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La .IV conferenza 

regionale 

La crescita 
del partito 
in Toscana 

Sviluppo del movlmento an-
tifasclsta: rapporto tra questo 
e 11 movlmento dl lotta per le 
riforme: azione per eonsoll-
dare e sviluppara la rlforma 
regional Ista, lotta per raffor-
zare 1'unita delle sinistra alia 
Regione; contributo al supera-
mento del centro sinistra e 
ad una svolta democratica nel 
Paese: su questl punti e su 
altri che ne sono specificazio-
ne e complemento. i comuni* 
stl toscani hanno precisato 11 
loro impegno. avanzato nuo-
vi obiettivi, criticato debolez-
ze e ritardl, nella quarta Con
ferenza Regionale. 

Sono emerse cosl le punte 
avanzate dell'lmpegno politico 
portato avanti in attuazione 
degli indirizzi del XII Con-
gresso. Anzitutto, la capacita 
di individuazione di obiettivi 
di riforma per grand! settori 
produttivi (siderurgico. chimi-
co. tessile, ecc.) o per zone e 
comprensori territoriali, da 
parte dei maggiori nuclei ope-
rai. e di avanzare proposte e 
progetti che investono vasti 
strati sociali, dai tecnici ai 
profe 'sionisti ai contadinl, ai 
piccoli imprenditori su una li-
nea d programmazlone co-
nomica, alternativa all'attua-
le meccanismo di sviluppo che 
fa arretrare la Toscana rl-
spetto alle region! piu indu-
strializzate. E su questa li
nea va posto In luce 1'apporto 
f attlvo degli Enti local! e della 
Regione, che sempre piu di-
ventano punti di riferlmento 
di una lotta di un movlmento 
di massa che ogni giorno co-
noscono nuovi episodi e nuovi 
scontri e che si orientano alia 
ricerca ed alia costruzione dl 
una nuova politica economics 
nazionale. In questo quadro 
acquista rilievo la ripresa di 
un movimento contadino auto-
nomo ma indirizzato alle gran-
di scelte di riforma, che flac-
ca i tentativi in atto di creare 
un blocco rurale antioperaio 
approfirtando della crisi della 
mezzadria. 

E infine va sottolineata la 
crescita del Partito e della 
FGCI tra le forze interessate 
alia riforma della scuola, del
la cultura. nel movimento stu-
dentesco. tra 1 docenti. 

Naturalmente, sono apparse 
le debolezze, gli spunti di mu-
nicipalismo e di provinciali-
smo. le spinte corporative, le 
tendenze settoriali. che non 
mancano anche in una regione 
avanzata come la Toscana e 
possono costituire germi peri-
colosi di infezione in una fase 
di controffensiva reazionaria. 
II segno, tuttavia. e poitivo. 
E su questo segno — che k 
poi la spinta. la tendenza 
emergente nella societa to
scana — si costruisce la nuo
va unita delle sinistre alia Re
gione. non senza urti e contra
st! (su cui speculano e cerca-
no d'inserirsi destre e mode-
rati) ma puntando all'anco-
raggio con la c scelta di cam-
po >, compiuta dalla Giunta, 
ver o le forze sociali piu avan
zate. e alia dimensione politi
ca, dirompente. del decentra-
mento regionalista. Su que-
ste basi, i rapporti pol.'L!̂  so
no davvero c a perti >: gli ap-
porti delle altre forze politi-
che. cattnliche. ma anche so-
cialdemocratiche. repubblica-
ne. sono non soltanto ammes-
si ma sollecitati. Ed k signi-
ficativo che in queste condi-
zioni si riveli la crisi della di-
rezione doroteo-fanfaniana del
la DC toscana, tutta impe-
gnata ora a recuperare foizo-
samente i settori del Partito 
che recalcitrano dinanzi alia 
prosecuzione di una fallimen 
tare politica clientelare. 

E' nello sviluppo di questi 
rapporti politici che la To
scana pud offrire il miglior 
contributo ad uno sblocco posi-
tivo della crisi organica del 
centro-sinistra. Qui la Confe
renza Regionale ha svolto la 
sua ricerca piu critica. La di
mensione nazionale della loro 
esperienza. della loro respon
sabilita, e awertita bene dai 
comunisti toscani. 

La capacita di get tare tutto 
questo peso sulla bilancta de
gli equilibri generali. naziona-
li, deve essere affinata e pun-
tualizzata. Alcune vie pero so
no state individuate: e nella 
crescita politica del movimen
to delle riforme, e nel rappor
to tra la Regione toscana e le 
altre regioni nella lotta per la 
autonomia e i poteri costitu-
zionali, e nella battaglia a 
fondo contro il clientelismo 
democristiano e per aiutare la 
formazione di nuovi rapporti 
politici unitari. 

Culmine di questi impegni, 
tutti di rilievo, la continuity e 
lo sviluppo dell'iniziativa uni-
taria contro le involuzioni rea-
zionarie. fasciste, autoritarie 
nel paese. Su queste linee, 
non dubitiamo. la battaglia 
dei comunisti toscani potra 
conoscere nuovi risultati, da 
offrire al nostra Partito, e al
ia crescita democratica del-
1'Italia, dopo la IV Conferen
za Regionale. 

Alberto Cecchi 

Piu acuto lo scontro sulle riforme 

Dissensi nel governo 
sulla legge per la casa 
attaccata dai sindacati 

I! minlstro Lauricella indica alia Direzione del PSI alcuni punti negativi 
della legge che porta II suo nome — Pareri discordi sulla grave aron»sta 
di stralcio — II fanfaniano Arnaud per leggi antisciopero — Napolitano 

su « Rinascita» sui temi delle riforme e la sinistra 

L'incontro deH'altra notte tra 
Colombo e le segreterle delle 
Confederazioni sindacali e ve-
nuto a confermare, se ve ne 
fosse ancora blsogno. 11 punto 
critico cui d giunto lo scontro 
sulle riforme. Ci si trova di 
fronte. In effettl. alia contrad-
dizlone fondamentale dell'at-
tuale coalizione governativa. 
all'Interno della quale la de-
stra dc e la segreteria dello 
« Scudo crociato » danno di-
mostrazlone di voler mirare al 
c tanto psggio tanto mesiio » 
per giungere poi — attrciverso 
successivi monienti di l&gora-
mento e di crisi — aH'afTer-
mazione di una visione conser-
vatrice dei problemi. In que
sto quadro rientrano anche le 
interessate manovre allarmi-
stiche. che in alcuni casi ra-
sentano l'irresponsabilita o ad-
dirittura 11 dolo. circa la si-
tuazione economica. 

Dopo l'incontro governo-sin-
dacati. il PSI e direttamente 
investito del grave contrasto 
apertosi sul disegno di legge 
per la casa. Alia riunione del
la Direzione socialista (comin-
ciata ieri mattina e sospesa e 
rinviata a stamane per per-
mettere una discussione nel 
gruppo dei deputati). il mlni-
stro dei Lavori Pubblici Lau
ricella ha ammesso che nel 
prowedimento che porta la 
sua firma sono contenute •al
cune smagliature e contraddi-
zioni che derivano dalla lunga 
e defatigante elaborazione in 
sede governativa» (in altre 
parole, dai peggioramenti im-
posti dalla DC). 11 ministro ha 
detto anche <r che & possibile e 
necessario ottenere ulteriori 
miglioramenti con I'ausilio dei 
sindacati >; ed ha parlato del
la necessity di rivedere i punti 
seguenti: 1) fondo unico per 
1'edilizia (alcuni aspetti sono 
stati snaturati); 2) ripristino 
del ruolo delle Regioni: 3) le 
norme per l'esproprio di pub-
blica utilita riguardano le 
aree della legge 167 e le aree 
necessarie per le opere di ur-
banizzazione e per tutte le 
opere pubbliche con inden-
nizzi basati sul valore agrico-
lo (Lauricella ha detto di rite-
nere che possano essere « rie-
saminati i criteri per la deter-
minazione degli indennizzi nel-
le zone A e B »); 4) possibili
ty di ottenere < ulteriori garan-
zie* sulla tempestiva disponi-
bilita dei mutui; 5) il ministro 
ha infine sottoposto alia Dire
zione del suo partito alcune 
question! che riguardano la 
congiuntura e quindi l'occupa-
zione nel settore edilizio. Su 
quest'ultimo punto si e svolto. 
secondo quanto sappiamo. il 
dibattito. Si tratta infatti di de-
cidere a favore o contro lo 
stralcio di una parte del di-
scusso prowedimento della ca
sa. Colombo si e gia espresso 
in favore di questo stralcio: e 
sembra che anche De Marti-
no. Giolitti e Lauricella abbia-
no espresso un'opinione analo-
ga. anche se nel governo vi 
e dissenso sul carattere e sui 
limiti di tale prowedimento. II 
capo-gruppo Bertoldi e la sini
stra socialista si sono pronun-
ciati nettamente contro. 

Giolitti. intervenendo alia 
riunione della Direzione, ha 
calorosamente sostenuto inve-
ce la tesi dello stralcio edili
zio. Parlando poi della Monte
dison, il ministro del Bilancio 
ha osservato che la cparteci-
pazione pubblica alia Monte
dison non ha la funzione di 
tutelare interessi aziendali, ne 
pud Jarsi coinvolgere in una 
lotta o in una collusione tra 
questi interessi »: egli ha chie-
sto percid una diretta assun-
zione di responsabilita di ge-
stione da parte del governo. 

II fanfaniano Arnaud. con 
una intervista a Genie, ha ri-
lanciato la proposta di leggi 
antisindacali ed antisciopero. 
c Bisogna — ha detto — rego-
lare urgenlemente il dirillo di 
sciopero *. 

NAPOLITANO Ai p r o b , e mi 
delle riforme e dedicato l'edi-
toriale di Rinascita del corn-
pa gno Giorgio Napolitano. Egli 
rileva. anzitutto, che gli ulti-
mi mesi hanno confermato la 
validita di alcune «valuta-
zioni di fondo * dei comunisti 
relative alia politica governa
tiva e agli oriemamcnti delle 
classi dominanti. «Si enfra 
appena ora — osserva Napoli
tano — nella fase della di
scussione parlamentare sul so
lo disegno di legge per Vedi-
!I?TQ e Vurbamsiica, che gia 
rappresenia un neito arretra 
mento rispetlo aglt tmpegm 
presi agli imzi di febbraio, 
dopo i nuovi incontn con i 
sindacati svoltisi nel msse di 
gennaio *. I limiti sostanziali 
e la lentezza dell'attuale go
verno confermano che il PCI 
ha avuto ragione « nel parla-
re di una manovra moderata 
come dell'elemento carctteriz-
zante della politica di Colom
bo e del gruppo dirigente dc, 

che d poi la politico finora 
prevalsa, nonostante le pres-
sloni del PSI. all'interno della 
coalizione governativa ». 

Dopo essersi soffermato sui 
caratteri dell'« esperienza di 
lotta per le riforme» che il 
movimento operaio sta attual-
mente compiendo, Napolitano 
afferma che, per quanto attle-
ne alia ricerca di alleanze, 
« il limite invalicabile e~ cet-
to quello del carattere strut-
turale che debbono presenta-
re le singole riforme e la po
litica di riforme e cioe quel
lo della capacita che esse deb
bono sprigionare di mettere 
In movimento un processo di 
projondo rinnovamento delle 
strutture economiche e socia
li ». Egli infine rileva che e 
« nella messa a punto di una 
linea unitarla della sinistra 
per un nuovo sviluppo econo-
mico programmatico che e le
gato oggi I'estensione del 
fronte per la difesa della de-
mocrazia e dell'area del con-
senso e dell'lmpegno per una 
politica di riforme, ed $ le
gato la possibility di contra-
stare e rovesciare la pressio-
ne crescente delle forze con-
servatrici e moderate sui te
mi della recessione e della 
produttivita. E' ammissibile 
che ad una discusiione ravvi-
cinata su questi problemi — 
afferma Napolitano — e ad 
uno sforzo comune di elabora
zione continuino a sottrarsi an
che forze come quelle del 
PSI, che pur si sono impe-
gnate nel discorso sulla "co
struzione di equilibri politici 
piu avanzati"? Non $ anche 
e soprattutto su queste basi 
che tali equilibri vanno co-
struiti, e, se si vuole, che va 
verificata la nostra conce-
zione della "nuova maggio-

Entro il 25 maggic 

Porere di 
tutte le 

Regioni per 
le leggi sul 
Mezzogiomo 

Dicbiarazioni del capo di stato maggiore Difesa 

Riaffermato il dovere 
di fedelta delle FF.AA. 

alia Costituzione 
II discorso del generale Marchesi durante le esercitazioni della 
squadra navale a Gaefa - Present! il ministro Tanatsi, numerosi 
parlamentari e tutte le piu alte autorita militari - «Le forze armate 
non saranno mai intaccate da nessuna corrente antidemocratica» 

ranza 

C. f. 

Alia Camera, la commisslo-
ne bilancio. riunita in sede 
leglslatlva. ha approvato nel 
testo del Senato la legge che 
rifinanzia per il 1971, e nella 
mlsura dl 262 millardl, la 
Cassa per il Mezzogiomo. I 
deputati comunisti si sono 
astenuti nel voto su questo 
prowedimento, che si e reso 
necessario avendo 11 governo 
fatto scadere la legge in vi-

gore flno al 1970. 
Quella votata e una legge 

transitoria in attesa che 11 
Parlamento varl gli strumenti 
per il prossimo qulnquennlo 

Per gli interventi nel Mez
zogiomo nel futuro. dinanzi 
alia commlsslone Pinanze e 
Tesoro dl Palazzo Madama 
sono un disegno di legge co-
munista e quello governativo, 
sui quail oggi fa la sua rela-
zione il senatore Cifarelli. Il 
dibattito. perd. sara aggtor-
nato al 25 maggio. data entro 
la quale presumibllmente sa
ranno giunti alia commlsslone 
i pareri (espressl sotto forma 
dl mozlcne o ordlne del gior
no) di tutti 1 consign regio
nal! d'ltalia. 

A questi. infatti, la Com
mlsslone — ed e un elemento 
politico da sottollneare — tra-
mite i Presidenti delle Regio
ni, che saranno singolarmente 
consultatl dai 14 flno al 22-23 
aprile, chledera espressamen-
te dl pronunciarsi sulle pro
poste e suH'esame. 

GAETA, 1 
La fedelta delle forze arma

te alia Costituzione repubbli-
cana. il loro impegno per la 
salvaguardia delle istituzioni 
democratiche, la subordlnazio-
ne alia volonta popolare, al 
Parlamento. sono stati affer-
mati stamane dai capo dl 
Stato Maggiore della Difesa, 
generale Marchesi, con un 
intervento che sembra suona-
re replica alle gravi dicbia
razioni deH'ammiraglio Birin-
delli. II discorso del generale 
Marchesi — che pure contie-
ne alcuni accenti di ambigui-
ta — e stato pronunciato al 
termine della esercitazlone 
che ha visto imyegnate diver
se unita della squadra nava
le, nelle acque del golfo di 

Gaeta. Le manovre si sono 
svolte alia presenza del mi
nistro della Difesa, Tanassi, 
del sottosegretari Guadalupi 
e Lattanzi, dei presidenti le 
cornmissloni Difesa della Ca
mera e del Senato, del parla
mentari che fanno parte del
le stesse commissioni, dei ca* 
pi di Stato Maggiore dell'eser-
cito, della marina e dell'ae-
ronautica, di numerosi alti 
ufficiali e giornalisti. 

E, al dl la dell'interesse per 
le esercitazioni, e'era una cer-
ta attesa per le previste dl-
chiarazioni di Tanassi e del
le autorita militari, sia in 
merito alia «crisi» che se
condo alcuni investirebbe cer-
ti strati delle forze armate, 
sia perche" si attendeva una 

Inutile provocazione, le armi non e'erano 

Milano: perquisite le case 
di 5 sindacalisti della Pirelli 

MILANO, 1. 
Magistratura e carabinlerl 

hanno preso oggi una nuova 
e provocatoria inilzativa re-

{>ressiva. Le case di cinque 
avoratori della Pirelli, tutti 

conosciuti attivisti sindacali, 
sono state perquisite aU'alba 
da militi deH'arma. I carabi
nlerl hanno esibito ai cinque 
compagni allibiti un ordine di 
perquisizione, flrmato dai dr. 
Recupero, della procura dl 
Monza, in cut si speciflcava 
che scopo deH'operazione po-
liziesca era <r il fondato moti-
vo di ritenere che nelle abi-
taziont fossero occultati note-
voli quantitatlvi dl armi e di 
esplosivl». Naturalmente nel
le case dei cinque lavoratori 
non e stato trovato assoluta-
mente nulla. 

I lavoratori colpiti da que
sta incredibile operazlone po-
liziesca sono conosciuti e sti-

mati rappresentantl sindacali 
della fabbrica. Sono Benso 
Lippi, Roberto Pedrotti, 11 se-
gretario della sezione sinda-
cale aziendale della UIL; Luigi 
Roma, del direttivo naziona
le e della segreteria provincia
ls della PILCEA-CGIL; Lucia
no Picciarelli, del consiglio di 
febbrica; Gianfranco Maestri. 

L'inlziativa repressiva ha 
gia provocato immediate rea-
zioni dl protesta. Le segreterie 
della CGIL, CISL e UIL « ma-
nifestano la loro sorpresa e il 
loro sdegno per questa azione 
che assume carattere lntimi-
datorio nel confront! dei la
voratori che prestano la loro 
opera in favore del slndacato 
della classe lavoratrice». Le 
sezionl sindacali della icocca 
hanno affisso alle usclte ma
nifest! di protesta. Per questa 
mattina e convocato il comlta-
to antifasclsta della Blcocca. 

Baffuto al Senato lo schieramento di destra 

Respinto il tentativo di abolire 
il valore legale della laurea 

L'articolo 2 della legge universitaria approvato col voto contrario dei liberal! e 
I'astensione della destra dc — Passa un emendamento comunista all'articolo 3 

Dopo il rinvio della commissione 

parlamentare di vigilanza 

Dicbiarazioni di Galluzzi 
sulla situazione alia RAI 
/ / PCI chiede la partecipazione 
della Presidenza del Consiglio 
Un giudizio delUon. Cranelli (dc) 

2 Dopo la mancata riunione della Commissione Parla-
- mentare di Vigilanza sulla RAI TV che doveva svolgersi 
» ieri e che 6 stata rinviata al giorno 22. Ton. Carlo 
Z Galluzzi ha rilasciato la seguente dichiarazione: 
Z « La decisione dei parlamentari comunisti. socialpro-
2 letari e indipendenti di non presentarsi alia riunione della 
- Commissione di vigilanza per prut est a re Cf>ntro la modifica 
Z deli'ordine del giorno. fissato dalla commissione stessa 
Z nella sua precedente seduta. ha avuto lo scopo di ribadire 
Z rinderugabile necessita della presenza della Presidenza 
2 del Consiglio. Tale decisione si inquadra nella linea che 
- abbiamo fin qui seguito legata alia necessita di sciogliere 
Z i nodi attuali della situazione della RAI TV ed in partico-
Z lare di una svolta nella gestinne. di un mutamento nella 
Z Direzione e di un aumento dei puieri della Commissione 
2, parlamentare contestualmente all'awio immediato della 
- riforma dell'Ente. 
Z « L'urgenza di affronlare rapidamente questi problem:. 
Z per i quali il governo si deve impegnare a verificare con 
Z la Commissione di vigilanza la situazione dell'Azienda. 
- deriva anche dalla opportunita di respingere le manovre 
- delle destre esterne ed interne aU'Ente che tendono a 
Z trovare diversivi piu o meno scandalistici al reale pro-
Z blema posto dai comunisti di un mutamento radicate nella 
Z gestione e negli indirizzi della RAITV». 
Z Anche Ton. Cranelli (DC) ha rilasciato una dichiara 
- zione in cui si afferma che < e urgente che il governo 
Z apra un dialogo autorevole e cost rut tivo a hvello parla 
Z mentare attnrno a provvedimenti impron>gabili che si 
Z impimgono per superare. pur nei limiti della legislazione 
Z vigente. la crisi in atto ai vertici della RAI TV che si 
2 npercuote negativamente sulla funzione stessa del ser-
- vizio. Non si tratta di istituzionalizzare un rapporto tra 
Z Presidente del Consiglio e Commissione di vigilanza. ma 
Z di corresponsabilizzare le sedi parlamentari ad un processo 
- di normahzzazione della RAI TV che si ponga fin da ora. 
- sia pure con una iniziativa eccezionale e nei limiti del 
- possibile. nella prospettiva di una riforma ancorata alia 
Z esplicita pubblicizzazione del servizio e alio svolgimento 
; di una sostanziale e continua azione di control lo del Par-
2 lamento. Per questo h indispensabile che il preannunciato 
2 incontro tra governo e commissione di vigilanza awenga 
Z al piO presto, con la partecipazione diretta del presidente 
Z del Consiglio». 

Altra combattuta giornata 
nel dibattito sulla legge uni
versitaria a Palazzo Madama. 
E' una battaglia, comunque, 
che sta dando alcuni frutti, e 
obbligando 11 governo e mag-
gioranza a raccogliere alcune 
istanze sostenute dai comuni
sti e dalle sinistre e a respin
gere le piu arretrate rivendi-
cazloni delle destre. Approva
to mercoledl sera il primo ar-
ticolo della legge con modifi-
cazioni notevoli rispetto al te
sto originario sulla questione 
quali ficante dei rapporti fra 
universita, enti locali e forze 
sociali. ieri Tassemblea votan-
do Tart. 2 con 1'inserimento 
dl una modifica sostenuta dai 
comunisti, ha respinto l'attac-
co della destra dc e del libe-
rali al valore legale dei titoli 
di studio. 

L'articolo tende a mettere 
un freno al proliferare scan-
daloso dl unlverslta private 
sotto la pressionc di interessi 
clientelari di potere o dei 
grandi gruppi economic! pri-
vati. A questo scopo l'articolo 
fissa le caratteristiche secon
do le quali una istituzione 
culturale pud essere deftnita 
universita degli studi: tale 
definizione puo essere usata, 
hanno sostenuto i senatori co
munisti. in un emendamento 
che poi il relatore di maggio-
ranza il dc Bertola, ha fat
to proprio nella sostanza, ol-
tre alle universita statali. le 
universita non statali auto-
rizzate a rilasciare titoli a-
venti valore legale. 

A questo punto liberali e 
destra dc. che gia nella discus
sione generale avevano con 
dotto una larga offensiva a 
favore dell'abolizione del valo
re legale dei Utoi! universita-
ri — in nome di una concezio 
ne privatistica daU'umversita 
e dell'interesse dei grandi 
gruppi prtvati a gestire in pn-
ma persona la formazione dei 
loro quadri al di fuori del 
controllo dello stato — sono 
insorti Poiche del valore lega 
le dei titoli di studio si par 
la in un articolo success!vo 
della legge. la destra non va 
leva infatti giocarsi subito 
I'eslto di questa battaglia. 

Dopo un serrato dibattito 
in aula, e una serie di con 
sultazioni, alia ripresa pome-
ridiana dei lavori I'assemblea 
ha approvato. con il voto fa 
vorevole anche dei comunisti 
e delle sinistre, I'astensione 
della destra dc e II voto con
trario del liberali, I'intero te
sto dell'art 2 con l'emenda-
mento comunista, Esso sanci-
sce, oltre alia definizione del
le universita, anche questlonl 
relative alia loro sede: ognl 

titeneo, dice a questo propo-
sito la norma, ha sede in un 
unico centro dove funzionano 
i dipartimenti che lo compon-
gono. 

Si e passati quindi alia di
scussione suH'art. 3 che fissa 
le norme per la istituzione 
di nuove universita.. Anche su 
questo secondo articolo. e ap* 
parso subito chiaro che la 
maggioranza non avrebbe po-
tuto non tenere conto di al
cune osservazioni di fondo del
le sinistre, contenute in una 
serie di emendamenti presen-
tati dai compagni Romano. 
Sotgiu, Fortunati. Bonazzola, 
Piovano, Papa. Farneti e dai 
senatori del PSIUP Pellicanb, 
Cuccu. Naldini, Masciaie. Al-
barello. 

Infatti lo stesso relatore di 
maggioranza Bertola si e fat
to promotore di un articolo 
sostitutivo che in parte mi-
gliora il testo della commis
sione; I'assemblea ha poi ap
provato un emendamento co
munista che riguarda la pro-
grammazione di nuovi atenei, 
collegandola al piano plurlen-
nale di sviluppo dell'univer-
sita. 

II testo della maggioranza 
stabiliva invece che le nuo 
ve universita venissero isti-
tuite sulla base del program-
ma quinquennale nazionale: 
la modifica permettera. come 
hanno sostenuto gli oratori 
comunisti, una maggiore ela 
sticita e tempfitivita di inter
vento. nei casi in cui sia ur
gente istituire" nuovi atenei. 

ET invece rimasta nel testo. 
nonostante il parere contrario 
dei comunisti, l'indicazione 
che le nuove universita do-
vranno istituire un numero di 
corsi di laurea non inferiore 
a 5: cio rischia — hanno so
stenuto le sinistre — di favo-
rire 1'istituzione di universi 
ta di piccolc dimensioni, nel 
le quali non potrebbe realiz-
zarsi quel carattere interdi-
sciphnare deU'insegnamento e 
della ricerca che invece do-
vrebbe caratterizzare la ri
forma. 

II testo completo dell'art. 3 
non e stato perd ancora vo 
tato Sono state lasciate in so-
speso Infatti due Importanti 
questtoni: quella del numero 
massimo di studenti per ogni 
universita, che la compagna 
Bonazzola ha proposto non do-
ver superare i 15 mila (il pro-
blema verra probabilmente ri 
solto In un success!vo arti
colo della legge i; e quella del
ta istituzione di nuove univer
sita per le regioni che ne so
no sprowiste. 

v. ve 

presa di posizione dopo quan
to aveva detto Birindelli (un 
deplorevole discorso in cui si 
preannunciavano « casi di co-
scienza», a cominciare dai 
suo, nell'ipotesi dl un ingres-
so dei comunisti nell'area del
la maggioranza). 

Una volta concluse le ma
novre — portate a termine 
in buona parte nonostante le 
proibitive condizioni atmosfe-
riche, e che hanno visto im-
pegnati gli incrociatori «Vit-
torio Veneto» e «Calo Dui-
lio », i cacciatorpedinieri « Im-
pavido » e « Impetuoso », le 
fregate « Alpino ». « Bergami-
ni » e « Fasan », il sommergi-
bile «Tazzoli» e altre unita 
— ha preso la parola 11 mi
nistro Tanassi. Poche frasi di 
circostanza, di nessun rilievo. 

Piu. Impegnativo il discorso 
del generale Marchesi. II ca
po di Stato Maggiore ha esor-
dito ricordando che da qual-
che tempo attraverso «arti-
coli, lnterviste, interpellanze 
parlamentari e iniziative di 
varia natura sono stati ma-
nlfestati dubbi sulla efficien-
za e saldezza morale delle 
forze armate ». A parte la sin-
golarita di mettere sullo stes
so piano le interpellanze par
lamentari con altre a iniziati
ve » (tipo quella dei sedicenti 
« amici delle forze armate »), 
Marchesi ha cercato di ri-
condurre 11 problems della 
« efficlenza » nei termini rea-
11: ha detto che la struttura 
mllitare va considerata in una 
prospettiva dl equilibrio nel 
quadro della realta economi
ca e sociale del Paese, e che 
bisogna valutarne serenarnen-
te ombre e luci, senza ecces-
sivo allarmismo o ottimismo. 

Dopo aver sottolineato I sa-
crifici delle forze armate e 
la loro dedizione alle istitu
zioni, Marchesi ha tenuto a 
ribadire che in questa & tra-
dizione >> si continuera, « in 
silenzlo e nel quadro della 
piu. stretta legalitan. II ge
nerale ha poi dedicato un 
amblguo, e un po' grossolano 
inciso a una pretesa «azione 
sorda e costante tesa a di-
screditare le forze armate»: 
e qui il capo di S. M. ha mes-
so insieme, alia rinfusa, le 
scritte dinanzi alle caserme 
con lo a sfruttamento di epi-
sodi sporadici» per creare 
attomo alle forze armate un 
clima di «sfiducia B di s o 
spetton. Ma, e bene sottoli-
nearlo, non sono certo delle 
scritte che possono «scredi
tare » le forze armate: al con
trario, sono proprio gli inter
venti sullo a stiles di Birin
delli, le inaccettabili interfe-
renze in una sfera politica 
che e estranea ai militari, 
che possono seminare «sfi
ducia e sospetti». 

D'altra parte, anche Mar
ches! deve essersene reso con
to, visto che subito dopo 6 
entrato in una implicita pole-
mica con rammiraglio. Dopo 
aver precisato di parlare co
me «capo responsabile », il 
generate'ha infatti afferma to 
che ale forze armate sono 
compatte, moralmente sane, 
profondamente conscie del 
compito loro affidato, la di
fesa del Paese c la salvaguar
dia delle istituzioni democra
tiche ». 

a II Capo dello Stato. il 
Parlamento, 11 governo, il po-
polo italiano — ha aggiunto 
ancora Marchesi — possono 
essere certi che le forze ar
mate non saranno mai intac
cate da nessuna corrente an-
tidemocratica, occulta o pa-
Iese, che si proponga dl di-
stoglierle dai loro doveri isti-
tuzionali, o da forze eversive 
di qualsiasi natura che ten-
tino di sowertire, ricorrendo 
alia violenza, 1'ordine costi-
tuiton. E ancora, concluden-
do, il capo di S.M. ha te
nuto a ribadire che «le rone 
armate sono genuina espres-
sione del Passe e sicuro pre
sidio della Costituzione a. 

Marcello Del Bosco 

7-8 dicembre: 
uno strana 

esercitazione 
di guardie 

forestall 
«S1. e vero: nella notte del 

7 dicembre ho portato i miei 
uomini flno alia via Olimpica. 
Eravamo circa duecento in di-
visa — la nostra divisa somi-
glia a quella delle Guardie di 
Pinanza — con le armi e con 
le attrezzature. Ma e falso che 
volessimo metterci a disposi-
zione del principe Borghese 
per compiere il colpo di Sta 
to. La verita e quella che ho 
gia rifento in una relazione 
presentata al ministero della 
Agncoltura. e cioe che erava
mo diretti al Colli Albani per 
fare un'esercitazione Vi ab
biamo rinunciato quando gia 
avevamo imboccato la via O 
limpica, perche pioveva a di 
rotto ». 

Questa dichiarazione e stata 
fatta all ANSA dai «colonnel 
Io» Berti. che comanda la 
Scuola Alllevi Guardie Fore 
stali dl Cituducale 

Le notizie sui movtmentt 
delle guardie forestall di Cit 
taducale nella notte fra 11 7 
e 1*8 dicembre. erano giunte 
per la prima volta aU'uffkio 
politico della questura di Ro
ma nel giornl scorsl. In uno 
scrltto anonimo. 

Lisle comuni in alcune circoscrizioni 

Un accordo 
PCI-PSIUP per 

le elezioni 
in Sicilia 

La consultazione avra luogo quasi certamente II 
13 giugno — Domenica una grande manifesto-
zione unitaria indetta dai due partiti a Palermo 

PALERMO. 1. 
PCI e PSIUP condurranno 

unitariamente la battaglia per 
le elezioni regional! siciliane 
che quasi certamente si svol-
geranno il 13 giugno. I due 
partltt. inoltre, presenteranno 
liste comuni in una serie di 
circoscrizioni tenendo conto 
della necessita di sfruttare 
il partlcolare meccanismo e-

lettorale siciliano non solo 
per conquistare i voti ma 
anche per assicurare alle for
ze della sinistra una piu ade-
guata rappresentanza parla
mentare. 

II testo dell'accordo tra co 
munistl e soclalproletarl e 
stato reso noto oggi. Dome
nica. ii documento verra illu 
strato dai segretario regio 
nale del PCI. Emanuele Mara 
luso. e da quello del PSIUP. 
Vlncenzo Qatto. nel corso dl 
una manifestazione indetta al 
cinema Abadan e presieduta 
dai senatore Simone G&tto 
della sinistra indipendente. 

Nel documento si sottolinea 
tnnanzitutto come la batta
glia elettorale per il rinnovo 
del Parlamento siciliano sia 
un momento assai significa
tive della lotta piu generale 
che la classe operaia. le mas
se lavoratrlcl. le forze pro-
gressiste conducono nel Pae
se per consolidare le conqul-
ste dl questi anni, per scon-
figgere tutti i tentativi ever-
sivi, per dare alia crisi poli
tica uno sbocco positlvo e 
avanzato. In questa lotta. Mez
zogiomo e Sicilia non sono 
stati assentl: « Lungl dai rima-
nere passive e da) costituire 
una palla di ptombo o una 
Vandea. le regioni meridiona-
li e le lsole sono state teatro 
di grandi lotte che hanno 
colto success! di portata na
zionale ». 

E' nel fuoco di questa batta
glia politica e sociale — ri
leva il documento — che il 
PCI e il PSIUP hanno cemen-
tato la loro unita e hanno 
assolto al loro compito di gui-
da delle masse lavoratrici in 
lotta. Nello stesso tempo, la 
coscienza della necessita dl 
dare uno sbocco politico con-
seguente alle lotte. ha conqui-
stato nuovi strati popolarl ed 

I bilanci alia Camera 

Poteri alle 
Regioni per 
I'agricoltura 

I gravi problemi dell'agri-
coltura italiana e la necessi
ta di dare rapidamente alle 
regioni piu larghi poteri in 
questa materia, sono stati 
trattati ieri alia Camera dai 
compagno Bonifazi, nel prose-
guimento della discussione del 
bilancio preventivo dello Sta
to per il 1971. Dopo aver ri-
levato che le recenti decisio-
ni adottate a Cruxelles non 
potranno non risolversi in una 
accentuazione delle difficolta 
in cui versa la nostra econo-
mia agricola. Bonifazi ha af-
fermato che le regioni devo-
no essere messe in grado di 
operare nel campo della ri-
strutturazione della proprieta 
agraria. e di utilizzare diret
tamente i fondi, che il go
verno sembra invece orienta-
to a destinare al rifinanzia-
mento del secondo Piano ver-
de e della legge sulla difesa 
de] suolo. 

Sempre piu urgente diventa 
inoltre la trasformazione dei 
contratti di mezzadria e di co-
Ionia in affitto. piegando la 
resistenza dei grandi proprie
ta ri ed adottando misure che 
ricompensino su altri terreni 
i piccoli e medi. Si tratta. in 
definitive, di avviare una nuo
va politica di forte sostegno 
delle imprese coltivatrici di-
rette e del loro Iibero asso-
ciazionismo. 

II compagno Gastone ha so
stenuto che non e tanto pre-
occupante i'entita delle spese 
correnti (84.8 per cento) pre
viste dai bilancio rispetto al
le spese per investimenti (15,2 
per cento), quanto piuttosto 
la dequalificazione delle stes
se spese correnti. Se I'incre-
mento di queste. infatti. de-
rivasse da maggiori impieghi 
a vantaggio della Sanita o 
della Pubblica istruzione. non 
potremmo parlare di spese 
imj-rodnttive. Tale incremen
ts. in\ece. e pro\ocato soprat
tutto dalla scarsa produttivita 
dell apparatn burocratico. che 
non e un frutto aella fatalita. 
ma di precise scelte politiche 
delle classi dominanti e del 
governo Gastone ha quindi 
sottolineato la necessita di 
una profonda riforma della 
burocrazia. da realizzare es 
senzia'menle mediante il de-
wniramento regionale. e di 
una efficace lotta contro gli 
sprechi 

Hanno anche parlato su di 
versi argomenti il socialpro 
let a no Amodei. il socialista 
Raffaele Di Nardo, i (k-mieri 
stiani Graziosi. Verga. Fusa 
ro. Marrocco e Revelli. il li-
berale Monaco, i missini Ro-
mualdi. D'Aquino e Ferdinan-
do Di Nardo. 

ha finito per Influenzare e 
coinvolgere anche la stessa 
politica del PSI e della si
nistra cattolica. CI6 ha con-
sentito di sbarrare il passo 
ai tentativi dei gruppi diri-
genti della DC. dei repub-
bllcanl. del socialdemocraticl 
e della destra fasclsta. di stru-
mentalizzare il malcontento 
crescente di vasti strati della 
popolazione vittime. in modi 
e misure diversi. della politica 
di centro sinistra 

« Quando il valore di questa 
unita e il senso di questa 
lotta — osserva a questo pun
to il documento — sono ve-
nutl meno. come nei momenti 

j concluslvi della recente crisi 
I regionale, le forze moderate 

e conservatrlcl sono riuscite 
ad avere qualche successo». 

Bisogna quindi rimuovere 
le cause che rendono preca-
ria e instabile la situazione 
e favoriscono 1'attacco dl de
stra. Occorre in primo luogo 
llquldare definitivamente il 
centro sinistra, le sue formu-
le. la sua politica. 

Tracciato. a questo propo-
sito. un realistico bilancio del
le conseguenze nefaste di dieci 
anni di centro sinistra in Si
cilia. PCI e PSIUP denuncia-
no la mancata risoluzione di 
problemi profondl e sentitl 
«che corrompe lo stesso lsti-
tuto autonomistico determi-
nando un allarmante distacco 
della regione dalla coscienza 
delle masse e favorendo gravi 
fenomenl di corruzione e bu-
rocratlzzazione ». 

Gravi appalono le responsa
bilita del PSI che in questi 
anni ha fornito una copertura 
alia DC assolvendo nel fattl, 
ad un ruolo subalterno. Le 
stesse convergenze sul terreno 
legislativo con le sinistre di 
opposizione («che pure han
no segnato momenti Impor
tanti per la vita della regio
ne ») non bastano. da sole, 
a coprire le responsabilita so-
cialiste e quelle delle sini
stre dc «le cui posi zioni sono 
state sempre rlassorbite da 
una logica interna di partito 
e di potere che flnisce col 
mortificarle e dividerle ». Ora 
occorre che queste forze pas-
sino al contrattacco, escano 
in campo aperto. rompano la 
logica del centro sinistra, tro-
vino la necessaria unita con 
le sinistre di opposizione. 

a Dopo un decennio di cen
tro sinistra dominate dalla 
DC. si pone il problema che 
sia la sinistra, tutta la sini
stra, a porre la sua candi-
datura alia direzione della 
Regione»; del resto «tutto 
quello che' di positivo si e 
potuto reglstrare in questi 
anni, porta il segno della sua 
forza e della sua volonta.». 

Rifiuto, quindi. di mezze 
misure. E' illusorio ed errato 
pensare di soddisfare con un 
accordo DC-PSI la esigenza 
di a un programma di rinno
vamento della societa sicilia-
na quale emerge dalle lotte 
dei lavoratori » perchfe non ca
sta cambiare formula ma oc
corre cambiare politica, pri-
vare di ogni copertura a si
nistra ta DC e soprattutto gua-
dagnare maggiori consensi al 
PCI e al PSIUP « costruendo. 
attorno ai due partiti. uno 
schieramento di tutte le sini
stre che pesi in modo deter-
minante in ogni scontro come 
in ogni incontro, e che sia 
capace di riempire il vuoto 
politico e di potere aperto 
dalla crisi del centro sini
stra)*. 

II terreno di Incontro fe 
rappresentato. per 1 due par
titi. da un programma di svi
luppo alternativo. fondato sul
la riforma agraria, su un di-
verso tipo di industrializza-
zione strettamente col legato 
aU'agrlcoltura e al territorio, 
e sulla soluzione dei proble
mi di civilta • 

D'altra parte * questa unita. 
va oggi ancor piu rinsaldata, 
perche rappresenta il punto 
di coagulo di un nuovo bloc
co di forze sociali e politi
che capaci di awiare la Sici
lia sulla strada del suo ri-
scatto. Da qui 1'impegno uni-
tario per le elezioni, che sa
ra articolato anche in forma 
di llste comuni. • Quello che 
chiediamo — & detto nella 
parte conclusiva dell'accordo 
— ft una avanzata nostra, un 
generale spostamento a sini
stra, per dare alia regione un 
governo fondato sulla unita. 
delle sinistre*. 

9- '• P-

Intervento 
del MEC 

per la crisi 
vinicola 

La commissione agricola del 
MEC ha trasmesso al consiglio 
dei ministn una proposta d'in-
tervento per la soluzione della 
crisi del vino. In essa SJ pre-
vede per i produtton la possi-
bilna di porta re alia distilla-
zione ;I vino invenduto e di ri-
cevcre fi25 lire per grado etto-
grado La commissione prevede 
che. data la era vita della ensi, 
le quantita di vino portate alia 
distillazione potranno raggiun-
gere i trc o quattro miliom di 
ettoliti: in Iti!ia( dove. perd. 
la qmntita di vino invenduto 
ragg:un,'erebbe i 20 miliom di 
ettolitn) ed un volume prev 
socchd analoco in Francia. 

Tutti i compagni senato
ri sono impegnati SENZA 
ECCEZIONE ad essere pre
sent! alia seduta 


