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Oggi a Roma I'assemblea 

nazionale indetta dalla FGCI 

II Mezzogiorno 
e i giovani 
Nel corso degli ultiml tre 

mesl centinaia dl mlgliaia dl 
comunisti si sono riuniti a 
Congresso. Si e trattato di 
una grande esperlenza dl d<** 
mocrazla in cui si sono espres-
8€ e di cui sono state prota
gonists energie fra le piti sa
ne, vive ed avanzate del po-
polo italiano. Fin d'ora su un 
dato dei nostri Congress! ci 
preme richlamare Tattenzio-
ne: la partecipazione grande 
di giovani. Ed in partfcolare 
le dlmensioni dawero eecezio-
nali, straordinarle, senza pre
cedent! forse dalla stagione 
esaltante del!e lotte per la ter
ra agli inizi degli anni '50. ch-J 
la presenza giovanile, l'appor-
to insieme di entusiasmo e 
di maturita politica di unu 
nuova generazione di commit-
sti, ha avuto nelle assemblee 
congressuali delle nostre or-
ganizzazioni meridionall. Sul 
significato di cio approfondi-
remo la ricerca e la riflessio-
ne nell'Asslse della gioventii 
meridionale che si apre oggi 
in un teatro romano e che rap-
presenta un momento caratte-
rizzante della preparazione 
del nostro XIII Congresso na
zionale. 

Questo aspetto dei nostri 
congressi meridionali — la 
partecipazione giovanile — vo-
gliamo offrirlo alia valutazio-
ne di quanti. priml fra tutti 
i dirigenti della DC. dalla ri-
volta di Reggio Calabria e 
poi dalle elezioni del 13 giu
gno 1971 hanno voluto rica-
vare una lezione a senso uni-
co, secondo cui il meridio-
ne sarebbe attraversato ria 
una incontenibile ondata di 
destra che si tratterebbe di 
inseguire e secondare per im-
pedire che siano il M.S.I, ed 
11 neo fascismo a costruire su 
di essa le proprie fortune. 

E' vero, la societa meridio
nale e percorsa da un sommo-
vimento profondo. Ma quale 
ne e l'origine? Ecco la do-
manda cui non possono sfug-
gire i gruppi dirigenti demo-
cristiani. In tale sommovimen-
to si esprime e si manifesta 
una crisi di sistema, del si-
stema di potere e di dominio 
che la DC ha costruito in 25 
anni. Altro che mettere in sof-
fitta le poche ed incerte mi-
sure di riforma — la casa, i 
contratti agrari, la legislazio-
ne familiare — awiate sotto 
la pressione del movimento 
popolare! Altro che cercare 
di mascherare dietro la pro-
terva esibizione di potere del 
monocolore «di ferro» del-
Ton. Andreotti la sostanza di 
una crisi e di un fallimento! 
Con gli affannosi espedienti 
e con i trucchi di facciata 

' non si risponde ad una gio
ventii cui delle promesse di 
industrializzazlone e di sviluD-
po fatte in questi anni dalla 
DC e dal centro-sinistra non 

. e rimasta che 1'alternativa tra 
la disoccupazione e l'emigrn-
zione. E non e solo questio-
ne di Industrie che mancano 
e di campagne che non dan-
no un reddito per vivere. E' 
tutta la stratificazione di .n-

' teressi economic! e di posizio-
ni social! costruita sulla spe-
culazione edilizia e su una 
debole struttura industriaie 
parassitaria e di rapina, che 
scricchiola paurosamente. E' 
il sistema dei sussidi, degli 
incentivi, delle « mance », del-
lo spreco del pubblico dana-
ro, del gonfiamento abnorme 
dei pubblici impieghi, e, 'n 

. una parola, l'« industria dpi 
sottogoverno ». Tunica fior'm-
te in tante zone del Mezzo
giorno. che e sull'orlo della 
bancarotta. 

Comincia cosi ad Incrlnar-
si il o govemo politico del 
Mezzogiorno ». Comincia a Ia-
cerarsi il tessuto clientelare. 
a dissaldarsi Tintreccio Tra 
stratificazione economico - so-

ciale e organizzazione del con-
senso e del potere. Nel vuoto 
dl certezze diffuso fra tanta 
parte delle giovani generazio-
ni meridionali, la crisi socia-
le e politica entra nella vita 
di ogni glorno, Investe e scon-
volge 11 costume e la mora
le, 1 modi di comportamen'o, 
le paure e le speranze, le pro-
spettive, per quanto Incerte e 
precarie, su cui ognuno cer-
cava di progettare il proprio 
awenire. 

Su questa crisi, economloa 
e sociale, politica ed ideale, 
I giovani si interrogano, cer-
cano soluzionl e risposte. Per
che qui e il dato nuovo del
la situazione: 1 giovani meri
dionali non si sentono piu 
condannati alia rassegnazlo-
ne ed alia sfiducia. Le batta-
glie operaie e popolari di que
sti anni, al Nord come al Sad, 
non solo hanno contribulto in 
misura decisiva a far precipl-
tare la crlsl del blocco socia
le e politico dominante, ma 
hanno anche insegnato alle 
popolazioni meridionali, In pri-
mo luogo al giovani, che e ne-
cessario scendere In campo 
in prima persona, farsi pro
tagonists impegnarsi, lottare. 

La destra neofascista cerca 
di deviare il malcontento 
delle popolazioni e dei giova
ni meridionali, di Irretirlo 
nella rlvendlcazlone corpora-
tiva e di campanile, di indi-
rizzarlo in una prospettiva di 
contrapposizione al Nord ed 
agli operai. di rifiuto eversi-
vo del quadro democratico ed 
istituzionale. 

Eppure Tesperienza, pur dif
ficile e contraddittoria, dl . tre 
anni di lotte operate e brac-
ciantill, di movimentl soc:a-
II e rlformatori, ci dice che 
alia crisi meridionale e pos-
sibile dare uno sbocco a si
nistra e che esso e Tunlco 
reale. E' questa la prospetti
va che noi comunisti insieme 
ad un arco amplo dl forze 
democratiche e popolari, Incli-
chiamo al Mezzogiorno. E' fat-
ta in primo luogo. della ca
pacity di suscitare e guida-
re movimentl su obiettivi im
mediate minuti, anche i piu 
elementari, delle masse e del 
popolo meridionale, per Inse-
rirll, in una piu generale bat-
taglia, per 11 lavoro e le rl-
forme. Ma non e la nostra, 
ecco Tessenziale oggi, una pro
spettiva solo di riforma eco-
nomlca. 

Questa prospettiva pud as-
sere credibile, e conqulstare 
alia lotta e alTunita grandi 
masse dl popolo, perche e nel
la misura in cui nella nostra 
azione vive tutta intera Tal-
ternatlva politica di cui siamo 
portatori. la proposta dl rln-
novamento della democrazia 
e della vita istituzionale nel 
Mezzogiorno e nel Paese. il 
progetto di trasformazione 
ideale e culturale, civile e di 
valori. che ci e proprio. E" sul-
Tinsieme di questo progetto 
che oggi si viene approfonden-
do e costruendo Tunita fra le 
forze politiche della sinistra. 
E' questo che chiedono ed ogni 
giorno di piii trovano nel Par-
tito Comunista le generazioni 
nuove che si accostano a aii. 

Qui stanno le ragioni della 
nostra fiducla, che cl hanno 
porta to a chiedere che da; la 
crisi politica confusa e peri-
colosa in atto si esca facendo 
ricorso al giudizio popolare. 
Siamo certl che da questo 
giudizio da quello dei giovani 
soprattutto, usciranno colr>iti 
gli affannosi scivolamenti a 
destra della DC. usciranno 
premiate la chiarezza e la 
coerenza riformatrice e demo-
cratica dei comunisti e del 
nuovo schieramento unito del
la sinistra. 

Giulio Quercini 

Emesso dal sindaco per le fughe di gas a Porto Marghera 

A Venezia ordine di chiusura 
di un reparto del Petrolchimico 
L'ordinanza era stata sollecitata da! Consiglio comunale • I gravi casi di intossicazione di operai e 
inquinamento atmosferico e della laguna • Indagine estesa a tutte le fabbriche dell'entroterra 

Nostro servizio 
VENEZIA, 24 

II sindaco dl Venezia, Lon-
go, ha firmato, questa mattl-
na, l'ordinanza di sospensione 
e fermata cautelativa degli 
impianti dello stabilimento 
Montedison Petrolchimico n. 
2 di Porto Marghera, nei qua
il si producono fosgene ed al-
tri gas altarnente velenosl. 

Gia prima di emettere l'or
dinanza, 11 sindaco di Venezia 
si era intrattenuto a colloquio 
telefonico con il direttore del
lo stabilimento, dott. Angelo 
Sebastiani. A seguito di que
sto colloquio il dott. Seba
stiani, con fonogramma in-
dirizzato al sindaco, dava con-
ferma (erano circa le ore 11), 
dl aver disposto immediata-
mente la fermata dell'im-
pianto n. 4 che produce fosge
ne, e di avere altresl dato di-
sposizionl afflnche anche gli 
impianti collegati alio stesso 
si fermino nei tempi tecnici 
di sicurezza necessarl entro e 
non oltre lunedi mattina, 28 
febbraio, alle ore 8. II sindaco 
prendeva atto delle disposi-
zioni impartite dalla direzlo-
ne della Montedison, auspl-
cando pero, sempre tramite 
fonogramma, immedlatl ulte-
rlori provvedlmentl, relativa-
mente a quegli interventi pre-
vlsti dalTordinanza, che sta-
va per emanare, onde mette
re in atto gli accorgimenti 
tecnici necessarl per la sicu
rezza della conduzione e per 
poter garantlre la ripresa del 
clclo dl lavorazione. Alle ore 
12 circa, subito dopo questi 
colloqui, 11 sindaco firmava 
l'ordinanza e prowedeva af
flnche essa fosse immediata-
mente notlficata alia dlrezio-
ne della Montedison e, per co-
noscenza, alia Procura della 
Repubbllca, al prefetto, alia 
guardia di finanza. al coman
do dei carabinleri e alia que-
stura. 

NelTordlnanza del sindaco, 
che reca il numero di proto
co l s T8426. si afferma, che, 
presso lo stabilimento Monte-
dison-Petrolchimico n. 2 di 
Porto Marghera, sono in fun-
zione impianti per la produ-
zione dl toluen dl iso-cianato, 
i quali, per ben due volte, il 
2 dicembre 1971 ed il 21 feb
braio 1972, hanno dato luogo 
ad anomalie di funzionamen-
to, con fuoriuscite di fosgene 
e dl acido cloridico. 

Infattl si desumono sia dal 
rapporto del comando dei vi-
gili urbani, nel quale e an
che detto che gli inconvenien-
tl si sono effettivamente ve-
rificati alle date accennate, 
senza che la direzione dello 
stabilimento ne abbia chiarito 
le cause ed apportato tempe-
stlvamente tuttl gli accorgi
menti valid! e le misure di 
sicurezza atte ad evitare il ri-
petersl di tali incidenti, sia 
dal rapporto, in pari data a 
quello dei vigili, delTufficiale 
sanitarlo prof. Boffa e dei 
professor! Edoardo Gaffurri e 
Riccardo Passerlni, ufficial-
mente incaricati dal Consiglio 
comunale, nel quale viene 
evidenziata soprattutto Tesl-
stenza di adeguate garanzie 
e cautele per owiare al gravl 
inconvenient!. 

Poiche questi fatti, e detto 
nelTordinanza, «possono in 
ogni momento ripetersi con 
anche maggiore intensita e 
con evidente irreparabile pre-
giudizio per la salute dei cit-
tadini. per effetto degli in-
quinamenti atmosferici pro-
dotti dalle esalazioni. In base 
alTart. 217 del testo unico 27 
luglio 1934, n. 1265 e alTart. 153 
della legge comunale-provin-

Pubblicata sull'ultimo numero di « Rinascita » 

Inchiesta sui gruppi estremisti 
Un'analisi dell'estremismo di sinistra e della sua evoluzione 
negli ultimi anni — Una presentazione del compagno Natta 
s Rinascita ». nel numero di 

oggi in edicola, affronta nel 
suo supplemento speciale, «II 
Contemporaneo». la crisi dei 
pruppi della cosidetta sinistra 
cxtraparlamentare. 

Come rileva il compagno 
Natta, nella presentazione del
la inchiesta. «sin dagh anni 
caldi della rivolta studente-
sca, di Valle Giulia e del mag-
gio francese... ci apparve ne-
cessirio cogliere il delinearsi 
di quella corsa alia politica 
che gia Togliatti in una non 
dimenticata conferenza d«-l 
marzo "ft* alia Normale di 
Pisa aveva inteso in tutta la 
sua portata ». 

C'e da chiedersl perft, con-
tinua Natta, se il dialogo al-
lora cosi aperto. sia ancora 
possibile oggi quando il movi
mento studentesco segna il 
passo o rifluisce, i gruppi so 
no in crisi e gli ambiziosi 
tentativi di costruire «a si
nistra » del PCI un nuovo e 
diverso part:to di classe no.i 
solo si sono rivelati fallimcn-
tari ed illusori, ma alimenta-
no anticomunismo e attacchi 
al nostro partito che aggra-
vano poi la chiusura e Tis*.o-
rilimento di questi gruppi. II 
problema di oggi diventa co
si quello dl un rinnovato im-
pegno analitico (e gia il con-
vegno dell'Istltuto Gramsci 

• sulla ricerca marxista oggi in 
. Italia ha offerto element) nuo-
; vi per una analisl ed un jj;u-

dizio sui gruppi) che «non 
'' vuole chiudere il discorso, ma 
* ' contlnuare a portarlo avanil 
' fino ai limit! del possibile». 

e, nello stesso tempo di una 
* azione, politica e ideale as-
- sieme, che spezzi «la spire'e 
<• ielTanticomunismo In cui sono 
•• ttib o meno nettamente coin-
- volti I divers! gruppi extra-

imentari o ed evlti » gil 

esiti awenturisticl o snervan-
ti a cui possono essere con-
dotti una parte di giovani stu
dent! ed operai e i rischl del
la diversione e del disorienta-
mento a sinistra». E' questa 
una esigenza tanto piii eviden
te oggi a causa della partico-
lare acutezza a cui e giunto lo 
scontro sociale e politico ne! 
nostro paese. 

Nell'inserto di « Rinascita » 
vengono pubblicati un articolo 
di Claudio Petruccioli che ana-
lizza la crisi ideologica dei 
gruppi di Milano in relazio-
ne alia situazione politica ge
nerate di oggi; un art:co!o 
di Igino Ariemma. sulle espe-
rienze torinesi. a commciare 
dalla elaborazione dei «Qua-
derni Rossi * uno di Massimo 
D'Alema e Mussi su Pisa (To
gliatti alia Normale. la nasci-

ta di « Potere operaio » le te-
si della Sapienza, nel '67 fi
no alia lotte di studenti e ope
rai nel *68-'69 ed alia crisi at-
tuale). Camarlinghi e Santo-
massimo scrivono invece sulle 
esperienze di Firenze, menlre 
un lavoro collettivo della se-
zione universitaria comunista 
dl Bari esamina m le contrad-
dizioni di un nuovo radica'.i-
smo meridionale» dalle for-
mazioni « neo staliniste » del 
'68-'69. alia esperienza delle 
formazioni spontaneiste. 

L'ultimo numero di «Rina
scita » pubblica inoltre un edi
torial* di Luca Pa vol in: su! 
viaggio di Nixon in Cina; un 
articolo di Alberto Malagugini 
sui processo a Valpreda; ;nfi-
ne un articolo di Franco Ber-
tone sulla situazione nel Me-
diterraneo. 

Camnagna di proselilismo al PCI e alia FGCI 

A Bologna 100 mila 
con la tessera del 1972 
La federazione comunista di 

Bologna ha superato i 100 mila 
iscritti al partito per il 1972. 
tra di essi 3221 sono i reclu-
tali. Per la data del congresso 
nazionale i compagni di Bolo
gna si propongono di raggiun-
gere e superare i 107 mila 
iscritti del 1971. Le sezioni che 
hnnno gia raggiunto il cento 
per cento degli iscritti dello 
scorso anno sono 101: le donne 
sono oltre 42 mila. La citta toe-
ca con i suoi 44.197 comunisti la 

punta piu alta di iscritti al par
tito. 

La sezione Pirelli di Settimo 
(Torino) ha reclutato 311 nuovi 
compagni. passando da 551 
iscritti del!'anno scorso agli at-
tuali 821. 

Î a sezione operaia < Morani-
no » di Brindisi ha piu che rad-
doppiato gli iscritti; a Lucito 
(Campobasso) e stata costituita 
una nuova sezione del PCI: la 
sezione della zona industriaie 
di Fcrrara e passata da 208 a 
243 iscritti con 45 nuovi iscritti. 

dale 4 febbraio 1915 n. 148, la 
societa Montedison Petrolchi-
mica deve sospendere e fer-
mare immediatamente e sotto 
commlnatoria di legge, 11 fun-
zlonamento dell'lmplanto de-
stinato alia produzlone del to
luen di lso-clanato e, contem-
poraneamente, farsl obbligo 
dl predisporre, entro un me-
se, afflnche Timpianto stesso 
possa essere rlmesso In fun-
zione, tutti gli accorgimenti 
tecnici, e relative garanzie di 
conduzione, atte ad elimi-
nare, In via deflnltlva. tuttl 
gli inconvenienti, I quail, in 
relazlone al verlflcarsl dl fuo
riuscite di gas, concorrono al-
Tlnquinamento atmosferico e 
rappresentano immanente pe-
ricolo per la salute e per la 
incolumita dei cittadini. L'ot-
tava commissione del comune 
(problem! della economla e 
del lavoro). ha contempora-
neamente deciso dl allargare 
il collegio di espertl compo-
sto dal professor! Boffa, Gaf
furri e Passerlni, anche ad 
altrl studios!, per portare 
avantl e completare le ricer-
che, non solo al Petrolchimi
co. ma anche in tutte le fab
briche di Porto Marghera, do
ve sono present! sltuazlonl 
analoghe dl pericolosita per 
la integrlta dei lavoratori e 
spesso anche dei cittadini. Re-
sta da sottolineare che la di
rezione stessa della Montedi
son, lerl pomerlggio, durante 
11 colloquo con la commissio
ne degli espertl del comune, 
non aveva potuto esimersi dal 
confermare la serieta della si
tuazione. 

Tullio Besek 

Nel 1971 la situazione si e aggravata 

Oltre 10 mila miliardi 
i debiti degli enti local! 
La nuova legge tributaria lascia i Co-

muni senza I' adeguato finanziamento 
L'indebitamento degli enti 

locali (comuni e provinciei 
ha superato i diecimila nii-
liardi di lire. • Esso e com-
posto per 7650 miliardi da 
debiti consolidati. 2500 mi
liardi circa di debiti a bre
ve termine con le banche 
ordinarie e altre cifre non 
definite di debiti verso for-
nitori. Circa la meta di que
sto indebitamento deriva da 
spese ordinarie, vale a di
re e andato costituendosi 
per il fatto che il governo 
ha sottratto alle ammini-
strazioni locali la base di 
entrate tributarie necessaria 
alia semplice conduzione 
delTamministrazione. In al-
cuni casi, specialmente nel 
Mezzogiorno, le entrate del 
comune non sono sufficienti 
a pagare gli interessi ban-
cari: ma in generale le am-
ministrazioni locali del Mez
zogiorno sono le piii colpite 
da questa situazione. 

La nuova legge tributaria, 

togliendo ai comuni le en
trate dirette, destina ad es
si delle quote di tributi na-
zionali die verranno assor-
bite in gran parte dalla mas-
sa debitoria lasciando gli 
enti locali nell'impossibilita 
di adeguarsi alle esigenze 
di servizio pubblico. II go
verno. infatti, ha imposto 
Tassorbimento dell'imposta 
comunale di consumo-ICO. 
che avrebbe dovuto consen-
tire una differenziazione geo-
grafica e per tino di beni 
accentuata. nell'Iva e cioe 
un'imposta unica nazionale 
che maltratta il consuma-' 
tore di Palermo alia stre-
gua di quello di Torino. La 
Lega dei comuni e tuttavia 
orientata a proporre una 
nuova legge sulla finanza 
locale che crei un rappor
to coerente fra entrate e 
compiti dei comuni in mo-. 
do da dare concrete fonda-
mento finanziario all'auto-
nomia. 

21 operai denunciafi per un'assemblea in fabbrica 

Pisa: il Consiglio comunale 
condanna la Saint Gobain 
Erano present! all'assemblea rappresentanti della Provincia, del 
consiglio di fabbrica, dei sindacati e dei Comuni della zona 
leri grande corteo degli operai in lotta contro i licenziamenti 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 24 

« I Consign comunall dl Pi
sa. Cascina, San Giullano. Cal-
ci. Pontedera, il Consiglio pro-
vinciale nel rinnovare il pro
prio appoggio alia lotta dei 
lavoratori esprlmono lo sde-
gno dl tutte le popolazioni 
amministrate, nei confront! del
la direzione della Saint Gobain 
per il grave attacco alle li-
berta stndacali perpetrato con 
la denuncia dei sindacalisti 
di categoria e dei membrl 
del consiglio di fabbrica. 
Individuano nel comportamen-
to della Saint Gobain un dise-
gno di piu vasta portata che 
investe tutto il paese e che ri
sponde alle scelte del grandi 
monopoli volte a far pagare al 
lavoratori tutti i costi di una 
ristrutturazione del sistema 
produttivo colpito dalle conse-
guenze di una politica econo-
mica tesa al massimo profitto. 
Invitano le associazioni dei 
commerciantl. degli artiglani. 
dei contadini. le cooperative, 
1 cittadini tutti ad intensifi-
care Timpegno di lotta a fian-
co dei lavoratori della Saint 
Gobain, per allargare il mo
vimento democratico di op-
posizione alle scelte del gran
de padronato. Chiedono Tim-
mediato intervento del mini-
stero del Lavoro per la con-
vocazione delle parti alio sco-
po di ritirare o comunque so-
Rpendere con salario garan-
tito. i licenziamenti e discu-
tere le possibilita di sviluppo 
delle aziende nel quadro della 
attivita del settore vetrario 
nella economia nazionale. 
Danno mandato ai sindaci ed al 
presidente della amministra-
zione provinciale per solleci-
tare Tincontro con i ministri 
competent! per esaminare la 
grave situazione di Pisa e del
la Provincia per provvedimen-
ti da inserire nel quadro di 
ur.a pclitica di progTammazio-
ne nazionale*. 

Con questo o.d.g. (approvato 
alia unanimita dalla assem-
blea) si e concluso leri. a tar
da sera, il Consiglio comuna
le di Pisa allargato agli altri 
comuni del comprensorio ed 
al Consiglio provinciale. Ad 
esso hanno partecipato anche 
i consigli di fabbrica e di 
quartiere di Pisa, le organiz-
zazioni sindacali. i partiti de
mocratic!. le ACLI. le asso
ciazioni degli artigiani e 
dei commercianti. Ie organiz-
zazioni contadine cooperative. 
i movimenti giovaniii dei par
titi democratic!, le organizza-
zioni femmlnili UDI-CIP le as-
"vociazioni ricreative e cultu-
rali. 

La sala delle Baleari di Pa
lazzo Gambacorti (sede della 
amministrazione comunale) 
che per Toccasione era stata 
^gombrata dai banchi dove di 
soli to siedono i gruppi consi-
liari e attrezzata a riceve-
re i numerosi partecipanti. 
era gremita in ogni ordine di 
post!. 

Al tavolo della presidenza 
hanno preso posto i sindaci 
dei comuni del comprensorio 
e il rappresentante del con
siglio di fabbrica della Saint 
Gobain, Timpiegato Ripoli 
(colpito anche egli dai gravi 
provvedlmentl represslvi dei 
padroni della Saint Gobain e 
denunciato insieme ad altri 21 
operai e sindacalisti per una 

assemblea alTinterno della fab
brica). 

Tutti gli lntervenutl — tran-
ne alcunl che hanno proposto 
soluzioni di tipo avventurlsti-
co con Tevidente intenzione di 
spostare su di un terreno di 
sterile ribellismo una lotta 
che flno ad ora si e dimo-
strata esemplare, per com-
pattezza, unita e coscienza po
litica — hanno espresso la 
Ioro solidarieta con 1 lavora
tori in lotta ed hanno saluta-
to come un fatto estrema-
mente importante e slgnifl-
cativo Tunita di forze che si 
e andata creando intorno ai 
problem! della Saint Gobain 

Ha introdotto la discussione 
il sindaco di Pisa, prof. Laz-
zari, dicendo che anche que
sta iniziativa si inquadra nel
la risposta che I lavoratori 
e tutta Pisa democratica stan
no dando ai disegni di ri

strutturazione padronale. Que
sta iniziativa pur nella sua Im-
portanza — ha continuato il 
sindaco — non pu6 essere de
cisiva; decisiva e invece la 
volonta dl lotta del lavoratori 
e di una intera citta. 

Sono lntervenutl poi rappre
sentanti dl vari partiti e delle 
organizzazioni sindacali unita-
rie, amminlstratori. e rappre
sentanti di consigli di fabbri
ca. 

Stamane gli operai e gli im-
piegati della Saint Gobain. 
continuando nel loro program-
ma di lotta. hanno dato vita 
ad un corteo che e sfilato 
compatto per le vie cittadine. 

Dopo il corteo i lavoratori 
si sono riuniti alTinterno del
lo stabilimento dove si e svol-
ta una ennesima. combattiva 
assemblea. 

Daniele Martini 

Con il voto di ieri del Senato 

Definitivi i termini 
per il passaggio 

dei poteri alle Regioni 
II trasferimento awerra a partire dal 1. aprile 

II Senato ieri pomeriggio, 
dopo che Andreotti aveva pre-
sentato il govemo, ha appro
vato in via definitiva quattro 
decreti. II primo stabilisce il 
trasferimento alle Regioni dei 
poteri e delle funzioni ammi-
nistrative sta tali a partire dal 
1. aprile; il secondo. la pro-
roga al 31 dicembre 1972 del-
l"Ente porto di Napoli; il ter-
zo. Ia proroga per Tawio e per 
la conclusione (rispettivamen-
te al 30 giugno 72 e al 30 
giugno "741 dei lavori di co-
struzione di case di abitazione 
privata. ai fini di godere di 
agevolazioni fiscali; il quarto 
la proroga, anch'essa di sei 
mesi. di agevolazioni fiscali 
sui prodotti petroliferi. 

Gli ultimi due prowedimen-
ti, come e noto, si risolvono 
rispettivamente Tuno in un so-
stegno per il settore privato 
delTedilizia abitativa senza 
aprire spiragli a investimenti 
per case a basso costo. e Tal-
tro in un ulteriore utile per 
le grandi imprese petrolifere, 
non avendo avuto il govemo 
11 coraggio di incidere sui 
profitti delle stesse societa. 

Ricorderemo, a questo ri-
guardo. che per far fronte al
le agevolazioni in favore dei 
petrolieri per il primo seme-
stre del *72. il govemo ricor-
rera al mercato finanziario 
per oltre 60 miliardi. mentre 
gli stessi petrolieri continua-
no a trattenere per lunghl pe
riod!, flno a dieci mesi, le im-
poste che debbono alio stato, 
ricavando dal pagamento ri-
tardato tassi dl Interesse che 

si aggirano sui 5 per cento. 
Per quanto riguarda Tedili-

zia, va ricordato che la Ca
mera aveva introdotto nel de-
creto due emendamenti che 
il Senato ha confermato, no-
nostante l'opposizione del fan-
faniano Togni: con il primo si 
chiarisce la portata delTart. 9 
della legge per la casa (cioe 
si nssa inequivocabilmente che 
non vi deve essere nessuna 
limitazlone agli espropri); 
con il secondo si stanziano 
100 miliardi per Tedilizia sco-
lastica, che serviranno a co-
prirc i maggiori oneri che si 
prevedono per quest'anno. 

II decreto per Tedilizia 
avrebbe potuto probabilmente 
essere integrato con la intro-
duzione di misure a favore di 
Ancona. se i tempi ristretti 
entro i quali i decreti debbo
no essere approvati non lo 
avessero impedito. 

II compagno Pabretti, tutta
via, nella commissione lavori 
Pubblici di Palazzo Madama, 
ha sollevato il problema di 
urgenti, adeguati prowedi-
menti per le zone terremotate. 
II ministro Ferrari Aggradi ha 
dichiarato di concordare con 
Teslgenza espressa dal senato-
re comunista, impegnandosi ad 
adottare un decreto. 

I comunisti hanno votato a 
favore del decreto per le Re
gioni, si sono ' astenuti su 
quello per Tedilizia, sul qua
le ha parlato Madcrchi. e per 
il porto dl Napoli, su cui e in-
tervenuto Abenante; hanno vo
tato contro al decreto che fa-
vorisce i petrolieri. 

Discorso di Umberto Agnelli a Torino 

«Autocritica» e silenzi 
delPamministratore 
delegato della Fiat 

Ammissioni sulle responsabilita verso il Paese ° professione di « demo-
crazia», ma neppure una parola sullo spionaggio nell'azienda, le violazio-
ni contrattuali, I'aiuto al sindacato fascista e i processi ai dipendentl 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 24 

Umberto Agnelli, - vicepresi-
dente e amminlstratore dele
gato j della FIAT, ha parlato 
questa sera a Torino, in una 
rlunione organizzata dal Ro
tary Club, aifrontando i temi 
piu scottanti del momento 
politico Italiano. 

II tema della conferenza 
(«Industrial! contestatl») era 
piu che espllclto. «Come in
dustrial! e come classe dirl-
gente — ha esordlto Toratore 
— siamo contestati. Siamo in-
dlcatl come 1 responsabili 
delTaffollamento e del disor-
dine sociale della citta, del 
caos del trafflco, della spor-
cizia, dello smog, dell'lnquina-
mento delle acque, della con-
tamlnazione del verde, e di 
tanti altri fatti che investono 
sia Tuomo che la societa. Par
te di queste accuse sono giu-
stificate. Ma la nostra vera 
colpa e stata la carenza di 
previsionl. L'lndustrla ha por-
tato innovazionl e vantaggi in 
una societa che non era pre-
parata per riceverli. Se e le-
gittlmo lamentare la mancan-
za dl autorlta dei governi, la 
imperizla della classe politica, 
il massimalismo dei sinda
cati, la immaturita delTopi-
nlone pubblica, la poverta del 
paese in cui lavoriamo, non 
dobblamo dimenticare che cio 
non elimlna le nostre respon
sabilita ». 

E' Interessante, senza dub-
bio, questa forma di autocri-
tlca pronunclata a Torino, una 
delle citta che piu stanno pa-
gando il tipo di sviluppo che 
e stato imposto proprio dal
le scelte economiche e soclall 
volute dalla FIAT in questi 
ultimi vent'anni. 

Chi ha drenato le risorse 
nazionali sottraendole ai ser-
vizl soclall (scuole, trasporti, 
ospedali, ecc.) per orientare 
gli Investimenti pubblici in 
settori che sostenessero i 
meccanisml di sviluppo impo-
sti dal monopolio dell'auto-
mobile? Chi ha provocato la 
congestione in alcune aree 
industrial! del nord (Torino, 
Milano, ecc), condannando 
Intere regioni del Sud all'ab-
bandono, alia degradazione, 
alia disperazlone? 

E' vero, certo. che i diri
genti della DC, che hanno go-
vernato il paese in tutti que
sti anni, hanno delle grandi 
responsabilita, ma e altret-
tanto vero che la FIAT li ha 
sempre sostenuti con tutti i 
mezzl di cui dispone. Parla-
re, poi, di «immaturita del-
Topinione pubblica» a Torino 
e come parlare di «corda in 
casa dell'impiccato», quan
do si consideri che Topinione 
pubblica di questa citta. vie
ne formata, e disinformata, 
da un giornale come La Stam-
pa, dl proprieta della fami-
glia Agnelli. 

L'oratore ha poi posto In 
evidenza la gravlta della cri
si che investe il «sistema» 
e il pericolo — «un autentl-
co suicidio collettivo». come 
lo ha deflnito — della con-
fllttuallta permanente: «Non 
possiamo demandare a nes-
sun salvatore della patria — 
ha affermato Agnelli — il 
compito di farci usclre dalle 
dlfficolta. Respingiamo la via 
cinese, la proposta cubana o 
la soluzione sovietlca; ma re
spingiamo fermamente anche 
il regime dei colonnelli e la 
dittatura di destra». 

Agnelli ha poi rilevato di 
avere scoperto — bonta sua 
— che «la fabbrica e uno dei 
pochi luoghi sociali di incon-
tro, dove e piu facile mobili-
tare gli individui. In una so
cieta in cui la caratteristica 
dominante sembra essere la 
" incomunicabilita ", il luogo 
di lavoro offre Tunica occa-
sione di legame, di scambio 
di opinioni ed e il piu facile 
terreno di incontro per gli 
interessi comuni. Se dawero, 
come credo, la contestazione 
in fabbrica e anche sostan-
zialmente una occaslone or-
ganizzativa per altri, diversi 
e piu generali obiettivi, da 
questa situazione apparente-
mente senza via d'uscita de
ve venirci la chiave per ca-
pire meglio il problema e la 
possibilita di trovare una so
luzione. La strada nuova che 
dobbiamo seguire senza esi-
tazioni — ha concluso Agnel
li rivolto agli industrial! to
rinesi — e demandare re
sponsabilita e compiti, e de-
centrare e creare un clima 
di consenso e di partecipa
zione, allargando la quantita 
e la qualita del gruppo diri-
gente, con un continuo ap-
porto di idee nuove che non 
possono nascere dalla frustra-
zione. dalla politica e dallo 
sconforto, ma dalla soddisfa-
zione del lavoro, dalla con-
sapevolezza di svolgere il pro
prio ruolo nella societa. Non 
dobbiamo avere paura di 
esprimere le nostre idee e di 
sostenere le nostre soluzio
ni, cosi come dobbiamo avere 
il coraggio di accettare tutto 
cid che 6 valido nelle propo-
ste che giungono da altre 
parti». 

Va detto, a proposito della 
cosiddetta « conflittualita per
manente », che essa, quando 
si manifesta, e voluta dalla 
FIAT, che non rispetta I con
tratti, provocando la sacro-
santa reazione dei lavoratori. 
I sindacati sostengono piu 
che legittimamente la «con-
trattazione permanente», che 
e tutt'altra cosa. E' un diritto 
degli operai discutere gli or-
ganici, il carico di lavoro, i 
ritmi. 

Nel discorso di questa sera 
Umberto Agnelli si e guar-
dato bene, perd, di accennare 
alia sporca faccenda dello 
splonaggio, proprio nel glorno 
in cui il sostituto procurato-
re di Napoli, incarlcato della 
istruttorla (Inoplnatamente 
trasfcrita in quella citta), ha 
lnterrogato a Torino gli im-

putatl ed ha ascoltato «per 
chlarimentl» 11 capo del per
sona l FIAT, Cuttlca, e Tex-
amminlstratore delegato, Ing. 
Bono. 

Ma non basta: vlsto che 
Agnelli dice di respingere 
fermamente le soluzioni di 
destra, come spiega il reclu-
tamento avvenuto alia FIAT 
in questi ultimi mesi di espo-
nentl della CISNAL, che, guar-
da caso, ieri sera, a Rivalta, 

hanno devastate Tufficio del
le sezioni sindacali? Come 
spiega le denuncie alia ma-
glstratura dei dirigenti sin
dacali di Brescia e di un 
gruppo dl operai, contro i 
quail si e voluta intentare 
una causa civile per danni, 
solo perche si erano tutelati 
i diritti del lavoratori in 
lotta? 

Diego Novelli 

Le indagini per gli attentati di Milano 

Oggi sara interrogate 
il fascista di Monza 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 24. 
II confronto in carcere tra 

Angelo Angeli e Antonio Va-
lenza e le indagini sul fasci
sta arrestato ieri a Monza per 
detenzione di armi sono le due 
novita< che reglstra la cronaca 
delle indagini sugli attentati 
fascisti del 10 scorso. 

Nel confronto tra TAngelo e 
il Valenza, svoltosi alia pre
senza dei due difensori, si e 
parlato dl un altro esposto al 
MSI contro il primo (un ana-
logo documento, com'e noto, 
venne consegnato ai dirigenti 
del MSI dl Milano da Gian-
carlo Esposti). 

Valenza ha detto che Ange
lo Angeli gli aveva confidato 
di essere Tautore, o uno degli 
autori, degli attentati alia fe
derazione del PSI, a « II Gior
no », a due sezioni del PCI 
(la «Togliatti» e un'altra) 
e all'auto del fascista Davide 
Beretta. Egli non ritenne di 
dar seguito alle parole delTAn-
geli perche credeva che si trat-
tasse di un mitomane. Quan
do seppe che TEsposti aveva 
preparato il memoriale, si de-
cise a mettere per Iscritto 
quello che aveva saputo. 

Angelo Angeli, nel confronto 
di oggi, ha ammesso di aver 
parlato al Valenza deeli atten
tati, ma ha negato di avergli 
detto di esserne Tautore. 

A sostegno delle sue affer-
mazloni ha citato due circo-
stanze: uno degli attentati 
venne compiuto da un giovane 
in motoretta ed egli, invece, 
sa guidare le automobili, ma 
non gli scooter; secondo le 
dichiarazioni del Valenza, 1'at-

Convegno 
su « Democrazia 
o resfaurazione » 

del Centra «Morandi» 
• Presieduto dal prof. Giu

seppe Branca, si svolgera sa-
bato e domenica a Roma, per 
iniziativa del Centro tecnici 
socialisti «RodoIfo Morandi», 
un convegno sul tema «De
mocrazia o restaurazione ». 

II convegno vuole porre in 
luce la necessita di una nuo
va gestione dei centri di po
tere, gestione che dovra ca-
ratterizzare sempre meglio lo 
sviluppo della societa italia
na » e si svolgera presso la 
«Sala di riunlonl» di via 
Romagna 17. 

tentato contro la macchina 
del Beretta • venne compiuto 
con tritolo e dinamite, mentre 
lui, Angeli, esperto in esplo-
sivi. esclude che tritolo e di
namite siano stati impiegati in 
quell'occasione. 

A proposito del campeggio 
paramilitare di Rami, l'Ange-
11 ha detto che a segnalare 
la presenza del Valenza fu 
Giancarlo Esposti. Valenza ha 
negato di essere mai stato a 
Barni. Durante il periodo in 
cui si tennero i due campeggi, 
egli sarebbe stato lontano dal
la Lombardia, prima in Fran-
cia e in Spagna con Ugo Lam-
pariello (uno dei fascisti lati-
tanti) poi a Rimini sempre 
in vacanza. Una vacanza stra-
namente lunga, come si vede. 
Naturalmente, ha detto di non 
aver mai saputo dell'esistenza 
di campeggi fascisti, mentre 
TAngeli ha ribadito che senti 
parlare di iniziative del ga-
nere organizzate da Gianluigi 
Radice. responsabile del «Fron-
te della gioventu» del MSI 
di Milano e tuttora latitante. 

Per quanto riguarda la con-
cessione della liberta provvi-
soria a Davide Beretta. il reg-
gente del «Fronte della gio
ventii » del MSI, a quanto ri-
sulta 11 dott. Alessandrini 
avrebbe trasmesso la richiesta 
al giudice istruttore dott. 
Lombardi con il parere che 
essa venga accolta ma accom-
pagnata, a titolo di ulteriore 
garanzia, dal pagamento di 
una cauzione. 

Domani mattina sara inter
rogate nelle carceri di Mon
za. dov'e rinchiuso da ieri, 
Gilberto Manguzzi, di 22 anni, 
il giovane originario di Veda-
no al Lambro nella cui abi
tazione gli agenti del commis-
sariato di Monza hanno tro-
vato un fucile mitragliatore, 
pistole e pistole lanciarazzi. 
Nelle prime dichiarazioni. rese 
subito dopo la perquisizione e 
Tarresto, il Manguzzi avrebbe 
detto che il mitragliatore, che 
e inservibile, lo avrebbe pe-
scato nel lago di Como du
rante una delle frequenti im-
mersioni che egli compie, es-
sendo un appassionato « sub ». 
Non si sa come avrebbe giu-
stificato il possesso delle pi
stole e delle lanciarazzi. 

II dott. Luigi Rocco Fiasco-
naro, uno dei magistrati che 
investigano sugli attentati ter-
roristici di Milano, ha inter
rogate a Roma il gioraalista 
del settimanale a L'espresso » 
Giuseppe Catalano, autore di 
un servizio sulTaddestramento 
di gruppi di estremisti di de
stra. 

L'inammissibile caso Birindelli 

Chi «gradisce» 
Fammiraglio? 

Anche domenica scorsa, dun-
que, Gino Birindelli, ammira-
glio della Marina italiana non-
che~ comandante delle forze 
armate navali della NATO per 
il Sud Europa, non ha esita-
to a partecipare, a Torino, a 
quella che il fogliaccio del 
MSI chiama «grande mani-
festazione patriottica», pro-
mossa da organizzazioni di-
chiaratamente filofasciste, du
rante la quale, fra Valtro, si 
I fatta Vapologia di un lati
tante ricercato dalla polizia 
come il golpista-bancarottiere 
Valerio Borghese, e si t Ian-
ciato Vennesimo osanna alio 
«stato forte», uno stato ben 
diverso, chiaramente, da quel
lo voluto dalla Costituzione 
italiana. La partecipazione 
deU'ammiraglio al raduno & 
stata, anche questa volta, pun-
tualmente e compiacenlemen-
te segnalata dal Secolo. 

/ precedenti del Birindelli 
sono scandalosamente noW 
prima delle elezioni regiona-
li del 11, non esito a dichia-
rare, in pieno spregio della 
Costituzione, che se i comu
nisti fossero entrati nneU'area 
della maggioranzan, per lui 
come per molti altri alti uf-
ficiali si sarebbe posto tun 
grave problema di coscien
za*. Piii tardi incorse in un 
incidente a Malta dove si tro-
vava come comandante NA
TO: mettendosi sotto i piedi 
perfino te piii elementari nor-
me della correttezza, si intro-
mise pesantemente nella cam-
pagna elettorale con gravi di
chiarazioni contro il Candida-
to laburista Dom Mintoff, che 
poi, come i noto. vinse le 
elezioni. 

Ma a Malta non gli 6 andata 
liscia: il governo della pic-
cola isola, a tutela della sua 

dignita e della sua indipen-
denza, lo ha buttato a mare, 
come a persona non gradita ». 

II governo italiano invece 
evidentemente gradisce di 
avere a un posto di comando 
cosi elevato nella gerarchia 
mililare, un uomo di cosi 
aperto e impudente orienta-
mento eversivo e antidemo-
cratico. PerchS lo scandalo 
piii grave non sono le idee 
politiche delVammiraglio; 2 il 
fatto che il governo italiano, 
ben conoscendole, lo abbia 
prima nominato capo della 
Squadra navale, poi ne ha fa-
vorito Valta collocazione nel
la NATO, senza prendere mi
sure neppure dopo te gravi 
posizioni assunte dal Birin
delli. 

E' proprio qui, nel governo, 
il nodo delle connivenze cite 
va sciolto: il paese deve sa-
pere, e chiaramente, chi pet-
mette che alia testa della ge
rarchia militare stiano uomivi 
che apertamente si pronun-
ciano contro la costituzione e 
contro lo Stato democratico. 
Ecco un punto sul quale il 
nuovo governo della DC e 
chiamato a qualificarsi. 

P.S. — Un altro emerito 
«patriota» oratore ufficiale 
al raduno di Torino, esalta-
to dal quotidiano missino. il 
comandante Elios Toschi, pro-
motore fra Valtro di una 
* organizzazione di cittadmt 
indipendenti» di chiara mar 
ca reazionaria, i lo stesso che 
lancib, a suo tempo, una pe 
tizione contro Vinsediamentc 
dell'Alfa Sud a Pomiglianu 
d'Arco. perchi avrebbe «por-
tato via il lavoro ai torinesi». 
E' un esempto che dimostra 
di quale pasta sim U c trier* 
dionalismom del Mtt. 
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