsl 
come dlrette interlocutrlcl del 
potere centrale per avere, ln-
sleme a tutta l'artlcolazlone 
decentrata degli enti locali. In 
primo Iuogo i Comunl. 11 pie-
no rlconosclmento e tutti gli 
strumentl necessarl per decl-
dere ed operare. 

II documento che sara lllu-
strato al governo e al parla
mento da una delegazlone unl
tarla delle Regioni, si artlcola 
in divers! capitoli preceduti 
da una premessa, insomma un 
elaborato che si potrebbe defl-
mre una proposta-progetto. SI 
parte, come faceva rllevare 

1'assessore della giunta eml-
liana, compagno Bulgarelll, 
dalla richiesta di una rifor
ma che «non razionallzzl il 
sistema esistente». Ma che 
« spezzi la logica del profitto, 
dando vita ad un servizio ar-
ticolato in un complesso dl 
servizi decentrati che realiz-
zano in forma unltaria e glo-
bale una nuova politica sanita
ria con 1'obiettivo dl promuo-
vere la salute, intesa come 
stato dl completo benessere ft-
slco, mentale, sociale e non 
soltanto come assenza dl ma-
lattie e infermitan. Da qui 
l'indlcazlone degli obbiettlvi e 
principi che dovranno essere 
sanciti nella legge dl riforma 
e a cui dovranno ispirarsi, 
come afferma 11 documento, 
nell'ambito delle rispettive 
competenze, lo Stato e le Re
gioni: tutela della salute fisi-
ca e psichica di tutti 1 citta-
dinl senza distinzioni legate a 
censo, professione, tipo e du-
rata della malattia, riconosci-
mento dell'incldenza dei fatto-
ri ambientaii nello insorgere 
dl molte malattle e quindi im-
portanza dell'azione sull'am-
biente naturale, di vita e di 
lavoro; garanzia di un inter-
vento a tutela della salute 
che sia globale e unitario nel 
moment! dell'Igiene, sanita 

In riparazione di dure ingiustizie 

Approvota la legge 
per gli ex dipendenti 
del ministero Difesa 

per rappresaglia politica — Ora il prowe-
Centinaia di operai erano stati • licenziati 

dimento passa alia Camera 

Ieri. dalla commissione difesa 
del Senato convocata in sede de-
hberante. e stato votato il dise
gno di legge a favore degli ex 
dipendenti civili della difesa. Si 
tratta di un progetto di legge go
vernativo che nguarda i dipen
denti civili che nel periodo del
la guerra Tredda erano stati li
cenziati o < invitati > aU'esodo 
per ragioni politiche e sindacali. 

I*a legge ha avuto un lungo 
iter; e sfato perd possibile emen-
darla anche sulla base di pro
poste a\anzate dalle organizza-
zioni sindacati e che ave\*ano 
trovato 1'adesione unitaria delle 
forze di sinistra. II testo votato 
len prevede che ai lavoratori 
licenziati: 

1) sia concesso dalla data di 
entrata in vigore della legge un 
trattamento di pensione pan a 
quello che sarebbe loro spettato 
qualora avessero lninterrotta-
mente ccntinuato a prestare il 
servizio pre<so il ministero della 
difesa; 2) sia ammessa la rever-
sibilita del trattamento pensioni-
stico: 3) sia concessa a quanti 
non hanno assunto altro iropiego 
o lavoro una indennita di esodo 
nolla misura prevista dalla leg
ge 27 febbraio '65 maggiorata 
del 30 per cento; 4) per coloro 
che sono stati impiegati alle di-
pendenze di amministrazioni sta-
tali o di enti pubblici. pur non 
essendo previsto cid che abbia-
mo detto prima, resta salvo co-
munque ai fini pensionistid il 

riconoscimento del periodo pre-
stato presso la Difesa e del pe
riodo mtercorso fra il licen-
ziamento o I'esodo e la assun-
zione presso rammimstrazione 
statale o di altri enti pubblici. 

Le legge e stata approvata al-
I'unanimita e ora deve passare 
all'esame della Camera. Si trat
ta di un pro\ vedimento impor
tante — ci ha delto il compa
gno Sema — che non accoglie 
tutte le richieste del gruppo co
munista ma che comunque rap-
presenta un parziale riconosci
mento delle rivendicazioni. delle 
lotte di una categoria di lavora-
ton che hanno subito il peso di 
dure discnminazioni. 

Ministero 
del Lavoro: 

sciopero sospeso 
E' stato sospeso lo sciopero 

a tempo indeterminato del per-
sonale del ministero del Lavoro 
che avrebbe dovuto iniziare 
oggi. La decisione e stata pre
sa dopo che il ministro del La
voro. ha informato i sindacati 
che e in corso di predisposi-
zione uno schema definitivo del 
disegno di legge che awia a 
soluzione i problemi post! dai 
lavoratori. 

pubblica, prevenzione, cura e 
riabilitazione; stretto rapporto 
tra servizi sanitari e tutti gli 
altri servizi sooiall; valorlzza-
zione del ruolo del Comune e 
partecipazione del cittadino al
ia determinazione e attuazione 
della politica della salute, fi-
nanziamento della spesa per 
la sanita attraverso le entrate 
fiscall con un adeguato tra-
sferimento dl rlsorse dal con-
sumi privati al consuml pub
blici, subordinando e finaliz-
zando lo sviluppo economico 
a quello civile e sociale della 
collettivltb; superamento dl 
ogni rendita ingiustificata nel 
settore sanitario. compreso 

Suello dei farmacl; sviluppo 
ella rlcerca scientifica fina-

llzzata ai nuovi obiettivi di ri
forma. intervento pubblico 
nella produzione farmaceutl-
ca. Si tratta come si vede di 
un quadro assai ben definito e 
di obiettivi di autentica rifor
ma In cui si innesta il dlscorso 
del ruolo delle Regioni e del 
loro rapporto con lo Stato. 
Ruolo che e vlsto dando una 
interpretazione estensiva alio 
art. 117 della Costituzione in 
cui sono appunto fissate le 
competenze delle Regioni. Co
sl che, come indica il docu
mento, ia Regione deve avere 
piena competenza legislativa 
per quanto riguarda l'igiene 
ambientale, la prevenzione in
dividuate e coilettiva, la cu
ra e riabilitazione, la lotta 
contro le malattie definite dal
la stessa Regione dl rilevan-
za sociale, 1'aggiornamento e 
la specializzazione del perso-
nale medico e la formazione 
del personals sanitario. E an
cora: educazione sanitaria e 
ogni attivita di ricerca con-
nessa al servizio, profilassi e 
pollzia veterinaria, distribuzio-
ne dei farmaci e le prestazio-
nl termall. Per quanto riguar
da inquinament© atmosferico, 
delle acque e del suolo; tute
la igienica degli alimenti e 
bevande, iglene e slcurezza In 
ambienti e occasion! di lavo
ro; vaccinaziom e malattie in-
fettive lo stato deve adeguare 
la sua legislazione ai principi 
della riforma sanitaria sopra 
espostl « assicurando condizio-
ni e garanzie mmime valide 
per tutto il terntorio naziona-
le». Alle Regiom dovra esse
re demandato invece il potere 
di prowedere alia loro attua
zione garantendo il necessario 
adeguamento alle condizioni 
regionali, il coordinamento dei 
van interventi e 1'uniricazione 
dell'organizzazlone sanitaria 
su base territoriale, 

Alio Stato resta naturalmen-
te la competenza legislativa 
per tutta una sene di mate-
rie (che il documento elenca 
nel dettaglio, come gli inter
venti antiepidemici. Ia produ
zione e registrazione del far
maci e component! chimici 
usati in medicina ecc.). Le 
attivita amministrative con-
nesse tuttavia a tali matene 
dovranno essere trasrente per 
delega alle Regioni e quindi 
dovranno essere trasferiti alle 
Regioni stesse gli uffici peri-
fenci dei minister! interessati. 

Legislazione, programmazio. 
ne, Indirizzo, rinanziamento e 
controllo. Quest! 1 compltl del-
la Regione, indicati dal docu
mento quando affront*, nella 
seconda parte, il dlscorso del
la realizzazlone e funzioruv 
mento del servizio sanitario 
nella articolazione decentrata 
one fa perno su una preclsa 
e diretta funzione del Comunl. 
La legge regionale flssa doe 
lo schema organlmtlvo e dl 
gestione del servizio sanitario 
avendo come filo conduttore 11 
criterio della «democraxla 
nella gestione • della funslo-
nalita tecnlco-economlca ». Va 
detto a questo punto die to 

Regioni sottolineano unaniml, 
con forza, la funzione centra
le del comune esaltandone la 
autonomia. Nel concreto il 
meccanismo proposto tial do
cumento e 11 .seguente: la Re
gione, mentre garantisce una 
serie di coordlnamentl di 
orientamento e funzionalita, 
con una legge di piano istitul-
sce le «unita sanitarle loca
li » sul proprio territorlo Iden-
tlficando del comprensorl da 
50 mlla a 100 mlla abltantl, 
salvo dlmenslonl inferlorl in 
rapporto alle varie situazlonl 
regionali. 

Inoltre 11 patrimonlo degli 
enti attualmente prepostl alia 
erogazlone di prestazionl sa-
nltarie, viene attribuito alle 
Regioni. Con una legge regio
nale si determina l'assegna-
zione in uso dei patrimonl 
suddetti. 

Il documento — che abbla
mo dovuto per owie ragioni 
slntetizzare stralclando dal 
lungo elaborato di oltre una 
dozzina dl pagine fittamente 
scritte — si occupa anche 
delle forme e dei modi di fi-
nanzlamento del servizio sani
tario nazionale. 

Lo Stato cioe — affermano 
le Regioni — prov\'ede alia 
spesa a attraverso le proprie 
entrate tributarie, superando 
1'attuale sistema contributivo. 
I contributi mutualistici, fin-
che saranno conservati. saran-
no considerati alia stregua di 
introiti fiscali e quindi iscritti 
fra le entrate nel bilancio sta-
tale ». Lo Stato quindi riparti-
ra tra le Regioni i mezzi fi-
nanziari per gli investiraenti 
a sulla base di criteri fissati 
dal programma nazionale in 
modo da superare gli squili-
bri oggi esistenti». 

Come prima fase del servi
zio sanitario, Infine. Ia legge 
deve istituire le unita sanita-
rie locali stabilendo subito il 
termine massimo in cui ad 
esse sara attribuita la totalita 
delle funzioni che loro spet-
tano. 

I. a. 

Petrol lo 

ff 

Altre 38 
Tartaruga 
sulla rete 
delle FS 

i i 

Materiale rotabile piu moder 
no verra immesso sulla rete F.S. 
entro I'anno: l*ha dichiarato il 
direttore gencrale delle Ferrovie 
dello Stato. nig. Ruben Fien 
ga. illa^trando i progr.immi del 
l'a7ienda Nel 1971. entreranno 
in eserci7io. tra l'altro. 38 elct-
tromotnci E444. le ormai fa-
mose « Tarttniga ». n version? 
potenziata (nel "70 ne sono state 
ordinate altre f>0): un ter/o 
« Settebello >.: carrozze con con-
dizionamento d'aria estivo e m-
vernale. 

S'inizieranno inoltre. le pro\e 
del c simulacro » di un elettro-
treno. le cui carrozze con le cas-
se ad a>setto vanabile tn cuna. 
si manterranno in equilibr:o sta
bile avsurbendo le oscillaziom di 
diversa natura. 

L'ing. Fienga si e soffermato 
anche sulla decisione del consi
glio di amministrazione di non 
autorizzare 1'acquisto di un pro-
totipo di turbotreno per ragioni 
finanziarie; il turbotreno < sa
rebbe parUcolarmente adatto 
per rimpiego su linee non elet-
trificate ad elevato indice di 
tortuosita ». D direttore genera
te delle FS. infine. ha fatto cen-
no agii studi ed esperimenU di 
akre elettromotrici, ancora piu 
potenti. quali l'E-666 e l'ALE-541. 

i paesi produttori 
decideranrto da soli 

Motivi di potere hanno causato la rottura 
delle trattative con le societa 

TEI1KRAN. 3 
ha conferenza dei dieci pae

si produttori dell'HO per cen
to del petrolio destinato ai 
paesi capitalistic!, riuniti nel-
I'OPEC. ha preso atto della 
rottura delle trattative con le 
compagme del Cartello inter-
nazionule ma non ha preso 
ancora decisioni clamoroso, 
come quella tanto puventata 
della interruzione dei riforni-
nienti. L'orientainonto etnerso 
dalla con fere n /.a. e conferma-
to anche da un discorso pro-
nunciiito in seruta da Ho Scia. 
e quello di avocare ai gover-
ni il dintto di lissare sia U 
livello ilella tassazione che 
quello dei prez/i. lasciando 
alle societa petrolifere la de
cisione di accettare o nieno 
queste decisioni 

In tal sensq ha gia. varato 
una legge il Venezuela dove 
la tassazione e il prezzo pre
so a riferimento per applica-
l"e' l'aliquota sono decisi dal 
governo, senza la partecipa-
zione contnittuale delle corn* 
pagnie. 

Una decisione in tal senso 
dovrebboro prendere contem-
poranenmente i paesi del Gol-
fo Persico mentre la Libia. 
che finora ha sostenuto di vo
ler trattare separatamente 
con ognuna delle societa pe
trolifere. e l'Algeria. che sta 
portando avanti trattative di-
rette col governo francese, 
continuano ad avere una piat
taforma di rivendicazioni au
tonomy. 

La posizione delle compa-
gnie del Cartello dei petrolie-
ri si e dunque aggravata. Le 
circostanze in cui e avvenuta 
Ia rottura sono illuminanti del
la politica monopolistica. con-
traria agli interessi dei con-
sumatori non meno che ai pae
si produttori. seguita da que
sta associazione mondiale di 
interessi e di potere. I paesi 
del Golfo Persico. ad esem-
pio. erano favorevoli a pren
dere un impegno di fornitura 
per cinque anni purche le so-

-cieta si fossero impegnate a 
non aumentare. in questo pe
riodo. i prezzi al consumo: 
ebbene. i rappresentanti del 
Cartello hanno rifiutato que
sta clausola elementare. pre-
ferendo continuare il braccio 
di ferro piuttosto che obbli-
garsi a rispettare un minimo 
di disciplina dei prezzi al 
consumo. Evidentemente spe-
rano di poter continuare ad 
imporre ai consumatori i 
prezzi che torna loro piu co-
modo. salvo poi dame colpa 
alle « pretese» dei governi. 

Questo atteggiamento ri
guarda anche gli aumenti di 
prezzi venuti in discussione-
Essi comportano il pagamen-
to di 700 milioni di dollari 
ai paesi del Golfo Persico. 
Ebbene. questi 700 milioni di 
dollari. ha rilevato il ministro 
iraniano Amouzegar, < non 
rappresentano proporzional-
mente che la meta degli au
menti che le societa hanno 
gia imposto nei paesi consu
matori nella seconda meta del 
1970 e all'inizio del 1971 ̂ . 

II ricatto, che il Cartello 
non riesce stavolta a realizza-
re con i paesi produttori. e 
quindi aperto e pesante su un 
paese come l'ltalia dove le 
societa petrolifere hanno gin 
avuto aumenti di prezzo nel 
1970 e. non contente. altri ne 
stanno chiedendo. Al ministe
ro italiano dell'Industria, Di-
rezione per le fonti di ener-
gia. gia si stanno facendo i 
calcoli su quanto dovrebbe 
aumentare ancora il prezzo 
dei carburanti per scaricare 
sui consumatori e sui costi 
industrial! anche quel poco 
che le societa saranno costret-
te a cedere nella trattativa 
con i paesi produttori. Ma an
che in Francia. Germania oc-
cidentale e Inghilterra le so 
cieta petrolifere stanno prepa-
rando il colpo a carico dei 
consumatori. Quale migliore 
alibi, in un clima di sfrenata 
inflazione dei prezzi. di quel
lo proveniente da un adegua
mento dei prezzi del greggio 
che le societa petrolifere pur-
tuttavia hanno pagato con 
moneta svalutata del 30 per 
cento? Se i governi lasceran-
no fare, dimostrando alia fin 
fine che i paesi a struttura 
formalmente democratica e 
sviluppati possono essere ri-
cattati ancor piu fneilmente 
dei negimi impopolari della 
Persia e dell* Arabia Saudita. 
le conseguenze economiche 
s.iranno gr.ivi. Si tratta di re-
spingere la tentazione di ri-
cavare dai lavoratori europei 
anche que- superprofit^ clie 
si e costretti a mollare. al 
meno in parte, nei paesi pro
duttori di petrolio. Un tenta
tive del genere. oltretutto. ac-
celererebbe ulteriormente il 
deterioramento dei meccani-
smi di mediazione sociale in 
Europa poiche nemmeno i sin
dacati socialdemocratici. cre-
diamo. avrebbero I'ardire di 
chiedere agli operai europei 
di rnostrare una ulteriore clo
se di c ragionevolezza > di 
fronte a nuove sopraffazioni 
del genere. 

II bilancio per il 1970 

INVESTIMENTI +U% 
NELLE AZIENDE E.N.I. 

L'Ente nazionale Idrocarbu-
rl (END ha aumentato nel 
1070 gli investimenti del 24%, 
il fatturato del l4.5°/o, gli oc-
cupati di 0 mila persone (sia 
pure solo In parte per nuo
va assunzlone). Un bilancio 
del tutto opposto a quello del 
piii grosso organismo Indu-
striate pubblico, 1'IRI, le cut 
imprese, operant! in settorl 
plti differenziati ma in taluni 
casl anche di plti robusta os-
satura, presentano un bilan
cio talvolta negativo e co
munque si sono dlstlnte nel 
contrapporre le rivendicazioni 
operate alle possibility di svi
luppo, Certamente all'ENl non 
tutto e andato bene; l'aumen-
to del 20"/o nel costo del la
voro assorblto dopo le lotte 
ma senza dramml mostra tut
tavia che esistono larghissi-
ml marglnl per una strate-
gia industriale alternatlva che 
non vogliamo, certo, esempli-
ficare nell'ENI ma che si evl-
denzlano in alcunl aspetti del
la sua attivita. 

Si tratta di accrescere sl-
stematicamente gli investi
menti impostando, quindi, le 
stesse ristrutturazionl indu
striali sulla prospettlva della 
espansione dell'occupazlone e 
del mutamento . sostanziale 
della condizione operaia. II 
settore chimico dell'ENI, ad 
esempio, ha regis tra to una 
progressione piu forte della 
media nazionale (con l'ecce-
zione dei fertilizzanti, setto
re condizionato dall 'assenza 
di una politica di trasforma-
zione in agricoltura). Cib e 
dovuto al programmi In cor
so, nel complesso Gela • Ra-
gusa, nel Basento, a Raven
na. I nuovl implant! — quel
lo dl Manfredonia, in ria dl 
completamento, e quello^per 
1'elettrochimica in Sicilia, ap-
pena progettato — asslcurano 
un certo dinamismo futuro 
anche se non risolvono I pro
blemi del settore su cui gra-

va la pesanto macchina dl 
sfruttamento della Montedison 
e del capitale straniero. 

Anche il oomparto tessile, 
ampliato con 11 passaggio al
l'ENl del Fabbricone di Pra. 
to e delle Cotonlere meridlo-
nali, ha dato rlsultatl abba-
stanza positivl,. 

Lent! sono, Invece, 1 pro* 
gressi dell'ENI neiracquisialo-
ne dell'autonomo approwlglo* 
namento di petrolio. La pro
duzione all'oatero e in Italia 
e aumentata del 13.6°'o, rag-
glungendo' nove milioni di ton* 
nellate, contro una capaolta di 
raffmazlone dl 28 mlltonl di 
tonnellate. Pesa, su questo set-
tore, ll rlfluto del governo 
Italiano dl stringere nuovl 
mpporti con 1 paesi produt
tori, rompendo con la' politi
ca del Cartello petrolifero In-
ternazlonale. 

La rete dei metanodottl e 
stata estesa di circa 1000 chi-
lometrl; I consuml dl gas so
no statl dl 11,5 miliardi di 
metri cubi. Vi sono ancora 
seri ostacoli alia costruzlone 
delle reti di esercizio cittadi-
ne, ostacoli da superare rapl-
damente in vista delle ample 
disponibilita che derlveranno 
dagll accord] dl fornitura con 
1'URSS e , l'Olanda. Carente, 
anche qui per gll ostacoli po-
litici dl ordine generale, Tlnl-
ziatlva nel settore dell'energia 
nucleare per 11 quale rlmane 
Insoluto il grosso problema 
dell'Implanto per produrre 
uranlo adatto alPlmplego nel
le centrali. Peraltro ITSNI co-
struira una centrale nuclea
re a servizio dell'Implanto elet-
trochimico in Sicilia. 
' L'Ente, .nalssuo insieme, 

' .JBjotevoJe dispo-
piu ^1-
llo " ^Jtello sjg-

la 'Itallaiai. 
tratta di elirfffoare -gli osta

coli politic! che impediscono 
il dispiegarsl di questa capa-
clta tecnica. 

Un primo grande successo 

Sono gia oltre 30.000 
gli abbonati all'Unita 

Due mesi ormal sono pas-
sat! dall'avvlo della campa-
gna abbonamenti, e per cam-
pagna abbonamenti intendia-
mo un lavoro intenso e ca-
plllare dl assemblee, conve-
gni e dlbatliti sui temi della 
liberta di stampa, sulla fun
zione insostitulblle dell'Unita 
nell'altuale momento politi
co. Due mesi che hanno im-
pegnato il lavoro paziente, 
faticoso di migliala di rac-
coglifori, d'abbpnamenti^ di 
compagni, di giovanl. . 

Abbiamo avuto moment! di 
grande Impegno e di gran-

" de mobilifazione politica, 
- come per la diffusione di do-

menica 24 gennaio, ma ab
biamo dovuto reglstrare e 
reglstrlamo anche qualche 
rltardo, in parte imputato 
alio sforzo che al Partito 
tutto viene chlesto per rea-
lizzare un obiettivo finale di 
centinaia e centinaia di mi
lioni e, quindi, coil ambt-
zloso. 

Le cifre parlano chiaro, 
e danno perfettamente il sen
so del lavoro svolfo, infatti 
al 3t gennaio gli abbonati 
a c I'Unita > sono gia 30.000 
di cui 4.000 nuovi. 

Ci sembra opportuno se-
gnalare quelle federazloni 
che hanno ottenuto I mag-
giori success! e cioe: NO-
VARA che e al 58% del-
1'obiettivo; VERCELLI al 
70 c dell'obiettivo; AOSTA al 
71% dell'obiettivo; LA SPE-
ZIA che ha versafo mezzo 
milione in piu rispetto alio 
scorso anno e che e al 57co 
dell'obieHivo; BRESCIA al 
M'c; MILANO ha gia ver
safo oltre 31.000.000 ed e al 
7Vh dell'obiettivo. TREVISO 

.al 57%; GORIZIA al 5 1 % ; 
PORDENONE che al 31 gen
naio ha quasi raddoppiato I 
versamenti rispetto alia stes
sa data dello scorso anno. 

UOINE a! 50%; FERRARA 
al 56%; IMOLA a! 75%; 
MODENA che ha versato ben 
39.000.000 di lire pari al 78% 
dell'obiettivo. Ed ancora sa-
gnallamo ANCONA al 63% 
dell'obiettivo e tutte le Fe
derazloni delle Marche che 
sono a lived! superior! r i 
spetto al gennaio dello scor-
st anno. 

Continue con successo la 
campagna abbonamenti a 
FIRENZE, a GROSSETO cha 
• al 59% dell'obiettivo. TER-
Nl ha versato 300.000 lire In 
piu rispetto alio scorso anno, 
ROMA 1.000.000 in piu ed 
ha gia versato In tutto 7 mi
lioni e 340 mila lira. CHIETI 
e al 43% dell'obiettivo, buo-
no e I'andamento ad AVEZ-
ZANO e a L'AQUILA. 

In Campania NAPOLI • 
ai 58% dell'obiettivo ed ha 
versato al 31 gennaio di que-
st'anno 1.700.000 lire in piu 
rispetto alia stessa data del-
I'anno scorso. Cosi va s«-
gnalato I'impegno di AVEL-
LINO e CASERTA. FOGGIA 
e al 43% dell'obiettivo e 
LECCE ben al 85%, CAGLIA-
Rl al 48% e CARBONIA al 
45%. 

Questi, dunque, sono I r i -
sultati piu significativi che 
ci sembra doveroso segna-
lare, ma mancano Ire mesi 
alia conclusione della cam
pagna abbonamenti, e cio 
stgniftca in cifre raccogllera 
ancora 26.000 abbonamenti, 
doe 270.000.000 di lire. 

Ritardi e difficolfa vanno 
superati nella prospettlva di 
raggiungere un obiettivo che 
e certo elevato e che richte-
de un notevole sforzo orga-
nizzato, ma non dimenti-
chiamo che raggiungere I'o-
biettivo per II 1971 sara «n 
risultato politico di notevole 
dimension!. E abbiamo tut
te le possibility di raggiun-
gerlo e superarto. 

Ricordano un compagno 
abbonandosi all'Unita 

Un compagno di Roma 
— Francesco Chiavonl — 
ha voluto festeggiare il 50. 
del PCI con un aluto con
creto allTJnitA. ET venuto 
a trovarci In redazione e 
cl ha lasciato 10 000 lire 
per mandare il giomale a 
qualche sezlone meno or-
ganizzata. E' un contribu
te al prezloso lavoro dl 
orientamento che il gior-
nale svolge giornalmente. 

I compagni del clrcolo 

FGCI di Villa Fastigi, In 
provlncla dl Pesaro. han
no ricordato Ieri II 27. an-
nlversario della morte di 
Pompillo Fastigi — segre-
tario della Federazione di 
Pesaro durante la Resi-
stenza, barbaramente as-
sassinato dal fascist! a 
Sant'AngeJo in Vado — con 
un abbonamento semestra-
le all'UnltA per una sezlo
ne comunista del Mezzo-
giorno. 


