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Insediato ieri il presidents Eugenio Cefis 

Montedison: si insiste 
nel risanamento 

su basi privatistiche 
L'esposizione finanziaria ha raggiunto I'enorme cifra di 1.142 mi-
liardi di lire - Nuovi investment! soltanto se daranno profitti 
sicuri in partenza - Con questi orientamenti occupazione, ricerca 

e sviluppo della chimica rischiano di subire nuovi colpi 

II conslglio d! amministra-
aione della Montedison ha in
sediato ieri 11 nuovo presiden-
te Eugenio Cefis. ex preslden-
te dell'ENI, ed ha accolto le 
dimissioni di due rappresen-
tanti della componente priva-
ta. Gianni Agnelli e Leopoldo 
Pirelli. II «31ndacato di con-
trollow paritetlco stato-prlva-
ti, creato all'lnlzio della crl-
si Montedison, e praticamente 
finito. D'altra parte Agnelli e 
Pirelli, la cui posizione di 
leader del padronato itallano 
si esprime puntualmente nel 
rilancio delle posizioni piu 
reazionarie. evitano in questo 
modo di presentaral al tavolo 
dei responsabili della prima 
assemblea Montedison che sa
ra chiamata ad approvare un 
bilancio senza distrlbuzione di 
profitti. 

II ministro delle Partecipa-
zioni statali, on. Piccoli, ha 
dichiarato alia commissione 
Industria del Senato che negll 
anni passati la Montedison dl-
stribul un dlvidendo del 5% 
nonostante si trovasse al di-
sotto di 100 mlllardi di lire 
nella copertura dei normal! 
lmpegni finanziari I rappre-
sentanti del governo ed il go-
verno stesso hanno approvato 
per due anni la distrlbuzione 
di oltre 90 mlllardi dl lire 
che di fatto. sono andati a de-
trimento del normale ciclo dl 
attivita della societa Mentre 
la Montedison rifiutava ai la* 
voratori il soddisfacimento di 
e'.ementari rivendlcazlonl. con 
la scusa degll «altl cost!», 
si permetteva 11 lusso dl di
stribute profitti che nemme-
no si erano verlflcatl. 

L'lntervento piu accentuato 
del governo avviene ora che 
la situazlone e gravemente 
compromessa come e sublto 
risultato dalla relazlone del 
presidente entrante. 

Cefis ha detto che gll im-
mobilizzi finanziari della Mon
tedison al 31 dlcembre 1970 
ammontavano gia a 702 ml-
liardl di lire: ad essi occorre 
aggiungere 400 mlllardi dl li
re per garanzle fomlte a cre
ditor! delle societa consocla-
te. In tutto 1.142 mlllardi dl 
impegni che rappresentano il 
35% dell'intero attlvo che 
compare nel bilancio della so
cieta. 

Come affrontera la dlrezio-
ne Montedison una situazione 
tanto pesante? Le rlsposte da
te nella relazlone presentata 
lerl da Cefis, generlche e prov-
visorie, sono la conseguenza 
diretta dl una decislone po-
litica — mantenere la Monte
dison nel sistema private an
ziche smembrarla e riorganlz-
zarla con criterl omogenel al 
resto delle Partecipazlonl sta
tali — e di criterl che. per 
11 fatto di collocarsi In una 
ristretta visione prlvatlstlca 
dell'impresa. sembrano del tut-
to insufficient! a un a risana
mento*) che si basi sullo svi
luppo. Si dice che la Monte
dison. anzitutto. non prendera 
rtuove partecipazioni flnan-
ziarie se non sulla base di una 
prospettiva di redditivita sicu-
ra; questa sembra una liml-
tazione sostanziale per un pia
no a lungo termine. Si da un 
giudizio negativo su alcuni 
comparti della chimica — 
quello ripuardante 1 prodotti 

Da oggi 

Nuovi 
scioperi 

alia Fiat 

TORINO. 3. 
A Mirafiori ed in altri sta 

bilimenti Fiat nprendono da 
domani gh scioDen articolati 
per cambiare la condizione di 
lavoro in fabbrlca. I conslgll 
dei delegati e le assemblee 
del lavoratori dl Mirafiori 
hanno deciso di utilizzare le 
otto ore di sciopero procla 
mate dal coordinamento na 
zionale Fim Fiom Uilm In 
questo modo: due ore dl scio
pero interno con assemblee 
nelle officine sla domani che 
mercoledl (dalle 10 alle 12 
nel primo turno e normale. 
dalle 17 alle 19 nel secondo 
turno. tranne che alle pres-
se dove gll orari saranno di
vers!); uscita anticipate dl 
4 ore venerdl per 11 secondo 
turno e sabato per tl primo 
turno. Alia Fiat dl Rivalta, 
alia Spa centro ed alia Mater-
ferro domani si fa<-anno due 
ore di sciopero Interno con 
assemblee 

Alle fonderie di Mirafiori 
•d alia Velivoli invece sara 
anticipata I'uscita dl 4 ore 
sia mercoledl che venerdl 
Stamane intanto alle carroz-
zerle di Mirafiori circa 800 
operal delle llnee della c 124 » 
nelle officine 55 e 56. dove 
venerdl era stato licenzialo 
un delegato. sono sceat In 
sciopero a mezzoglorno Per 
rappresaglia la Fiat ha man 
dato a casa alle 13 alcune 
centinaia di lavoratori delle 
officine 52 e 53 In tutu gli 
altri stabillmentl, seztonl e 
filiali l'artlcolazione delle ot
to ore dl sciopero sara deel 
sa entro domani dalle as
semblee 

Sul grandt teml della ver 
tenza in corso: abolizione del 
cottimo. ritml e cancru di 
lavoro. qualiflche. amblente. 
riconosclmento del delegati 
senza vincoll alle loro funslo-
ni. abolizione del turno dl 
notte. aumento della pausa 

Er la mensa, mercoledl mat-
is riprendono le trattatlve, 

per l'agricoltura, ad esempio 
— che si ritiene afTetto da 
sovracapaclta di produzlone 
quando. in realta, tale sovra-
capacita e relativa alia man-
canza di programmi di pro-
fondo rlnnovamento struttura-
le e tecnologico dell'agrlcol-
tura. 

Certo. I problem! della Mon
tedison visti «dal dl dentro» 
del gruppo finanziario porta-
no a conclusion! restrlttlve. 
Finiscono col sovrapporre al
ia logica di sviluppo, che e 
alia base della proposta del 
PCI Der il Dieno comrollo 
pubblico, la logica del ridl-

Pesenti 
vice-presidente 

della SNIA 
Viscosa 

MILANO. 3. 
Si e riunito 11 conslglio di 

amministrazione della Snia Vi
scosa, al quale hanno parte-
cipato i nuovi eletti nell 'ul
tima assemblea di venerdl 
scorso. II consiglio ha confer-
mato presidente ed ammini-
stratore delegato l'aw. Luigi 
Santa Maria ed ha nominato 
vice presidente il cav. del La
voro ing. Carlo Pesenti. 

mensionamento dl fatto sulla 
base della proflttablllta di sin-
gole azlende o comparti. E' 
una ben magra consolazione, 
quella prospettata ieri, di 
«esaminare programmi e rl-
cerche in collaborazlone con 
altre grand! Industrie europee 
del settore »; e non perche la 
collaborazlone solentifica e 
tecnologica debba contare solo 
su basi nazlonall. ma per 11 
fatto che nelle attuall condl-
zioni della Montedison cid 
comporterebbe soprattutto su-
bordinazione, accord! monopo
listic! di mercato, limitazione 
della dinamica dello sviluppo 
interno. 

II Piano per la chimica non 
puo rlcevere da questi indiriz-
zi alcun Impulse Vero e che 
non ne sono stati ancora chia-
riti nemmeno i presuppostl 
politici general!: e un fatto 
tuttavia che la soluzione che 
il governo vorrebbe imporre 
alia Montedison costitulsce un 
impedimento lasciando preva-
lere i criteri privatistlci nel 
rlordtno del gruppo. Crediamo 
tuttavia che quello dell'ono-
revole Campilli, che ha lascia-
to ieri la presidenza dichia-
rando «finito il tempo della 
gestlone provvisorla», sia po-
co piu dl un augurio. II rlas-
setto privatistico della Mon
tedison costa caro e i lavora
tori si batteranno con energla 
per non pagarne 11 prezzo. 

I comunisti italiani' nella guerra di Spagna 
L'8 e II 9 magglo alia Spezia si svolgera 

un convegno di studio sul tema: « | comuni
sti Italiani nella guerra dl Spagna». L'lnl-
ziativa si inquadra nelle manifestazioni del 
50. annlversario della fondaztone del PCI. 

Ecco II programma: sabato 8 alle 15 dl-
scorso dl apertura di Anelito Barontini; re
lazlone introduttiva dl Glullano Pajetta tu : 
« Le lezionl polltlche della guerra dl Spagna >. 
Segulra un dibattito e la presentazione delle 
seguenti comunicazioni: Antonio Roaslo: « Dal 
battaglione Garibaldi alia Reslstenza Italia
ns »; Antonello Trombadorl su: « Riflessl 
della guerra di Spagna sugll orientamenti 
delle nuove generazlonl Itallane degll anni 
1936-1939 • ; Cesare Colombo su: « Le stazio-
nl radio della Spagna repubblicana rompono 

i'lsolamenlo dell'opinlone pubblica Uallana • ; 
Slro Rosl su: « Dalle file del leglonari di 
Mussolini alia brlgata Garibaldi *; Renato 
Bertolini su: «Contatti e discussion! con I 
prigionierl di Guadalajara >. 

Domenlca alle 15 ad Areola sara offerto 
in Comune un rlcevimento in onore dei ga-
ribaldlni dl Spagna; segulra un corteo slno 
al Ponte di Areola dove sara inaugurata una 
laplde ai garibaldini arcolan). Nel corso dl 
un comizio parleranno Francisco Anton del 
C.C. del partlto comunlsta spagnolo, coman-
dante della difesa di Madrid, Glullano Pajet
ta e Vittorio Vldall, comandante del 5. reg-
glmento dell'eserclto popolare spagnolo. 

NELLA FOTO: un gruppo di garibaldini 
durante la guerra di Spagna. 

DA OGGI LA FASE CONCLUSIVA DEL DIBATTITO AL SENATO 

Riprende la battaglia su II'Universita 
Aperto lo scontro su punti qualificanti 

Ihtervista con il compagho P^rna, vie* presidente del gruppo dei senatori comunisti - Diritto alio studio, 
injziativa stu^ntewa, Ofg^nidi govern^ degli atenei, lieno tempo per i docenti, finanziamenti: questi i car-

dini del prossimo tonfrontb - 1 risultati ottenuti fino ad ora dall'iniziativa delle sinistre i< 

Riprende oggi al Senato U 
dibattito sulla legge universi-
taria, tnterrotto per permet-
tere la discusstone del bilan
cio. In proposiio, abbiamo rU 
volto alcune domande al com-
pagno Bdoardo Perna. vice 
presidente del gruppo dei se
natori comunisti. . 

Vuoi dire I in slntesl a che 
punto * arrivato il cammlno 
parlamentare del tormentato 
progetto dl rlforma unlver-
sltaria, • quail sono le pro-
speHive del dibattito al Se
nato? 

II programma dei lavori del 
Senato prevede che la rlfor
ma venga varata entro 11 28 
dl questo mese. Siamo arrl-
vati quindi a un punto crucia-
le. Si debbono affrontare te-
mi che hanno grande rilevan-
za pratica: il diritto alio stu
dio, i poteri di iniziativa de
gli studenti, la formazione de
gli organi di governo degli 
atenei. il tempo pieno dei do
centi, i finanziamenti. Sono 
argomenti per I quali noi ab
biamo proposto soluzioni al
ternative molto precise, ela-
borandole pubblicamente nel 
convegno del PCI suU'univer-
sita a Firenze e poi confron-
tandole con un larghissimo 
numero di studenti e docenti 
in una fitta serie dl incontri 
e dibattiti. 

E' stato scritto che gli ar-
" ticoll approval! fino ad ora 

sono stati profondamente 
camblati rispetto al testo a-
labo'ato dalla commissione 
In lunghl mesi dl lavoro. Co
me si tpitga questo fatto? 
E In cht senso vanno le mo-
difiche apportate? 

E' vero che 1 primi artlco-
11 approvati hanno richlesto 
un tempo piu lungo dl quan-
to accade dl solito. Ma biso-
gna tenere conto dl alcuni 
dati di fatto. Primo, che 11 
testo licenziato dalla commis
sione aveva suscltato com-
menu negativi da tutte le 
parti. Secondo, che In questi 
primi artlcoli si trattava dl 
fissare le basi della riforma: 
definizione delle universita e 
della loro autonomia, ldenti-
ficazione delle strutture fon-
damentall dell'lnsegnamento e 
della ricerca. rapporti fra le 
universita e le forze social! 
e politiche. Terzo. che la 
maggioranza e andata in aula 
con idee non molto chiare. sot-
tovalutando la necessita di un 
confronto concreto e impe-
gnato con l'opposizione di si
nistra. Una parte della mag
gioranza — la Democrazia 
cristiana — ha poi dato la 
dimostrazione piu palese del-
I'esistenza di contrasti di fon-
do circa la concezione di c!6 
che debbano essere in Italia 

la scuola, la ricerca, la cul
ture. 

Si b arrlvatl in tal modo 
a riscrivere di sana pianta 1 
primi sedicl artlcoli. Le mo-
dificazioni hanno espresso, in 
misura apprezzabile, una re-
vlsione di quelle posi2ionl, 
in parte anche del PSI, che 
volevano far quadrato sul te
sto della commissione, pre-
sentandolo come il migliore 
possiblle. Avevamo detto che 
questa impostazione era da 
rifiutare perche oggettivamen-
te agevolava una manovra 
moderata. Ora posslamo dire 
che il nostro atteggiamento k 
stato convalldato dal risultati. 

CI6 signiflca che I t modi* 
fiche al testo origlnario van-
no incontro a richleste no-
stre, e the devono p«rci6 es
sere valutate positivamente? 

Non pretendo affatto di s o 
stenere che abbiamo ottenuto 
tutto. La legge, per la parte 
gi& approvata, resta larga-
mente inadeguata rispetto al-
1'esigenza di un rinnovamen-
to di fondo delle universita, 
di una loro plena democratiz-
zazione. Tuttavia le modifi-
che gia tatte, se saranno com-
pletate da tnnavazionl serie 
dei punti nodali che restano, 
possono determinare una rot-
tura con il passato e aprire 
la strada ad una situazione 

CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO DEL SNSM 

» Gli insegnanti «autonomi 
entrano nelle Confederazioni? 

La corrente maggioritaria sembra orientata verso una adesione, ma 
permangono seri ostacoli — Si prospetta il rinvio di una soluzione 

Sindacalismo « autonomo» o 
sindacalismo confederate: e 
questa la scelta che da ieri 
tiene impegnati i 350 delegati 
del SNSM (Sindacato nazionale 
scuola media), riumti a Roma 
per il loro XII congresso na 
zionale straordinano. 

Pin dalle pnme battute e 
emersa I'acutezza del travaglio 
dei professon « autonomi >. che 
si e espresso negli ultimi tre 
anni col pa<vaggio di una par
te dei docenti - I'ala di si
nistra — nella CGIL. 

n manifestarsi di incertezze. 
perplessita • e contrasti. rende 
difficile anticipare pronostici 
prima della fine del congres
so. che awerra domani. ma si 
pud srnz'altro affermare che 
la soluzione del dilemma che e 
davanti al piu vecchio sinda 
cato scolastico — sorto subilo 
dopo la Liberazione — avra 
ootevoli ripercusstoni nella 
scuola italiana. La partecipazia 
ne di Misasi (che per la pnma 
volta da quando e titoiare del 
dicastero della Pubblica istm 
zione interviene ad un'assise 
sindacale) non e stata una pre-
senza solo decorativa e forma-
le, ma ha evidenziato la preoc-
cupazione anche del governo 
per i'esito di questo congresso 

«La scuola — ha affermato 
il ministro — e un fatto stra
tegic!) centrale per lo sviluppo 
del paese. Abbiamo presente 
— ha aggiunto — i problemi 
del persona le perche sappiamo 
come il prestigio tradizionale 
dei docenti sia scosso e simul-
taneamente non sorretto da ade-
guati aggiornamenti retnbutivi. 
ma sollecitiamo gli uomini di 
scuola a non limitare la loro 
azmne a spinte di orgamsmi ed 
interessi particolari per non 
dare alia scuola un ruolo su-
bordinato e subalterno* fl mi
nistro si e infine impegnato a 
risolvere tre questioni prima 
della fine dell'anno: stato giu-
ridico della categoria. corsi abi 
litanti. riforma della scuola 
media secondaria. 

La relazione introduttiva e 
stata svolta neUa mattinata dal 
segrelano genera le del SNSM. 
prof. Dante Bettoni. esponente 
della «mozione 1» (di ispira 
none cattolica), la corrente 
che ha promosso il congresso e 
ha la maggioranza dei delegati 
Mentre ne! pomeriggio ha par 
lato un rappresentante della 
« mozione 3 » (che raccoglit so-
daldemocratici, liberal! e re-
pubblicani), dichlarandoti decl-

samente contro una conver
gent nelle conf ederazioni. 

Questa diversita di posizioni 
si e rispecchiata nella relazio
ne di Bettoni Partito infattt da 
un giudizio negativo sui tenta-
tivi di unificaz-one sindacale 
da parte dei sindacati «auto
nomi » della scuola. il segre-
tano generate del SNSM non e 
poi approdato ad una chtara 
scelta confederale. pur met-
tendb in luce la positivita di 
alcune convergenze parziali con 
i sindacati scuola della CGIL. 
CISL e UIL. Bettoni ha poi 
dato rimpressione di ritenere 
che se la maRgioranza del con
gresso non vorra abbandonare 
per ora il sindacalismo c auto
nomo ». questa scelta potra es
sere rimessa in discussione in 
un prossimo futuro. 

Portando il saluto della CGRr 
Scuola. il segrelano genera le 
Capitani. dopo aver augurato 
ai congressisti un esito uni 
tario della discuvsione. ha ri 
marcato il profondo legame 
tra un nuovo impegno sinda
cale dei lavoratori della scuola 
e la grande scelta — che * 
anche culturale e ideale — del
le riforme. 

gi. bo. 

nuova. Abbiamo impedito la 
abolizione del valore legale 
della laurea; eppure la dire-
zione della DC lo aveva messo 
in discussione proprio alia vi-
gilia deU'esame degli articoli. 
I testi sull'autonomia delle 
universita, in particolare di 
quelle private, sono stati de-
purati da formulazioni contra-
rie alle finahta pubbllche de
gli studi e della ricerca. Qual-
che altro miglioramento si e 
ottenuto nella definizione del
le funzionl dei dipartimenti e 
del loro rapporto con l'orga-
nizzazlone dei corsi di laurea. 

Pens! che, superati quegli 
scogli, le posizioni piu aper-
tamente conservative! siano 
state definitlvamente meise 
a tacere, • che quindi la 
discussione possa procede-
re ora su binari relativa-
mente tranquilli? 

Non escludo che posizioni 
di destra — lntese in senso 
largo — possano venire fuori 
nei prossimi giomi con mag-
giore virulenza. Non escludo 
nemmeno che. nel tentativo di 
mediare le crescenti pressio-
ni della parte piu conserva-
trioe degli attuali docenti, la 
Democrazia cristiana tenti di 
lanciare aU'ultimo momento 
qualche siluro contro alcuni 
punti discriminanti, come ad 
esempio il tempo pieno per i 
docenti. La ragione e molto 
semplice: le questioni da de-
cidere sono tali da toccare 
ben noti e consolidati inte
ressi. Per quanto ci rlguarda, 
non ci Iimiteremo a stare a 
vedere. Ripetiamo. per l'enne-
sima volta. che consideriamo 
indispensabile la riforma. che 
va fatta presto e con 1 con-
tenuti piu avanzati. Siamo 
pronti, percib. a chiedere che 
si faccia di piu e di meglio, 
ma anche a collegarci con 
tutte le forze disposte a im-
pedire ogni tentativo di ritor-
nare, sotto nuove apparen2e, 
alia vecchia situazione. 

Quali icne era gli arti
coli della legge sui quali i 
comunisti daranno battaglia 
per ottenere modifiche so-
stanziali al progetto di 
legge? 

Le modifiche che riteniamo 
essenziali riguardano punti di 
grande interesse sociale e ge
nerate. In primo luogo, il ri-
conoscimento del diritto alio 
studio, inteso come principio 
basilare e realizzato medtante 
il piti largo accesso alle uni
versita dei lavoratori e degli 
studenti provenientl dalle clas-
si oggj largamente discrimina
te, con la prevalenza verso uno 
sviluppo del servizi (case del
lo studente, mense. cooperati
ve librarie, biblioteche. tra-
sportl) e riservando alle Re-
gionl la determlnazlone legi-
slativa della realizzazlone di 
tali princlpl. In secondo luo
go, riteniamo necessaria. nel 
quadro del dlritti di quantt 
operano nelle universita, la 
plena parita per il personate 
non Insegnante, mentre lnai 
stiamo perche partecipino agli 
organi dl governo le Region!. 
le altre autonomic locali, e 
I sindacati del lavoratori. In 
terzo luogo, appare Indispen
sabile una disclpllna rigorosa 
della funzlone docente. in mo
do che 1 proleasori dedlcbino 

tutta la loro attivita agli stu
di e alia ricerca. 

Vi e poi la fondamentale 
eslgenza dl dare agli studenti 
piena possibility di organiz-
zare e svolgere loro iniziative 
cultural! e politiche. Questa 
dimensione autonoma della 
presenza studentesca esiee, pa-
rallelamente, che sia lasciata 
alia libera decisione degli 
studenti di partecipare, o me 
no, agli organi di governo, 
assicurando nei casi di par-
tecipazione una presenza tale 
che non li renda subalterni. 

Un ultimo aspetto, che in-
teressa gli assistenti. gli in-
caricati, i borsisti e gli altri 
ricercatori oggi posti alle di-
pendenze del titolari dl catte-
dra, e quello dl definlre in 
mamera corretta le possibill-
ta del loro inserimento nei 
ruoli dei docenti, assicurando 
fin dall'inizio parita di dirittl 
nel governo degli atenei e 
dei dipartimenti. Le soluzioni 
proposte sono molte. ma con
fuse e contraddittorie; quello 
che conta. per noi, e realiz-
zare rapidamente un rapporto 
numenco adeguato tra pro
fessor! e studenti, creando 
nello stesso tempo le condi-
zioni Der una nuova e piu 
larga leva di giovani. 

Per flnire: una volta en-
trata In vigore la legge, con 
tutti i Hmiti che esse, no
nostante la battaglia delle 
forze veramente riformatri-
ci, in parlamento, prevedi-
bilmente conterra, quale sa
ra lo spazio per la batta
glia degli studenti • dei 
professor! democratic! per 
porta re avanti il processo di 
rinnovamento dell'Universita 
e della culture? 

Non consideriamo la rifor
ma universitaria soltanto co
me un tentativo o. se prefe-
nsci, un esperimento. Biso-
gna andare a una struttura-
zione su basi totalmente nuo
ve e andarci presto, in modo 
che una trasxormazione pos
sa iniziare con 11 prossimo an
no accademico. Ci6 presuppo-
ne — questa e la tesi sulla 
quale da tempo Insistiamo — 
una partecipazlone ampia de
gli studenti. un impegno di-
verso dei docenti, uno sforzo 
di ncostruzaone dall'tnterno 
degli strumenti critici e dl-
dattici di formazione della 
culture nazionale. Questo com-
pito non * del parlamento. 
n parlamento deve compren-
dere che esiste un tale pro-
blema e asslcurare le condi-
zloni politiche. organizzative, 
finanziarie indispensabili af-
finche un processo mnovatore 
si sviluppi, in collegamento 
con la realta estema, nella 
vita stessa delle universita. 

Per questa stessa ragione 
abbiamo chiesto — e insistia
mo nel chiederlo — che, dopo 
un ragionevole periodo dl tern 
po dalla prima attuazione del
la riforma, si possa procede 
re ad una ampia e ricca ve-
rifica dei risultati conseguitt, 
che si concluda con una va-
lutaztone speciflca del Parla
mento, 11 quale potrebbe cosl 
raccogliere le soiled tazloni 
dello stesso mondo unlversi-
tario e del lavoro, adottando 
ulterior! innovazloni, 

Convegno a Venezia suH'ordinamento regionale 

I rapporti tra Region!,' 
e Stato debbono essere 
regolati dal Parlamento 

Queisto importante orientamento aderente alia Costituzlone • 
stato espresso nella relazione — Polemica con le tendenze accen-

tratrici mantfestate dal governo — Iniziato il dibattito 

Dal noitro inviato 
VENEZIA. 3 

Un convegno nazionale sulla 
attuazione dell'ordinamento re-
giornale, promosso dall'ufflcio re-
gioni della presidenza del Con
siglio dei ministri, si e aperto 
stamane in una sala dell'Hotcl 
Excelsior al Lido di Venezia. 
Sono presenti il ministro per la 
attuazione regionale, senatore 
Gatto, numerosi presidenti. as-
sessori e consiglieri regional!, 
oltre ad alcuni alti esponenti 
della burocrazia governativa. 

A tratti. e periino parso che 
il convegno fosse destinato a ri-
solversi proprio in una polemi
ca, in uno scontro fra i rappre 
sentanti delle neonate regioni, 
impegnate at! ottenere la possi
bility di operare secondo le com-
petenze loro attribuite dalla Co-
stituzione, e in burocrazia mini-
steriale. che resiste arroccata 
ai propri poteri centralrstici. 

In realta, questo conflitto ma-
schera precise scelte politiche: 
quelle stesse scelte che hanno 
ritardato per oltre venti anni la 
attuazione costituzionale delle 
regioni. 

Quali conseguenze queste scel
te abbiano avuto per la demo 
crazia italiana sono state am-
piamente esposte dal prof Fell 
ciano Benvenuti che, dopo i sa-
luti recati dal sindaco di Vene
zia, Giorgio Longo, e dal mini
stro Gatto. ha svolto la prima 
relazione sui « problemi connes-
si al passaggio organico delle 
funzioni amministrative dello 
stato alle regioni >. 

II saluto del ministro ha avu
to alcuni accenni interessanti, 
quando ha posto in evidenza co
me. a livelio di governo. si oc-
cupino delle regioni. oltre al suo 
ministero. anche il ministero 
oegli intemi e la presidenza del 
consiglio: tre diversi uffici che. 
se la loro esistenza separata 
si protraesse nel tempo, potreb
be solo dare risultati negativi 
mentre occorre far presto se 
non si vuole che le regioni delu-
dano le grandi attese popolari. 

II prof. Benvenuti e partito 
nella sua relazione da un ri-
chiamo costituzionale: quella 
norma transitoria, la quale sta-
biliva che entro tre anni dal-
I'entrata in vigore della costi-
tuzione «la Repubblica adegua 
le sue leggi alle esigenze delle 
autonomie locali ed alia compe-
tenza legislativa. attribuita alle 
regioni .̂ 

Le regioni dovevano gia co-
stituire la premessa per una 
profonda. radicale riforma dello 
stato accentratore. Cio non e 
avvenuto Le regioni a statutu 
speciale vennero ad assumere 
il carattere di un'eccezione ri
spetto alio stato centralizzato, 
come enti ausilian dello stato. 
anziche come nuclei di base, 
in cui si riparte la sovranita 
statuaie. 

Occorre. ncll'attuazione delle 
regioni a statuto ordinario. rove-
sciare questa assurda concezione 
maturata in oltre un ventennio. 
per cui i rapporti fra stato e 
regione hanno finito per essere 
disciplinati anziche dal Parla
mento. dal potere esecutivo (cioe 
da una delle parti in causa) il 
quale ha teso a contenere e a 
ridurre le attribuzioni e le com 
petenze delle regioni. Queste 
competenze non hanno bisogno 
di norme e leggi di attuazione. 
perche sono definite dalla Co-
stituzione: I'attuazione deve ri-
guardare i compiti. gli strumen 
ti operativi con cui le regioni 
devono essere poste in grado di 
intervenire nelle materie loro 
assegnate. 

Si tratta principaimente, se
condo il prof. Benvenuti. di at-
tuare i) passaggio alle regioni 
degli organi. degli uffici statali. 
relativi a queste materie. Non 
possono coesistere due burocra-
zie parallele. Tuna centrale e 
I'altra regionale, con le stesse 
competenze. perchd la burocra
zia centrale finirebbe con il pre-
valere. 

Nella discussione. apertasi sul
la relazione Benvenuti sono in- ' 
tervenuti. fra gli altri. Vittorel-
li del Piemonte, Piras deU'Um-
bria. Bassetti della Iximbardia. 
il compagno Modica. responsa-
bile della sczione per le regioni 
e le autonomie locali del PCI. 
Lagorio della Toscana. Levre-
ro della CGIL. 

L'interessante dibattito (che si 
concludera domani. e su cui ri-
fenremo piu ampiamente) ha 
posto in luce due linee di ten-
denza: Tuna che individua nel
la resistenza degli apparali bu-
rocratici centrali il maggiore 
ostacolo delle regioni. I'altra che 
piO correttamente indica nelle 
responsabilita e nelle scelte po
litiche. la possibilita o meno. 
per le regioni. di essere rapi
damente poste in condizioni di 
affrontare i fondamentah com 
piti che ad esse spettano nella 
lotta per le riforme e per la 
democratizzazione dello stato e 
della societa italiana. 

Mario Passi 
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Bar! to 
Cagliari 27 
Firenze 69 
Genova 3 
Milane 41 
NapcHi 59 
Palermo 4 
Roma 25 
Torino 43 
Venezia 13 
Napoll I I 
Roma I I 

11 
17 
26 
75 
I t 
23 
31 
7 

78 
79 

56 
43 
87 
60 
13 
14 
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1 
7 

25 

84 
49 
90 
40 
18 
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87 
42 
72 
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4 
41 
29 
42 
77 
78 
47 
90 
55 
89 

1 
1 
2 
1 
2 
X 
1 
1 
X 
2 
1 
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Convegno 

a Roma 

Gruppi 
di destra 
sanciscono 

la scissione 
dalle ACLI 

L'ala di destra delle ACLI, 
portando a compimento la 
operazlone scissionistica. ha 
costituito ufficialmente In 39 
province le «ACLI libera». 
A Roma, e stato depositato 
davanti ad un notaio uno 
statuto prowisorio, che do-
vrebbe restare in vigore fino 
al prossimo congresso istitu-
tivo della nuova organlzza-
zlone. 

In una riunione a Roma 
i promotor! della sclsstone 
hanno approvato un docu-
mento in cui si afferma che 
riniziativa delle uACLT li. 
bere» sarebbe stata determi
nate dal fatto che l'attuale 
dlrlgenza nazionale delle ACLI 
si e collocata « nell'area del. 
le forze di opposizlone piti 
estremlste». La scissione per
cib sarebbe la a logica con
clusive della battaglia inlzia-
ta dal gruppo dl mino-
ranza all'indomani del con
gresso dl Torino ». 

II documento aggiunge che 
«airinterno delle ACLI tradi-
zionall» non eslsterebbero 
«spazi per un confronto de-
mocraticon e vanta una «si-
gnlflcatlva consistenza ormai 
ragglunta» che porrebbe alle 
«ACLI libere* il problema 
a di non iasciare ad altri una 
formale rappresentanza delle 
masse lavoratrici di Isplrazio-
ne cristiana ». 

Quella vantata a consisten
za » e stata perb contestata 
da un convegno, svoltosi a 
Firenze, di dirlgenti aclisti 
che si richiamano alia linea 
della presidenza nazionale e 
che operano in province diret-
te dalla minoranza interna dis-
senziente da destra dalle li
nee del'congresso di Torino 
e di Vallombrosa 

L'incontro di Firenze — di-
ce un comunicato delle ACLI 
— a ha dimostrato che la ba-
se d! queste province non 
e compatta: esiste una consi. 
stente opposizione locale che 
si riconosce nella maggioran
za nazionale e ne porta avanti 
le posizioni con notevole se-
guito tra i lavoratori n. 

Commissione 

esteri 

Conferenza 
sulla 

emigrazione 
sollecitata 

dalla Camera 

II comitato ristretto della 
commissione esteri della Ca
mera, incarlcato di svolgere 
una indagine conoscitiva sui 
problemi degli emigrati, ha 
concluso i suoi lavori con la 
approvazione di un documento 
nel quale si espongono l ri
sultati degli incontri avuti da 
gruppi parlamentari nella 
Germanla occidentale. in 
Francla, Svlzzera, Belglo e 
Gran Bretagna, e si prospet-
tano alcune iniziative. 

Tra queste assumono parti 
colare rilievo la decisione di 
sollecitare una conferenza na
zionale sulla emigrazione, da 
anni richiesta dal nostro par
tito. e di istituire presso la 
commissione esteri della Ca
mera un comitato permanen-
te per i problemi degli emi
grati. 

I! sottosegretario agli este 
rl, Bemporad. ha quindi In-
formato il comitato, in seguito 
alle sollecitazioni del gruppo 
comunlsta, sullo stato della 
vertenza tra i governi italiano 
e svizzero, dopo la rottura 
delle trattatlve per 11 rinnovo 
del vecchio accordo sulla eml 
grazlone del 1964. 

II compagno Corghl ha so-
stenuto che se le trattatlve 
non saranno rapidamente ri-
prese e se da parte svizzera 
non s! dimostrera la necessa 
ria buona disposizione nei con 
fronti delle nostre richleste. il 
governo italiano dovra denun 
ciare l'accordo del '64. La de 
nuncia deve avvenlre entro il 
30 giugno, altrimenti Taccor 
do restera valldo fino a tutto 
il 1972. II governo italiano 
non deve sottoscrlvere alcun 
nuovo accordo il quale, non 
tenendo conto delle posizioni 
della Federazione dei lavora 
tori emigrati (FILEF) e dei 
sindacati. sia lesivo della car 
ta dei diritti dell'uomo e del 
la nostra Costituzione. 

Tutti I deputatl comuniiti 
sono tenuti ad essere pre
senti senza eccezione alcuna 
alle sedute di oggi, merco
ledl 5 e giovedi 6 maggie. 

« Assemblea ordinaria 
degli azionisfi » 

L*ASSEMBLEA ordinaria degli azionisti dell'ANIC S p.A. 
si e tenuta in Metanopoii di San Donato Milanese (Mi-
lano) il 30 aprile 1971. Sono risultati presenti n 129 ano-
nisti. rappresentanti in proprio e per delega n 85 235.628 
azioni corrispondenti a n. 85 835 628 voti. pari al 75.23% 

Alia Iettura delle relaztom del Consiglio di ammi
nistrazione e del collegio sindacale sul bilancio chiuso 
al 31 dicembre 1970 sono seguiti gli interventi degli 
azionisti signori Barbien. Giudici. Micucci Cecchi. Mas-
sai. Pangi e Matncardi. ai quali il presidente ha fornito 
ampie delucidazioni in ordine a quanto nchiesto. 

L'assemblea. quindi. all'unanimi»a ha deliberato: 
a) di approvare il bilancio deU'esercizio chiuso al 

M dicembre 1970 in pareggio e la relazione del Consiglio 
di amministrazione: 

b) di distribuire agli azionisti L. 50 nette per azio-
ne. e cioe complessivamente L 5 675.000 000. prelevan-
fiole dal fondo sovraprezzo azionario; 

c) di riconfermare il Consiglio di amministrazione 
uscente. 

Pagamento L. 50 per azione 
L'importo di L. 50 nette per azione sara esigibile a 

partire da giovedi 6 maggio 1971 su presentazione dei 
•̂ertiflcati azionari — per lo stacco della cedola n 8 — 

,-ome di seguito indicato: 
Azioni di CATEGORIA A. presso I'ufficio titoli della 

societa in MILANO. via MOZART n. 1. o presso le se
quent! casse incaricate: 

— Banca Commerciale Italiana. Banco di Roma. Cre-
iito Italiano; 

— Banca Nazionale del Lavoro. Banco di Napoli. 
rianco di Sicilia. Istituto Bancano San Paolo di Torino. 
Monte dei Paschi di Siena; 

— Banca Agricola Milanese. Banca Alto Milanese, 
Banca Commercto e Industria. Banca d'America e d'lta 
ha. Banca del Monte di Milano. Banca Lombarda di 
Depositi e Conti Correnti. Banca Manusardi e C. Banca 
Morgan Von wilier. Banca Nazionale della Agricoltura. 
Banca Popolare di Milano. Banca Popolare di Novara, 
Banca Provinciale Lombarda. Banca Toscana. Banco 
\mhrosiano Banco di Chiavari e della Riviera Ligure. 
Banco Lanano. Cassa di Risparmio delle Provincie Lorn 
narde. Crcdito Commerciale. Credito Romagnolo. Cre 
dito Varesino. First National City Bank. Istituto Ban 
oario Italiano. 

Azioni di Categoria B. presso I'Ufflcio Titoli della 
Societa in Milano. via Mozart n. 1. 
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