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Annunciati 4 nuovi 
per il piano della chimica 

Dovrebbero riguardare ricerca, manifatture, prodotti organici e fibre - Le giustifica-
zioni per I'impostazione che si vorrebbe seguire per i prodotti derivati dai petrolio 

Nuova condanna a Bernadette 

Speculazioni del « Corriere » 

sul dramma dei licenziamenti 

Cosa deve «salvare» 
il capitate pubblico? 

La disoccupazione e aumen-
tata del 24% nei paesi della 
Comunita economlca europea. 
durante il 1971. E l'ltalla. rl-
dotta ad anello piu debole del
la Comunita do scrlve 24 Ore: 
dimenticando di aggiungere 
che la Conftndustria e il go-
verno hanno prodotto, in due 
decenni, questo risultato) pa-
ga anche piu carl gli sviluppi 
mondial! i quali si sono veri-
ficatl non a caso, ma in conse-
guenza del modo in cui que
st! paesi si sono andati collo-
cando rispetto al «resto del 
mondo». Ora gli Industriali 
tessili danno virtualmente per 
scontati altrl 10 mlla licenzia
menti. II gruppo Montedison 
ha fatto un suo programma 
per la riduzione di 15 mila po
st! di lavoro. Presso le due 
finanziarie pubbliche. GEPI 
ed IMI. stanno in attesa di 
«salvataggio» alcune centi-
naia d! aziende; altre. speciai-
mente piccole imprese, lo at-
tendono da normali finanzla-
menti ' bancarl resl difflcili 
dalla scarsa consistenza tecno-
logica delle aziende stesse e 
dalla precarieta dei loro pro-
grammi sui quali. comunque, 
si pronuncia il tribunale pri
vate delle banche anziche quel-
10 pubblico degli organi di pro-
grammazione regionali. 

E' in questa situazlone cne 
11 Corriere della Sera ha tro-
vato di suo gusto dedicare. 
giovedi scorso, un articolo en 
fondo «per dir male dellln-
tervento pubblico». L'artico-
lo contiene molte sentenze, 
talune ritenlamo inesatte/nen-
te attribuite a dirigent! ai 
aziende a parteclpazione sta-
tale, cioe inventate per tar 
colore attorno ad un dramma-
tico problema. Se Ton. Flami-
nio Piccoli e i padroni ael 
Corriere si contentano di roba 
del genere, certo, potremmo 
considerarlo affar loro. Tutia-
via e'e un intento politico ge-
nerale, che e quello di con-
trapporre i dirigenti pubbuci 
ai centri di potere democra-
tlco, le « esigenze delle im
prese » alle esigenze della so
cieta Italiana. con cui si cerca 
di allargare una frattura pen-
colosa fra le sedi istituzionan 
delle decisioni economicne 
pubbliche e gli entl di gestione 
che dovrebbero realizzarle. L>a 
DC, certo, sttumentalizza le 
aziende pubbliche: in plccoio. 
(csalvandon i suoi amici col 
danaro pubblico, ed In grande, 
con operazioni di rafTorzamen-
to dei gruppi di potere ester-
ni alle rappresentanze politi-

> che. come nel caso della Mon
tedison. 

L'uomo del Corriere, tutta-
via, non trova niente da dire 
sugli 800 miliardi di debiti 
della Montedison (con licen-

. ziamenti). Sono i tre miliardi 
della Termomeccanica che 
non gli vanno bene. E' la ri-
organizzazione dei settori in 

• crisi. specialmente quando 
composti da piccole medie 
aziende, che vede come un pe-
ricolo. «I1 ministero non le 
vuole addosson le piccole e 

.medie imprese; l'ENI «non 
ha ascoltaton le richieste di 
agire secondo un piano setto-
nale in campi come quello 
tessile - abbigliamento; IRI, 
ENI, EPIM «hanno consenti-
to» — bonta loro, con i soldi 
del contribuente! — a parte-

cipare alia GEPI. Cloe: 1 diri
genti degll enti di gestione, 
assecondando il ministero, 
hanno scelto I salvataggi (che 
in passato rifiutavano in po-
lemica con 11 movlmento ope-
raio) purche non fatti diret 
tamente sotto la loro respon-
sablllta; non hanno scelto i 
piani di riorganizzazlone set-
toriale perche non si arrno-
nizzavano con i loro disegni 
a llvello di gruppo. Cioe si so
no fatti strumentalizzare dal
la DC in nome di un'autono-
mia che non e solo gestiona-
le ma diviene politica. Qui e'e 
11 germe della degenerazione 
su cui vuol far leva il Corrie
re per ovvii scopi d! reazlone 
alle spinte democratiche del 
paese; qui proponiamo, noi 
comunisti, di Incldere con un 
progetto di riforma delle Par-
tecipazioni statali che vuole 
ampliare l'autonomia gestio-
nale delle Imprese e dei loro 
dirigenti, ma dando, al tem
po stesso, tutta la responsa-
bilita delle scelte politlche 
agli organi rappresentatlvi ed 
al governo. 

I dirigenti dell'ENI possono 
dare tutte le splegazionl che 
vogliono del fatto che nel 1971 
con 470 miliardi di investi-
menti hanno creato 4600 po
st! di lavoro. Abbiamo biso-
gno d'altro. Vogliamo plu po
st! di lavoro per ogn! mi-
liardo investlto e questo e un 
problema sociaie. un proble
ma su cui non e ai dirigenti 
dell'ENI che spetta decidere 
(ne, per fortuna. ai padroni 
del Corriere) ma agli organi 
rappresentativi dei cittadlni 
italiani. C'e qualcosa che vo
gliamo salvare — i posti di la
voro, le prospettive di occu-
pazione delle nuove leve — ed 
e un qualcosa che glustiflca la 
plu decisa lotta. I lavoratori 
non difendono, col lavoro. la 
arretratezza: dalla lotta per 
non chiudere la SAVA pud na-
scere il piano settoriale di svi-
luppo per 1'alluminio, un set-
tore che la « efficiente » Mon
tedison ha porta to al fallimen-
to; dalla difesa della Pellizzarl 
sono nati i primi programmi 
per sviluppare 1'elettromecca-
nica, un settore che proprio 
1'IRI ha accompagnato all'at-
tuale situazione di difficolta. 

E cosa obbliga Ton. Piccoli 
ad impiantare l'EGAM — Ente 
gestione miniere — senza sen-
tire il parlamento, i sindacati, 
le region! (cioe senza un pia
no)? Soltanto esigenze di ma-
novra politica. 

Gli enti di gestione dicono, 
ormai da anni, di volersi con-
centrare su certi settori (elet-
tronica, chimica, aereospazio. 
fonti energetiche, ecc...) ma 
In nessuno di essi hanno rea-
lizzato plan! efficaci. Troppo 
comodo e invocare le « dimen
sion! europee e mondial!» dei 
problem'! per giustificare gli 
scarsi risultati. Si tratta di 
un alibi comodo ma infondato 
e perlcoloso perche porta le 
aziende a contrapporsi alio 
sviluppo di una societa che b 
disposta a impegnarsi, certo. 
per lo sviluppo economico, ma 
soltanto se sara ben certa che 
questo e coerente con il ml-
glioramento delle condizioni e 
della qualita della vita per 
tutti i lavoratori. 

r. s. 

II ministero del Bilanclo ha 
reso noto ieri il progetto per 
lo sviluppo della chimica di 
base. In realta, come si av-
verte all'inizio, 11 progetto — 
cui si e dato 11 nome onni-
comprenslvo dl Piano chtmi-
co — non si occupa dl tutta 
la chimica dl base ma sola-
mente della petrolchlmlca. 
Vlene annunclato il varo dl al
trl piani, e cloe: 1) per la ri-
cerca sclentiflca e tecnologlca 
e rinnovazione; 2) per la chi
mica fine e parachlmlca; 3) 
per le fibre chimiche; 4) per 
la chimica organica. 

Non vi e dubblo che la chi
mica organica e la ricerca 
sono parte essenzlale dl un 
progetto di base mentre la se-
parazlone fra produzionl di 
base e manifatturiere, la-
sclando Indefinite il program
ma complessivo, toglie la pos
sibility di accertare in quail 
rapport! potranno porsi fra lo
ro 1 divers! stadi dell'indu-
stria chimica. Ad esemplo. gli 
investimenti previsti per la 
sola petrolchlmlca — 4.500 mi
liardi — potrebbero rlsultare 
a detrimento degli sviluppi 
negll altrl campi dell'attivita 
chimica. 

II documento fornisce una 
spiegazione della raglone per 
la quale si da Importanza pre-
minente alia petrolchimica. SI 
esclude « per il prosslmo de-
cennlow che I paesi produtto-
rl di petrolio possano impian
tare essi stessl attivita pe-
trolchlmiche cosl rilevanti da 
porsi in condizione dl fornire 
le Industrie manifatturiere del 
prodotti di base a basso prez-
zo. In effetti oggi Libia. Egit-
to. Algeria — i produttori dl 
petrolio piu viclni all'Italia — 
non hanno la possibility di en-
trare da soli nel settore della 
petrolchimica di base. Si trat
ta dl vedere se, nel quadro 
di progetti di collaborazione 
economlca a carattere gene-
rale. non possa aversi una 
convenient^ combinazione dl 
capacita tecnlche Itallane e 
petrolio greggio a basso prez-
zo. Dl fronte all'enorme inve-
stimento proposto e un'alter-
nativa da approfondlre. Non 
esaurlentemente motivata ri-
sulta, inoltre, la esclusione 
dell'adozione del gas natura
le come materia di base in 
quanto «solo l'Algeria ha un 
tlpo di gas adatto» e dello 
approntamento dl mezzi di 
trasporto da paesi vicinl co
me quell! africani per tubazio-
ne o nave cisterna. In gene-
rale si e di fronte alia rinun-
cia, non nuova, a vedere il 
problema del petrolio e del 
suoi derivati nel quadro di 
nuove relazioni politiche con i 
paesi produttori. 

L'impianto in Italia delle 
fabbriche per il frazionamen-
te della molecola del petrolio 
non risolve, naturalmente. 11 
problema degli approwigiona-
menti. La capacita produttiva 
prevista comporta comunque 
un forte accrescimento di im 
portazioni di petrolio. 

II progetto ha il suo pemo 
nella spartizione, patrocinata 
dallo Stato, fra i cinque grup
pi In campo: Montedison, 
ENI, SIB. Liquichimica (com-
pagnle petrolifere straniere), 
Ente chimico minerario sicl-
liano. La Montedison dovreb-
be intrecciarsi con la SARP 
(societa fra Ente sicillano e 
Sir) e poi, di nuovo, con la 
Liquichimica. Anche l'ENI-
ANIC dovrebbe intrecciare le 
proprie attivita con la Liqui
chimica. II lodevole intento e 
quello di impedire la duplica-
zione di impianti e quindi di 
investimenti. In realta il pro
blema del miglior uso degli 
investimenti sembra debba 
essere visto prendendo In con-
siderazione 1'insieme del pro
blem! petroliferi e dell'indu-
stria chimica. 

Si erano opposti ad un sopruso della direzione della Salas di Cagliari 

Otto autisti assolti daH'accusa 
di «abbandono di pubblico servizio » 

CAGLIARI. 18 
- I giudici del tribunale pe-
nale hanno oggi assoito con 
formula piena. per non aver 
commesso tl fatto, gli otto di-
pendenti della «SATAS». (la 
societa che gestiva 1 servizi 
di autolinee neU'isola insieme 
ad alcune ditte minori) accu-
•ati di abbandono di pubbli
co servizio e di violenza pri-
rata. Gli otto erano stati in-

criminati e successivamente 
rinviati a giudizio al termine 
dell'inchiesta disposta dalla 
magistratura su denuncia del 
direttore della « SATAS » ing 
Giovanni Alesslo in seguito ad 
uno sciopero proclamato dai 
lavoratori. 

La manifestaztone di pro-
testa era stata indetta il 21 
luglio 1970. a seguito delle di-
sposizioni adottate dalla dire-

A PARIG! 

Incontro fra cooperatori 
italiani e della RDY 

Una delegazione della Lega 
nazionale delle cooperative, 
composta aal vice prestdente 
Vigone, da Valli, membro del 
Comitato direttivo della Lega 
e dirigente dell*ufficio esteri e 
da Di Marco, membro del 
Comitato direttivo e preslden-
te deinntercoop, si e recata 
la settimana scorsa a Parigi, 
dove si e incontrata con i 
rappresentanti della delega
zione della Repubbiica demo 
cratlca del Vietnam. 

I dirigenti della Lega — in-
forma un comunlcato — han
no fatto conoscere ai rappre
sentanti della RDV le inizia-
tive awiate in attuazione del-
1'accordo di collaborazione de
finite ad Hanoi lo srorso otto-
tore fra una delegazione della 

i i dirigenti del Movi-

mento cooperativo vietnamita. 
Nel corso del cordialiss:mo 

incontro si e dlscusso In par-
ticolare circa la visita che 
un'autorevole delegazione del 
Movimento cooperativo della 
RDV dovra compiere in Ita
lia la prossima primavera su 
invito della Lega Nazionale 
delle Cooperative. Si e discus 
so inoltre sulla possiblle per. 
manenza in Italia di un grup 
Po di giovani dirigenti e tecni 
ci della cooperazione vietna 
mita, per un periodo di perfe 
zionamento. Inline sono stat: 

| approfonditi alcuni aspetti 
t pratici relativi all'awio di re 

lazloni commerciali fra II Mo 
vimento cooperativo italiano e 
quello vietnamita, nonche con 
aziende economiche statali 
della RDV. 

zlone della societa, relative al 
noleggio di pullman richiesto 
dalla SIT — societa interna-
zionale turismo — di Cagliari. 
Alia guida del mezzo, che 
avrebbe dovuto compiere un 
viaggio turistico delta durata 
di 17 giomi in Francia ed in 
Spagna con partenza da Ca
gliari. la direzione della « SA
TAS » aveva infatti assegnato 
un solo autista. L*atteggiamen-
to di diniego assunto dalla 
societa nei confront! del di-
pendentl che. giudicando il 
servizio particolarmente gra-
voso avevano chiesto per la 
sua effettuazione almeno due 
persone, aveva mdotto I la
voratori a proclamare I'a-
stensione dai lavoro. 

Gli otto dipendenti, Ignazio 
Tnncas, sindacalLsta della 
CGIL, Adelmo Caboni ed An
tonio Masala della CISL, Eml-
lio Concas. Luciano Cogonl. 
Giuseppe Mosul lino. Attilio 
Melis ed Edmondo Piras, 
hanno rievocato questa mat-
tina I'episodk) davanti ai giu-

I dici della III sezione del tri-
j bunale penale presieduta dai 
I dott. Franco Lai. a latere 1 
I dott Massidda e Monttu. II 
; sostituto procuratore della Re-
i pubblica dott. Franco Melts 
1 al termine del dlbattito aveva 

chiesto la condanna degll Im 
putat! a due mesi di reclu-
sione ciascuno. II tribunale, 
accogliendo le richieste del
la difesa, ha mandate assolti 
per non aver commesso il 
fatto tutu gli iroputatl. 

La GEPI deve 
allargare 

gli inferventi. 
I parlamentar! comunisti 

Interverranno alle Commis
sion! Bilanclo e Finanze 
perche. come indica un co 
municato della presldenza del 
gruppo parlamentare alia Ca
mera, «gli interventi della 
GEPI slano plu efficacemente 
indirizzati a coprire un'area 
plu vasta del settori industria
li, e adeguatamente flnanzla-
tl». II governo ha presentato 
un disegno per aumentare di 
51 miliardi le disponibilita del
la GEPI per il rilevamento di 
aziende in crisi ma non ha 
chiarito in quale rapporto stia 
tale stanziamento con le reali 
esigenze di difesa dell'occupa-
zione ne il modo in cui 
tende a renderlo rapldamente 
operante. 

BELFAST, 18 
Nuova condanna per Bernadette Devlin. 

La rappresentante dei cattolici nord-lrlandesi 
alia Camera dei Comuni e stata condannata 
a sei mesi di carcere per aver preso parte, 
il Natale scorso, ad una manifestaztone non 
autorizzata dai governo. Con la Devlin sono 
stati condannati alia stessa pena un altro 
deputato, Franc McManus e altre undid per
sone. Tutti sono stati liberati dietro cauzio-
ne, in attesa dell'esito del ricorsl presentati 
contro la sentenza. 

A Belfast, dove ieri una bomba aveva de

vastate gli ufficl dl una compagnia aerea 
inglese, un'altra esplosione e avvenuta nel 
centro della citta, davanti ad un negozio di 
barbiere: l'ordigno era stato collocato all'ln-
terno del negozio, ma il proprietario e rlu-
scito a Hberarsene in tempo. Lo scopplo ha 
dannegglato numerose automobili e flnestre. 
Altre tre esplosioni sono avvenute In tre ne-
gozl di Derry, 
Nella telefoto: Bernadette Devlin poco do-
po la sentenza, attomiata da un gruppo di 
sostenitrici. 

Esperienze di un paese sulla via delle trasformazioni socialiste 

Agricoltura e petrolio cardini 
dello sviluppo economico dell'Irak 
La prima e la seconda riforma agraria — Un vasto movimento di cooperativizzazione 

Nostro servizio 
DI RITORNO DALL'IRAK 
Anche se il petrolio ha ri-

chlamato l'attenzione maggio-
re degli osservatori politici 
ed economici, e indubbio che 
e la riforma agraria a costi 
tuire in Irak il problema di 
fondo. Intante perche 1'80 
per cento della popolazione 
del paese vive nelle campa-
gne, su una estensione di cui 
appena il 20 per cento e col-
tivata. Trenta mllioni di et-
tari di terreni sono infatti 
incolti o improduttivi, ma 11 
40 per cento almeno e consi
derate boniflcabile. 

La prima riforma " agraria 
Irachena, risale al 1958 e II-
mitava la propneta terrlera 
a 250 ettari di terreno nor-
male e a 100 ettari se irrigate. 
Si era ai tempi di Kassem e 
la riforma trovo scarsa ap 
plicazione, mentre nel 1963. 
dopo il pri mo fallito tentati 
vo di rovesciarlo, l'unita 
contadina e popolare fu spez 
zata e venne sciolta con de 
crete presidenziale anche la 
unione dei contadini. 

La seconda riforma agraria, 
quella del 1970. ha ndotto il 
limite della proprieta terrie-
ra a 75 ettari, a 25 ettari per 
I terreni irrigati e a 10 ettari 
quelll a coiture industriali. 

La portata rivoluzlonaria 
di questa riforma e facil-
mente intuibile e sono com-
prensibili difficolta ed anche 
asprezza. Un tempo, cinque-
mila persone disponevano del 
50 per cento della superflcle 
coltivata. La stragrande mag-
gioranza di esse sono state 
espropriate. 

La legge di riforma agra
ria assegna ai contadini 15 
ettari di terreni normali op-
pure 7 ettari e mezzo irrigati 
e riserva loro il diritto di 
scelta e senza pagamento. Lo 
esproprio e la distribuzione 
della terra sono stati attuati 
in 10 province, cioe al 60 per 
cento e saranno completati 
entro il 1972. 

Ma l'elemento che qualiflca 
1'indirizzo socialista del go
verno di Baghdad nelle cam-
pagne e indubbiamente la li-
nea di cooperativizzazione. E' 
un'esigenza • prima umana, 
forse, che economica. Si trat
ta cioe di raggruppare i con
tadini, « strapparli» dalle 
sparse capanne di foglie di 
palma impastate di fango e 
dare loro delle case di mat-
toni, raggruppate in centri 
che siano provvisti di scuole. 
ambulatori ecc. Alcune centi-
naia di nuovi villaggi per 100-
200 famiglie sono in costru-
zione. 

Le cooperative costituite 
sono circa 900, la maggioran-
za delle quali a lavoro Indi
viduate ma con tendenza a 
quello collettlvo. mentre so
no in forma zione tip! di con 
sorzi per la proprieta delle 
macchine agricole, e secondo 
l'ampiezza, la disponibilita di 
silos e fabbriche zootecniche 

In sostanza, si rileva qui. 
dopo il 1970 e stata consegna 
ta la terra ai contadini, I mez
zi agricoli sono diventati di 
proprieta delle cooperative. 
sono state abolite le tasse. 
estesi i terreni coltivati, co 
struite opere pubbliche, case 
e servizi igienici e sanitari-
sono stati forniti semi sele-
zionati e concimi. 

E tutte cid mentre lo Stato 
trae reddite dall'agricoltura 
lim:tatamente alia com me r 
clalizzazione dei prodotti e 
alia esportazione dei datteri 
e destina ad essa ingenti in 
vestlmenti. 

Ecco. ci sembra di cogliere 
qui una realta e una esperlen 
za nuove rispetto alia «tra 
dizione storican dello svilup
po economico e sociaie, ri 
spetto a quanto e avvenuto 
e avviene per la trasforma 
zione socialista in altrl paesi 

Non e cioe 1'agricoltura che 
paga lo sviluppo industrial 
fino a quando questo non ha 
ragglunto i livelli che con 
sentono di ridare all'agricol 
tura mezzi e Impulso. Fino 
dai primi passi, qui nell'Irak, 
1'agricoltura riceve i mezzi 

necessari al suo sviluppo. 
Non a caso i dirigenti del 

Baas insistono sul fatto che la 
base economica del paese 
deve essere «agricoltura piu 
petrolio ». 

Ed e infatti il petrolio la 
chiave di volta delta situazio
ne, la ricchezza che esso rap-
presenta e quindi l'aspetto 
piu delicate da affrontare 
per lo sviluppo armonico del 
paese, e che solleva il pro
blema dei monopoli stranieri 
e la linea da seguire nei lo
ro confronti. 

I dirigenti dl Baghdad, at 
ludendo ad altri paesi arabi, 
rile van o una diversa scelta 
di politica economica facen-
do capire che la nazionaliz 
zazione improvvlsa del mono
poli stranieri si sarebbe tra-
dotta in un danno immediate 
per l'lrak perche privo di un 
mercato proprio per il greg
gio e di tecnici alt'attezza 
della situazlone. Di qui la 
gradualita. linea che non e di 
oggi soltanto. Fino al 14 lu 
glio 1958, produzione, espor
tazione e distribuzione inter 
na. tutte era in mano a tre 
societa petrolifere straniere. 
ma nel 1961 lo sfruttamento 

veniva limitato alio 0,5 per 
cento della superflcle petro-
lifera e veniva creata con-
temporaneamente la Societa 
nazionale. 

Nelle terre liberate dai mo-
nopolio straniero, con l'appor 
to deirunione Sovietica, Un 
gheria e Bulgaria, comlncia-
va lo sfruttamento del poz 
zo oRumelemw. SI tratta di 
un giacimento ingente, che 
consentira, a cominciare dai 
1. aprile prosslmo. di espor-
tare 5 milioni di tonnellate 
di greggio all'anno per arri-
vare nel 1974 e 18 milioni di 
tonnellate. Ma esiste un pre-
ciso piano decennale con la 
URSS per la ricerca e 1 "aper-
tura di nuovi pozzi che com-
prende prestiti e aluti tecni
ci che verranno pagati con il 
petrolio estratto. Una politi 
ca cioe di collaborazione di 
retta con l'URSS e stati ami
ci, aperta anche ad altri pae
si non monopolistici. 

Le raffinerie appartengono 
gia tutte alio stato. Quella 
alia periferia della capitate. 
la «Ad Dawara», che e pas-
sata da un milione e mezzo a 
4 milioni di tonnellate di ca
pacita lavorativa, fornisce lo 

85 per cento del fabbisogno 
nazionale di benzina, oli. gras-
si, paraffina, bitume ecc. Al
tre due raffinerie minori si 
trovano nel nord nel paese 
mentre a Bassora, con la col
laborazione della Cecoslovac-
chia e in costruzione un com-
plesso della capacita di 3,5 
milioni di tonnellate di greg
gio ed altre sorgeranno nel 
Curd is tan con 1'apporto so-
vietico e di altri paesi. 

L'attenzione e rivolta inoltre 
al gas naturale e alio zolfo 
anche in collaborazione con 
altri paesi. A parte la premi-
nenza che viene data ai pae
si socialist! abbiamo colto 
anche giudizi positivi per la 
SNAM-Progetti e perfino lo 
auspicio di un interesse Ita
liano per una nuova rafftne-
ria per la quale la Societa 
nazionale ha stanziato 265 
miliardi di lire. 

Tutto c!6 testimonla che 
1'indirizzo e quello di libera-
re completamente il paese 
dai monopoli stranieri, anche 
se per gradi. e di creare un 
equilibrio di sviluppo tra a-
gricoltura e industria. 

Sergio Mugnai 

Compromesso istifuzionale a Rabat fra Popposizione e il re 

II Marocco tornera ad essere 
una monarchia costituzionale 

Indetto un referendum popolare - Hassan II rinuncera al potere esecu-
tivo, che sara affidato al governo responsabile di fronte al parlamento 

Dal oostro corrispondente 
ALGERI. 18 

In un < messaggio alia nazio-
ne> il re Hassan II ha annun 
ciato che una nuova costituzio 
ne verra sottoposta al voto del 
popolo marocchino. L'innovazio 
ne piu importante in questa nuo
va costituzione consiste nella ri-
nuncia del re ad esercitare il 
potere esecutivo che sara affida 
to al governo il quale sara re-

Non siamo 
la RAI-TV 

II vice presidente socialde 
mocrattco della RAI, Italo De 
Feo, ha minacciato pubblica-
mente di denunciarci e deje-
rirci all'Ordine dei giornalislt 
perchi non abbiamo pubblica 
to due lettere nelle quali egli 
ritorna sulla questione della 
«privatizsazione» della ra-
dio-lelevisione. 

Diciamo subito che ci & sem-
brato corretto risparmiare ax 
lettori due documenti che non 
aggiungono nulla di nuovo al
ia questione (a parte rinaudi 
to paragonarsi di De Feo a 
Galileo Galilei). II vice pre
sidente della RAI, infatti, si 
guarda bene dallo smenlire if 
nodo politico centrale delta 
questione: che le sue posi-
zioni, cioi. coincidano oggelli-
vamente (come da molte al
tre parti e stato rivelato) con 
quelle di grossi gruppi econo 
mici privatL 

C contro queste posizioni 
che noi conduciamo, e conti 
nueremo a condurre. una 
«campagnar> e non c'i legge 
sulla stampa o tetica profes 
lionale* che possa vietarcelo 
o, piu precisamente, possa 
non darci ragione. Occorre. 
infatti, che De Feo si con 
vinca che l'unita non e la 
RAI-TV: e che sul nostro gior-
nale le verita possono essere 
delte, e vengono dette, ad al-
ta voce. Specie se c'i di mez
zo un interesse fondamentale 
della colleMvit*. 

sponsabile di fronte al parla
mento. 

La monarchia maroechina si 
trasforma dunque in monarchia 
costituzionale. Gli avvenimenti 
di Skhirat del luglio scorso han
no profondamente sconvolto la 
fisionomia e la struttura del 
potere in Marocco. Gia il go
verno attuale diretto da un tecno-
crate € neutro » e nel quale so
no present! in ministeri tecnici 
alcuni personaggi vicini alia 
UNFP costituisce un certo cam-
biamento rispetto ai passati go-
verni. 

E' noto che il re, private del-
I'appoggio dell'esercito. si e vi
sto costretto a venire a patti 
con le forze di opposizione. Le 
trattative si sono protratte a 
lungo e a quanto si sa era sta
to raggiunto un accordo di mas-
sima per i problemi istituziona 
li: nuova costituzione. elezione 
di un'assemblea nazionale rinno-
vata e rcsponsabilita dell'esecu 
tivo di fronte al parlamento: non 
si era giimti invece ad un accor 
do sulla distribuzione delle cari 
che in un eventuate nuovo gover 
no nel quale le forze di opposi
zione sarebbero state rappresen 
tate. 

Troppi problemi si poncvano: 
per esempio poteva Oufkir, I'as-
sassino di Ben Barka. sedere a! 
lo stesso tavolo degli eredi po 
litici di quest'ultimo? E il re non 
aveva certo ne la votonta ne la 
forza di disfarsi del suo onni 
potente « Gran Visir». E anco-
ra. a quanto si sa. Hassan IT vo-
leva conservare il compteto con 
trollo dei ministeri-chiave come 
gli Intemi. gli Esteri e la Dife 
sa nazionale. 

II messaggio di Hassan II alia 
nazione sembra in un certo sen 
so superare l'< impasse » nella 
quale si erano venute a trova-
re le con\'ersazioni. La formazio 
ne di un nuovo governo viene per 
il momento rimandata; non si 
pud non notare in questa ini 
ziativa del re del Marocco un 
gesto di sfida nei confronti del 
le forze di opposizione. Hassan II 
del resto sembra volersi gia as 
sicurare almeno il favore di un 
terzo del futuro Parlamento che 
infatti non sara eletto a suffra-
gio diretto ma da grandi elet-
tori delle amministraxioni locali 

che sono. alio stato attuale del
le cose, composte da personag
gi di tutta fedelta al regime. 

II Fronte Nazionale non ha 
preso ancora posizione sulla ini-
ziativa reale e per questa sera 
e attesa una riunione del suo 
Comitato Centrale. Anche la 
stampa maroechina si mostra 
estremamente prudente. II quo- -
tidiano « Maghreb Information >. * 
vicino all'Unione maroechina del 
lavoro e alia UNFP scrive che 
I'inizifitiva reale dimostra che 
tra opposizione e re non si e 
giunti ad un accordo completo. 
« L'Opinion », portavoce del par
tite Istiklan si limita per par
te sua a pubblicare il testo 
del discorso reale e ad annun-
ciare la riunione del Comita
to Centrale del Fronte Nazionale. 
• Sara la terza volta in nove 

anni che il popolo marocchino 
viene chiamato a votare su un 
progetto di revisione costituzio
nale. ma e la prima volta che 
la visione segna un'evoluzione in 
senso democratico. II referendum 
votato nel 1970 in particotare 
dava praticamente il potere as-
soluto al re mentre neirAssem-
btea nazionale eletta nella stes- ', 
sa occasione si calcolava che so
lo venti deputati su duecentoqua-
ranta non fossero completamente 
infeudati al regime. In ogni ca- . 
so nel discorso di Hassan II va 
rilevato il tono minaccioso nei • 
confronti di «fautori di disordi-
ni y. Non si tratta solo di un 
problema di tono dai momento 
che la repressione verso le for
ze di sinistra ha rifatto la sua 
apparizione in Marocco dopo al
cuni mesi di apparente tolle- • 
ranza. ' 

Come e noto piu di duecento 
studenti sono stati recentemen-
te arrestati mentre il compagno 
Abdsalam Burkia che era stato 
segretario generate del Partite 
comunista marocchino. ora proi-
bito. e stato recentemente con 
dannato a otto mesi di prigio-
ne sulla base di una vecchia ac-
cusa: «Ricostituzione di parti-
to proibito > (.si tratta del Parti
te della liberazione e del socia-
lismo). per la quale due anni 
or sono era stato condannato il 
compagno Aly Yata. 

Massimo Loche 

Riversibilita 
coltivatori 

Mlo marito coltivatore 
diretto, gia pensionato per 
invalidity dai 1966, e dece-
duto l'anno scorso all'eta 
dl 51 anni. 

Egli percept va gli asse-
gnl familiari per me e per 
Tulttmo del miel figll dl-
ciassettenne e studente. 

La sede dell'INPS dl Sa
lerno ha resplnto la mia 
domanda dl pensione di re
versibility. 

Rltengo trattarsl dl un 
errore In quanto da un 
opuscolo distribuito dal-
TINPS dai tltolo «Le pen-
slonl dell'INPS » edlto nel-
l'ottobre del 1970 a pag. 11 
ho letto che le penslonl al 
superstiti del lavoratori 
decedutl spettano alia ve-
dova o ai figli legittimi 
ed equiparatl fino al com-
pimento del 18. anno dl 
ela o fino a 21 se student! 
od a qualsiasl eta se ina-
bill al lavoro e che detto 
trattamento compete anche 
ai superstiti dei coltivatori 
diretti mezzadri e colon! 
con decorrenza 1. gennato 
1970. 

SILVANI ANTONIETTA 
Nocera Inferlore (Salerno) 

Effettivamente I'opuscolo 
da lei consultato potrebbe 
anche indurre a credere 
che ella dai 1 gennaio 1970 
abbia diritto al trattamen
to di riversibilita. 

Senonche Vart. 25 della 
legge del 30 aprile 1969 
n. 153 stabilisce che i su
perstiti hanno diritto alia 
pensione di riversibilita a 
carico della gestione spe-
dale per i coltivatori di
retti, mezzadri e coloni con 
le stesse norme stabilite 
per I'assicurazione genera
te obbligatoria dei lavora
tori dipendenti a condizio
ne che l'lscrltto alia ge
stione predetta sia deceau-
to successivamente alia 
data di entrata in vigore 
della citata legge n. 153 e 
fin qui ci siamo, perche 
la legge 6 entrata in vigo
re il 1 maggio 1969 e suo 
marito e deceduto nel 1971. 

II medesimo art. 25, pe-
rb, continuando precisa 
che se trattasi di titolare 
di pensione a carico della 
gestione speciale, la river
sibilita anzidetta ha luogo 
se la pensione ha decor
renza dai 1 gennaio 1970 o 
successivamente. La pen
sione di suo marito, inve
ce, secondo quanto lei ha 
asserito, aveva decorrenza 
dai 1966. • 

Per tale motivo non ri-
correndo nei suoi confronti 
I'anzidetta condizione, in 
virtu di quanto disposto dai 
2. comma del citato arti
colo 25, U suo caso resta 
disciplinato dall'art. 18 
della legge 26 ottobre 1957 
n. 1047 in base al quale 
agli assicurati della gestio
ne dei coltivatori diretti 
sono conferite soltanto 
pensioni dirette di vec-
chiaia e di invalidita con 
esclusione quindi delle 
pensioni ai superstiti e di 
ogni altra prestazione in 
caso di morte degli assi
curati o dei pensionati. £' 
fatta eccezione e quindi ha 
diritto alia pensione dl ri
versibilita la vedova di 
coltivatore diretto. mezza-
dro o colono di eta supe-
riore ai 60 annt o inabile 
al lavoro purchi non abbia 
una pensione a titolo per-
sonale, e gli orfani del 
capo famiglia, qualora con 
la morte di esso, il nucleo 
familiare superstite venga 
a trovarsi nella impossibi-
lita di continuare I'attivita 
abitualmente esercitata. 

Se. pertanto, ella ritie-
ne che nel suo caso ricor-
rano queste ultime condi
zioni, la consigliamo di av~ 
valersi dell'ausilio di un 
efficiente ente di patronato 
quaVi VINCA che, indub
biamente, ta sosterra fino 
in fondo 

Liquidazione 
ritardata 

Nel 1970 inoltrai all'INPS 
domanda di pensione per 
invalidita con esito ne-
gativo. 

H 22 febbraio 1971 feci 
rlcorso, tramite 1'INCA. e 
venn! riconosciuto invalido. 
Da tale epoca non ho sa-
puto altro. Ora attendo li
bretto ed arretrati. Che fi
ne hanno fatto? 

MARIO DI GENOVA 
San Benedetto dei Marsi 

(L'Aquila) 

In considerazione della 
lunga attesa ci siamo sen-
titi in dovere di accertare 
lo stato attuale della tua 
pratica che si era fermata 
presso VINPS de L'Aquila. 

Ci 6 stato assicurato che 
in questi giorni verra 
emesso in tuo favore un 
ordinativo di pagamento 
deU'importo di L. 480MO 
a titolo di arretrati, com-
prensivo della tredicesima 
rata relativa allanno 1971. 

Abbiamo motivo di rite-
nere che potrai incassare 
quanto ti compete anche 
prima di venire a cono-
scenza di queste nostre no
tizie 

Divieto 
di cumulo 

Leggendo la risposta da 
• vol data al sig. Vito Chi-
sena di Taranto in merito 
al divieto di cumulo tra 
pensione e retribuzione, 
sono indotto a credere che 
la Corte Costituzionale ha 
trovato illegale il suddetto 
divieto. 

Ed altera, come mat ad 
una mia domanda in me
rito alio stesso argomento 
ml avete risposto che avrei 
dovuto pagare (ed ancora 
pago) la ritenuta In base 
alia eta dl quello che re
sta della pensione detratta 
la franchlgia di L. 25.000? 

• Devo continuare a paga
re o posso fare qualcosa 
per evltare la. detta tratte-
nuta? 

RAFFAELLO CALZA 
Roma 

Effettivamente la Corte 
Costituzionale, con senten
za dell'll dicembre 1969 
dichiarb illegittime le di-
spostzioni contenute all'ar-
ticolo 5 lett. a) e b) della 
legge del 18 marzo 1968 
ed agli articoli 20 lettere 
a) e b), 21 e 23 del D.P.R. 
del 27 aprile 1968 n. 488 
laddove stabilivano il di
vieto di cumulo tra la pen
sione di vecchiaia dell'as-
sicurazione generate obbli
gatoria e la retribuzionc. 
Sono, perb, rimaste sem-
pre valide le norme di cui 
all'articolo 20 della succes-
siva legge n. 153 del 30 
aprile 1969 le quali preve-
dono, invece, la trattenuta 
sulla pensione, nella misu-
ra a te attualmente prati-
cata. La incompletezza 
della pronuncia della Cor
te Costituzionale che ha 
portato a queste evidenti 
discriminazioni tra lavora
tori andati in pensione in 
epoche diverse b stata da 
noi messa in rilievo 

Le nostre vibrate rimo-
stranze hanno portato al
ia proposizione di disegni 
di legge intesi a sanare la 
anacronistica situazione. 
Spetta al governo consen-
tirne I'approvazione. 

Prosecuzioiie 
volontaria 

Faccio parte dl una se
zione del PCI di Napoli 
che conta numerosissiml 
Iscritti. 

In considerazione della 
mia attivita di consulente 
del lavoro che svolgo da 
anni in favore dei compa-
gni della mia sezione. vor-
rei essere messo in grado 
di fornire delle risposte 
precise in merito alle nuo
ve norme che regolano il 
versamento volontario dei 
contributi all'INPS. 

ANTONIO SEMERAHO 
Naprii 

Le nuove norme che di-
sciplinano la prosecuzione 
volontaria della assicura-
zione generate obbligato. 
ria dell'INPS sono state 
recentemente approvate dai 
consiglio dei ministri. 

Il relativo decreto 6 in 
corso di pubblicazione sul
la Gazzetta Ufficiale ed 
avra decorrenza dai 1. lu
glio prossimo. 

Dette norme stabiliscono 
che Vautorizzazione alia 
prosecuzione volontaria & 
subordinata alia condizio
ne che il lavoratore abbia 
almeno un anno di effetti-
va contribuzione all'INPS 
nei cinque anni preceden-
ti la domanda, oppure cin
que anni di effettiva con
tribuzione in tutta la vita 
lavorativa a prescindere 
dall'eta del richiedente (co-
m'i noto, le norme attual
mente in vigore e valide 
fino al 30.6.1972 stabilisco
no che Vassicurato per ot-
tenere Vautorizzazione. fer-
mi restando i predetti re-
quisiti contributivi, non 
deve aver superato il 45. 
anno di eta se donna ed 
il 50. se uomo). 

II nuovo sistema di ver
samento dei contributi, che 
dovra avvenire ogni tre 
mesi, non consistera piv. 
nella applicazione di mar-
che, ma in un versamen
to a mezzo di c/c postale. 

In caso di rioccupazio-
ne i versamenti dovranno 
essere sospesi dai 1. saba
to della settimana succes-
siva alia data di inizio del 
nuovo rapporto di lavoro. 

L'entita del contributo 
volontario da versare e 
rappresentata dalla som-
ma del contributo bate 
utile a pensione e del con
tributo a percentuale. Di-
versamente da come avvie
ne attualmente ed avverrt 
lino al 30.6.1972, i contri
buti volontari sono equi-
parati a tutti gli effetti a 
quelli obbligatori ragion 
per cui essi andranno ad 
aumentare Vanzianita con-
tributiva. 

Da tenere, perb, presen-
' te che un anno di contri

buti volontari aumenta si 
di un anno Vanzianita con-
tributiva, ma solo se Vassi
curato versa il contributo 
previsto per la classe di 
contribuzione cui appartie-

• ne in relazione alia retri-
buzione media, settimana-
le. Se, invece egli versa 
una somma inferiore, lo 
anno di contribuzione vo
lontaria, ai fini del 
calcolo della pensione, sara 
proporzionalmente ridotto 
in rapporto all'effettivo 
versamento. In altre paro
le Vassicurato autorizzato 
a versare, ad esempio, la 
somma di L. 6.000 a settv 

- mana se ne versa, invece, 
solo 3.000, per un anno di 
siffatta contribuzione gli 
saranno computati solo sei 
mesi ai fini del calcolo 
della pensione ed un an
no ai fini del diritto. 

Dal 1. luglio 1972 non sa
ra piu possibile chiedere la 
autorizzazione al versamen
to dei contributi volonta
ri a quegli impiegati del
lo Stato, dei Comuni, ecc-. 
che, avendo dei contribu
ti versati all'INPS non suf-
ficientt per costituire loro 
una pensione autonoma, 
vogliono raggiungere i mi
nimi richiesti dalla legge 
per la detta pensione. 

Infatti da tale data sari 
vietato agli assicurati del
l'INPS che passano ad es
sere iscritti ad altri fondi 
pensionistici di versare 
contributi volontari per 
costituirsi una pensione 
autonoma. 

Per tale motivo chi ha 
la possibility e la conve
niens provveda entro il 
30.6.1972. 

A cura di F. Viteni 
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