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Chi sono i veri responsabili deiraumento dei prezzi i LI ! il 
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Carne: grosso affare per i francesi 
disgrazia per i nostri consumatori 

Tre i fattori principali deiraumento dei prezzi — Carenza di carne su i mercati mondiali; manovre del MEC; assenza di una politica zoo-
(ecnica nel nostro paese — Un problems di natura politica sul quale fioriscono le speculazioni — Un assurdo spiegabile.- tolti i dazi, i 

prezzi al consumo aumentano — L'interesse dei monopoli — Perch b la FIAT non h affatto dispiaciuta dell'attuale situazione 
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MILANO, 16 . 
Perch6 e aumentato il prez-

so della blstecca? Non 6 che 
le risposte abbondlno, soprat-
tutto quelle serle, argomen-
tate, precise, non demagoglche. 
Del caro-carne sono moltt a 
parlare ma pochi tentano dl 
spiegare un fenomeno che non 
nasce certo nella bottega del 
macellaio. La realta e che la 
nostra blstecca e dlventato un 
grosso affare per moltl, In 
Italia e fuorl. Un affare dl 
mlllardl. I suol termini sono 
sempllcl. Al nostro fabblsogno 
che nel 1971 e stato calcolato 
attorno al 13 millonl e mezzo 
dl quintal! (le elf re vanno pre-
se con le plnze perche ognuno 
ne sforna dl diverse) 1 nostri al-
levamentl hanno fatto e fan-
no tuttora fronte con una of-
ferta che non arriva nemmeno 
al 50 per cento: 6 milioni 170 
mlla quintal!. II resto dobbia-
mo acqulstarlo all'estero. I da-
tl del '71 precisano anche le 
proporzioni dl questa opera-
zione: 4 millonl 734 mlla quln-
tall dl earn! fresche e conge-
late, 2 millonl 333 mila capl 
vivi, costo: 714 mlllardl dl li
re airanno, due al giorno. 

E le prospettlve? Sono tut
te sfavorevoli sla per la no
stra bilancia commerciale sia 
per 1 bllancl delle famiglle 
italiane. Poiche 1 consuml au
mentano (e questo e un fat
to positivo, di civilta. pur-
troppo non ancora del tutto 
omogeneo) 11 rlcorso all'este
ro e destinato ad essere inten-
sificato ma Incontrera serie 
difficolta poiche dl came bovl-
na non e'e piu in abbondanza 
da nessuna parte. Reperlrla 
e diventato arduo, un po* per
che i nostri partner si sono 
fatti furbi, un po' perche gll 
abblamo saccheggiato gll al
levamenti dopo aver mortlfi-
cato e distrutto quell! nostra-
nl. Chi cl ha govemati in tut-
t! questl anni si porta sulle 
spalle una bella responsablll-
ta. L'imperizia dei nostri mi
nistri dell'Agricoltura non so
lo e macroscopica ma ha an
che un costo salato e a pa-
gaTlo e l'intera collettivita na-
zlonale. Se le cose non cam-
biano, se non si lnterviene 
per invertire l'attuale tenden-
sa, 11 prezzo della nostra bl
stecca aumentera ancora. 

II nostro caro-carne presen-
te e futuro, in realta e un pro-
blema'ipdlilWoJB'^iteforol so
no gll speculator!, gli impor-
tatori-che fanno-eoldi- a pala
te, gli aDprofittatorl: tutti han
no un costo e di loro parlere-
mo anche diffusamente. Tut-
tavia non e'e dubbio che que
sta gente prospera sugli enro
ll, diventatl ormai storicl. del
la nostra politica agricola. Sia-
mo entrati nel MEC nelle 
condizioni peggiori, incapacl 
dl rilanciare i nostri alleva-
mentl zootecnlcl per produr-
re dl piu e a minor prezzo 
e incapaci di utilizzare conve-
nientemente 1 finanziamenti 
della comunita. A Bruxelles 
ridono di noi. Ed hanno ra-
gione. Abbiamo sotto mano il 
bollettino del mercato all'in-
grosso delle cami di Milano. 
Raffrontiamo 1 prezzi degll 
ultimi tre anni sulla base di 
rilevaziom fatte nello stesso 
periodo. H torello di prima 
qualita (che e poi il vitello-
ne) Dassa dalle 590 lire 11 chl-
10 del 26 settembre del 1970 
•.lie 640 del 25 settembre del 
1971 e alle 960 lire del 9 set
tembre scorso: il salto e evi
dent* e notevole, 320 lire nel 
giro di un anno pari al 50% 
del prezzo 1971. Questo per il 
bestiame vivp. Per la carne 
macellata 1'andamento e stato 
il seguente: posteriore di pri
ma qualita (e da qui che vie-
ne la nostra blstecca) dalle 
1200 lire del *70 alle 1300 lire 
del '71 e alle 1500 lire della 
scorsa settimana; anteriore dl 
prima quality 700 lire nel '70 
e nel "71, 950 lire nel *72. Dal 
mercato all'ingrosso alia bot-
tega del macellaio la carne, 
e piu ancora il torello vivo, 
subi5cono tutta una serie di 
manipolazioni e di passaggi 
che hanno riflessi tutt'altro 
che positivl su! prezzo finale 
• anche di questi avremo mo-
do di riparlare. 

EsLstono giochi complicatl, 
difficili persino da spiegare: 
quel che appare certo e che 
11 MEC spinge oggettivamen-

• te ad alzare i prezzi 
H meccanismo funziona pres-

sappoco cosl. Ogni anno il 
primo di aprile si fissa un 
prezzo di orientamento, che 
regola le importazionl da! 
Paesi terzi. L'anno scorso. ad 
esempio, il bovino adulto era 

- quotato 450 lire circa il chi-
, lo. Se 1'offerta di carne dal 
. Paesi terzi 6 fatta sulla base 
di un prezzo inferiore. allora 
acatta il prelievo vale a dire 
una tassa comunitaria che an-
iralla il vantaggio del Paese 

. importatore della comunita c 
• finisce in un fondo comune. 

II FEOGA. destinato a poten-

Tre scosse 
di terremoto 
in Macedonia 

SKOPL1E. 16 
Tre scosse telluriche so-

00 state registrate questo v 
pomeriggio dagli apparecchi 
dell'istituto sismologico di 
Skoplie. La prima, la piu 
forte, e stata registrata al
le 15.06 e ha a\uto un'inten-
sita del sesto grado della 
tcala Mcrcalli a circa 80 
chilometri a sud est di Sko
plie. E' stata sentita in tutta 
la Macedonia sud-oncnlale. 
Altre scosse sono state regi-
itratc mczz'ora dopo la pri-
• a . La loro intensita 6 stata 
tea il terzo e il quinto gra-

zlare e sviluppare anche gll 
allevamenti nazionali In dire-
zlono di una loro autosuffl-
clenza. La Francia l'ha realiz-
zata con 1 soldi anche del-
l'ltalla che lnvece continua 
ad abbattere vacche. dlmentl-
candosi che oltre al latte le 
vacche fanno anche vltelll, 
cioe carne. Se lnvece 11 prez
zo del Paese terzo e superio-
re, s'arrangl chi compra, la 
comunita non lnterviene dal 
momento che 11 mercato non 
e turbato. 

Flno a qualche mese fa 1 
prelievl hanno funzionato sep-
pur In diversa misura: 82.89 li
re per un chilo dl carne im-
portata neH'ultima settimana 
del gennaio 1971. 8.72 lire esat-
tamente un anno dopo. 

Ora 11 prelievo sembra non 
servire piu. Perche? Perche 
la carne scarseggia e 1 Paesi 
terzi hanno logicamente au
mentato 1 prezzi. Gll lmpor-
tatori hanno fatto i loro buo-
ni affari ma soprattutto affa-
rl d'oro hanno fatto quel Pae
si della Comunita che sono 
autosufficienti e che pure loro 
esportano in Italia. Intendia-
mo parlare di francesi, olan-
desi e belgl soprattutto. 

Infatti la CEE invece dl la-
sciare il prezzo di orien
tamento si e messa ad in-
seguire quello del Paesi ter
zi, 11 che signiflcava aumenta-
re 11 prezzo della carne fran-
cese, olandese e belga. SI e 
cominciato con l'importo di 
compensazione. una tassa spe-
ciale per coprire le conse-
guenze della svalutazlone del 
dollaro. L'ultlmo Importo ri-
levato era nella misura dl 
27,94 lire il chilo. Svolta la 
sua funzlone dl alzare 1 prez
zi, e stato tolto ma non per 
questo i prezzi sono dimlnul-
tl. Poi il prlmo aprile si e 
ritoccato del 4% 11 prezzo dl 
orientamento ed analogo rl-
tocco e scattato in questl 
giornl. 

Infine si e declso di toglle-
re dal 31 gennaio 1 prelievl. 
ma anche qui in funzlone 
contraria agli interessl Italia-
nl e dei consumatori che lo
gicamente non avvertono al-
cun beneficio, essendo salitl 
I prezzi della carne sla di 
provenienza comunitaria che 
dl quella extra comunitaria. 
Quella del nostri allevamenti 
e notoriamente ancora a livel-
II piu altl. II 5 giugno ven-
gono fatti sparire persino 1 
dazi doganall (la came- del. 
Paese terzo soggiaceva prima 
sia al prelievo che alia tarif-
fa doganale) e ci6 sembrava 
un f avore usato soprattutto nei 
nostri confrontl e invece e pro-
prio da quel periodo che da 
ta l'aumento del prezzi. Do 
vevano essere circa 500 lire 
in meno per ognl chilo dl car
ne e invece la carne prende 
a salire. In effetti questa ma-
novra ha consentito una ope-
razione speculativa di grandl 
proporzioni da parte della 
Francia e dell'Olanda. che In 
assenza dei dazi doganali han
no fatto incetta di carne. Pol 
a dazi ripristinati questa sa-
ra probabilmente scarlcata In 
Italia e a prezzi quasi livel-
latl con quelli dei Paesi ter
zi. In pratica i francesi hanno 
capito che l'ltalia poteva es 
sere una buona piazza e che 
era sciocco lasciarla in mano 
a coloro che sono fuorl della 
Comunita, II MEC e servito 
alio scopo. Si tolgono dazi e 
prelievl ma a condizlone che 
il prezzo rest! alto D'altra 
parte questo stato di cose 
conviene ai veri padroni del 
MEC. i monopoli industrial! 
Nol itallani ne abblamo uno 
e non certo piccolo: la FIAT. 
Pensate. prima una cinque-
cento veniva pagata con un 
torello. adesso con lo stesso 
torello da Torino spediscono 
una 850. 

Romano Bonifacci 

VENEZIA — Paolo VI in vislta alia citta 

* i « 

La visita di Paolo VI a Venezia e Udine 

PRE0CCUPAT0 APPELL0 DEL PAPA 
ALLA UNANIMITA DELLA CHIESA 
« Sarebbe tristissima sorte — ha detto — cedere alia tentazione del separatismo, della 
autosufficienza, del pluralismo arbitrario, dello scisma » - II fastoso incontro con la citta 

lagunare - « Venezia deve vivere » - Le soste a Ronchi e ad Aquileia 

In vista della lotta contrattuale 

Prezzi auto: la Fiat 

minaccia un aumento 
Dalla redazione 

L'agenzia Sindacato nottzte 
pubbhea ampi stralci di una 
reiazione che 11 presidente 
della FIAT, Gianni Agnelli, 
ha svolto ai direttori degli 
stabilimentl del gruppo. In 
questa reiazione, anticlpando 
proposte che sono state poi 
riprese dal vlcepresidente del
la Conflndustria Wilmer Gra-
ziano nella sua « offerta» per 
1 rinnovi contrattuali. si af-
ferma esplicitamente che 11 
gruppo FIAT affronta 11 rln-
novo del contratto del me-
talmeccantci con l'anttcipata 
previsione dl aumentare • i 
prezzi all'mdomanl della fir 
ma. Agnelli nel suo discorso 
rlcattatorio esclude muta-
menti nell'assetto del grup
po, o miglioramenti dl pro-
duttivita dovuti a innovazlo 
ne tecnologica, ed afferma 
che «Per 1 settori tradizio-
nali dl attivita gli aumenti 
dl produttivita prevedibili nei 
prossimi anni sono insuffi 
cienti a far fronte agli Incre

ment! del costo del lavoro e 
delle matene prime. Saremo 
perci6 costretti a trasferire, 
per quanto la concorrenza ce 
lo permettera, gll aumenti 
di costo nel prezzo dl ven-
dita dei prodotti. Tutto ci6 
che non rlusclremo a trasfe
rire pesera sul conto econo-
mico. Le grosse alternative — 
ml rlferlsco tra l'altro al 
modo nuovo di fare I'automo-
bile — sono lontane, com-
plesse e non realizzablli at-
f.ualmente ». 

Nessuna lnnovazione tecno
logica sostanziale e difesa del 
livello dei proMtti (compreso 
i'autofinanziamento) delinea-
no. da un lato, una situazio
ne di lmmobilismo lndustria-
le e finanziarlo e dall'altro la 
volonta dl scaricare tutto sul 
prezzi grazle alle compllcita 
politlche col monopollo. A-
gnelli, infatti. non ha manca-
to dl chiedere al govemo « fi
nanziamenti all'esportazione, 
agevolazionl creditizie, assl-
curazione del rischl, appog-
gio politico e diplomatico». 

Dal nostro inviato 
UDINE, 16 

Paolo VI e glunto all'appun-
tamento del 18. congresso eu-
caristico di Udine in piazza 
I Maggio con quasi un'ora di 
ritardo rispetto al programma 
che fissava il suo arrivo alle 
16^0. Davantl al fedeli, Paolo 
VI ha tenuto un discorso tut
to pervaso dalla preoccupa-
zione per l'attuale crisi della 
chiesa travagliata, come aveva 
detto nella mattinata a Vene
zia nella chiesa di San Marco, 
da element! « dissoclatori ». 

Tutta la prima parte del di
scorso, piena di rlchiami ai sa-
cr! testi, e stata un insistente 
appello alia unita della chiesa 
universale e locale, a Tutti — 
ha detto — dobbiamo costi-
tuire una societa unanime. Sa
rebbe tristissima sorte perdere 
II senso della cattolicita del-
l'unico popolo di Dio e cedere 
alia tentazione del separati
smo, dell'autosufficienza, del 
pluralismo arbitrario, dello sci
sma ». 

Nella seconda parte ha ac-
cennato alia necessita per la 
chiesa di auscire dal guscio 
deU'mdividualismo » per a una 
rinnovata coscienza della no
stra socialita ecclesialen. Oo-
corre — ha detto — «porsi 
in ascolto dei bisogni della co
munita. quelli dei poveri, del 
disoccupati, dell'infanzia e del
la gioventu nonche quelli del
la vita religiosa e civile». 

L'unico accenno di rilievo 
intemazionale e stato fatto da 
Paolo VI con il saluto che ha 
rivolto agli sloveni a che tanti 
vincoli storici ed etnici uni-
scono a questa regione e che, 
ha detto rivolto loro, avete, 
voluto con codesta presenza 

saldare speclalmente 1 vincoli 
spiritual! che affratellano la 
vostra e questa popolazione ». 

Nella mattinata Paolo VI si 
era Incontrato prima con 11 
clero nella Basilica di S. Mar
co e po! con il popolo vene-
ziano a cui ha parlato dal pal-
co preparato sulla piazza dove 
erano ad ascoltarlo in prima 
fila anche i ministri Rumor, 
Ferrari-Aggrad! e Gonella. 

Proprio partendo dal patrl-
monio artistico e culturale dl 
Venezia che affonda nei se-
coli Paolo VI. rlvolgendosl al 
Clero ha sottolineato a l'impor-
tanza della tradizionen intesa 
«come forza ispiratrice in 
continuo progresso» ed ha ri-
cordato «11 contenuto immu-
tabile della dottrina religiosa 
e morale della chiesa cattoli-
ca» per concludere che «un 
agglornamento della dottrina 
e della pastorale deve partire 
da queste premessen. 

A! veneziani il Papa ha det
to quello che 11 sindaco dc ha 
taciuto: a Venezia deve vive
re)). Venezia minacciata nella 
sua statica e nella complica-
zione dei suol problem! urba-
nistici, non solo deve soprav-
vlvere alia corrosione del suo 
mare, ma deve vivere 11 suo 
sviluppo moderno, il quale 
non pud' prescindere dal la
voro moderno che gia si atte-
sta nei centri industriali at
torno alia citta storica come a 
Marghera. Murano. ecc. 

Dopo Venezia Paolo VI ha 
fatto una sosta a Ronchi del 
Legionari e ad Aquilea arri-
vando quindi a Udine. In ss-
rata e ripartito per Roma. 

Alceste Santini 

Semfnarlo del PCI 

a Frattocchle 
— • • • • ^ 

II ruolo 
della ricerca 

ler lo sviluppo 
economico 

Le relazioni del com-
pagni Napolitano e 

Fantinl 

Si aggrava la contesa europea intorao alia televisione a colori in Italia 

Pressioni dei tedeschi per il Pal 
Con il pretesto di alcuni controlli bloccati alcuni contingent! di elettrodomestici esportati dall'ltalia verso la Germania di Bonn 
Continuano intanto le accuse ai francesi ed ai difensori italiani del sistema Secam • Cauto ottimismo dopo gli ultimi incontri romani 

Dal oostro inviato 
BONN, 16 

E" sempre vivo nella Ger
mania Federale l'interesse nel 
confronti della « arlecchinata 
a colori», come viene qui de
finite la controversia sul si
stema della TVC in corso nel 
nostro paese. La stampa con
tinua a registrare tutti gli 
sviluppi della vicenda sotto-
lineando in particolar modo 
11 fallimento del colpo di ma
no del govemo Andreotti e 
del suo tentativo di sfrutta-
re «la sonnolenza del perio
do estivo » per far passare una 
decisione dalle profonde im-
plicazionJ politlche interne ed 
Intemazionali. 

I glornali tedeschi non rl-
sparmiano frecciate al gover-
no italiano e ai maggiori re
sponsabili dell'intera vicenda 
arrivando a parlare di rigur-
gitt gollisti e accusando alcu
ni uominl politic! (in parti-
colare Fanfanl) i quail, si di 
ce. attraverso la loro rinnova
ta vocazione mediterranea, 
tenterebbero di riesumare 
persino II sogno dl « mare no
stro ». NegH amblenti del mi
nister! deU'economia e degll 
ester! d! Bonn s) cerca al con-
trario di anallzzare le ragioni 
e i motlvi di carattere ogget-
tlvo-soggettlvo (vistl anche i 

protagonisti del «giallo») che 
hanno portato, l'ltalia a ri-
considerare la decisione che 
qui si considerava gia presa 
a favore del Pal tedesco. 

Si e molto parlato. in que
sti giomi, di contropartite di 
natura politica ed economica 
offerte dalla Francia all'Italia 
per far decidere Roma a see-
gliere il sistema Secam: nono-
stante la « smentita » italiana 
alia ufficialita del documen-
to « segreto » che sarebbe sta
to al centra dei colloqui tra 
il presidente Pompidou e An
dreotti, a Bonn si continua 
a credere infatti nell'esisten-
za dl una bozza di accordo 
elaborate nel corso degli in
contri franco-italiam di Lucca. 

Ma ben al di la di tutto 
questo. la Germania federale 
non ha nascosto in questi 
giomi la sua profonda preoc-
cupazione per la decisione pre 
sa dall'ltalia sulla TVC e per 
alcune convergence man! festa
tes! negli ultimi tempi fra Pa-
rigi e Roma su moltl aspetti 
della politica comunitaria. An
che la riunlone di Roma con-
clusasi recentemente non sem
bra abbla sgombrato comple-
tamente 11 terreno da tutti 1 
problem! e da tutte le questlo-
nl accumulates! In queste set-
timane. Per ora Tunica posl-
zione ufflclmle dl Bonn sulla 

vicenda della TV a colori ri-
mane quella presa, l'indoma-
ni degii incontri tra il mini-
stro degli esteri Italiani Medi
ci e quello dell? Germania fe
derale Scheel, dal sottosegre-
tario deU'economia e delle fi-
nanze Rhoweddel. 

«Le offerte avanzate da Pari-
gi all'Italia — affermd in quel-
I'occasione il fottosegretario 
alle finanze della RFT — le 
quali dovrebbero portare Ro
ma alia adozione del Secam, 
non possono non essere con
siderate, da un punto di vi
sta di politica comune indu-
striale. un clamoroso passo fal* 
son. In concreto la Germania 
federale ha inteso attraverso 
questa dichiarazione ricorda-
re che i francesi non posso
no offrire all'Italia alcuna se
lla « contropartita » economi
ca (ma e stata la stessa cosa 
che I francesi hanno detto 
contro ! sostenitori del Pal) 
e avanzano delle mlnacce. SI 
minaccia cioe di ritlrare alle 
Industrie italiane (che In real
ta sono quasi tutte In mano 
al capltale tedesco ed olande
se) l'attuale concessione dl 
produrre televisori In Pal, se-
condo il brevetto di proprieta 
della Telefunken-Aed. 

Inoltre si sottollnea a Bonn 
che una eventuate scelta a fa
vore del sistema francese po-

trebbe rimettere in discussio-
ne molt! dei favori concessi 
a Roma con I'appoggio tede
sco in materia di adempimen-
to degli accordi monetari in 
seno alia CEE. 

La posizione dl Bonn e 
quindi chiara: utilizzare al 
pari della Francia tutte le pos-
sibilita di pressione politica ed 
economica per ricordare alia 
Italia 1'impegno preso a fa
vore del Pal. I metodi di pres
sione sono molteplicl. Ad e-
sempio. le norme comunitarie 
in materia di scambi sono 
molto elastichc e non hanno 
imped!to nel passato proprio 
alia Francia di bloccare le no
stra esportazioni di elettro
domestici che a vevano prezzi 
troppo competitivi per 1'indu-
stria francese I tedeschi non 
hanno nascosto 1'intenzione di 
rlcorTere agli stessl sistemi. 

Vi sono nella Germania fe
derale due entt preposti al con-
trollo delle apparecchlature e-
lettriche ed elettroniche. I due 
ent! debbono vedere se gli 
apparecchi Importatl rispon-
dono o meno alle caratteristl-
che dl slcurezza e dl efficienza 
prevlste dalle legg! federall. 
Dopo 1'inlzlo della guerra del 
colore, mlgllaia di televisori 
Italiani e di altre apparec
chlature, che avevano gi& otte-
nuto la prescritta abllitaxlo-

ne per la vendita nei mercati 
tedeschi, sono stati nuovamen-
te controllati e — guarda ca-
so — si sono trovati lmprov-
visamente difetti e manchevo-
lezze che ne hanno permesso 
il blocco della vendita. 

Questo e il primo caso, ma 
Bonn ha fatto sapere che la 
lista delle possibility di in-
tralcio nei confronti delle no
stra esportazioni verso la RFT 
e molto lunga. Gli ambient! 
finanziarl e politic! della Ger
mania federale sono pero fi-
duciosl sui risultati delle lo
ro iniziative e si e certi dl 
riuscire ad ottenerc dal go
vemo di Roma una decisione 
favore vole a I Pal tedesco. 

D'altronde alcune concluslo-
ni favorevoli per l'ltalia (e 
che esigevano I'approvazione 
della RFT) cui sono giuntl 1 
ministri degli ester! e delle 
finanze dei dieci paesi euro-
pei nella riunlone di Roma, 
fanno ritenere a Bonn che la 
Germania federale abbia gia 
ricevuto notevoli garanzle per 
una scelta del Pal nel corso 
deU'lncontro svoltosl alia vigl-
lia della riunlone tra Schmidt 
e Malagodl: questo almeno e 
quanto si afferma negli am
bient! ufficlall di Bonn. 

Franco Petrone 

Termina oggi presso la 
Scuola dl partito a Frattoc
chle, il seminario nazlonale 
sul tema: « Politica della ricer
ca dello Stato e degll Entl 
pubblici». II seminario, che 
ha avuto Inizlo venerdl, e or-
ganizzato dall'Ufficlo dl rlcer- ' 
ca scientifica del PCI e vede 
la partecipazione di moltl 
compagni che lavorano negli 
Entl pubblicl e nell'apparuto 
statale di ricerca. Esso si pre-
senta come occasione dl in
contro e momento dl rifles-
slone Interna per quant! — 
comunisti e forze del movi-
mento operalo — vedono de-
linearsl con sempre maggio-
re ampiezza gll effetti della 
arretratezza e del ritardo tec-
nico-scientifico che caratteriz-
zano l'attuale fase dl svilup
po economico. 

Dopo una breve introdu-
zlone dl Giovanni Berlinguer, 
11 compagno Giorgio Napolita
no, responsabile della Com-
missione culturale, ha svolto, 
nel pomeriggio di venerdl, la 
prima 'telle tre relazioni in 
programma: «Ricerca, rlfor-
me e sviluppo economico». 
Napolitano ha fermato l'atten-
zlone su due puntl fondamen-
tali: la portata della crisi del-
l'economia italiana da un la
to, la necessita dl un nuovo 
tipo di sviluppo dall'altro. 

Non si pu6 parlare In gene-
rale — egll ha detto — dl 
andamento sfavorevole della 
economia italiana in alcuni 
settori; e vero piuttosto che e 
stato messo In crisi 11 tipo 
di sviluppo economico manl-
festatosi per lungo tempo. 

Napolitano ha ricordato co
me il cosiddetto «miracolo 
italiano» si sia basato non 
solo su un regime disumano 
di bassl salarl e dl sfrutta-
mento ma su un regime che 
ha saccheggiato Tagrlcoltura 
e il Mezzogiorno, che ha sfrut-
tato senza pagarlo 11 lavoro 
femmlnile, che ha incentlvato 
i consumi non essenziali e che 
ha accentuato una collocazio-
ne subalterna deU'economia 
italiana sul piano europeo e 
mondiale favorendo le espor
tazioni. 

Dopo aver ribadito l'assolu-
ta prioriti della politica delle 
riforme e la necessita dl rea-
lizzare una piena occupazione 
al massimo livello tecnologl-
co, Napolitano ha ricordato 
che aH'indomani delle piu im
portant! lotte del '69, furono 
! comunisti e le forze demo-
cratlcHe sindacall a mettere • 
in luce l'effetto dl queste lot
te come stimolo alia introdu-
zione della scienza e della tec-
nologia piu avanzate nel no
stro paese. ctBasta cltare — 
egll ha detto — a questo rl-
guardo il contratto strappato 
dal chlmici che poneva, in 
termini nuovl 11 problems 
della nocivita». 

La posizione del comunisti 
e quindi chiara: Innanzl tutr 
to indipendenza dal capltale 
straniero e da! condizlonamen-
t! dell'imperiallsmo america-
no, ma anche, orientamento 
nuovo della ricerca In rap-
porto alio sviluppo econo
mico. Secondo quanto affer-
mato dal CIPE, nell'ottobre 
•71, le attivita del CNR dovreb
bero rlvolgersi prevalentemen-
te verso le ricerche a caratr 
tere soclale come lo sviluppo 
urbano, 1 trasporti, l'informa-
tica. l'ecologia. le scienze bio-
mediche e l'assetto del terrl-
torio. E' invece nostra esigen-
za fondamentale — ha con-
cluso Napolitano — non sta-
bilire una contraddlzlone fra 
impegno per la ricerca pura 
e impegno per la ricerca 
orientata, e respingere ognl 
tendenza a contrapporre ricer
che dl interesse soclale a ri
cerche dl innovamento tecno-
logico, che sono anzl tra lo
ro. fortemente compenetrate. 

Nella glomata dl ler! il com
pagno Bernardo Fantini, del-
l'Ufficio ricerca scientifica 
della Direzione del Partito, 
ha tenuto la seconda reiazio
ne sul tema: « Funzlone e ge-
stione degll Istltuti pubblicl 
di ricerca». Dopo una anall-
sl del centri pubblicl di ri
cerca oggi esistenti e dell'in-
tervento (carente) dello Stato 
per lo sviluppo della ricerca 
industriale, Fantinl ha parla 
to delle tendenze attuali delle 
forze padronali rispetto alia 
ricerca scientifica le quail pos
sono riassumersi in una tota-
le subordinazione della ricer
ca alle esigenze industrial!. 

Fantini ha concluso la sua 
reiazione avanzando alcune 
proposte alternative: 1) affl-
dare al CIPE, In sede dl pro 
grammazione generate deU'e
conomia, la documentaztone e 
U controllo sulla ricerca pub-
blica e privata, nonche la re-
sponsabilita politica per il 
coordinamento complesslvo; 
2) rendere 11 CNR, rinnova-
to nelle strutture e reso real-
mente democratico, centra di 
impostazione generale pro-
grammata dl tutta la ricer
ca italiana; 3) democratizzare 
tutti I centri di ricerca; 4) 
risolvere i gross! problem! del 
personale; 5) rendere insepa-
rabile la ricerca dairinsegna-
mento; 6) accrescere il ruolo 
del Parlaraento nella deter-
minazione degli indirlzzt della 
ricerca. 

Dopo un'ampia discusslone e 
una lunga serie di interventl 
che hanno occupato tutta la 
glomata dl ieri, il seminario 
terminera questa mattina con 
una reiazione dei compagni 
Meneghelli e Bondioli dell'Uf-
ficio stud! della CGIL sulla 
organizzazione politica e sin-
dacale del lavoratori della n 

Lettere— 

Uno sciopcro 
generale contro 
il carovita? 
Carl compagni, 
• la continua denuncla del no
stro glornale contro I respon* 
sabili del carovita e opera 
piu che meritoria, ma posso
no bastare solo la denuncia 
e le proposte sia pure con
crete? Piu volte nel vari con-
gressl della nostra Federazio-
ne e anche in quelli sindaca
ll sono intervenuto per fare 
rilevare che il problema del 
carovita e sentito da tutti. In 
ragione di cid, il partito e il 
sindacato, si metiano in te
sta di condurre a fondo una 
lotta di popolo contro il caro
vita. Si pub star certi che 
avranno lappoggio delle gran
dl masse popolari in una mi
sura mai raggiunta. 

Altri compagni si sono lega-
tl a questi miel interventi e 
infine e sembrato che tutti 
fossero d'accordo, ma poi non 
se ne e fatto nulla: perche? 
Che cosa si aspetta a lancia-
re un'appello alio sciopero ge
nerale contro il carovita? lo 
penso che solo un'azione di 
questo genere pud per lo me
no creare te condizioni neces-
sarie per fare poi camminare 
le iniziative piu valide atte ad 
opporre un freno al carovita. 

Gradirel un cenno di riscon-
tro. Fraterni saluti. 

PIETRO BIANCO 
(Petrona . Catanzaro) 

cerca. 

g. a. 

H problema che tu sollevl 
e di grande attualtta. Le for
me dl lotta sono argomento 
di dibattito all'interno del mo-
vimento sindacale e piu in 
generale dell'intero movimen-
to democratico. II problema 
dl fondo e questo: rendere 
possiblle con il minor dispen-
dio di energie da parte dei la
voratori le conquiste che essi 
si propongono. Si tratta per-
cib di individuate obiettivi e 
controparti da porre al cen
tra delle lotte con cui con-
seguire positivl risultati. 

Sul problema specifico del 
carovita gia iniziative sono in 
atto. II nostro giornale ha da-
to notizia delle azioni promos-
se dagli ent! local!, dal m o 
vimento cooperativo, dalle or-
ganlzzazioni dei contadini. Nes-
suno esclude in via di prin-
cipio il ricorso alio sciopero 
generale. L'esperienza della 
lotta per le riforme dimostra 
che tale tipo di sciopero pub 
dare risultati, ma anche che 
spesso si resta a livello di 
una espressione, pur piena-
mente valida, dl protesta che 
non riesce ad ottenere risul
tati concreti. Oggi si tratta di 
lavorare per saldare assleme 
le lotte contrattuali, le bat-
taglie per le riforme, le ini
ziative per un diverso svilup
po economico e contro il ca
rovita, facendo partecipare 11 
piu vasto numero di lavora
tori possibile; si tratta dl unl-
re 1 lavoratori che si battono 
per migliori condizioni di vi
ta a quelli che lottano per 
difendere il loro posto dl la
voro, a quelli (e sono una 
gran massa) che sono disoc
cupati. E' in tale quadra che 
deve essere affrontato il pro
blema del carovita, premendo 
perche gli enti locali, Comu-
ni, Province, Regioni si fac-
ciono promotori di tutte quel
le iniziative che il governo 
Andreotti-Malagodi non vuol 

Frendere per non disturbare 
monopoli, il grande padra-

nato, gli speculatori. In nu-
merose citta sono stati effet-
tuati o sono programmati su 
questl temi strettamene le-
gati (carovita, occupazione, 
contratti, riforme) scioperl ge
neral!. GU entl locali direttl 
dalle forze democratiche e po-
{lolari si sono fatti promo-

oil di iniziative contro U ca
rovita. 

Questa e la strada da se
guire per creare un vasto 
scliieramento di forze capace 
di opporsi alia politica del go
vemo Andreotti-Malagodi e di 
ottenere positivi risultati. Tut
te le categorie dell'industria, 
inoltre, si vanno preparando 
ad un grande sciopero per ri-
spondere all'attacco del padro-
nato ed alia politica antipo-
polare del governo. E* que
sto movimento che cresce e 
si sviluppa che pub e deve 
sconfiggere 11 govemo per ga-
rantire nuove strade di svi
luppo alle classi lavoratrici. 

(a. ca.) 

Ai padroni avra 
insegnato qualcosa 
la lezione del ' 6 9 ? 
Cara Unita, 

ho letto del «piano an-
ti-autunno» formulato dal 
vice-presidente della Confln
dustria Wilmer Graziano. 
Credo che innanzitutto si 
debba dire che i padroni so
no divisi sul modo di agire 
di fronte alle scadenze con
trattuali E questo mi pa
re positivo. Un nemico di-
viso lo si batte meglio. La 
linea di Graziano e infat
ti diversa da quella poposta 
ad esempio tempo fa dagli 
industriali lanieri, firmatari 
di un appello perche non si 
firmasse nessun contratto e 
si andasse a uno scontro 
frontale con i sindacati e 
con Vintervcnto, poi. di un 
governo «/orte». Detto que
sto, occorre aggiungere che 
anche il piano Graziano mi-
ra, con metodo, se si vuo-
le, innovatore, fatto di ca-
rezze e lusinghe, alto stes
so obiettivo: indebolire il 
sindacato, la classe operaia. 

Che cosa infatti propone 
U vice presidente della Con-
findustria? Propone lo sca-
glionamento in tre anni del
le richieste per tutte le in-
dustrie (e non solo per quel
le piccole, come hanno sug-
gerito ad esempio i sinda
cati metalmeccanici) sia nor
mative, sia salariali, facen
do scegliere poi ai lavora
tori quali richieste recepi-
re subito (quelle normative 
o quelle salarialit. Che co
sa vuol dire questo? Vuol 
dire che i sindacati dovreb
bero occuparsi, nei tre an
ni, del contratto, delle sca
denze del previsto scaglio-
namento e non di altro. E 

con questo si affosserebbc 
la contrattazione articolata, 
cioe un diritto acquisito in 
questi anni, per cui le lot
te di operai, impiegati e tec-
nicl hanno una loro conti
nuity per inctdere sull'or-
ganizzazione capitalistica del 
lavoro, sui processi di ri-
strutturazione produttiva, 
per dare un concreto soste-
gno alia stessa battaglxa pit 
grande sulle riforme socia-
li. 

In definitiva, la proposta 
di Graziano, e quella che 
un tempo i padroni e i lo
ro apartnersn politici chia-
mavano « tregua», « accor-
do-quadro», «politica dei 
redditin. E' un modo altre-
sl per svuotare tutti que-
gli strumenti — consign di 
zona, delegati — che sono la 
ossatura della strategia ri-
vendicatlva del sindacato di 
classe. 

Una cosa resta da dire al 
dirigenti della Confindustria. 
Le piattaforme per i con
tratti sono state redatte do
po centinaia di assembles 
che hanno discusso e nscel-
to» (senza assommare tut
te le esigenze) precise ri
chieste. Nel merito di que
ste i padroni devono dare 
una risposta, lasciando da 
parte sia le tentazioni au-
toritarie, sia le voglie di in-
gabbiamento. La lezione d«l 
'69 dovrebbe pure essere ser-
vita a qualcosa. 

LETTERA FIRMATA 
da Un impiegato della 

Mirafiori (Torino) 

Continua la beffa 
per i pensionati 
(quando saranno 
pagati gli aumenti?) 
Egregio direttore, 

siamo un gruppo di pensio
nati romani dell'INPS, tutti in 
eta molto avanzata. Abbiamo 
seguito con molto interesse 
sul giornale e alia radio le di
verse fast della battaglia in 
Parlamento per gli aumenti 
delle pensioni. La conclusione 
non e proprio andata come 
avremmo voluto noi e come 
sostenevano i gruppi parla-
mentari della sinistra, ma poi, 
una volta approvato il decre-
to, avremmo voluto che esso 
diventasse subito operante. 
Che ci dessero questi pochi 
aumenti, insomma! Ma finora 
non si vede niente... 

Ammettiamo che I'INPS 
non abbia potuto fare i conti 
nel mese d'agosto. Ma adesso 
un po' di tempo e passato, 
alcuni di noi si sono recati 
alia sede dell'Istituto di pre-
videnza per informazioni e si 
sono scntiti dire che per noi 
per il momento non e'e nien
te, nessun aumento, e che ci 
vorra ancora parecchio prima 
di averlo. E' una vergogna. 
Perche non cl danno almeno 
I'acconto di 30 mila lire, qua
le anticipo sugli aumenti? E' 
forse anche questa una presa 
in giro? 

La preghlamo vivamente, 
caro direttore, di spendere 
una parola in nostro favore, 
perche se non difendete voi 
i diritti dei lavoratori e dei 
poveri, gli altri per noi pro
prio non fanno niente. La rin-
graziamo sentitamente. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di pensionati 

(Roma) 

Con questa ordi-
nanza sembreranno 
meno i laureati 
senza lavoro 
Egregio direttore, 

siamo un gruppo di studen-
ti dell'Universita di Catania « 
chiediamo spazio nel suo gior
nale per rendere noto un pro
blema che vorremmo sotto-
porre all'aitenzione sua e del 
lettori. 

II mlnistro della Pubblica 
Istruzione, con ordinanza mi-
nisteriale del 7 agosto 1972, 
prot. 1065/A5. relativo ai cor-
si abilitanti ordinari per I'in-
segnamento delle scuole me-
die. ha stabilito che possono 
chiedere Vammissione a tall 
corsi, oltre a coloro che sono 
in possesso del titolo di stu
dio specifico, anche i laurean-
di, purche conseauano la lau-
rea entro il 25 novembre, 
mentre ne resterebbero esclu-
si I laureandi nella prossima 
sezione di febbraio dell'anno 
accademico 1971-72. La data 
della scadenza per la presen-
tazione della domanda per la 
ammissione ai suddetti cor$i 
e fissata per il 15 settembre. 
Delti corsi sostituiscono a tut
ti gli effetti tl concorso di 
abilitazione per Vinserimento 
nella carriera professional, e 
sono necessarl per sostenere 
il concorso a cattedra relati
vo aU'abilitazione. 

Cid premesso ci chiediamo: 
1) Come mai I'OM e stata 
promulgata proprio ad ago
sto? 2) Secondo quale crite-
rio e stato fissato al 25 no
vembre il termine ultimo per 
tl conseguimento della laurea 
necessaria per Vammissione 
al corsi? 3) Come mat e sta
to previsto un cosl breve spa
zio di tempo (dal 7 agosto 
al 15 settembre) a disposi-
zione di tutti coloro che r-o-
lessero presentare la doman
da per Vammissione ai corsi? 
4) Per quale motivo sono sta
ti esclusi dalVammissione ai 
corsi abilitanti coloro i quali 
si laureeranno nella sessione 
di febbraio 1971-72 che, a tut
ti gll effetti e la terza ed ul
tima dello stesso anno acca
demico 1971-72? 

Ritemamo che la risposta 
a questi mterrogativi tada rt-
cercata nella prectsa volonta 
di selezionc .lei governo. Que
sto, infatti, non e capace di 
trovare altra strada per ov-

• riare al problema che la mas
sa di laureati imponc. 

LETTERA FIRMATA 
da quattro laureandi del

l'Universita dl Catania 
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