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Grave atteggiamento del governo 

sui problemi dell'editoria 

Attacco 
alia liberta 
di stampa 

Preparafa una legge senza consulfare le organizzazioni 
sindacali - Favorite te concenfrazioni monopolisliche 
Nessuna iniziativa per i giornali polilici, sindacali e re-
ligiosi - E' urgente la riforma della RAI-TV afferma il 
minislro Donat Caffin • La relazione del segrefario della 
FNSI - La funzione delle Regioni e degli enti locali 

Dalla nostra redazione 
TORINO, aprile 

Sul problema della liberta 
di stampa e sul fenomeno 
delle concentrazionl delle te
state giornalistiche in atto 
nel nostro paese, si e svolto 
un convegno presso H Circolo 
della stampa dl Torino, pro-
mosso dall'Associazione dei 
giornalisti piemontesi e della 
Federazione nazionale della 
stampa italiana. II problema 
fe partlcolarmente sentito nel-
la nostra citta a seguito delle 
ormai note intenzionl della 
Fiat (proprietarla de La Stam
pa) di assorbire (sopprimcn-
dola) la Gazzetta del Popolo. 
uno dei piu vecchl quotidian! 
italiani, attraverso una fusio-
ne che vedrebbe interessate 
all'operazione oltre alia Fiat, 
l'Eni e la Democrazia cristia-
na, attualmente proprietarla 
della testata. 

Attraverso le relazioni del 
presidente dei giornalisti pie
montesi, Bruno Marchiaro, 
del segretario nazionale della 
Federazione nazionale della 
stampa Luigi Ceschla e del se
gretario nazionale dei poli
grafici addetti ai quotidian! 
Sirolli, e emerso il preoccu-
pante quadro In cui versa la 
stampa quotidiana nonche i 
gravissimi riflessi che cid de-
termina nella vita democratl-
ca ed istituzionale del nostro 
paese. « I problemi della in-
formazione in Italia — come 
ha sottolineato Ceschia — non 
possono essere risolti nell'am-
bito della concezione corpora-
tiva di difesa degli interessi di 
categoria, ma debbono essere 
materia di un dibattito allar-
gato alia collettivita. come av-
viene per tutti gli altri diritti 
essenziali: la casa, la giustizia, 
l'istruzione, la salutes. 

Ad accelerare il processo di 
maturazione dei giornalisti ha 
contribuito, in termini decisi-
vi, Testendersi del processo 
di concentrazione delle testa
te «un processo — ha detto 
Ceschia — che vede i gruppi 
di potere impegnati ad offri-
re della realta sociale, cultu-
rale. politica economica e re-
ligiosa l'immagine che essi ri-
tengono rispondente alia vi-
sione del loro particolari in
teressi. In questo modo si col-
pisce la stessa funzione della 
liberta di stampa — formal-
mente sempre affermata — e 
si tradisce la natura dl ser-
vizio pubblico che chlaramen-
te discende dal sistema delle 
liberta che ha trovato origine 
nella lotta di liberazione e 
sono state sancite nella Co-
stituzione repubbllcana ». 

Di qui la necessity di stu-
diare. come sta facendo la Fe
derazione nazionale della 
stampa, in accordo con le con-
federazioni sindacali dei la-
voratorl e quelle di categoria 
dei poligrafici, iniziative (con-
tattl con 11 Parlamento, il go
verno. i partiti politic!) per 
verificare le dimensioni reali 

I l governo 
annuncia 

i l riesame del 
prowedimento 
suireditoria 

In serafa il presidente del 
Consiglio ha Invlato un tele-
gramma alia Federazione della 
stampa in risposta alia lettera 
del 30 marzo. In cui precise che 
il prowedimento sulCeditoria 
c • ancora alio studio» ed an
nuncia che II governo, nel pren-
dere le sue dectstonl < terra nel 
masslmo conto le opinioni e I 
suggerimenti delle categorle In
teressate che saranno pertanto 
sollecitamente consultate >. Co
lombo termina dicendo dl voter 
« accrescere la mi sura degli at-
tuali livelli di liberta di 
stampa ». 

Queste assicurazlonl governa-
tive, nonostante la loro generi-
c l t i , hanno Indotfo la Federa
zione della stampa a sospende-
re — con una decisions di mag-
gioranza — to sciopero di oggi. 
Questa declslone, tuttavia, non 
avra alcun effetto pratico a 
causa dello sciopero dei tipo-
grafi che non consent!r* co-
munque I'uscita dei giomali dl 
domani. 

In un suo comunicato la 
Giunta esecutiva della federa
zione precise che, mentre so-
spende lo sciopero, conferma la 
sua solidarieta a tutti I lavo-
rafori in lotta per vital! riven-
dicazioni social! e mantiene lo 
stato di agitazione dei giorna
listi. La Giunta — aggiunge il 
comunicato — ha valutato po-
sitivamente il rinvio ad una 
nuova fase di studio dello sche
ma dl disegno di legge e sotto-
linea I'esigenza che all'elabora-
zione del prowedimento parte-
cipino anche I sindacati dei po
ligrafici e le altre categorle in
teressate. 

A Roma assemblea 
dei giornalisti 
democratic 

I giornalisti professional e 
pubblicisti romani si rlunisco-
no stamani alle ore 10.30 nella 
sede del Movlmento dei gior
nalisti democratic! (via Tor
re Azientina, 18). 

del fenomeno dl concentrazio
ne nel quadro della riforma 
dell'lnformazlone in Italia. 
Anche a livello delle regioni 
si sta studiando la possibllita, 
nella nuova realta Istituziona
le, della nascita di quotidian! 
che garentlscano I'esigenza di 
una rete dl informazloni equi-
llbratrice dei potenziali mono-
poll economic!; nonche la pos
sibllita di creare una catena 
dl aziende stampatrici che 
agevolino la nascita di nuove 
Iniziative ed!toraili. 

Da tempo il governo si e 
impegnato a varare una legge 
suireditoria. avente lo scopo 
tra 1'altro di intervent! a fa-
vore di imprese editorial! ge-
stite da cooperative di giorna
listi, cioe. dai protagonist! pri-
ml della funzione informati-
va. «Che ne e dl questa leg
ge? » si e domandato Ceschia. 
Dopo un iter faticoso del pri-
mo progetto, elaborato dal 
sottosegretario Bisaglia, sta 
per essere discusso dal Consi-
glio dei ministri un nuovo te-
sto del sottosegretario Anto-
niotti definite dal relatore 
«deiudente» e dal ministro 
del Lavoro Donat Cattin — 
presente ai lavorl del conve
gno — «grave e peggioratl-
vo». 

La Federazione della stam
pa ha esaminato il documen-
to con le organizzazioni sinda
cali ed ha constatato che 11 
nuovo schema peggiora so-
stanzialmente 11 vecchio pro
getto gia largamente Insoddi-
sfacente. Le modifiche e la 
rielaborazione del disegno di 
legge sono avvenute senza 
consultare i lavoratori del set-
tore e senza tener in alcun 
conto le loro osservazioni. 
Vengono infatti aggravati gli 
aspetti discriminator! del 
vecchio schema di legge; la 
erogazione dei creditl e d! fi-
nanziamenti e fatta con crite-
ri che obiettivamente agevola-
no le grand! Imprese a danno 
delle piccole; scoraggiano nuo
ve iniziative; favoriscono la 
gia preoccupante concentra
zione delle testate. 

E* caduta Inoltre la racco-
mandazione che ogni Interven-
to a favore della stampa fos
se subordinate alia democra-
tizzazione delle strutture e 
delta gestione delle aziende 
editoriali; sono state ignorate 
le proposte che riguardano il 
settore della carta e delle 
aziende stampatrici e cosl 
pure quelle che assegnavano 
facilitazioni particolari — se-
condo quanto afferma la Co-
stituzione italiana — ai gior
nali politic!, sindacali, religio-
si e cultural!. Infine anche il 
fondo pubblicita degli enti 
pubblici prevede un meccani-
smo che rischia dl essere di-
scriminatorio, a favore delle 
grand! testate e delle aziende 
piu floride e potent!. La Fe
derazione dei giornalisti e i 
sindacati dei poligrafici hanno 
constatato che il prowedi
mento. se passasse nell'attua-
le formulazione aggravereb-
be il fenomeno della concen
trazione, con il sacrificio del
le aziende piu deboli. E' stato 
chiesto quindi un incontro 
urgente con il governo per 
l'esame della situazione. 

Numerosi sono stati gll in
tervent! tutti a sostegno della 
linea indicata dai relator!. 
Hanno parlato sindacalisti del
la CISL. della CGIL, i giorna
listi Gigli della Gazzetta del 
Popolo, Franchini de La Stam
pa, Bertone della Rai, Lauren-
zi. l'aw. Segre (per II PSD, il 
presidente delle ACLI Rebur-
do, il compagno Novell! (a 
nome della redazione dell'Uni-
ta e nella sua veste dl capo 
gruppo del PCI al Consigllo 
comunale di Torino), 1'onore-
vole Guido Bodrato della DC. 

Di particolare Interesse Tin-
tervento del ministro Donat 
Cattin il quale ha ribadito che 
«non si tratta dl risolvere il 
problema di una particolare 
categoria, poiche con questi 
fenomeni di concentrazione in 
atto nella editoria italiana si 
mette seriamente in discus-
slone la liberta di stampa e 
di informazione. pilastri del
la democrazia ». La concentra
zione passa — secondo il mini
stro — attraverso molte stro
de prima fra tutte quella della 
pubblicita. L'unico modo per 
affrontare e risolvere il pro
blema — secondo Donat Cat-
tin — e quello del prelievo fi-
scale sulla pubblicita nella mi-
sura del 30 per cento sul get-
tito (che si aggira annualmen-
te, compresa quella radio te-
levlsiva sui 7O80 miliardi) per 
creare un fondo nazionale da 
ridistribuire in base a crite-
ri da discutere. ma certamen 
te non discrezionali. Non si 
comprende perche certe ma-
novre debbano essere lasciate 
fare ai privati e non debba 
invece assumerle direttamen 
te lo stato. garantendo tra 
1'altro maggiore indipendenza 
ai corpi redazionali. Ecco per-
chk — secondo Donat Cattin 
— la riforma della Rai-Tv In 
questo quadro assume un ca-
rattere prioritario. 

Prima delle uitime delibe-
razioni della Giunta esecutiva 
della FNS. rassociazione lorn-
barda aveva sottolineato la 
giustezza e 1'opportunita dello 
sciopero criticando duramen-
te la Associazione romana che 
si era schierata contro le de
cision! nazionali. Dal canto 
suo i'Associazione Subalpina 
aveva fissato le modalita re
gional! dello sciopero che pre-
vedevano, fra 1'altro, la asten-
sione dal lavoro per 24 ore 
alia RAI-TV. 

Aumentano I pre 
Gravi responsabilita del governo 
Ferma denuncia delle tre Confederazioni - Forti rialzi per i generi di largo consumo - Pane, latre e me-

dicinali piu cari - Si cerca di coinvolgere il petrolio e i derivati dell'energia elettrica 

I prezzi all'Ingrosso. e soprattutto 
i prezzi al consumo. hanno fatto 
registrare un marcato aumento nel 
1970. accentuatosi nei primi mesi del 
1971. Questa tendenza e stata raf-
forzata dagli aumenti venficatisi 
nei prezzi amministrati dal governo 
ai vari livelli. Per questi ultimi. 6 
stato cosl infranto 1'impegno assun-
to esplicitamente dal precedente go
verno Rumor e confermato dal pre
sente governo Colombo di mantene-
re inalterati i prezzi amministrati 
dei beni e dei servizi strategici e 
di largo consumo. 

AH' incessante aumento del costo 
della vita, si sono aggiunti in questi 
ultimi periodi forti rialzi nei prezzi 
del pane e del latte. mentre in sede 
CIP si e dato il via ad aumenti 
dei prezzi di alcuni tipi di medici-

nali. Di eccezionale gravita e la 
decisione presa proprio in questi 
giorni di aumentare il prezzo del 
cemento. sotto la pressione dei grup
pi monopoli.stici cementieri e delle 
esigenze di una profonda riorganiz-
zazione e ulteriore concentrazione 
del settore. Una decisione questa 
che si ripercuotera in maniera gra
ve sul settore delle costruzioni di 
abitazioni e sul piu vasto terreno 
delle grandi opere pubbliche infra-
strutturali, entrambi interessati da 
sintomi seri di recessione- La spinta 
all'insu dei prezzi sta coinvolgendo 
in questi giorni due altri settori 
strategici per la nostra economia, 
come quelli del petrolio e derivati 
e dell'energia elettrica. 

Un' operazione di questo genere 

— portata avanti dal CIP e dal 
CIPE — avrebbe ripercussioni no-
tevoli non solo sul livello del costo 
della vita dei lavoratori e delle loro 
famiglie, ma anche una incidenza 
profondamente negativa nello stes-
so apparato produttivo del paese, 
specie per le piccole e medie im
prese esposte in questo modo ad un 
altro giro di vite e a nuove insupe-
rabili difficolta. 

La CGIL. la CISL e l'UIL. men
tre richiamano il governo al rispet-
to degli impegni assunti in questo 
campo e rivendicano una profonda 
revisione dei criteri che guidano 
Tattivita del CIP e del CIPE in 
materia di flssazione dei prezzi am-
ministrativi. sottolineano 1'estrema 
gravita della situazione sul fronte 
dei prezzi. Le tre confederazioni 

mettono in luce le manovre scoper-
tamente tese ad inasprire — anche 
per questa via — una situazione 
che d gia di disagio dei lavoratori. 
a stroncare e a comprimere le loro 
spinte rivendicative. Questa situa
zione ostacola sempre piu il rag-
giungimento degli obiettivi che i 
sindacati si sono prefissi con 1'at-
tuazione della politica di riforme 
nel campo della casa e della sa-
nita; essa ostacola e contraddice la 
impostazione di una nuova politica 
economica che faccia perno sulla 
eliminazione degli squilibri meridio. 
nali. sullo sviluppo di un diffuso e 
armonico sistema di sane, piccole 
aziende e sullo sviluppo. nel qua
dro della riforma. del settore del-
l'agricoltura. 

Presentate dai sindacati al ministro del lavoro 

RICWESTE PER UN PIANO TESSILE 
Prato: risposta operaia alia crisi 

Scoperta manovra padronale diretta ad utilizzare le riduzioni d'orario in sede politica — Al Fabbricone si lotta per una 
alternativa al ridimensionamento aziendale — Oltre seimila imprese laniere prigioniere di una struttura arretrata 

I tre sindacati tessili CGIL, CISL e U IL hanno 
invlato ieri al ministro del Lavoro il seguente 
documento in cui si richledono provvedlmentl le-
glslalivl rispondenti ai seguenti scopi: 

• 1) la difesa dei livelli di occupazione dell'in-
dustria fesslle, che eviti la caduta di occupa
zione che ha caratterizzato nel passato la conclu-
sione di fasi di crisi della tndustria tessiie; 2) la 
garanzia che, nelle zone tessili vi siano solleciti 
Investimenti sostitutlvi, che compenslno la ten
denza ad una diminuzione della occupazione 
tessiie, presente anche al di la di una caduta 
concentrate del numero di lavoratori orcupati 
che deve essere assolutamente evitata; 3) la di
fesa dell'Industria tessiie e lo sviluppo dell'Indu-
stria dell'abbigliamento nel Mezzogiomo, nel 
quadro di iniziative di programmazione per lo 
sviluppo nelle region! meridional! dl Industrie ad 
alta occupazione di mano (fopera. 

• Tall scopi general! devono concretizzarsi nei 
seguenti criteri per I'industria tessiie: le agevo-
lazioni creditizie siano concesse in modo selettivo, 
sulla base di " p ian i" che prevedano garanzie 
per la occupazione nella Industrie tessiie, le 

quali operino per tutto II corso della attuazione 
di tali agevolazioni; le agevolazioni creditizie de
vono anche essere rivolte a garantlre attivita so-
stitutive nelle zone tessili; per tali attivita sosti-
tutive devono anche essere presi precis! impegni 
diretti delle partecipazioni statali e delle Re
gion!; le agevolazioni fiscal! devono essere esclu-
se; la distribuzione dei credit! deve essere decisa 
in sede di autorita di programmazione con ade-
guati controlll e deve avvenire su basi regional!, 
coinvolgendo le regioni nella individuazlone delle 
zone tessili; la partecipazione delle organizzazioni 
sindacali deve essere assicurata ai vari livelli 
nella fase della deftnizione dei criteri di inter-
vento; stano introdotti accorglmenti tali da realiz-
zare perequazlone contributiva, attraverso I'abo-
iizione dei massimali per gli assegni familiar! e 
con il riproporzionamento deile percentuali che 
tenga conto degli esborsi effettivi per gli asse
gni familiar! >. 

I lavoratori tessili, su iniziativa unitaria, scio-
pereranno 2 ore, in tutfa Italia, ma con deci
sion! articolate per provincia nell'ambito del pe-
riodo 19-24 aprile. 

BONN — James Forest, uno dei fondatori del Movimento contro 
la guerra nel Vietnam degli Stati Uniti, ha tenuto un comizio a 
Stuttgart, nella RFT. Forest, che sta compiendo un viaggio nella 
Repubbllca federate fedesca per una serie di contatti con i mo-
vimenti pacifist! della RFT, ha parlato nella piazza Federico 
Schiller davanti ad alcune migliaia di giovanl, che si sono poi 
diretti In corteo sotto I'ambasciafa USA, chiedendo il ritiro di 
tutti i soldati americani dali'lndocina. 

Giudizi pessimistic! sull'andamento economico 

Giolitti ha riproposto 
«aiuti» alle imprese 

D ministro del BHancio. 
on. Antonio Giolitti, ha tenu
to ieri una conferenza nella 
quale ha espresso un giudizio 
negativo sulla congiuntura 
economica deficits «sia-
gnanle ». Per GiulitU «la do 
manda non tira nfe dal lato 
dei consumi ne dai lato degli 
investimenti», col nsultmo 
che e andata aumentando non 
solo la capacita produttiva 
inutilizzata dalle imprese — 
su cui solilamenle si inslste 
— ma anche la quota di ri-
sparmio inutilizzata, congela-
ta nella nserva della Banca 
d'ltalia o daila speculazione 
bancaria che tiene aiti i tassi 
d'mteresse ed investe solo a 
certe condizioni. Questa situa
zione 6 stata creata dal ga 
verno quando. nel Testate ls»70 
ha prefento autorizzare la 
«stretta creduizia» anziche 
miervenire per fermare con 
misure politico amministrati 
ve adeguate la esporlazione dei 
capitali all'estero e indirizzare 
le disponibilita interne verso 
gll investimenti ritenutt prio
ri tart. 

L'on. Giolitti ha Kiustiflca 
to questa condotta con i •fat-
tori obiettivi > della situazio
ne lntemazionale dei 1970 ed 
ha sostenuto una tipica istan 
za della CnnMndustria - I'au 
mento della capacita di auta 
finanziamento delle imprese, 
come base dello sviluppo eco
nomico — la quale andrebbe 
perseguita addirittura of-
frendo altri favorl fiscal! al
le Imprese se non, addirit
tura, abbuonando loro un'al-
tra quota del costo della ma-
nodopera mcdlante riduzlone 

dei contributi previdenzlaii. 
Unica nora positiva I'alferma-
ztone che se i privati non 
utilizzano tutto il risparmlo 
e necessano aumentare la spe 
sa pubblica; col che crediamo 
siano ormai concord] anche I 
dirigenti delle banche nono
stante le bordate deH'on La 
Malfa contro la spesa pub
blica 

Comunque. l'on. Giolitti 
sembra orientato ad attingere 
al mercato finanziano. agero-
landolo. anziche far leva sugll 
stessl biianci dello Stato inte-
so in tutte le sue articolazio-
nl (Comuni. Province. Regio
ni. Aziende): per cui mentre 
la manovra fiscaie dovrebbe 
far giungere capitali extra al 
IP «mDrp«e — romnrosp le so 
cie»A oetrnlifere intpmazinnali 
che dovrebbero rifevert au 
menti di prezzo tramite un 
trasferimento a loro favore. 
dell"imposta sulla benzina au-
mentata di ben 20 lire da po-
chi mesi — lo Stato attlnee 
rebbe ad un mercato finan-
ziario I cui tassi dlnteresse 
osciliano ormai a seconds del
ta politica degli Stati Uniti 
sfuegendo. comunque. a qual-
sias! velleita di autonoma ge
stione delle autorita economl-
che nazionali. 

Naturalmente Giolitti si e 
dtchtarato d'accordo nel per-
seguire, contemporaneamente. 
politiche di riforma struttura-
le, ma come si vede ne eliml-
na egll stesso lo spazio su-
bordinando tutto o quasi al 
tamponamento delle falle che 
temporaneamente si pro-
ducono nel ciclo produttivo. 

Dal nostro inviato 
PRATO, 5. 

« Novantamila operai a ora-
rio ridotto hanno finalmente 
convinto i sindacati a chiede-
re una sollecita approvazio-
ne del disegno di legge sul-
l'industria tessiie che essi per 
ben due legislature avevano 
viceversa ottenuto di insab-
b!are». scrive la rivista Sue-
cesso nel numero di marzo. 
II terrorismo economico. ar-
ma ordinaria del padronato. e 
dunque pagante? Dal docu
mento a Donat Cattin emeree 
una prima smentita: i sinda
cati non chiedono l'approva-
zione del progetto del gover
no. ma la sua modifica. 

Le cose nossono risultare 
anrhe oiu ch'are. mettendo in 
evidenza i sezni di un'opposta 
evoluzione politica In quest] 
due anni. se andiamo ad esa-
minare esnerienze concrete. 
Qui a Prato il ncaso» del 
Fabhricone, ad e.«wmoio. dove 
il Dro»etto di ristrutturazione 
proposto in secmito al passae-
eio dali'IRT all'ENI ha susci-
tato una netta rea^lone poli
tica neeli orjerai. Con il H\% 
desli oo»r<ii a cassa inteera-
zione e Tinizio di un orocesso 
dl sfollamento i sDontaneo» 
— una rinouantina di ooerai 
si sono dJmpssi — g]j sclooeri 
e le manifest^zioni non h«in-
no orooosto il solo ob'ettivo 
difensivo di e vita re. ulterlori 
lirenziamenti mi auello d'at-
tacco della rirhfesta di far as-
snmere al Fabhricone il ruolo 
di * imoresa oilot^ per un In-
tervento delle Partecipazioni 
Statali rtiretto a riorcanizzare 
in modo niu avanzato le di
verse comoonenti dell* Indu 
str'i laniera ». 

Gli opera! capi^cono che e 
imoossibile difendere roccupa-
zione sulla base dei soli piani 
azfendali. deeli incentivi e dei 
contributi Qui. poi. dove se 
condo lo studio dell' Istituto 
mobiliare sull'industria tessi 
le la sola attivita laniera con-
ta 6064 imprese classificate 
« piccole ». a partlre dalle sin-
gole aziende non si capisce 
nulla, non si pud far nulla 
per l'occupazione e tanto me-
no un programma di ristruttu
razione. 

II progetto di legge tessiie 
del governo. quindi. non pud 
interessare questa struttura 
Industrial perch£ saita pro 
prio il punto essenziale la vi-
sione d'insieme dei problemi 
delle imprese. Nei giorni scor-
si si sono riuniti presso la 
Unione industrial! di Prato 
(mancando di un'organizzazio-
ne e di una sede propria si 
sono riuniti presso i loro._ da-
tori di lavoro) i titolari di 150 
filature che lavorano «a fa
se ». cioe prendono la materia 
prima da altri Industrial! per 
restituire loro il prodotto la 
vorato. La « crisi tessiie ». per 
esse, si riduce in puro e sem-
plice trasrerimento deile dif
ficolta del mercato interna-
zlonale sulle loro tarifTe. di 
minuite di fatto. A cosa ser-
virebbe, allora, una legge dl 
puro e semplice finanziamen
to aziendale per imprese 11 
cui llmite essenziale e la man-
canza di autonomia nella fase ' 

di approvvigionamento delle 
materie prime e di sbocco dei 
prodottl sul mercato? 

Aprirebbe una fase «eliml-
natorian i cui risultati sul-
l'occupazione sono prevedibil-
mente negativi. Gi^ il pro-
gressivo abbandono del pro
cesso di rigenerazione della 
lana, che richiede molta ma-
nodopera. a favore delle fibre 
tessili, aveva cambiato prove-
nienza e caratteristiche del-
I'approvvigionamento di mate
ria prima, portando gli inte
ressi della grande industria-
chimico - tessiie nel cuore del 
«ciclo di produzione prate-
sen. basato sulla piccoia in-
dustria. Ora o si cambia la 
politica di facile sfruttamento 
della manodopera iniziata 20 
anni fa mediante lo spezzetta-
mento dell'industria oppure ci 
si prepara ad una crisi en-
demica che il finanziamento 
statale andrebbe ad alimen-
tare. 

L' intervento statale. cioe, 

non puo che essere diretto, 
attuato attraverso strumenti 
pubblici a livello nazionale e 
regionaie, capaci di alimen 
tare process! dl riorganizza-
zione che interessino l'insie-
me delle imprese — consor-
ziazione, verticalizzazione — e 
non escludano un uso in tal 
senso delle Partecipazioni Sta
tali. Una mozione presentata 
al Consiglio regionaie tosca 
no dal gruppo comunista mi-
ra a proporre un processo di 
revisione politica generale: 
1) confronto col governo cen-
trale; 2) riesame della poli 
tica delle Partecipazioni Sta
tali; 3) esame della crisi del 
Fabbricone in questo quadro; 
4) incontro fra le regioni che 
hanno Industrie tessili. 

II discorso non riprende at-
fatto laddove una lotta che 
ancora brucia alia Confindu 
stria lo lascid due anni fa: e 
necessariamente piu avanzato. 

Renzo Stefanelli 

Nuovo 
dibattito 

oggi 
sulla 

Montedison 

La politica del governo ver
so la Montedison sara al cen
tre di un prevedibile scontro 
alia Commissione Bilancio 
della Camera convocata per 
oggi per discutere i problemi 
dell'industria chimica. n mi
nistro Piccoll ha gia avuto 
modo di premiere posizione a 
favore di un pateracchio as-
surdo. to Stato assumerebbe 
una posizione domlnante nel 
capitate delta Montedison ma 
* dividerebbe » — si fa per di
re — il potere con i rappre-
sentanti del capitale privato. 
rimpolpati mediante il trasfe 
rimento ad essi di alcune 
quote azionarie attualmente 
nel portafogiio della Montedi
son stessa 

Quanto at capital! che man 
cano per rilanciare il gruppo 
finanziano e sempre lo Stato. 
cioe i] contribuente. che do
vrebbe prowedervi in un pro 
fluvio di incentivi. contributi 
e finanziamenti bancari age 
volati 

L'assurdita della situazione 
e sottolineata da una dichia-
razione fatta ieri. durante una 
conferenza stampa, dal mini
stro del Bilancio Giolitti. il 
quale ha proposto di trasfe-
rire tutte le quote di proprie
ty dello Stato nella Montedi
son (ENI. IR1. Mediobanca) 
sotto la diretta responsabili
ta del ministero delle Parte 
cipazioni statali; Giolitti fa 
la proposta con la pretesa di 
sottrarre cosi la questione 
alle contese fra gruppi mana 
gerlali ma tocca, al tempo 
stesso. la questione di fondo 
che rimane quella delle ga
ranzie politiche deH'opera-
zlone. 

La « strana 
crisi n 

del vino 
domani 

alia Camera 

II ministro dell'Agricoltura 
Nataii, rispondera domani al 
I'apposita commissione della 
Camera sulla crisi vinicola. E' 
noto che pur in presenza di 
un raccolto normale e di espor 
tazioni in aumento le csnti 
ne cooperative e moiti conta 
dini singoli si sono trovati 
nella difficolta di vendere 11 
vino e, comunque. di fronte 
aU'offerta di prezzi di 70 o 
80 lire al litro. non remune 
rati vi. 

In un incontro che hanno 
avuto col ministro i dirigen 
tl di 68 cantine cooperative 
in rappresentanza di 40 mi la 
soci. la settimana scorsa. avan 
zarono diverse rich lest e, ma 
ebbero risposta soltanto per 
alcuni aspetti contingent! (la 
possibllita. peraltro non anco 
ra assodata. di distillare al 
cuni quantitativi col contribu 
to statale) e non sulle que 
stioni principal!. 

Insomma. come al solitu, 
molte buone parole ma solo 
delle misure-lampone: le que
stion! essenziali sono quelle 
de] finanziamento speciale del 
le cantine cooperative, in mo 
di che possano sia darsi una 
attrezzatura adeguata che pa 
gare gli anticipi ai conferen 
ti, e Ta revisione del Regola 
mento del Mercato comune 
europeo sul vino che ha inco 
raggiato le sofisticaziom ab 
bassando la gradaztone am 
messa E' una risposta preci 
sa su questi due punti che 
sara ricniesta domani dail'op 
posizione in Parlamento. I di 
rlgenti deile cantine coopera
tive, ritrovatisl uniti in que 
sto frangente, sono alia rlcer-
ca di forme piu efficacl 

Lettere— 
all9 Unitec 

Razzismo elvetico 
e governanti 
italiani inctti 
Caro direttore, 

Vassassinlo dell'operaio Al
fredo Zardinl tn un caffe di 
Zurlgo, e I'assenza — piu si-
gniflcattva — di un qualsiasl 
gesto di umana solidarieta 
da parte dei numerosi cltta-
dint elvetici presentl, che si 
limitavano a deporre il mo-
ribondo sul marclaplede del
la via senza prestargli soc-
corso alcuno, e la risposta 
piit chiara a tutti i «socio-
loghl» che vanno cianciando 
di « integrazione» degli im-
mtgrati nel sistema che sfrut-
ta e che vttole soltanto sfrut-
tare la loro forza-lavoro. 

« Non uomlni. ma braccia » 
essi vogliono: schiavi senza 
dtrittt che un qualsiasl bruto 
di nazionaltta elvetica pub col-
pire ed uccldere impunemen-
te, com'era gia avvenuto con 
Vassassinlo dell'operaio Tono-
la; e contro ta platonica sen-
tenza che ha condannato al
lora gli assassmi a soli due 
anni di carcere, hanno pro-
testato solo alcune centinaia 
di studenti medt della citta 
dl Glnevra: dov'erano gli al
tri democrattci elvetici? Dove 
sono git n umanitari » di quel
la Svlzzera che porta sulla 
sua bandlera il slmbolo della 
Croce Rossa? Quel slmbolo 
apparttene ormai al passato, 
e quella bandlera e gia stata 
portata mille volte nel fan-
go dai razzisti di M. Schwar-
zenbach. 

Ma la Svlzzera non pud fa
re a meno degli 800.000 lavo
ratori immigrati, che rappre-
sentano I'esercito di schiavi 
su cui si regge la sua eco
nomia, col lavoro del quail 
pub incrementare le sue e-
sportazloni e tarsi piu ricca, 
con le prestazioni dei quali 
pud costruire le strode e le 
case, pud tenere pulite le sue 
stesse citta. Perche questo 
esercito di schiavi dovrebbe 
continuare a lavorare, senza 
le garanzie di trattamento pa-
ritario ed umano, voluto da 
ogni regola di vita civile, da 
ogni Convenzione internazio-
nale? 

Noi denunciamo il razzismo 
elvetico perche rispettiamo ed 
amiamo i valori universalt, 
dl cut si fece portatrice la 
piccoia Svizzera in passato, 
e soffriamo del soprawento 
preso in essa dagli anti-va-
lori che oggi la governano 
sotto il dominio del grande 
capitale lntemazionale. Ma la 
colpa e la denuncia piu se-
vera not la rivolgiamo al go
verno italiano, alia sua poli
tica di espulsione della sua 
preziosa manodopera, alia sua 
inesistente politica di tutela 
dei nostri lavoratori all'e
stero. 

In questa tutela non si pub 
incominciare dai dettagli, dal
le particolari discriminazioni, 
anche se sono le piu scan-
dalose, ma occorre avere una 
visione organica del proble
ma e affrontarlo in modo 
globate, iniziando dalle que-
stioni di fondo. Gli immigra
ti non sono e non debbono 
essere considerati dei paria 
che vanno in Svizzera a to-
gliere il pane ai lavoratori to-
cali. Sono forze-lavoro indi-
spensabili all'economia elveti
ca e come tall debbono es
sere trattate. Come tali esse 
debbono <tcostare» al siste
ma quanto costa la forza-la
voro locale, per impedire co-
si qualsiasi concorrema e 
qualstasi motivo di contrasto 
e rottura con la classe ope
raia locale; pertanto, il com-
penso delle forze-lavoro im
migrate non pud fermarsi al 
salario uguale, e neppure al 
diritto di un'uguale assisten-
za, ma come afferma il 
CNEL. deve comprendere 
a una tndennlta di trasferi-
mento e di insediamento a 
che compensi anche le spe-
se di formazione della forza-
lavoro tmmigrata, risparmia-
ta dall'economia che I'impie-
ga. 

La controparte nfiuta di di
scutere? Ebbene, il governo 
italiano si assuma le sue re
sponsabilita, adottando anche 
misure gravi, ma certamenle 
legittime e doverose di fronte 
al ripetersi degli assassini — 
bianchi o neri — di nostri 
lavoratori in Svizzera. 

PAOLO CINANNI 
(Roma) 

Un incontro di 
giovani con un 
anziano 
compagno de] '21 
Cara Unita, 

tempo fa, tramite una let
tera al giornale, rivolgemmo 
un caldo appello a compagni 
e sezioni perche aiutassero il 
nostro circolo con Vinxno di 
libn e nviste. Atevamo infat
ti bisogno di una bibltoteca 
per ta formazione politica dei 
giovani che affluivano al no
stro circolo. L'appello fu rac 
colto da diversi compagni, ed 
in particolare da un vecchio 
militante comunista del vici-
no comune di San Giuliano dt 
Puglia, Vincenzo lanin, il qua
le ct invitd a casa sua per 
prelevare quello che ct occor-
reva. Infatti ci ha fornito libn 
e centinaia dt riviste del par-
tito che lui gelosamente con 
servava nel suo studio. 

Nel consegnarci questo ma 
teriale. ct disse * heil'occa 
stone del mio 82" coinjleanno 
e per il $(r anniversario della 
fondaztone del partito, questo 
e i/ piu bel regalo che possa 
tare a voi giovani, per tarvt 
continuare la lotta rino alio 
vittoria della grande e nobile 
causa del socialismo, a cut 
noi anziani ahhtamo dedicalr 
la nostra vita ». 

A questo punto vorremmo 
cttare qualche nota btografica 
del compagno lamrt. La sua 
professione e quella del pttto 
re. Nel 1905 si iscnsse al PSI 
e fu fondatore e segretano 
della locale sezirme socialism 
Nel 1921 al conaresso di Li 
vorno aderi al Partito comu 
mstn d'ltalia e tondb nel suo 
paese la seztone Our ante In 
dittatura tn*ri*tn «m»l perse 
cuztoni. arresti. proressi. La 
sua casa fu piu volte per qui 

slta e devastata dal fascisti. 
Durante la Liberazione, fondd 
11 Comltato di Liberazione a 
S. Croce dl Magllano, Bone-
fro, Colletorto w San Giuliano. 
Alle elezioni del 31 marzo 1946 
i comunisti, con una forte 
maggioranza uonqutstarono il 
Comune c nominarono all'una-
nimita Vincenzo lanlri a sin-
daco. 

Vorremmo attraverso il gior
nale ringraziare ancora una 
volta tl compagno Ianiri, 
esplimendogli fraterni auguri 
dt buona salute e dt lunga 
vita. 

Vi salutiamo fraternamente. 
FRANCESCO FANTETTI 
(per il circolo della FOCI 
di Bonefro - Campobasso) 

II « rischio » del 
carabiniere vale 
4 . 2 0 0 lire, quello 
del generale 9 0 . 0 0 0 
Caro direttore, 

continuano a pervenire ai 
nostri gruppi parlamentari, al
ia dlrezlone del partito e al 
giornale lettere dt protesta dt 
ufflciali e sottufflciali relativa-
mente alia legge che discipli-
na la coslddetta tndennita di 
impiego operativo. La nostra 
posizione e stata altre volte U-
lustrata, ma converra riassu-
merla brevemente. 

C'e da dire innanzitutto che 
noi non abbiamo disconosciu-
to il principio su cui si basa-
no queste indennita. Esse mi-
rano a retribuire il rischio e 
il disagio connessi con il par
ticolare servlzio svolto dai mi-
litari nei reparti operativi ed 
addestrativt dell'eserclto, nel 
pilotaggio deqli aerei e nell'at-
tivlta a bordo delle navl. Cid 
e del tutto evidente in tempi 
di guerra. ma anche per il 
tempo di pace ci e sembrato 
che si potesse oggetttvamente 
riconoscere la particolarita 
della posizione del mllltare 
che viene impiegato nelle for
me suddette. Certo, il rischio 
e il disagio, non dovrebbero 
essere monetizzati, bensl eli-
minati. E' questo, per noi, co-
me e noto, un punto dt orien-
tamento generale valendo in 
primo luogo per la classe ope
raia; ma net caso delle forze 
armate il discorso e un po' 
diverso e possiamo ammette-
re che una certa zona di ri
schio e ineliminabile. Quindi 
non siamo stati contrari in ge
nerale alia proposta di riordi-
nare queste indennita e di ri-
valutarle rispetto ai mutamen-
ti intervenuti nella societa. 

Ci siamo invece nettamente 
scontrati col governo intorno 
ai criteri, che noi abbiamo 
giudicati classisti e di casta, 
in base ai quali si voleva pro-
cedere alia suddetta ristruttu
razione. 

In breve, il governo per 1'e-
rogazione della indennita in 
questione proponeva di basar~ 
si sulla aristocrazia del grado, 
articolando al massimo I'in-
dennita stessa e perclb con-
traddicendo al principio irri-
nunciabile che il rischio e u-
guale per tutti. Si arrivava co
st al paradosso che per esem-
pio il disagio del carabiniere 
veniva retribuito con lire 4.200 
mentre quello del aenerale, co-
mandante dell'arma. con lire 
90.000 al mese. 

Questa indennita ventva inol
tre negata ai giovani di leva 
con il risultato di compiere 
non solo una palese ingiusti-
zia, ma di accentuare il nega
tivo dualismo esistente tra i 
soldati provenienti dalla co-
scrizione di massa e militari 
di carriera volontari. La base 
di questa esclusione e da ri-
cercarsi, secondo I'assurdo ra-
gionamento del ministro della 
Difesa, proprio r.ell'art. 52 del
la Costituzione, interpretando 
a torto il contenuto del «sa-
cro doverev ivi fissato come 
una servitu obbligatoria a ti-
tolo gratuito. Siccome i gio
vani sono obbligati, egli dice, 
non debbono essere retribuiti. 
Quindi it rischio lo corrono, 
ma a loro spese; solo se sono 
volontari il rischio e pagato 
dallo Stato. 

Cercava infine il governo con 
il ricordato prowedimento di 
precostituire, in terna di ordi-
namento, soluzioni per noi *-
naccettabili e, sotto il pretesto 
di disciplinare I'indennita m 
parola, mirava ad introdurre 
nuovi gradi fes. il generale o 
Vammiraglio d'armata), ovve-
ro nuovi livelli ordinativi, co
me appunto I'armata. 

Ci siamo dunque mossi su 
una linea politica che mirava 
a nvalutare la funzione della 
partecipazione popolare nelle 
forze armate, a ristabilire un 
giusto rapporto con la sfera 
dei militari di carriera non 
sclo sostenendo quelle che ab
biamo considerato loro giuste 
richieste, ma ridimensionando 
te posizioni e i poteri dei 
gruppi m aristocratici» e ca-
slali. 

II governo dopo un primo 
esame in commissione ha ri-
tirato it progetto e lo ha ri-
maneggiato. I cambiamentl 
piii importanti hanno rigvar-
dato: Vabolizione delle 19 ca-
tegorie di indennita e la ridu-
zione di esse a 4; il ridimen
sionamento delle indennita 
stesse con t'aumento dei gra
di piu bassi e il contenimenlo 
di quelli piii alti; Vabolizione 
dei camerieri e degli sguatte-
ri; Vaumento delta indennita a 
carabinieri e magaiori di leva; 
Vabrogazione delle norme re
lative alVinesistente grado di 
generale d'armata; la modifi-
cazione della indennita dl 
nolo 

Nonostante Veviaente sue-
cesso. noi non ci siamo di-
chiarati soddislatli. Purtroppo 
bisogna dire che siamo rima-
sti completamente soli a so-
stenere i diritti del giovani dl 
leva, e a combattere le preva-
ricazioni a favore degli alti 
aradi. specie per quanto ri-
auarda I'indennita di voUo. 

Se questa indennita e di rl-
ichio e dt disagio deve essere 
data a coloro che si trovano 
nelle condizioni previste e per 
d periodo in cui preslano il 
into servizio; se invece in que-
5/0 modo si vuole contrabban-
dare un mialioramento retri-
^vtiro allora bisoonn provve-
dere per tutti. ma reinseren-
doln nel ouadro del nuovo as-
setto dealt stwendi derirante 
dalla legge delcga 

RJU 
(Roma) 


