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IL DIBATTITO SULLE RELAZIONI AL CC 
(dalla pagina precedente) 
dare una risposta piu puntua-
le al problem! delle profon-
de lngiustizie esistenti nella 
struttura retributlva del no 
stro paese; e sia di una piu 
forte e permanente saldatura 
tra lotte contrattuali e lotte 
per un diverso tlpo di svilup 
po complesslvo, dl cui sia cer-
niera il grande tema dell'oc-
cupazione che e il terreno su 
cui inevitabllmente ci si scon-
tra con i'attuale politlca econo-
mica del governo. Basti pen-
sare alle prospettlve d'ulterlo-
re rlduzlone degli investlmen-
ti nel settore della flotta mer
cantile e della cantieristlra; 
alia situazione di sospensio-
ne degl'investimenti per l'am-
rnodemamento dell'Italsider; 
alia mancanza di precisi pro-
grammi di investimento nel 
settore elettromeccanico ed 
elettronucleare o al continuo 
rinvio dei programme Enel. 

L'economia di Genova e del-
l'intera Liguria e rlgidamente 
legata alle scelte generali del-
l'intervento pubblico del no-
6tro paese; e quindi i suoi pro
blem! dipendono strettamen-
te da una nuova politica eco-
nomica nazionale. Ecco per-
che quando parliamo dell'esi-
genza di un recupero presso 
le grand! masse della credi
bility della politica di piano 
dobbiamo sapere che esso di-
pende anche dai risultatl con-
creti che riusciamo ad otte-
nere nella lotta per garantire 
l'ammodernamento e la conti
nuity di quest! settori. Su 
questa Hnea ci muoviamo in-
sieme con i compagni lorn-
bardi e con il centro del Par-
tlto per la preparazione di 
un convegno sui problemi 
della politica dell'energia. Ma 
ben consci che queste inizia-
tive possono costituire un 
fatto importante solo se nan-
no come sbocco una lotta di 
massa che sia imperniata sul-
1'esigenza di una nuova politi
ca lndustriale e riescano ad 
impegnare nella lotta 1 lavora-
tori di interi settori produt-
tivi, sul piano nazionale, sul-
le questioni del volume, del
la selezione, della aeffettivi-
ta » degli investimenti. 

Con questo retroterra dob
biamo andare alia costruzio-
ne di qualificati movimenti 
che coinvolgano grand! mas
se di lavoratori, coinvolgano 
ceti sociali diversi (dagli arti-
gianl ai ricercatori. dal men-
do della scuola ai piccoli e me-
di imprenditori), creino le 
condizioni per superare talu-
ni ritardi neH'espansione terri-
toriale delle vertenze, consen-
tano la ripresa di un confron-
to positivo con quella parte 
dello schieramento unitario 
Che e in crisi proprio perche 
esita o rifiuta di individuare 
le necessarie controparti po
litiche che sono collegate a 
questi obiettivi. 

LA TORRE 
La relazlone del compagno 

Napolitano ha messo in evl-
denza la opposizione crescen-
te che va incontrando l'ope-
razione di svolta a destra 
compiuta dalla DC e la po 
lit ra del governo Andreot
ti-Malagodi. Ha sottolineato. 
pero talune diffiu lta che per-
mangono nella costruzione dl 
un adequate sch tramento di 
opposizione e di piu ampi mo
vimenti di lotta Per supera
re queste difficolta, occorrc 
in primo luogo iarsi carlco 
delle esigenze diffuse nel Pae
se e a cui il governo stru-
mentalmente si rkhiama. 

Solo impegnando le organiz 
zazioni di partito a superare 
i limiti e gll error! che nan-
no offerto negli anni passati 
certi margini di manovra al
ia destra e spazio al governo 
Andreotti-Malagodi, sara pos-
siblle allargare 11 movimento 
di lotta e costruire gli schie 
ramenti necessan per rove-
sciare questo ' governo e In
vert! re la tendenza nel Pae
se. C16 e particolarmente ur-
gente nel Mezzogiorno. dopo il 
grande successo ottenuto con 
la manifestazione dl Reggio 
Calabria, per non deludere 
ancora le masse popolari. Per 
questo ocoorre fare tesoro 
delle cose dette da Berlinguer 
al convegno dell'Aquila. per 
caratterizzare sempre piu il 
nostro partito come protago-
nista delle lotte ed estender-
ne i legami di massa. Ma 
cio significa nelle lotte per la 
occupazione e lo sviluppo del
le regioni meridionali. suscl-
tare nel partito un grande dl-
battito sugli obiettivi. le for
me di lotta e gli strumenti 
originali necessari per dare 
coritinuita e sbocchi positivi al 
movimento. 

Noi ci dobbiamo comporta-
re come una components con-
sapevole di un grande schiera
mento di forze sociali e politi-
che che vogliamo portare 
avanti. II giudizlo sui quadri 
di partito. diceva Berlinguer 
all'Aquila, va dato oggi in 
primo luogo su questo aspetto 
della nostra attivita. Per que
sto occorre essere coerenti 
nell'applicare i principi della 
critica e dell'autocritica che. 
a volte, sembra entrato in de-
suetudine. Occorre condurre 
una lotta politica precisa per 
fare passare questa imposta-
zione nell'azione costante di 
costruzione e rinnovamento 
del partito. Non avere timo-
re a condurre un esame cri-
tico delle esperienze di questi 
anni per recuperare su tutti 
i terreni i margini di mano
vra del governo Andreotti. 
Dove questo esame critico si 
va compiendo. si dimostra sa-
lutare per armare il partito 
e sospingerlo all'attacco. Ta

le esame critico va condotto 
anche al centro de! partito. 
per migliorarne la capacita di 
dlrezlone effettlva. Si tratta 
di soddisfare sempre meglio 
l'esigenza del dlbattlto piu 
ainpio. la necessita della pron-
tezza delle declslonl politlche 
e della direzione effettlva sul-
le orgamzzazioni del partito 
con puntualita ed efficacla. 
Occorre valutare attentamen 
te. a questo fine, le modifiche 
eventual) da introdurre nel 
funzionamento stesso dei cen
tro del partito. 

CfCCffl 
La svolta a destra della 

DC pone due ordinl di proble
mi: 11 primo riguarda il ca-
rattere. se contingente oppure 
di scelta definitiva, con im-
plicazioni anche di natura 
reazionarla. di questa scelta; 
il secondo relativo alia na
tura della DC. 

Oggi la DC non e piu ri-
spondente alia sua originarla 
matrice popolare, caratteriz 
zata da una impronta poleml-
ca verso lo state accentrato-
re risorgimentale. Si presenta 
invece come una realta com-
posita nella quale sono pre 
senti l'accaparramento a fi-
ni autoritari dello stato buro-
cratlco; la assunzione della 
dottrina del profitto e delle 
categorle economlche connes-
se; 11 corporativismo e l'empl-
rismo piu aperto Nonostante 
1 sussulti di « popolarismo » 
che possono ancora riaffiora-
re qua e la. la crisi di Iden
tity della DC conferma che 
lo sbandamento a destra ha 
connotati conservatori con 
aperte implicazioni di sbocchi 
reazionari (di cui i primi 
esempi sono le iniztative re
pressive della Magistratura). 

E' questa realta a porre 
oggi al nostro partito pro
blemi dl orientamento e di 
elevazione della lotta politi
ca. Gli impacci che an
cora avvertiamo nell'esplica-
re a fondo la nostra batta-
glia contro 11 governo An
dreotti testimoniano le diffi
colta ad uscire da una pro-
testa che non sappia poi sal-
darsi con la Droposta positi-
va. costruttiva. 

Credo invece decisivo sal-
dare I due moment!, quello 
della protesta con quello del
la costruzione di una risposta 
alternativa perche ogni sepa-
razione tra queste due fasi ci 
condurrebbe a slittamenti atti 
a secondare propositi conser
vator!. 

In questo contesto va vi-
sto, credo, anche il Droble-
ma dei rapporti con il PSI. 
La DC e passata. dalla pre 
tesa di «omogeneita» del 
centro sinistra dal centro alia 
periferia, alle pressioni per-

che 11 PSI dla « prove dl buo 
na volonta », fino alle richie-
ste di un disimpegno socia 
llsta laddove esso non sia 
«determinante». Questa linea, 
che nei fattl significa coin-
volgere il PSI In una logica 
di potere della DC, non tro 
va eccessl\e roazlonl crltiche 
negll ambient! socialist!, an
che in quell! piu unitari e me-
no permeati di splrito sccial-
democratico. Ma il PSI e 
« determinante » solo per 1 vo-
t! e 1 seggi che esso esorl-
me? Dalla nostra prospettiva 
sull'lncontro delle tre pran-
d) component! popolari del no
stro paese. la cattollca. la co-
munista. la socialista. derl-
va un ruolo del PSI che non 
e un fatto puramente « quan
titative ». quanto invece una 
funzione storica. declsiva per 
il dlscorso unitario che vada 
oltre 11 PSI. che faccia avan-
zare la svolta democratic.!. 
che port! a rlvalutare non piu 
in termini di puro potere ili 
stessi valor! del movimento 
cattolico. 

QUERCINI 
Lo spostamento a destra 

che si e espresso in Sicilia 
ed a Catania nel voto del 7 
maggio ha potuto reallzzar-
sl sulla base dl una salda
tura fra la reazione del ^e-
ti economici dominanti al pro-
cesso riformatore minacciato 
e non realizzato negli ultiml 
4 anni. e la protesta. 11 disa-
gio. la ribellione di settori 
e strati popolari e di cetl in-
termedi soprattutto delle citta. 
Questa saldatura e avvenuta 
sulla base di una comune op
posizione ai risultati del cen
tro sinistra. Per le masse me
ridionali e siciliane il decen-
nio del centrosinistra e stato 
davvero il penodo piu nero 
di questi 25 anni del dopo-
guerra, come testimoniano 
drammatlcamente i primi da-
ti del censimento. A Catania 

. la critica al centrosinistra 
e stata egemonizzata da de
stra; Fanfani e Almirante 
hanno dominato le piazze si
ciliane durante la campagna 
elettorale sulla base di un in-
credibile duello fra chi era di 
piu aH'opposizione dei govern! 
degli ultimi 10 anni. In que
sto quadro davvero non e'e 
spazio per riproporre una ri
presa del centro sinistra co
me soluzione o anche solo 
punto di avvio di una svolta 
politica capace di favorire ma 
generale riscossa democrati-
ca nel meridione. Oggi il 
centrosinistra e finito. il PSI 
e stato estromesso dal gover
no, Fanfani ha avuto il cen
tro destra. Almirante ha con-
dizionato e condiziona la si
tuazione politica, eppure i pro
blemi di fondo delle masse 

meridional! rimangono aperti, 
si aggravano. Anche da una 
situazione difficile come quel
la di Catania si hanno var! 
sintomi che la saldatura fra 
cetl economici e polltlcl piu 
reazionari e strati medi e po
polari, non si consollda, fati-
ca a tenere. presenta le pri
me incrinature, pu6 essere 
spezzata da una nostra giu-
sta iniziativa. II Festival re-
gionale dell'Unita a Catania 
e stato 11 momento piu alto 
in cui abbiamo potuto co-
glieie la volonta diffusa di 
uscire da! cllma dl vlolenza 
e di paura Instaurato dallo 
squadrismo ed II terrorlsmo 
nero. II MSI In una citta do
ve ha un consenso elettorale 
superlore al 30 per cento, 
presenta una grande dlrficol-
ta a tenere desta una inizia
tiva politica dl una qualche 
continuity e durata. II rlcor-
so alio squadrismo e al ter-
rorismo sistematlco, se e con-
seguenza dl questa incapaci
ty politica. e anche un terre
no che non paga a * HVJIIO 
di massa, che comincia a 
creare fenomenl dl logora-
mente avvertlblll rlsDetto a'-
1'inganno demagoglco del 
MSI. Ci sono le condizioni di 
fatto per realizzare una ge
nerate ripresa democratlcH 
Occorre una battaglla politica 
seria per correggere dlfettl di 
orientamento e dl lavoro pre-
senti sia nel nostro nartito 
che nell'insieme del movimen
to democratlco e slndacal* 
Per essere 11 partito capace 
dl raccogliere e guidare la 
protesta e la ribellione anche 
elementare di grand! masse. 
la condizione e che sapp!anu> 
essere Insieme 11 partito del-
l'unita del popolo e delle al-
leanze piu ample, suoerando 
arroccamenti settarl e devta 
zionl ' parlamentarlstlche nel 
rapporti • tra le forze politi-
che. Ed abbiamo bisocno di 
una CGIIi che nel quadro di 
un grande rinnovamento di 
lotta e di vertenze territo
rial! e regional!, sappia li-
conquistare a pieno U rlgore 
della piu grande forza dl 
classe utilizzando con fidu-
cla i punti positivi che l'esoe-
rienza unitaria di questi an
ni ha lasciato anche nella pa-
tria di Scalia, partendo dal
le strutture unitarle di Iiase 
nelle fabbriche ed in al-;une 
categoric per rllanciare la 
iniziativa di lotta e superare 
nel rapporto di massa le re-
sistenze crescentl della CISL 

GALMZI 
Esistono ancora element! dl 

incertezza in larghi settori del 
movimento operaio di fronte 
alia svolta moderata e conser-
vatrice imposta al Paese. II 
governo Andreotti-Malagodi 

non e nato da uno stato dl ne
cessita, bensl da una scelta 
del gruppo dirlgente della de-
mocrazia crlstiana. Le lotte 
ed 1 grand! movimenti degli 
anni '70 avevano aperto una 
prospettiva nuova, avviando 
un processo profondo di rin
novamento sul piano sociale. 
Si erano nel contempo mani-
festati punti di convergenza 
tra le forze di sinistra che 
andavano al di la degli schie-
ramenti tradizionall. Purtrop-
po queste spinte non hanno 
trovato a livello delle forze 
politlche quegll sbocchi neces
sari per mutare il quadro 
della situazione e eld e da at
t r ibu te soprattutto all'lncapa-
cita del centro sinistra di im
post a re e di realizzare un pro-
gramma dl rlforme che inci-
dessero nella realta. Questa 
incapacity del centrosinistra 
ha determlnato da una parte 
delle paure e delle reazloni 
negative in settori dell'opinlo-
ne pubblica che si vedevano 
minacciati dalle rlforme che 
intanto non si facevano e dal-
l'altra ha creato profonde de-
lusionl tra quel cetl popola
ri che avevano creduto alia 
volonta e alia capacita >*jnno-
vatrice del centro sinistra. 

Nella forblce che si e ve-
nuta a determinare tra 11 qua
dro sociale e quello politico 
si e inserita la manovra del
la DC per imporre una svol
ta che trova un ageancio nel 
paese In certi strati sociali. 
in certi settori dell'oplnlone 
pubblica. Sono questi 1 punti 
su cui I'attuale governo si 
basa, sui quali trova una cer-
ta solidita anche se questa 
operazlone rton 6 stata e non 
sara facile, tanto meno indolo-
re, per la DC. I punti debo-
li sono invece a livello parla-
mentare per la risicata mas-
gioranza di cui dispone 11 go
verno con I continul perlcoli 
dl inquinamenti fascistl e con 
le conseguenze facilmente ln-
tuibili da ess! derivantt. 

Secondo il compagno Gal-
luzzi 11 governo Andreotti-
Malagodi cerca un consoli-
damento non a livello parla-
mentare ma nella cosidetta 
politica delle cose concrete. 
Questo governo non si batte 
quindi con le manovre politl
che di vertice, ma e possibi-
le abbatterlo sol tanto attra-
verso una forte azione di mas
sa, che apra dei varchi, che 
determini convergenze e 
quindi nuovi schieramenti. La 
iniziativa del nostro Partito 
in questa luce diventa de
terminante: si tratta di supe
rare al piu presto i limiti 
gia rilevati nella relazione di 
Napolitano attraverso l'artlco-
lazinne del movimento, la 
concretezza degli obiettivi, lo 
allargamento delle alleanze, 
Investendo gli enti locali. le 
regioni per dare uno sbocco 
politico, e quindi provoca-
re spostamenti a livello del-

Scialba esposizione di Malagodi e Taviani alia Camera 

IL GOVERNO NON INTENDE FAR NIENTE 
PER I DISOCCUPATI ED IL CAROVITA 

Le sol i te cifre sul l 'andamento de l la produzione ( f erme ad agos to ) e giustificazioni per l'au-
m e n t o de l l e tariffe te lefoniche - La ripresa d e v e venire dal l 'estero? - U n a dichiarazione di 
Eugenio P e g g i o - II bi lancio del 1973 a l l 'esame de l l e commissioni: il giudizio di Vespignani 

In crisi 
I'assistenza 

agli spastici 
Costituito un comitate 
d'agitazione dell'AIAS 

Gli stanziamenti a disposi-
zione del ministero della Sa-
n i t i consentono di erogare 
I'assistenza agli spastici solo 
fino al primo semes tre del 
3973. Questa grave risposta. 
fomita dai funzionari della 
sanita al presidente naziona
le deirAssociazione ilaliana 
per rassistenza agli spastici. 
ha indotto l'AIAS a decide-
re l'attuazione di manifesta-
zioni locali e a programma-
re per la prima quindicina 
di novembre una protesta na-
aionale. 

In una riunione del presi
dent! di tut te le sezioni AIAS 
e stata denunciata la grave 
crisi finanziaria dei centri di 
r:educaz:one motoria gestiti 
dairassociazione che attual-
mente assiste piu di 6 mila 
bambini minorati. E' stato 
anche rimarcato il fatto cne 
au un totale di 32 miliard'-
fomiti dal ministero per il 
12, piu di 19 miliardi vengo-
no assorbiti da istituti che 
praticano rassistenza ad in 
ternato, cioe segregante. Vie-
r e invece messa in crisi. la-
cendo mancare i necessari fi-
nanziamenti, 1'atUvita di quel 
centri che, come quelli del
l'AIAS. attuano un'assistenza 
a semintemato o ambulato-
Tiale. 

Questa situazione gravtssl-
ina dovrebbe indurre il mi
nistero della sanita a modl-
ficare I'attuale criteno di ero-
gazione dei finanziamenti an
cora baaato sulle rette e sul
la presenza glomaliera degli 
assistiti, criterio che di fat
to produce un aumento de
gli istituti di tlpo segregan
te. Ma il mlnistro della Sa 
nita, Gaspari. si e flnora ri 
fiutato di ricevere una delega-
zione dell'AIAS 

Anche a causa dl questo at-
tegglamento negativo del go
verno l'assemblea dei presi
dent! delle sezioni dell'AIAS 
ha deciso la costltuzione di 

comltato dl agltazione na-

I ministn del Tesoro (Mala-
goui; e uel unancio tlaxiam; 
naiuio s\oito ien alia Lauiera 
reidzioni suila situazione eco-
nuiinca. La neidiiune previ^iu-
naie e programniauca. cui nan 
no iailo riierinie.-iio, u staia 
resa puoDnca u M ieilemure 
(nei icsio (iisiriuuno luneui ana 
Camera c e in piu soiiamu la 
sitsura denniuvd di aue capi-
ton mancanli al momento uel-
la puouncazionej. ldsuitano con-
lermaie, uel uociiiiienio ui \enti 
giurni la. sia h; Hire previsio-
nali — aumento deiia proou-
Zione inousinaie .iltorno ai -i'c 
e oel reuaiio attorno al J.a'c 
in termini rcah ed al 10.c in 
termini di muneta — cue la 
mancanza della volonta politica 
per affront are I problemi. II dato 
caralteristieo del bilancio an-
nuale, infatti. e la diminuzione 
ulteriore deU'occupazione com-
plessna. riduzione che impedi 
see. pur in pre*>oiiza dell'aumen 
to di produzione mdustriale. un 
piu clevato aumento del reddito. 

II mimstro del Bilancio. Ta-
\iani. non dispone ancora dei 
dati sulla produzione industna-
le di settembre v.-d ha npetuto 
il dato degli otto mesi conclusi 
ad agosto (^-2.7 H. Ha ripetuto 
che le imprese private, a diffe-
renza di quelle pubbliche o a 
partecipazione stat de. continua-
no ad investire ,>K.hissimo. mo-
strando cosa vaUouo i < regali > 
e gli «inccntivi? di cui il go
verno ha ftratifiea'o il padro-
nato pruato. sia attraverso 
sgravi fiscali che i contnbuti. 
L'in\ersione di tendenza del 
1' economia itali.tna appare 
« prossima * a Tv-iam: per quel 
che sappia mo sarebbe fondata 
quasi unicamente lul mighora 
mento delta situazicne all'este 
ro. e quindi sulle esportazioni. 
Circa i prezzi. Taviam ha giu 
stificato il nncaro delle tariffe 
telefoniche sen/a peraltro an 
nunciare aziont s.Tie di con 
trollo o per climinare specula 
ziom (come per la came 
importata). Buio anche sulla 
spesa pubblica: umca misura 
positiva i 114 miliardi alle Re
gioni (mentre i 'tOO miliardi per 
gli investimenti iqricoli. in cui 
potrebbe rientrare lo stimolo al
ia produzione di came, sono 
ancora bloccati). 

L'intcrvento di Malagodi e sta 
to ancora piu squa'lido, ricco 
di « appelli » — ai sindacati. al 
Paese. ecc. — a che gh altri 
facciann qualcosa per la ripre
sa cconomica. .in tualcosa che 
il governo non vuole. o non sa. 
fare. Secondo M.ilagodi * il bi
lancio dello Stato si fa giorno 
per giorno» — per cui U docu-
mento del bilancio, a fuanto 
pare, e screditato in pirten-
i t - ma alio stesso tenvo in-

siste sulla < necessita da parte 
di tutti. ivi compreso il gover
no. di non aggravare il bilan
cio >. Ancora: secondo Malagodi 
«la caratteristica peculiare del
la situazione e una lievitazione 
dei prezzi insieme ad una ca-
duta degli inveslimenti e della 
produzione»: la possibility di 
aumentare i prezzi investendo e 
producendo meno e il risultato 
di un rapporto monooolistico fra 
produttori e mercato. per cui 
sarebbe interessante sentire le 
conclusion! politiche che ne tira 
un liberal**. 

Ma per Malago-li non e'e altra 
conclusione da trarre che quel
la di inn tare i sindacati a per-
suadere i lavoratori a farsi ca 
rico di tutti i pesi 

II compagno en. Eugenio Peg
gio. in una dichiarazione rila-
sciata al termine deiresposi-
zione. ha rilevalo che < anche 

il governo, sia pure a denti 
stretti, deve riconoscere che la 
crisi economica — il cui carat-
tere strutturale e ormai da tutti 
riconosciuto — non e superata; 
che la stagnazione produttiva 
persiste: che l'occupazione di-
minuisce mentre diventa dram-
matico il probloma deU'occupa
zione giovanile e femminile; che 
i prezzi aumentano piu di quan
to awenisse in passato. Ma dal
la persistente gravila della si
tuazione non ha tratto le ne
cessarie conclusions Taviani e 
Malagodi non hanno fatto altro 
che prospettare una politica eco
nomica di ordinaria amministra-
zione o di piccolo cabotaggio. 
Dall'attuale governo di centro 
destra non .ci si pud attendere 
qualche cosa di diverso. Deve 
essere chiaro che re non si af-
frontano i nodi strutturali. se 
non ci si impegna a fondo in 

Nei primi otto mesi del 1972 

Aumentato del 20% 
il f atturato 

chimico dell'ENI 
Confermata l 'esistenza di vaste 
potenzial i ta di sviluppo nel settore 

L'industria chimica ha fori! 
possibilita di espansione. Lo 
conferma, in una lettera agli 
azionisli, il presidente del-
l'ANIC (azienda chimica ENIl 
Gino Pagano. con la quale si 
informa che nei pnmi otto 
mesi di quest'anno le vendite 
sono salite a 140 miliardi, con 
un incremento di oltre il 20 
per cento. Pagano afferma che 
tuttavia i margini di profitto 
«sono inadeguati» mentre in 
realta l'AXIC, un'azienda nua 
va, fra il 1961 ed II 1969 ha 
ftnanz:ato con i profltti il 78 
per cento dei nuovi investi
menti. Ci sembra chiaro che 
questa situazione non possa 
ri peters i oggi; gli investimenti 
nuovi deve finanziarli, in mag-
gior misura. »1 capitate con 
fento daU'impresa 

L'andamento dell'ANIC di
mostra che la pretesa Monte
dison e del padronato chimico 
secondo cui vi sono «difficol
ta generali» per le Imprese 
chlmlche e prlva di fondamen-
to. La crisi dipende dalla con-
dotta delle imprese e dall'indi-

rizzo di politica economica del 
governo (che avrebbe dovuto. 
fra 1'altro, tradursi nel con-
trollo pubblico sulla Montedi
son per riorganizzarne le pro-
duzioni. anziche in tentativi 
di salvare ad ogni costo il vec-
chio centro di potere privato). 

Recentemente e entrato in 
esercizio a Ravenna un nuo-
vo impianto per la gomma 
sintetica della capacita di 30 
mila tonnellate annue di poli-
isoprene. 

L'ENI ha reso noti anche 
alcuni dati riguardanti l'anda
mento complessivo del grup
po. Gli investimenti, nei pri
mi sei mesi deH'anno. hanno 
raggiunto 200 miliardi e il 
fatturato 900 miliardi di lire. 
Airandamento positivo gene-
rale fa riscontro l'andamento 
non soddisfacente dei settori 
tesslle-confezionistico e mec-
canico (Pignone Sud) che ope-
rano in settori ove maggior-
mente sarebbe necessaria l'inl-
ziatlva pubblica per il poten-
xiamento delle strutture pro-
duttlve. 

una politica di programmazione 
economica democratica. non 
sara possibile risolvere la crisi 
e una eventuate ripresa produt
tiva — se ci sara — non potra 
essere che stentata, limit ata. 
precaria »-

Sintomatico dello stallo in cui il 
governo pone l'intervento eco-
nomico e sociale e lo sviluppo 
della discussione parlamentare 
sul bilancio di previsione 1973, 
iniziata alia commissione Bilan
cio. 11 compagno on. Veraldo 
Vespignani. in una dichiarazio
ne al nostro giornale. rileva 
che ci si trova di fronte c ad 
un atto privo di ogni attendi-
bilita *. II governo ha iscritto 
2905 miliardi di spesa in piu. 
ma cosa dobbiamo aspettarci? 
«I residui passivi hqnno rag
giunto gli 8 962 miliardi. Le spe-
se non effettuate llnora riguar-
dano per la mag*ior parte in 
terventi neH'economia e nei ser-
vizi sociali: 2.9T8 miliardi deli-
berati e non spesi nei lavori 
pubblici: 1.174 miliardi stan-
ziati e non spesi in agricoltura: 
741 miliardi nella pubblica istni-
zione: oltre 341 miliardi dovuti 
troduzione dell'IVA al posto del-
e non ancora erogati *. E* ne-
cessario. come parte di un mu-
t a men to d'indirizzo politico, mu
tare anche la stnittura del bi
lancio. c La esigenra di un con
trol lo parlamentare e pubblico 
deU'azione amministrativa del 
governo — rileva Vespignani — 
vuole che si passi al piu presto 
ad un bilancio di ca*sa. cioe 
ad un sistema :he consenta di 
decidere e contmllare costante-
mente la ^pesa e I'entrata. snel-
lendo tutti i coitrolli preven 
tivi ^ 

I) bilancio di previsione 1973 
giunge alKassurdo: e'e un muta 
mento di regime d'imposta (l'in-
tradnzione dell'IVA al posto del-
I'lGE e di altre imposte sui 
consumi) e il governo. senza 
fornire alcuna precisa spiega-
zione. fa conto the niente ac-
cada. Non solo la rclativa pre
visione risulta inaiterata. ma si 
e dimenticato un articolo di spe
sa che consenta di restituire 
a Comuni. Pro\n'nr!e e Regioni 
il gettito fiscale che viene loro 
tolto! I-a posizione del PCI. af
ferma Vespignani. * quindi que
sta: «Si modifichi al piu presto 
l'impostazione di bilancio. ma 
si camhi subito questo testo, 
per affronfare Je esigenze so 
ciali improrogabili: aumento 
delle pensioni. finanziamento 
adeguato per scuola. sanita. ca-
sa e agricoltura i>el quadro del
le riforme (la spesa prevista 
nel 1973 e inferiore all'anno 
in corso). che le Regioni siano 
subito dotate dei mezzi per una 
attivita positiva e dei fondi per 
attuare i compiti delegati». 

II partito mobilitato 

per la diffusione 

del 29 ottobre 

Cosenza 
diffondera 
domenica 

2000 copie 
in piu 

Grosso impegno delle 
Federazioni della Ca
labria . Prenotate 5000 
copie a Lecce e 4000 
a Foggia - Prenotazio-

ni per Rinascita 

Nel quadro. che ormai va 
completandosi. di una gran
de mobilitazione del partito 
per la diffusione straordi-
naria dell'Unita di domeni- ' 
ca 29. particolare significa-
to politico assumono gli im-
pegni delle Federazioni del
ta Calabria: al momento at-
tuale le prenotazioni confer-
mano che 2000 copie in piu 
rispetto alle normali dome-
nicali. verranno diffuse nel
la provincia di Cosenza. 

Dalla Calabria alia Lom-
bardia. abbiamo gia scritto 
delle 4000 copie in piu che 
verranno diffuse dalla fe-
derazione di Mantova. di 
queste 360 rappresentano 
I'impegno di Suzzara 

Inoltre la federazione di 
Pavia gia fortemente impe-
gnata per le elezioni di no
vembre, sta costruendo la 
sua campagna elettorale an
che con la diffusione di do
menica. avendo gia preno-
tato 10.000 copie. Ancora al
cuni esempi dal Veneto e 
dalle Puglie in cui si prean-
nuncia una diffusione di ti-
po elettorale per i livelli 
delle prenotazioni: 1.500 co
pie in piu verranno diffuse 
a Verona. 5.000 copie com-
plessive verranno diffuse 
nella provincia di Lecce e 
4.000 in quella di Foggia 
delle quali 1.000 solo a S. Se
vere e 400 a Torremaggiore. 

Diamo ora alcune fra le 
piu significative prenotazio 
ni pervenuteci dalla fede
razione di Perugia; Bastia 
passera dalle normali 15 co
pie di diffusione a 100. Cit
ta di Castello da 170 a 400. 
Foligno da 300 a 500. Gubbio 
da 100 a 200. Morgione da 
7 a 100. Perugia citta da 
600 a 1.000. Musciano da 
50 a 200. Umbertide da 80 
a 200. 

Anche la diffusione straor-
dinaria del n. 42 di Rina
scita. dato I'impegno orga-
nizzativo del partito. sta 
assumendo dimension! no-
tevoli: solo a Bologna cit
ta verranno diffuse 800 co
pie in piu. 100 in piu a Ver-
celli ed Aosta. 250 a La 
Spezia, 350 a Savona, di cui 
50 a Vado Ligure. 100 a 
Trieste, 200 a Padova. 

le forze politlche. I teml su 
cui U partito deve essere mo
bilitato rlguardano sia la po
litica estera che quella inter
na. Al dl la delle formule 
politiche e delle etlchette dob
biamo guardare al fatti che 
possono determinare una in-
versione dl tendenza... Per 
quanto riguarda le forze poli
tlche 11 punto centrale non 
deve essere quello che nol 
vorremmo che esse fossero, 
tanto meno la rlchiesta astrat-
ta che mutlno o abbandonlno 
le loro posizionl ideologicne 
o la loro collocazione interna 
ed Internazlonale: quello che 
combattiamo sono le scelte 
politlche reali che le altre 
forze politiche complono e 
quindi la nostra azione deve 
tendere a fare caniblare la 
loro politica. 

0CCHETT0 
II tentativo del governo An

dreotti di saldare tutto il 
fronte padronale, lacerato 
daU'esperienza di centrosi
nistra, attraverso un compro-
messo con le component! piu 
arretrate e parassitarle del 
capltalismo itallano, viene 
condotto avanti con una cer-
ta abllita tattica corrlspon-
dente tra 1'altro all'esigenza 
dei settori piu dinamicl di 
non rompere del tutto con 
il PSI, e quindi di porlo nel
la condizione ne dl governa-
re ne dl svolgere appieno la 
propria funzione di opposi
zione. 

Ne dlscende la necessita dl 
aprire con tutta la sinistra e 
in particolare con il PSI un 
discorso di prospettiva che 
non riduca Topposizione al 
governo ad una poslzlonp di-
fensiva o semplicemente re-
stauratrice dell'esperlenza dl 
centrosinistra. In sostanza, la 
formazione del governo An
dreotti riconferma In tutta la 
sua drammaticita la natura 
della vera posta in gioco nel
la socleta italiana che ripro-
pone l'alternatlva tra un ge
nerale spostamento o a de
stra o a sinistra. La prima 
risposta deve venire dal mo-
do in cui si costruisce il mo
vimento di lotta. facendo as-
sumere al partito la funzione 
dl organizzatore delle masse 
e delle loro lotte. 

Lo stesso importante rilan-
clo meridionalistico che e ve-
nuto dall'incontro di Reggio 
Calabria e che ha avuto il me-
rito dl riproporre in termini 
autocritici 11 rapporto tra sin-
dacato e Mezzogiorno salvan-
do nello stesso tempo tutto 
il valore Innovatore delle lot
te contrattuali del '69, deve 
tuttavia non risolversi in una 
tutela esterna ma impegnar-
si nella costruzione concre
te di un sindacato meridio-
nalista, capace cioe di trova-
re in concrete la saldatura 
tra ^ occupati e disoccupati. 
Cio richiede in primo luogo 
la necessita di prestare mag-
giore attenzione all'organiz-
zazione territoriale del sin
dacato. ripensando in termi
ni meridionali anche !e piu 
avanzate esperienze dl de 
mocrazia sindacale se non si 
vuole che la specificita del 
sud venga assunta come un 
alibi per pure posizioni con-
servatrici; e, in secondo luo 
go. l'esigenza di costruire at
torno alle vertenze territoria-
li un fronte meridional ista 
che viva attraverso un piu 
stretto coordinamento tra 
sindacati. partiti meridionali-
sti e autonomic locali. Cio na-
turalmente non vuol dire ri
proporre forme nuove di col-
lateralismo; ma significa rea
lizzare — nel pieno rispetto 
dell'autonomia — un confron-
to, nel vivo della costruzio
ne del movimento di lotta 
Solo cosi e possibile fare as-
sumere al Mezzogiorno una 
funzione attiva - nella lotta 
contro il governo. 

Nello stesso tempo e ne-
oessario fare chiarezza sul 
rapporto che deve intercorre-
re tra lotte e sbocco politi
co. Non solo dev'essere quin
di chiaro che le nostre pro-
poste di soluzioni intermedie 
non possono suonare come 
un invito alia ricostituzione 
del centrosinistra ma deve 
esser messa in luce con mag-
gior forza la pericoloslta di 
un ritorno al centro-sinistra 
che. lungi dall'essere il me
no peggio. potrebbe rappre-
sentare l'anticamera di una 
irreparabile crisi istituzio-
nale. 

Anche la possibile ripresa 
di un incontro tra DC e PSI 
deve' fare i conti con I'espe-
rienza storica del centrosi
nistra e non puo non avveni-
re nel quadro di un piu am-
pio incontro tra comunisti. 
socialist! e cattolici. nella con-
sapevolezza che questa e una 
esigenza strutturale e corn-
spondente alia necessita di 
trovare un giusto rapporto 
tra cambiamento del mecca-
nismo di sviluppo e forma 
zione del blocco sociale e po
litico capace di garantirlo. Al 
contrar'.o. ogni forma dl ri-
formismo parziale e distorto 
produce il fascismo. spaven-
ta gli strati intermedi. non 
mobilita le grand! masse po
polari. 

Dobb!amo dunque criticare 
1'affermazione secondo cui 
dal momento che con il go
verno Andreotti si e andati 
piu a destra. la prospettiva 
lanciata dal nostro 13. con 
gresso sia illusoria. E' que
sto un ragionamento fondato 
sul buonsenso ma non sulla 
dialettica; e un ragionamento 
che non vede come la situa
zione sia giunta ad un bivio 
e che non coglie 1'intreccio 
tra centrosinistra e perico 
lo di -destra. Dobbiamo al 
contrario rendere evidente 
che la risoluzlone della 
• question* comunistan nma 
ne non un'esigenza nostra di 
andare al governo ma una ne
cessita storica per salvare il 
paese e la democrazia. Que 
sta consapevolezza deve illu 
minare gli stessi movimenti 
di lotta collocandoli cosl in 
una forte luce politica. uni
taria e corrispondente agli in-
teressl del paese. 

Qli lnterventi sono prose-
gultl nel pomeriggio; ne da-
remo domanl 11 resoconto. 

Lettere— 
all9 Unita: 

Alcuni precisi 
giudizi politici 
e giuridici»sulla 
vicenda Valpreda 
Cam' Unita, 

sono uno dei clnquantami-
la operai che, nel giorno dei 
funerali delle vittlme di piaz
za Fontana, hanno fatto ala 
al corteo funebre. Non so se 
altri si ricorderanno quel 
giorno grigio del dicembre 
1969. lo me lo rtcordo bents-
simo, ho ancora lucidamen-
te impressa nella memoria la 
vlsione di quella grande e 
sconflnata massa di lavorato
ri, molti dei quali in tuta, 
che con la loro presenza han
no voluto dimostrare insie
me al cordoglio per le vittl
me dell'attentato, la loro fer-
ma volonta di impedire che 
il Paese cadesse nelle mani 
di chi vuole il disordine e la 
violenza, 

Eravamo in tanti, abbiamo 
dato la dlmostraztone di co
me una grande citta quale t 
Milano, sappia rispondere al
ia violenza, alia violenza fa-
scista. Ed ora, ecco che sono 
usciti con ta richiesta dl far 
svolgere il processo a Valpre
da in un'altra citta, perche 
Milano sarebbe « perlcolosa ». 
Chi ha preso questa assurda 
decisione, non ha certo par-
tecipato al funerali delle vit-
time della Banco dellAgricol
tura. Non sa neppure lonta-
namente quale grande senso 
di civilta pud nascere da una 
citta cos\ laboriosa, cosi fer-
mamente antifascista, cosi de-
cisamente democratica. E' ta-
gliato fuori dai tempi. Mi 
chiedo se e in grado di fare 
giustizia. 

Cordialmente. 
RENZO GIORDANI 

(Milano) 

Caro direttore, 
la Corte di Cassaztone ha 

accolto il ricorso del procu
rator capo del Tribunale di 
Milano e, per legittima suspi-
cione, ha rimesso il processo 
Valpreda alia Corte d'Assise 
di Catanzaro. I giudici del 
supremo collegio hanno pen-
sato che: 

a) il rtnvto del processo 
a Catanzaro si risolvera in 
una condizione di minorata 
difesa degli imputati i cui di-
fensori non potranno, ovvia-
mente, stabilirsi a Catanzaro 
per un anno abbandonando i 
loro afjari e le loro famiglie? 

b) che molte persone of-
fese dalla strage non si costi-
tuiranno parte civile per le 
difficolta alle quali si dovreb-
bero sobbarcare per presen-
ziare al processo a Catan
zaro? 

c) che la ridotta attivita 
del difensori e la eventuate 
assenza delle parti civili fa-
ra venire meno un contribu
te essenziale alia scoperta del
la verita che, per come e no-
torio e pacifico, la istrutto-
ria ha Indirizzato a senso u-
nico? 

d) che mat processi pena-
li hanno sollevato interesse 
dell'opinione pubblica quanto 
il processo Valpreda per cui 
era opportuno che il proces
so si svolgesse in modo tale 
da consentire un serio e tran-
quillo sviluppo del dibattito 
penale? 

Se ci hanno pensato, biso-
gna trarre alcune considera-
zioni tra le quali, la piu per-
tinente sarebbe quella che i 
giudici non hanno voluto che 
il processo avesse uno svol-
gimento normale ponendo te 
parti processuali sulla mede-
sima posizior.e di parita. Se 
non ci hanno pensato, t ne-
cessario domandarsi cosa pen-
sano i magistrati quando de-
cidono. In ogni caso il trasfe-
rimento del processo Valpre
da a Catanzaro costituisce una 
pagina nera della giustizia ita
liana. Una pagina sulla quale 
la storia di domani pronunce-
ra la sua condanna contro 
certi uomini e contro un cer
to sistema. 

Aw. WILLIAM GIOFFRE' 
(Palmi - Reggio Calabria) 

Caro direttore, 
ho ascoltato pochi minuti 

fa il laconico comunicato del 
giornale radio dal quale ho 
appreso che la Suprema Cor
te di Cassaztone ha decretato 
che lo svolgimento del pro
cesso a Pietro Valpreda c 
agli altri anarchici dovra svol-
gersi a Catanzaro. Ritengoche 
nessun compagno il quale ab-
bia seguito in questi anni la 
vicenda del processo Valpre
da, possa stupirsi di questa 
scelta della Cassaztone, che 
rispecchia la volonta della bor-
ghesia. La stessa volonta che 
ha trovato nel governo di An
dreotti e Gonella i piu fidi 
sertitori. 

Ritengo che per fare piena 
luce sul piano eversivo della 
trama nera. sul piano delta 
eversione fascista. occorra im
pegnare fino in fondo la for
za del partito, per una mobi
litazione di massa. 

MAURIZIO VARIELI 
(Roma) 

Caro direttore, 
Varticolo 25 della nostra Co

stltuzione dispone che «nes-
suno pud essere distolto dal 
giudice naturale precostitui-
to per legge ». Tale norma, ol
tre a pretalere su ogni al
tra contraria, trattandost del
la Costituzione, ha abroga-
to anche Varticolo 55 del co-
dice di procedura penale che 
facoltizza la Cassazione a n-
mettere il processo «da uno 
ad altro giudice di sede di-
versa ». Quindi la rimessione • 
del processo Valpreda da Mi
lano — giudice naturale pre 
costituito per legge — costi 
tuisce irrefutabile violazione 
dell'articolo 25 della Costi 
tuzione e contempla reati di 
abusi di potere di cui all'ar 
ticolo 323 del codice penale 
Ma tale rimessione, oltre a 
rappresentare una violazione 
della Carta Costituzionale, do 
cumenta innanzitutto la pau
ra della venta da parte det 
pubblici poteri. 

Aw. ARVENO TROTTA 
(Roma) 

Gli «invalid! per 
servizio» chiedono 
Pestensione della 
legge 336 
Gentile direttore, 

poiche il giornale da lei di-
relto e I'unico pronto ad ac-
cogliere le istanze dei iavo-
ratori, i cui diritti vengono 
cosl spesso calpestati anche 
in quegll enti che, essendo 
statali o parastatali, dovreb-
bero costituire il modello di 
applicazione di tutte le teggt 
dello Stato, le sottoponiamo 
una situazione in cui ci tro-
viamo noi e moltissimi lavo
ratori. Si tratta degli lnvali-
di per servizio, i quali non 
si vedono riconosciuti i be-
nefici dertvanti dalla legge 
336, pur essendo stabilita, nel 
testo delle leggt 15-7-1950 nu-
mero 539 e 3-4-1958 n. 474 
la perfetta equiparazione tra 
invalidi di guerra e per ser
vizio, sancita anche dall'adu-
nanza plenaria del Consiglio 
di Stato del 26-5-1959. 

L'unico ostacolo che si po
ne di fronte alia corretta ap
plicazione della legge 336 e 
un parere dello stesso Consi
glio di Stato il quale, igno-
rando totalmente le disposi-
zioni delle leggi 539 e 474 so-
pracitate, stabilisce che la di-
zione della legge 336 la dove 
si parla delle «categorie as
similate » 7!0» comprende I 
detti invalidi per servizio. 

La questione e stata gta sot-
toposta a vari organi parla-
mentari, ma essi, come pare 
prasst costante di questo ne-
riodo, dimenticano troppo fa
cilmente le rtvendicazioni di 
tanti lavoratori, pur essendo 
sufficiente un atto di inter-
pretazione autentica per por
re la parola a fine» ad una 
questione generata da una in-
terpretazione inconcepibilmen-
te restnttiva e a contra le
gem » del Consiglio di Stato. 

Sperando che voglia rende
re pubblica la presente. la 
ringraziamo. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di «invalidi 

per servizio » (Napoli) 

II cinismo dei 
governanti verso i 
vecchi combattenti 
Car a Unita 

molto spesso, dalla rubrica 
« Lettere a'/'Unita » si leva la 
giusta protesta da parte deglt 
anziani combatten'A della guer
ra 1914-1918 per la lungaggtne 
con cui si procede alia liqui-
dazione del famoso assegno 
mensile di 5.000 lire. Infatti, 
sono trascorsi ben quattro an
ni dall'uscita della legge, e 
quindi anche dall'inoltro delle 
domande, e molti degli aven-
ti diritto sono tuttora in at-
tesa di conoscerne • I'esito: e 
altri, che sono passati... ad 
altra vita non hanno avuto 
nemmeno quest'ultima soddi-
sfazione. 

Non si rtesce a sptegare un 
tale vergognoso e inaudito ri-
tarda, nonostante il continuo 
interessamento anche dei par-
lamentarl di sinistra at quali 
il problema e sempre stato 
a cuore. Chi scrive, dirigeuna 
sezione sindacale di pensio-
nati, fra i quali vi sono molti 
interessati che attendono. Da 
essi sento levarsi continua-
mente ta lamentela e la pro
testa cotro questo brutale, in-
giusto sistema e suggerisco-
no: una volta terminata la 
istruttoria, se cosl st pud di
re, non si potrebbe concede-
re un acconto senza attende-
re la fine dell'lter della pra-
tica? E' possibile fare la pro-
posta, da parte dei parlamen-
tari nostri amtci, di un tale 
progetto di legge? 

Si tratta di venire incon
tro alia genie bisognosa e ul
tra settantenne. Occorre che 
un provvedimento in senso 
umanitario sia preso, subito, 
prima che tutti gli aventi 
diritto siano completamente 
scomparsi. A meno che non 
sia proprio questo che st 
vuole. 

Grazie e cordiali saluti. 
AROLDO TEMPESTA 

(Pesaro) 

Si chiede se sono 
proprio necessari i 
nuovi concorsi INPS 
Gentilissimo direttore. 

mi voglia scusare se con 
questa mia la vengo ad im-
portunare. In questi giornl 
sono nmasto alquanto sor-
preso avendo letto su diversi 
quotidiani e sulle gazzette dei 
concorsi la notizia del nuovo 
reclutamento di personale al~ 
V1NPS dopo quello avvenuto 
con i « Q M « » nel 1970. Que
sto mi sembra uno sperpero 
inutile di denaro pubblico, per
che VINPS potera occupare 
tali posti prendendo gli tdo-
nei della precedente prova e 
poi. eventualmenle, fare so-
stenere ad atlri le prove at-
litudinali a wquiz* per t ri-
manenti posti 

Penso che Q esta s» rebbe 
stata la cosa j . i one* a da 
fare (nelle Pcste engo o as-
sunti gli idonei dei co:*orsi 
precedenti} ed anche la piu 
sbngatiza, dato che I'lstttuto 
ha impellents bisogno dei nuo-
ci assunti per smaltire le cn-
taste di prattche inerase per 
mancanza di personale. 

Perche t dinger.li dell'INPS 
non hanno *eguito questo cri
teno? Per fare entrare nelle 
casse dello Stato altro dena
ro con le domande che ver
ranno spedtte m gran nume-
ro per raccomandata o per 
agevolare determinate perso
ne? Queste cd altre domande 
mi sono posto, ed e per cio 
che ho deciso di scriverle. 

GIUSEPPE CANNAVO' 
(Acireale . Catania) 
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