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1 riflessi delle misure adottate dai paesi europei 

CHI PAGA IN ITALIA 
LA CRISI MONETARIA 

L'andamento dei prezzi — Diventeranno piu care le importazioni dalla RFT — Prevista 
una contrazione dell'edilizia e quindi delta manodopera in Svizzera — Possibility di ondate 
speculative in relazione alia spesa pubblica — La « fluttuazione » del marco e il turismo 

II ministro del Tesoro ha di-
chiarato die le rivalutazioni 
monetarie degli altri paesi 
hanno riflessi positivi sull'eco-
nomia italinna. La televisione 
ha spinto questa interpreta-
zione — puramente propagan-
distica — fino al ridicolo, fino 
ciod a far credere che da un 
mutamento di rapporti di cam-
bio fra le monete possa deri-
vare in Italia un « vantaggio > 
per qualcuno senza svantag-
giare qualche altro. Si tratta 
di una linea che gli « stregoni 
della manovra monetaria > 
adoperano per coprire la real-
ta: e ciod che i mutamenti 
nei rapporti fra le monete so-
no tentativi, non sempre riu-
sciti. di aggiustare un mecca-
nismo squilibrato eliminando 
l'effetto dello squilibrio senza 
intaccare la causa. In questo 
caso la causa e la guerra USA 

in Indocina. il deficit che pro
duce, il rifiuto del governo sta-
tunitense di pagare questo de
ficit, il sostegno dei banchieri 
e dei circoli finanziari europei 
alia manovra americana. Ma 
veniamo ai fatti. cioe ai ri
flessi dei movimenti monetari 
sui singoli aspetti dell'econo-
mia italiana. 

Commercio estero 

La rivalutazione del marco 
tedesco, si d detto, rendera 
meno care le merci italiane 
per gli acquirenti tedeschi e 
piu care le merci della RFT 
per gli acquirenti italiani. 
Quindi dovremmo esportare di 
piu in Germania occidentale. 
E' possibile. Ma mentre noi 
esportiamo in questo paese 

II PCI sollecita I'unita dei 

democratici contro le provocazioni fasciste 

Garantire in Sicilia 
una libera e civile 
campagna elettorale 
Una dichiarazione del compagno 
Occhetto - Passo presso il questore 

PALERMO, 10 
I gravi sviluppi della situa-

zione dell'ordine pubblico a 
Palermo, in connessione non 
solo al delitto di Via del Ci-
pressi ma anche alle cnmina-
li provocazioni — di cui ab-
biamo rifento ieri — con cui 
i fascisti tentano di esaspera-
re la campagna elettorale s:ci-
liana sono oggetto di un'am-
pia dichiarazione del segrata-
rio della federazione palermi-
tana del partito, compagno 
Achille Occhetto, membro del-
la direzione. Ecco il testo: 

«La citta di Palermo & do-
minata da un legittlmo -Tato 
d'animo dl turbamento e 
preoccupazione anche in se-
guito al grave assassinio del 
Procuratore della Repubblica. 
La gente sente che cosl le co
se non possono continuare e 
noi comunisti siamo soiidall 
e partecipi di questa preoccu
pazione per il dilagante rtisor-
dine determinate dalla politl-
ca corrotta e antipopolare del
la DC. Ma in questa sltua-
zione, gia di per se grave, si 
sono venute inserendo le sfac-
ciate provocazioni del fascisti, 
che sono giunti alia inamm'.s-
sibile aperta denfgrazione del
la Resistenza senza che "a po-
lizia sia intervenuta nei con
front! dei responsabili di un 
cosl grave reato anticostltu-
zionale. Ci troviamo di fron-
te ad un gioco freddamente 
calcolato volto al fine di 
trascinare la campagna e-
lettorale siciliana nei caos e 
nei disordine. II tentato in-
cendio della sezione « Lo Sar-
do» e la grave provocazlons 
dei teppisti fascisti nei corso 
del comizio di apertura della 
campagna elettorale con 

Senato 

Si lascia 
degradare 
Venezia 

Ancora venti anni fa. Vene
zia era una citta viva, anche 
per le decine di attivita arti-
gianali. artistiche. industrial! 
che l'animavano. AH'intemo del 
complesso organismo lagunare. 
l'isola di Murano era famosa 
in tutto il mondo per la sua 
produzione artistica del vetro 
e per l'altra importante indu-
atria vetraria. La chiamavano 
l'isola del fuoco: ora a Murano 
— ha affermalo ieri al Senato 
fl compagno GIANQUINTO. il-
histrando un'interpellanza al 
governo — il Tuoco si sta spe-
gnendo. cosl come tutta Vene-
v'a va degradando. 

II -sottosegrctano BIAGIONI 
ha risposto con un arido discor-
so burocratico. nei quale si e 
confermata la scelta di fondo 
del governo: quella di lasciar 
decadere completamente Vene
zia e Murano come centri di 
attivita produttiva. per farne 
solo curiosita turistiche senza 
awenire. 

c E' una prospettiva — ha re-
plicato Gianquinto — che non 
solo noi, ma tutta Venezia re-
spinge. La fonte di vita per Ve
nezia e U suo porto, sono i suoi 
cantieii. il suo artigianato fa-
moso. la sua Murano: ed e que
sta fonte che deve essere sal-
vaguardata e fatta rivivere. con 
prowedimenti precisi ed ener-
gici da prendersi neU'ambito 
della legge speciale per Ve
nezia >. 

II Senato ha poi approvato una 
legge per la quale ora anche 
gli agenti di commercio avran-
no diritto alia liquidaztone in 
proporzione alle prowigioni li
quidate nei corso del contralto. 
pure nei caso in cui il contratto 

sciolto per loro iniziativa. 

l'inaudita sfida, ai margin! 
della nostra manifestazione, di 
giovtnastri armati di manga-
nelli e protettl dalla polizia 
sono gli atti piu clamoroa! 
di un sistematlco tentativo di 
provocazione e di esaspera-
zione degli animi. 

a Ci troviamo dunque di 
fronte ad una nuova tattica 
sistematica che deve essere at-
tentamente valutata da tutte 
le forze democratiche sicilia-
ne e nazionali. Lo scopo o'ei 
fascisti e infattl evidente: vio-
lare le stesse leggi che regoiar 
no 1'andamento della campa
gna elettorale e, in questo mo-
do, suscltare la giusta e aacro-
santa reazione dei cittadini de
mocratici che ascoltano i co-
mizi, al fine di turbare tutto 
il clima della campagna elet
torale e di spaventare la gen
te e di impedlre al nostro 
partito di poter esprimere con 
calma, forza e serenita le sue 
giuste ragloni. 

«No! sappiamo benlssimo 
che 11 nostro compito e di 
non cadere in questo tipo di 
provocazione e di non pres**r-
ci a un gioco fin troppo s*x>-
perto. Ma perche db sla pos
sibile e necessarlo che le for
ze deH'ordine facciano fino in 
fondo il loro dovere, e neoes-
sario che fermino in tempo 
quest! scalmanati, che 1 tap-
pisti vengano denunciati e 
gettati in galera, che 1 liber! 
comizi vengano difesi e pre-
sidiatl, e che al MSI sia im-
posto 11 rispetto della legaii*a 
repubblicana da parte del go
verno e del ministero degli 
Intern!. Da parte nostra rite-
niarao la .DC e le autorita 
dello Stato 1 veil responsabi
li di questo stato palese dl 
disordine e di aperta violazio-
ne della legalita repubblicana. 
Noi sappiamo benlssimo one 
1'obiettivo della DC e q lello 
di lasciare un certo spazlo al
le squadracoe fasciste al flne 
di presentarsi come 11 giuste 
mezzo rispetto ai due contrao-
postl estremisml. La untuosa 
tattica di quest! "sepolcri Im-
biancati" deve essere aperta-
mente smascherata: se le pro
vocazioni e le violazionl del 
libero svlluppo della canrraa-
gna elettorale oontinuerarmo, 
sara a tutti chiaro che !o 
scontro non e tra 1 due oppo-
sti estremisml, ma tra l'?s*.re-
mismo di destra e la demo-
crazia repubblicana e antlfa-
scista. In questo tipo di scon
tro I comunisti non pn*,T3n-
no che fare, come sempre. il 
loro dovere e non si sottrar-
ranno alia loro storica funzio-
ne di baluardo e di garanzia 
della democrazia. 

« E' con questo spirlto che, 
pur nelle dlverslta di at*e»-
giamenti. posizloni e schlara-
menti che ci potranno sepa-
rare nei corso della camoaima 
elettorale. facclamo appello a 
tutte le forze democratiche 
antifasciste perche si inenntri-
no al fine dl oreanizzare !n-
insieme la difesa demo-
cratica delle Istltuzioni e del 
libero e civile svlluppo rtella 
competizione elettorale. E* me-
glio unirsi prima che sia trop
po tardi». 

In relazione alle provoca
zioni fasciste. stamane I com-
pagnl onorevoli Napoleone Co-
lajanni e Gino Carollo hanno 
compiuto un passo presso il 
questore Li Donni. protestando 
per l'inerzia della polizia e re-
clamando energiche. immedia
te misure perche venga im-
posto 11 rispetto delle norme 
che disciplinano la campagna 
elettorale 

(1970) per 10,8 miliardi di mar
ch! importiamo per 11,1 miliar
di di marchi. Ciod importiamo 
piil di quanto esportiamo e 
quindi la rivalutazione costa, : 
in partenzu, piu di quel che ' 
rende. Al 5 %, dovremmo pa- , 
gare le stesse importazioni del 
1970. oltre 500 milioni di mar- < 
chi in piu, pari a quasi 100 ' 
miliardi di lire. Con l'Austria -
lo stesso svantaggio: le impor
tazioni sono state 167 miliardi 
(1970) e le esportazioni 143, 
per cui la rivalutazione dello 
scellino austriaco comportera 
un maggiore sbilancio. Con la • 
Svizzera la situazione e piu fa-. 
vorevole, esportiamo per 390' 
miliardi ed importiamo per 
210, ma e un'eccezione di non 
grande rilievo. In ogni caso, 
perd, il rincaro delle merci 
importate — siano destinate al 
consumo o materie prime — 
comporta una spinta all'au-
mento dei costi in Italia. Cio 
e veroin particolare per la 
Germania, da dove importia
mo molte materie chimiche ed 
attrezzature. 

Turismo 

D turista tedesco-occidenta-
le, svizzero, austriaco o olan-
dese ricevera una maggiore 
quantita di lire per ciascuna 
delle sue unita monetarie. Ve-
ro. Perd occorre tenere pre-
sente che il turista tedesco 
avra meno marchi a disposu 
zione, Volandese meno fiorini 
ecc..., per effetto delle restri-
zioni operate nei proprio pae
se. Dopo la rivalutazione del 
marco nei 1969 non vi fu af-
fatto un rilancio del turismo 
tedesco in Italia. La deflazio-
ne. o rallentamento economi-
co, e un male indivisibile. 
Tanto piu che il turista — o il 
lavoratore; o l'uomo d'affari 
— che si sposti dall' Italia 
verso Svizzera, Germania, Au
stria. Olanda, trovera spe-
se di viaggio e soggiorno piu 
salate. E* assurdo non mette-
re nei conto anche questo. 

Emigrazione 

Tutti i compagnl Mnaterl 
sono Impegnatl ad N » n pr«-
Mfiti am seduta di •9Q*« dl 
mtrcofofl 12 mifltio • all* 
Mduta antlmtridiana di gio-
vadl IS maggie. 

Anche l'emigrato in Svizzera 
ha un vantaggio monetario im-
mediato nei cambio: ricevera 
60 o 70 lire in piu ogni mille, 
per la rivalutazione. Questo ri-
guarda. perd, la parte del sa-
lario che manda a casa; e 
mento certo per quella che 
usa sui posto che pud essere 
colpita dai rincari locali. II 
governo elvetico ha dichiara-
to proprio ieri che ridurra di 
un terzo le costruzioni edili-
zie: ci saranno alloggi piu 
cari e meno posti di lavoro 
per emigrati. 

Quanto alia Germania occi
dentale. la fluttuazione del 
marco significa salario flut-
tuante, modificato ogni giorno 
dalla speculazione finanziaria. 
Non e garantito che questa si 
muova sempre al rialzo nei 
confronti della lira e cid crea 
un'intollerabile aleatorieta del 
salario. Inoltre. come in Sviz
zera, si va verso un rincaro 
sia del costo della vita sui po-
sto che della riduzione dell'of-
ferta di posti di lavoro. E se 
Svizzera e Germania occiden
tale ci restituissero alcune de
cine di migliaia di emigrati po-
co male, ma alia condizione 
che si creino in Italia posti di 
lavoro. 

Spesa pubblica 

Ma ecco. invece. che la flut
tuazione dei cambi espone la 
lira all'aUa ceo quotidiano del
la speculazione monetaria: un 
maggiore impegno statale ne-
gli investimenti, un aumento 
della spesa pubblica. potra es
sere preso a pretesto per una 
ondata speculativa. Finora la 
fuga dei capitali era una pres-
sione a cui si poteva reagire 
in vari modi, principalmente 
con controlli sui movimenti 
dei capitali; ora si da la possi
bility alia speculazione di de-
prezzare la lira giorno per 
giorno. II ricatto entra cosi co
me fatto quotidiano nella po-
litica economica italiana; e 
questo non e certo l'ultimo 
obiettivo cui mirano i gruppi 
finanziari inglesi e tedesco-oc-
cidentali nei porre ampi mar-
gini di fluttuazione fra le con-
dizioni dell'allargamento del 
Mercato comune europeo. Di-
minuiscono, quindi, le garan-
zie di una politica autonoma 
che punti sui superamento del
le debolezze slrutturali della 
economia italiana, da cui na-
see la disoccupazione. 

Per il cittadino italiano Tuni
ca garanzia della stessa stabi-
lita della lira pud nascere sol-
tanto dai controllo amministra-
Uvo sui cambi. Bisogna sce-
gliere: o un programma di svi-
luppo nazionale, nei quale i 
movimenti dei capitali siano 
autorizzati secondo i bisogni, 
oppure il caos imposto dalla 
speculazione. 

Manifestazione 

antifascista 

a Reggio Emilia 
REGGIO EMILIA.' 10 

Promossa dai Comitato provin-
ciale unitario per le liberta de
mocratiche e repubblicane. si 
e svolta a Reggio Emilia una 
importante assemblea antifasci
sta, cui hanno partecipato i 
rappresentanti di tutti i partiti 
democratici (PCI. DC, PSI. 
PSIUP. PRI. MSA. partito ra-
dicale), delle organizzazioni par-
ligiane, dei sindacati. dei movi
menti giovanili, dei comitati an
tifascist! dei comuni, dei quar-
tieri cittadini e delle aziende, 
delle associazioni popolari di 
massa. 

In un documento sono stati 
sollecitnti un maggiore impe
gno del governo e del parla-
mento, per la realizzazione di 
profonde riforme sociali (flsco, 
casa, scuola, sanita. trasporti, 
agricoltura): la revoca di tutte 
le norme di legge in contrasto 
con la c'ostituzione. Si e chiesto 
inoltre la punizione degli ese-
cutori e dei mandanti dei com-
plotti e lo scioglimento del MSI 
e delle altre organizzazioni fa
sciste. 

Dalla Corte di Cassazione 

Annullata 
la sentenza 

sulla < Bussola 
Le condanne di 35 imputati per blocco stradale 
sono state giudicate prive di motivazioni valide 

Dalla nostra redazione 
)'* « FIRENZE, 10 

• La Corte dl cassazione ha annullato la sentenza di con-
danna della Corte d'appello di Firenze per i fatti della 
Bussola per mancanza di motivazione. I giudicl del su
premo coUegio hanno ordinato il rinnovo del processo per 
tutti gli imputati che furono condannatl dai giudicl d ap
pello fiorentini per il reato dl blocco stradale. 

I giudicl fiorentini condannarono piu che raddopplan-
do le pene, a tredicl del 35 imputati infliggendo com-
plessivamente 35 anni, 7 mesi e 20 glornl fra reclusione, 
arresto per resistenza, lesionl, blocco stradale, danneggla-
mento, radunata sedizlone e rifiuto di obbedire allordl-
ne dl scioglimento. Reatl questi, che, escluso 11 blocco 
stradale. sono stati amnlstiatl. II tribunale dl Lucca al 
processo dl prlmo grado condanno 15 Imputati per un 
totalc dl 16 anni e 8 mesl. > ' 

I giudicl dl appello affermarono nella loro sentenza 
che «per radunata sedizlone deve intendersl ogni rlunlone 
che per le sue stesse modalita, per la circostanza in cui 
si svolge, per l'attlvlta dei partecipanti, per il sentimento 
dl aggresslva Insofferenza verso 1 detentorl del potere 
pubblico, determina un pericolo dell'ordine pubblico e che 
la sediziosita della radunata appariva, In tutti 1 suoi ne-
cessarl elementl» fin dall'origine per lo speciflco conte-
nuto del manlfestinl ciclostllati nei quali oltre che par-
larsl dl apologia di reato, di istigazione a commetterlo, 
si additava a pubblico dlsprezzo la polizia, ecc». 

Per giudicl d'appello, bastava 11 riconoscimento da 
parte dei carabinierl delle persone che si trovavano nei 
pressl della Bussola per condannarle per 11 reato dl bloc
co stradale. Contro tale assurda affermazione i difensori 
osservavano nei motivl del ricorso che dai giudicl fioren
tini non erano state portate giustificazionl valide per tali 
condanne. I giudicl della Corte di cassazione accoglien-
do le ossefvazionl della difesa non hanno riscontrato che 
sussista un mlnimo di motivazioni valide per quanto con-
cerne la condanna per il blocco stradale di tutti gli im
putati. E pertanto hanno annullato la sentenza rinvlan-
do ad altra sesslone della Corte d'Appello di Firenze 11 
rinnovo del processo. 

Giorgio Sgherri 

II discorso di Berlinguer 

Si riunisce TEsecutivo nazionale 

LE ACLIVALUTANO 0GGI 
LE DECISION! DELLA 

CONFERENZA EPISCOPALE 
Prese di posizione dalla Lombardia, dalla Sardegna e dalla Si-
cilia — La minoranza chiede le dimissioni della presidenza 

La dichiarazione del const-
glio di presidenza della Confe-
renza Eplscopale " Italiana 
(CEI) con la quale i vescovi 
italiani hanno ritirato il 
«consenso» alle ACLI, pren-
dendo le distanze dalla loro 
« scelta socialists », e al cen-
tro di svariati commenti e 
reazioni. La presidenza nazio
nale delle ACLI per ora non 
ha fatto alcun commento ufFi-
ciale. L*Esecutivo dsirassocla-
zione si riuniri oggi a Roma 
per valutare la declslone dei 
vescovi soprattutto — viene 
precisato — in relazione all'a-
spetto «deU'assistenza spiri-
tuale che fino ad ora era stata 
affidata agll assistenti eccle
siastic! ». Un'anticipazione di 

quello che potra essere l'atteg-
giamento dell'esecutlvo nazio
nale e comunque ricavabile da 
alcune prese di posizione as-
sunte dalle ACLI sui piano re-
gionale. In questo senso va 
messo in rilievo un documen
to delle ACLI lombarde che 
in un loro comunlcato hanno 
espresso « stupore » per la de
clslone ccinattesa e per molti 
aspetti incomprensibile » della 
CEI, auspicando, tuttavia, 
«una continuazione del dialo-
go» con le gerarchie ecclesla-
stiche. 

A Mllano, al termine dl un 
convegno interregionale delle 
ACLI sullo statute dei lavo-
ratori, e stato votato un do
cumento in cui e ribadito 

Grave documenfo della direzione dell'enfe 

Piu stretto controllo 
sui giornolisti RAI-TV 
Si vuole cancellare qualunque margine di autono-
mia per piegare I'informazione agli interessi gover-
nat'rvi - Assemblea dei redattori del telegiornale 

Per la direzione della Rai-
Tv il Telegiornale ed il gior-
nale-radio non sarebbero «in 
senso - tecnico e giuridico, 
giornalis. In conseguenza di 
cid i giornalisti che vl Iavo-
rano sarebbero semplici fun-
zionari senza alcuna liberta 
di interpretazone delle noti-
zie ed i direttori semplici me-
diatori fra la volonta dell'al-
ta direzione aziendale e i re
dattori. 

Questa incredibile tesi. che 
afferma in linea di principio 
la strumentalizzazione politi
ca e di parte dei notiziari 
della Rai-Tv, e documentata 
in una lettera inviata dalla 
Azienda aU'Agirt (rAssociazio-
ne giornalisti radiotelevlsivi): 
lettera che e stata esibita — 
ma e stata poi rapidamente 
ritirata — nei corso dell'As-
semblea del Telegiornale svol-
tasi nei giorni scorsi per di-
scutere il contratto integratl-
vo aziendale di lavoro. La gra-
vissima rivelazione e conte-
nuta in un comunlcato — af-
flsso alle bacheche sindacali 
di via Teulada — dove si da 
conto dell'assemblea dei gior
nalisti televisivi roroanl. Lo 
stesso svolgimento di questa 
assemblea, come del resto 
quello delle trattatlve con la 
direzione aziendale. e una pe-
sante conferma della volonta 
di mantenere 1'informazione 
radio-tele vislva sotto uno stret
to controllo politico che non 
lasci ai giornalisti alcun mar
gine dl liberta. 

Gia nei corso delle tratta
tlve, infattl, 11 direttore del 
Telegiornale si era presenta-
to Insleme alia delegaxlone 
aziendale suscitando le prote-
ste (vane, purtroppo) dl un 
membro della delegaxlone dei 
redattori. SI cominclava m 

delineare, dunque, 11 tentativo 
dei gruppi che controllano la 
Ral (e in primo luogo della 
DC) di utilizzare 11 contratto 
integrativo per ridurre quel 
margini di autonomia profes-
sionale che i giornalisti ave-
vano conquistato attraverso il 
contratto nazionale (che vale 
anche per i professionisti del
la carta stampata). cosi da 
soffocare sui nascere ogni ten
tativo di aprire Telegiomali 
e Giornali radio ad un ml
nimo di informazione non 
strettamente controllata dai 
gruppi dominant! del centra 
sinistra. La lettera emersa nei 
corso delTAssemblea romana 
— che doveva giudlcare ap-
punto I'accordo con la dire
zione — ha reso esplicita que
sta manovra, tanto che i gior
nalisti hanno votato a stra-
grande maggioranza un do
cumento nei quale si «nota 
con profonda preoccupazione 
1'accentuarsi di una linea di 
tendenza aziendale contraria 
aH'autonomla giomalistica, al
ia qualificaxione professiona-
le del giornalisti. ad una piu 
larga partecipazione dei gior
nalisti alia programmazione 
dell'informazione televisiva e 
radlofonlca »; concludendo in-
fine con 11 rifiuto di flrmare 
I'accordo Integrativo azien
dale. 

Nello stesso documento. si 
rtchlede che la lettera lncri-
mlnata venga portata a eo-
noscenza di tutti 1 giornalisti 
della Ral. Forse sarebbe utile 
che anche gli utentt televisivi 
e radlofonlci ne siano Infor-
matl, cosl da poter giudlcare 
In che modo la DC lntenda 
ammlnistrare 1'informatlone 
quotidiana attraverso 11 pub
blico struroento di lnforma-
lione. 

l'organico legame delle ACLI 
con le lotte del movlmento 
operaio i cui ideali «trovano 
autenticazione nelle motiva
zioni del messaggio evangel!-
co». I partecipanti al conve
gno, oltre duecento delegati 
dl fabbrica e milltanti, si di-
cono inoltre certi che le a an
nunciate determinazioni degli 
organ! nazionali confermeran-
no la volonta di tutte le ACLI 
dl continuare e sviluppare la 
iniziativa sulla linea dell'XI 
congresson (la «scelta socia-
lista »). 

Presa dl posizione anche 
dalla Sardegna. I Iavoratori 
cristlan! delle ACLI — e detto 
in una dichiarazione diffusa 
dai dlrigenti provincial! e dai 
presidente regionale — non 
hanno mai preteso di colnvol-
gere nelle loro scelte la re-
sponsabilita della gerarchla ec-
cleslastica, ma hanno sempre 
volute scindere le responsa-
bilita poUtiche dei laid dalla 
dimensione ecclesiale del mo
vlmento, nello splrito del con-
cilio Vaticano XL Le ACLI con-
tinueranno nella loro politica 
«sulla base dei valori cri-
stiani ispiratori e nei vivo del
le lotte della classe operaia» 
Analoga presa di posizione dal
la Sicilia, 

Intanto, prendendo prete
sto dalla decisione della CEI, 
l'ala delle ACLI che dissente 
dalla a scelta socialista* del-
l'ultimo congresso, ha chiesto 
le dimissioni della presidenza 
nazionale deH'associazione. La 
minoranza, riunita a Firenze. 
ha chiesto anche un congresso 
straordinario. mentre a pro-
posito del documento della 
CEI ha giudicate «essenzia-
le » per le ACLI, a un rapporto 
costante di fiducia e di colla-
borazione con la gerarchia ». 

La rlunlone di Firenze ha 
registrato tuttavia. oltre alia 
presenza di numerosi depu-
tati dc (la relazione e stata 
svolta da Bersani. mentre 
il relatore designate Auteri 
era in Sicilia per la cam
pagna elettorale dc) an
che una notevole diversita di 
opinion! fra chi vuol rimanere 
nelle ACLI. pur attuando una 
forte opposizione. e chi invece 
vuol uscime per conflulre nel
le cosl dette clibere ACLI». 
n documento votato segna un 
compromesso. La richiesta del
le dimissioni della presidenza 
(priva di realismo se si pensa 
che la minoranza controlla so
lo 15 province) accontenta co-
Ioro che vogliono rimanere 
neirassociazione, mentre l'esi-
genza di creare una struttura 
di coordinamento delle < pro
vince di minoranza* — san-
cita nei documento — prepa-
ra un'eventuale scissione. 

A tall iniziative ha comun-, 
que reagito la presidenza na
zionale delle ACLI. ribadendo 
la leglttimita del dissenso ma 
rlchiamando contemporanea-
mente la decisione del consi-
glio nazionale dello scorso 
gennaio che « esclude iniziati
ve che configurino inammissi-
bili dualism! organizzatlvi». 
Per quanto riguarda gli aspet
ti dl contenuto — conclude la 
nota della presidenza — e co-
nosciuta «la dlsponiblllta ad 
aprire una nuova fase ne) rap
porti intern! delle ACLI che 
tuttavia non pud prescindere 
dalle sedi e dalle regole sta-
tutarle ». 

. ?» 

(Dalla prima pagina) 

orientare e guidare lo svilup-
po della societa in modo corri-
spondente alle aspirazioni del
le masse popolari e alle ne
cessity del paese. E quelle ra-
dici stanno nell'ostinazione a 
mantenere in piedi una for
mula come quella del governo 
attuale. che Ton. Colombo ri-
tiene garanzia di stabilita e di 
ordine e che invece 6 in pie-
na disgregazione, coinvolgen-
do nella sua crisi e nella sua 
impotenza vari settori della 
vita economica e il funziona-
mento normale delle stesse 
istituzioni democratiche. 

Cio spiega perche — ha pro-
seguito Berlinguer — quando 
le forze moderate e quelle 
apertamente reazionarie (dai 
gruppo dirigente attuale del
la DC alia socialdemocrazia, 
fino al movimento neofasci-
sta) parlano, sia pure con ac-
centi diversi, di disordine im-
perante e di necessita di in-
staurare l'ordine e la legalita 
cambino le carte in tavola. 
Esse cercano cioe di addos-
sare la responsabilita del pre-
sente r.tato di cose sui Iavora
tori, sui sindacati, sui partiti 
di sinistra, abbandonandosi a 
vagiie geremiadi sulle violen-
ze. Cio rivela anche che «l'or
dine x> a cui pensano costoro 
si dovrebbe tradurre, nella 
sostanza, in una soffocazione 
autoritaria del movimento po-
polare. La causa vera del di
sordine sta invece, oltre che 
nella natura stessa di un as-
setto sociale ingiusto e vio-
lento di per se e che genera 
di continuo contraddizioni e 
frizioni laceranti, nei fatto che, 
in questo momento. sono in 
azione ben determinate forze 
sociali e certe caste, certi cor-
pi separati che vivono e ope-
rano all'inter no dell'ammini-
strazione pubblica e dell'ap-
parato dello Stato; sta nei fat
to che sono in azione altret-
tanto ben determinate forze 
politiche aU'interno e all'ester-
no della maggioranza gover-
nativa. Sono queste forze che 
alimentano esse stesse, consa-
pevolmente, il caos e la con-
fusione, o con aperte provo
cazioni e sobillazioni reazio
narie, o con una linea di go
verno immobilista, stagnante, 
che tutto paralizza e lascia 
imputridire. 

Se il paese e malato, quin
di. lo e perche e mal diretto, 
perche non e guidato. Al pae
se non vengono date, in nes-
sun campo. prospettive certe, 
punti di riferimento sicuri. H 
paese e lasciato in balia di se 
stesso, e cid proprio nei mo
mento in cui nella coscienza 
pubblica e con i movimenti 
delle masse e maturo e pud 
avanzare il passaggio ad un 
ordine. ad un assetto. ad una 
crganizzazione sociale e poli
tica nuovi. ad un vero vigore 
economico. - politico e civile. 

Sono prima di tutto le gran-
di masse popolari — ha osser-
vato Berlinguer — ad avver-
tire l'urgenza e la possibill-
ta. dl tale vigore nuovo, dl un 
ordine fondato sulla democra
zia, sull'effettiva giustizia so
ciale e. percid. sull'appoggio e 
sui consenso della classe ope-
raia e dei iavoratori. Ma non 
e certo un governo come que
sto che pud garantire un ordi
ne siffatto. ne tanto meno da
re esempio o impartire lezio-
ni di serieta, di coerenza, di 
rispetto della legalita e della 
Costituzione repubblicana, Ba-

La politica 
cantieristica 

discussa 
alia Camera 

L'interrogazione di Bar-
ca - Elusiva rtsposta per 
I'assunzione di 20.000 
insegnanti fuori ruolo 

Quali sono le prospettive dei 
cantieii navali di Genova (Riva 
Trigoso) e Palermo, assorbiti 
dall'IRI? A questa domanda. po-
sta nelle interrogazioni del com
pagno Barca e di altri parla-
mentari. il sottosegretario alle 
Partecipazioni statali. Principe. 
ha dato ieri alia Camera una ri-
sposta deludente. 

Prindpe ha affermato che si d 
ancora in fase di accertamento 
dei patrimoni aziendali e in re
gime di liquidazione ed ha ri-
petuto le assicurazioni gia for-
nite in Drecedenti occasioni sui 
mantenimento in vita delle azien
de e sui livelli di occupazione. 

Barca. replicando. ha rileva-
to che. nonostante tali assicu
razioni, le preoccupazioni mani-
festate dai Iavoratori dei can
tieii sono legittime. L*IRI infat-
ti si d limitato al vecchio si-
stema di salvataggio di azien
de in crisi. ma dietro il salva
taggio momentaneo non si deli-
nea alcun piano di sviluppo del-
l'attivita cantieristica. che do
vrebbe far parte di una politi
ca nazionale del mare. In man
canza di cid, non si possono ta-
cere gli allarmi e la piu severa 
critica aH'incapacita del gover
no di programmare anche in 
questo settore. come in tutti 
gli altri. 

II problema deH'assunzione in 
ruolo straordinario di circa ven-
timila insegnanti di scuola me
dia e stato sollevato in una in-
terrogazione del compagno Te
deschi. II sottosegretario alia 
P.I.. Caporaso. ha sostenuto che 
si e incominciato a procedere 
ad emanare i decreti di nomi-
na. ma fl compagno Tedeschi 
ha notato. nella sua replica, 
che tale operazione procede len-
tissimamente: tanto d vero che 
la rappresentante del governo 
non i stata in grado di dire 
quinte delle ventimila pratiche 
sofio state risolte. 

sta qualche esempio. Da quan
do 6 in carica 11 governo at
tuale si sono avute l'lmpunlti 
per le violenze dello squadri-
smo fascista, la tolleranza del
le manifestazioni sediziose di 
destra. la copertura della col-
lusione tra settori dell'appa-
rato statale e gruppi eversivi 
e mafiosl. . . 

Quanto alia politica dl ri
forme, essa — annunciata, 
proclamata, ma non avvlata 
e continuamente rlmessa in 
discusslone e svuotata — 6 
servlta solo a scatenare la Ir-
razionale reazione dei ceti che 
ne sarebbero colpiti nei loro 
privllegi, 6 servita solo a de-
terminare, in pari tempo, la 
comprensiblle delusione e la 
protesta delle grandi masse 
popolari, che delle riforme 
dovrebbero essere le prime 
beneflclarie e il piu forte so
stegno. d servita infine a get-
tare nella incertezza e nei di-
sorientamento gli strati socia
li intermedi, nei quali cerca dl 
allmentare paure infondate, 
mentre essi avrebbero tutto lo 
interesse ad una politica rigo-
rosa di riforme come il nuovo 
mezzo e il modo piu efficace 
per garantire le loro piu pro
fonde aspirazioni. Ecco dun
que che proprio dai governo 
e dalla sua maggioranza vie-
ne una dimostrazione lampan-
te dl incapacity a dirigere, di 
mancanza di saggezza e pre-
videnza politica. Con che di
ritto costoro salgono In catte-
dra per impartire lezioni di 
responsabilita a noi comuni
sti? La realta dell'odlerna si
tuazione italiana d che le lot
te sindacali e operaie sono 
giunte a mettere in discusslo
ne la stessa impronta capita
list ica del processo economi
co e sociale del paese. 

Gli operai, i Iavoratori, i 
giovanl rifiutano l'attuale tipo 
di processo produttivo e dl 
organizzazione del lavoro. l'at
tuale tipo di sviluppo econo
mico, l'attuale proporzione 
della distribuzione del reddito, 
il rapporto oggi esistente fra 
consumi e Investimenti. 

Non vogliono distruggere la 
economia, vogliono anzi svi-
lupparla, ma su basi g'uste e, 
in pari tempo, piu salde e du-
rature; e soprattutto vogliono 
che il risultato della loro fati-
ca mal pagata, cioe i beni 
materiall che essl producono, 
realizzino una soddisfazione 
naturale, continua, organica 
delle loro esigenze umane e 
non sia piu, come d oggi, un 
risultato di sfruttamento. op-
pressione. incivilta. 

Ecco il perchfe delle rifor
me — ha detto Belinguer — 
e delle riforme come le Inten-
dono e le vogliono gli operai 
e le masse lavoratrlcl e popo
lari. clod come una grande 
operazione che. pure gradual-
mente, sia rigorosamente di-
retta a cambiare 1 fini e I ri-
sultatl dell'attivita. produttiva, 
del processo economico, dello 
sviluppo sociale. In concreto, 
le riforme di cui ha bisogno il 
paese devono superare i quat-
tro squilibri storici e struttu-
rall che caratterlzzano la so
cieta italiana: quello tra nord 
e sud. quello tra industria e 
agricoltura, tra citta e campa
gna. tra consumi indivlduali e 
consumi sociali. 

II superamento della crisi 
attuale non pud insomma ve
nire favorendo come che sia 
una ripresa dei meccanlsmi 
del sistema cosl com'd oggi: 
guardare alia congiuntura sen
za guardare contemporanea-
mente alle riforme. senza par-
tire dalle riforme. significa 
non risolvere i problemi di 
fondo dello sviluppo economi
co italiano, e neppure il pro
blema di una ripresa produt
tiva immediata, la quale pud 
aversi solo se essa stessa vie
ne orlentata e posta al servl-
zio di un diverso assetto del
la societa, ciod di un diver
so modo di consumare e di 
produrre, di un diverso modo 
di vivere. Oggi, non d possi
bile, oltre a essere pregiudi-
zievole per gli interessi dei Ia
voratori, un tipo di ripresa 
economica e produttiva che ri-
peta i modi e ricalchl le stro
de che il paese ha conosciu-
to nei suo recente passato. 

Negli anni "50 — ha osserva-
to Berlinguer — lo svlluppo 
economico italiano fu di stret-
ta marca capitalistica e si fon
do essenzialmente sui bassi 
salari e sulla intensificazione 
dello sfruttamento operaio. 
Quello sviluppo ebbe, comun
que, un suo punto di riferi
mento e di orientamento gene-
rale. trovd una molla e ne 
sollecitd lo slancio produtti
vo. H punto di orientamento 
di allora fu costituito da quel
la importante operazione eco
nomica che fu la liberalizza-
zione degli scambi. perchd 
proprio attraverso di questa e 
sulla base di questa, larga 
parte deU'assetto industriale 
italiano andd espandendosi e 
rinnovandosl tecnicamente. 
Oggi perd queH'operazione ha 
perduto la sua originaria ca
pacity propulsiva. Inoltre, nei-
1'Italia di oggi, caratteriz-
zata da un movimento ope
raio e democratico cosl forte 
e maturo, una prospettiva 
che (come quella che ho 
ricordato) fosse di segno 
esclusivamente capitalistico. 
non sarebbe tollerata dalle 
masse, avrebbe il fiato corto. 
scatenerebbe contraddizioni e 
tensioni insuperabili: dunque, 
non sarebbe neppure una pro
spettiva plausiblle dallo stes
so punto di vista dell'avveni-
re deU'economla italiana. 

Ecco perchd oggi non d piu 
proponibile una prospettiva di 
questo tipo. E tuttavia, il paese 
ancora piu di ieri, il paese 
ha bisogno che gli venga pro-
spettato un grande punto di 
riferimento e dl orientamento 
per le prevision! economiche 
di Iungo periodo. Occorre ciod 
compiere una nuova operazio
ne di grande portata, che apra 
un orizzonte nuovo all'attlvl-
ta produttiva, che permetta 
del calcoll e delle previslonl 
certe, che sollecltl e stimoli 
investimenti sia pubblici che 
privatl, secondo una guida or
ganica, secondo scelte chlare 
e rigorose decise da un po
tere pubblico e democratico 
che sappia dawero program
mare lo svlluppo equlllbrato 
dell'lntero paese. 

Una simile operazione — ha 
proseguito Berlinguer — non 
pud consistere, nell'Italia di 
oggi, che nella politica di ri
forme, in una politica econo
mic* che realizsl 11 supera

mento di quel quattro squilibri 
fondamentali di cui ho parla-
to e che, proprio perchd tale, 
pud ottenere l'appoggio e il so
stegno dei Iavoratori e della 
maggioranza del paese. Cosl 
conceplte le riforme sono, al 
tempo stesso, una operazione 
trasformatrice e rinnovatrice 
di largo respiro ed il punto di 
partenza per superare le stes
se difficolta congiunturali. In 
questo quadro, mentre decisi-
vo d l'intervento dello stato 
democratico con I suoi stru-
mentl, 1 suoi istituti, le sue 
aziende, vi d largo posto per 
quelle forze produttiva private 
che siano disposte a collocarsi 
dentro, e non contro, questa ' 
prospettiva e che, per conse
guenza, rinuncino definitive-
mente all'impossibile impresa 
di affidare (illusorlamente) 

tutte le loro fortune sui rltorno 
al vecchi sisteml aziendali, 
organizzatlvi e di potere. 

Al primo posto della pro
spettiva nuova che noi propo-
nlamo al paese va posto lo 
sviluppo del Mezzogiorno. che 
noi vogliamo sia tale da tra-
sformare le regioni meridiona-
li in una risorsa. in una ric-
chezza per tutta la nazione. E 
cio e possibile promuovendo 
quelle trasformazioni agrarie 
e fondiarie e quell'assetto in
dustriale e terrltorlale, quel 
piano di grandi opere civil! e 
di servizi sociali che tendono 
a realizzare la piena occupa
zione di tutte le risorse umane, 
materiali e tecniche del Mez
zogiorno. Un simile obiettivo 
non e solo il piu gins to dai 
punto di vista umano e so
ciale. ma d anche 11 piu avan-
zato sotto il profilo economi
co poiche proprio esso da luo
go alia produttivita generate. 
sociale dell'lntero sistema eco
nomico e produttivo italiano. 

Quali sono le condizioni po
litiche — si d chiesto il compa
gno Berlinguer — per conse-
guire questi traguardi. per far 
Uicire il Mezzogiorno e l'inte-
ro paese dalla profonda crisi 
che attraversa? L'obiettivo di 
fondo e dare al paese una 
nuova guida politica. A questo 
fine, e necessario dare ai Co
muni, alle Province e alia Re-
gione siciliana, con le elezio-
ni del 13 giugno, nuovi gover-
nl locali, fondati su nuove 
maggioranze; e nei contem-
po. e necessario far avanzare 
in tutto il paese le condizioni 
per l'avvento di una nuova 
maggioranza democratica e di 
sinistra alia direzione della 
vita nazionale. Nelle ammini-
strazioni locali e nelle regioni 
del Mezzogiorno si tratta di 
spezzare il sistema di potere 
instaurato dalla DC e da quel 
suoi alleati che si fanno ad 
essa subalterni: in sostanza. 
si tratta di passare da un re
gime politico e amministrativo 
clientelare, che e stato e ri-
mane di sottogoverno. ad un 
sistema di reaie governo de
mocratico. Questo e il proble
ma che noi poniamo ai com-
pagnl sociallsti; il problema. 
cioe. di uscire dalla gabbia di 
quel sistema di gestione di po
tere diretto dalla DC nei qua
le si e avuta e si ha la mor-
tificazione di tutte le istanze 
autenticamente popolari e de 
mocratiche. 

Concludendo, 11 vicesegre 
tario del partito ha invitato 
gli elettori a negare il loro 
voto alle destre e al MSI. 

In quanto alia DC. Berlin
guer ha sottolineato la neces
sita che l'elettorato popolare. 
votando a sinistra, reagisca 
alia sterzata a destra che que 
sto partito ha compiuto nei 
suo recente consiglio na 
zionale. 

U vice segretario del PCI. 
richiamandosi alia esperienza 
delle elezioni politiche del '68. 
ha concluso affermando che 
una avanzata comunlsta inco-
raggia le forze popolari e urn-
tarle presenti in tutto lo schie-
ramento politico italiano, da 
quello cattolico a quello de
mocratico e socialista. 

In vista del 

24 maggio 

Nuova sortito 

dei sedicenti 

«amici delle 

Forze annate » 
L' associazlone reazionaria 

che si autodefinisce «Amici 
delle Forze Annate)* e che — 
come si ricordera — non mol-
to tempo fa organlzzd a Roma 
la manifestazione al teatro 
aAdrianoj) ed il successivo 
corteo durante il quale alcu
ne centinaia di persone scan-
dlrono slogans del tipo % Po
tere ai colonnelli! *, si ri-
fa viva. Ha indetto, infatti. 
per i! 24 maggio, «in conco 
mitanza — specifica un comu
nlcato — con la « Giornata del 
decorato che verra celebra 
ta in tutte le caserme d'lta 
lia», una cosiddetta « giorna
ta tricolore» per «solidariz-
zare con l'esercito. gli ulfi-
ciali. \ soldati e con l'aristo 
crazia del valore che conclu-
se a Vittorlo Veneto il ciclo 
del Risorgimento Italiano*. 

II segretario generale di det 
ta associazlone — Gino Ragno 
— ha precisato che 1'iniziati-
va avra come motto « ad ogni 
finestra un Tricolorew e che 
1 promoter! intendono anche 
celebrare la data del 24 mag
gio «anche In alcune scuole 
davanti agli student!». 

La CASSA DI RISPARMIO 
DI ROMA partecipa la dolo
rosa perdita del Suo fedele e 
coraggioso collaboratore 

FELICE ASCARI 
caduto nei generoso tentati
vo di impedire un atto cri 
mlnoso nei locali deU'Istituto 
e si associa al vivo cordoglio 
della Famiglia e dl quanti Lo 
conobbero e ne stimarono le 
alte dotl moral! e clviche. 


