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Cominciato alia Camera il dibattito sulla legge per II personale scolastico 

Stato giuridico: il PCI chiede che 
rispecchi I'accordo coi sindacati 
Gl i intervent i dei compogni Chiarante e Bini - Devono essere t rodo t t i nel provvedimento t u t t i i punt i sostan-

z ia l i del la t ra t ta t i va con le Confederazioni - E' necessario che i l provvedimento sia voroto con urgenza 

Aperla a Genova la V conferenza della FGCI su giovenlu occupafa e disoccupafa 

Impressionante calo 
dell'occupazione 

tra le masse giovanili 
Piu colpiri i giovani del Mezzogiorno dove il calo e stato del 
10,6% - Nella relazione introduttiva il compagno Cecchi ha avan-
zato agli altri movimenti giovanili una proposta unitaria dj lotta 

L'autorizzazfone 

a procedere 

contro Almirante 

La stampa 
sottolinea 

l'isolamento 
del MSI 

Perfino la « Nazione » 
e « II Resto del Carli-
no » riconoscono la in-
conciliabilita tra il vo-
to della Camera e il 
ricorso del . governo 
Andreotti al sostegno 

fascista 

La conferma dell'lsolamento 
nel quale l'ampio schieramen-
to democratico ed antifascl-

, sta del paese ha confinato il 
MSI ed 1 suoi dirigenti, la si 
e avuta anche ieri, scorrendo 
i comment! che la stampa ita
liana ha dedicate alia deci-
sione della Camera di autc-
rizzare il processo contro Al
mirante per 11 reato di ricosti-
tuzione del partito fascista. I 
giornali dl destra sono rima-
sti completamente isolati nel 
sostenere la tesl della « perse-
ouzioneu contro il segretario 
missino e per sostenere que-
sta tesi hanno dovuto fare ri
corso a volgari attacchi con
tro il defunto procuratore 
Bianchl D'Espinosa e accusa-
re di «Infondatezza » tutta la 
documentazione raccolta dal-
la Procura di Milano sulle at-
tivita. dei gruppi everslvi neo-
fasclsti in quella citta ed in 
altre citta d'ltalia. 

I giornali che non sono le-
gati alia estrema destra han
no sottolineato la assoluta 
fondatezza non solo giuridica, 
ma innanzitutto politica, del
la decisione della Camera. II 
Giorno la definisce «tma de
cisione responsabilen. nil vo
to delta maggioranza, scrive 
ancora il quotidiano mllanese, 
non va visto solo come una 
ideate riaffemtazione di va-
lori costituzionali per troppo 
tempo offesi, ma come il ge-
sto responsazile di una as-
semblea legislativa conscia 
dei propri doveri: mentre un 
gesto ingiustificabile sarebbe 
stato una decisione diversaa. 
Per parte sua, il Popolo dopo 
una preoccupata, e ambigua, 
affermazione che anon e sta
to quindi quello di ieri ne 
un atto di accusa ne un atto 
di condanna nei confronti del 
MSI e del suo segretario*, 
conclude riconoscendo che si 
e trattato di a un richiamo re-
sponsabile, in un momenta 
cosi delicato della vita na-
sionale, al rispetto da parte 
di tutti del tessuto costituzio-
nale ed al valori della li
berta*. 

D'altra parte non sfugge, a 
molti del commenti, che die-
tro il rispetto. da parte del 
Parlamento, di un compito 
cui era chiamato dalla Carta 
costituzionale, vi e un pro-
blema politico piu di fondo 
ed e quello della battaglia 
conseguente alia trama ever-
siva ed alia minaccia neofa-
scista contro le istituziom 
repubblicane. Vi e in sostan
za il problema di un governo 
che non sia inquinato dai vo
ti fascist! e che abbia a suo 
fondamento, in primo luogo, 
l'obiettivo della difesa della 
legalita repubblicana. Signi-
flcativo. a tale proposito, il 
commento della Stampa 
quando scrive che nil voto 
alia Camera che ribadisce il 
rifiuto di venire a potto con il 
fascismo e il procedimento giu-
diziario contro Almirante non 
esauriscono la difesa contro 
la minaccia Umitata, ma se
ra, che viene daUa estrema 
destra. E" altrettanto impor-
tante, o forse ancora di piu, 
the si concludano con qual-
che certezza le indagini nu-
merose, disperse e deludenti 
sugli episodi di terrorismo, 
tulle violenze, sui complotti 
veri o presunU degli ultimi 
cinque annL Far luce e com
pito dei magistrati, ma questi 
non possono giungere alia ve-
rita senza Vaiuto del governo 
ed il sostegno attivo dei po
litici*. 

La consapevolezza che i ri-
svoltt politici della vicenda 
investono problem! di gover
no e di direzione politica del 
paese, e presente anche in 
que! giornali che piu volte 
hanno sostenuto la destra 
estrema. 

II resto del Carlino e La 
Nazione hanno in sostanza ri-
conosciuto ineritabile la de
cisione della Camera (anche 
se hanno tentato di sminuir-
ne la portata politica) ma so
no arrivati ad una conclusio-
ne abbastanza significativa. 
«r Emerge, scrivono infatti, in 
tutta evidenza, dal giudizio 
di non assoluta infondatezza 
che la Camera ha dato sul-
Vaccusa di fascismo al MSI, 
la stringente necessita logica 
e morale di ripudiare, fino al
ia sentenza, i suoi voti in 
ogni procedimento parlamen-
tare in cui essi siano determi-
nantt Ne prenda atto in pri
mo luogo il presidente del 
consiglio Andreotti, che in 
miu di un caso con quel voti 
na potuto soprawivere*. II 
che, detto da questi giornali, 
•ottolinea la pesantezza e la 
fravlta della compromisslo-
ne di Andreotti con la de-

La Camera ha lniziato l'esa-
me del dlsegno dl legge de-
lega sullo stato giuridico del 
personale scolastico. B' la 
settlma volta, dal 1971, che 11 
Parlamento viene investito di 
questa tematica: e cid 6 suf
ficients per bollare col mar-
chlo dell'iirresponsabilita. del-
l'avventurismo e della piu 
gretta volonta controriforma-
trice tutta la fase della co-
sidetta centralita democristia-
na e governatlva. II testo ora 
in discussione e, per6, anche 
la testimonlanza del falllmen-
to del dlsegno conservatore e 
autoritario; esso e 11 punto 
di arrivo di una lotto aspra, 
nel Parlamento. nelle scuole 
e nel paese. 

Come ha notato il compa
gno CHIARANTE. intervenu-
to nella discussione generale, 
il testo attuale ha recepito 
molti punti sostanziali dell'ac-
cordo fra Confederazioni e go
verno, e segna percid un netto 
passo avanti rispetto a quel
lo licenziato dal Senato un 
mese fa. Tuttavia, non tutti 
gli impegni - sottoscrittl dal 
governo hanno trovato fedele 
traduzione, ed e qui che de-
ve intervenlre l'autonoma vo
lonta del Parlamento per com-
pletare l'opera secondo gli 
interessi della scuola e la 
volonta del suo personale. 
II che, in sostanza, si tra
duce ne) rovesciare la li-
nea governatlva i cui pilastri 
sono stati, in tutta la lunga 
vicenda, quelll di eludere le 
legittime attese dei 700.000 la-
voratori scolastici per nuovi 
ed adeguati livelli retrlbutivi. 
e di imporre soluzioni re-
strittive e conservatrici sul 
terreno declsivo della demo-
cratizzazione del rapporto dl 
lavoro e delle strutture del 
governo interno. 

Chiarante ha sottolineato 
con forza il valore che ha as-
sunto I'impegno delle Confe
derazioni e che ha reso pos-
sibile lo sblocco di una si-
tuazione giunta al limite del 
caos. Tale valore e anzitut-
to politico in quanto ha por-
tato al fianco dei dipenden-
ti dell'amministrazione scola-
stica la totalita del lavoratc-
ri manuali e intellettual! del 
paese; ma e anche un valo
re sindacale perche 11 mondo 
della scuola, umiliato e delu-
so da tanti arm! di sconfitte 
collezionate dal sindacalismo 
autonomo, ha capito che Tuni
ca carta vincente e quella del-
l'unita su piattaforme non 
coiporative. 

E* stato merlto delle Confe
derazioni, infatti, elaborare 
una piattaforma che trascen-
de i pur rilevanti aspetti del-
10 stato giuridico e che Inve-
ste principalmente tre punti: 
1) il coUegamento fra consi
stent! miglioramenti retrlbuti
vi e l'awio a soluzione di pro
blem! di grande rilievo come 
rimmissione in ruolo e 11 rior-
dinamento e 1'unificazione dei 
ruoli: 2) il legame fra le ri-
vendicazioni di carriera e ta-
lune conqulste normative di 
principio come il carattere 
triennale dei contratti, le ga-

ranzie di liberta d'insegnamen-
to e sindacali. I'abolizione del
le note di qualifica, ecc; 3) 
11 collegamento fra i tern! eco
nomic! e noraiativi dello sta
to giuridico e gli obiettivi 
di riforma della scuola aven-
ti carattere d'interesse gene-
rale 

II primo passo, che 11 Parla
mento deve garantire, e la ple
na traduzione degli impeeni 
del governo nel testo della 
legge delega. Fra le numerose 
mancanze a cui occorre por-
re rimedio, Chiarante ha spe-
cialmente insistito su quella 
relativa alia istituzione dei 
nuovi organ! di governo Non 
corrisponde alio spirito del-
l'accordo con le Confederazio
ni la pretesa del governo di 
ottenere una delega in que
sta materia. Per quali moti-
vi si dovrebbe ricorrere a ta
le strumento se, in fondo, il 
tema non richiede una nor-
mativa complessa mentre ri
chiede un'immediata attuazio-
ne. In una materia del gene-

re da cui tanto dipende la de-
mocratlclta della scuola non 
e ammissibile nessun margi-
ne di dlscrezionallta per l'ese-
cutivo, e blsogna pertanto fis-
sare norme precise e defini
tive immediatamente precet-
tive e non oggetto di delega. 

Dal canto suo, il compa
gno BINI, relatore dl mino-
ranza, ha cosi caratterlzzato 
il testo rimesso dalla Com-
mlssione: fa sue le tabelle re
lative agli aumentl concorda
ts fra governo e sindacati (si 
tratta dell'assegno annuo pen-
slonabile che comporta un one-
re di 467 miliardi); decide il 
riordinamento dei ruoll unlfi-
candoli in due livelli; aboli-
sce le qualifiche; afferma che 
i maestri devono essere pre-
parati all'Universita fino alia 
laurea; rlduce l'orarlo per le 
maestre della scuola materna. 

Un lavoro non indifferente 
rimane tuttavia da compiere 
in aula. Occorre — ha aggiun 
to Bini — formuiare piu cliia-
ramente il principio costituzio
nale della liberta d'insegna-
mento, inserire la norma che 
concerne l'ingresso nei ruoli 
del personale non di ruolo 
in servizio, rispettare il pun-
to dell'accordo che introduce 
la contrattaztone triennale, 
sancire il pensionamento per 
i professori a 65 anni anziche 
a 70. Occorre, inflne reintro
duce e migliorare le norme. 
cancellate al Senato. sulla ge-
stione democratica con la par-
tecipazione delle forze ester-
ne alia scuola. 

E' una integrazione, que
sta, che va compluta con la-
maggiore rapidita. affinche la 
legge possa essere varata, con 
queste caratterlstiche, segnan-
do una positiva conclusione di 
questo tormentato anno sco
lastico. I comumstl sono con-
vinti che la grande massa de 

gli insegnanti, dl fronte al va
lore politico e sindacale dei 
rlsultati conseguitl, non si la-
scera trarre in inganno dal
le assurde proposte di chi 
vorrebbe portarla ad una lot
ta dlsperata e senza sbocchi. 
<• In precedenza 11 relatore di 
maggioranza, 11 do ' Spltella, 
riferendosi alle question! non 
ancora definite dal testo per-
venuto all'aula, non ha esclu-
so che si possano Inserire 
nella legge norme immediata
mente precettlve e quindi 
non rimesse alia interpreta-
zione delegate, del governo per 
quanto riguarda gli organ! dl 
governo della scuola. Egli ha 
anche ammesso che occorre 
introdurre il distretto scolasti
co, non piu come istituto in 
via di sperlmentazlone, ma co
me istituto definitivo e gene-
ralizzato, ed ha auspicato che 
si definiscano le modalita per 
accelerare la procedura del-
rimmissione nei ruoli del do 
cent! abilltati in modo che le 
graduatorie vengano esaurite 
entro il 1. ottobre 1974. 

II missino GrllM ha confer-
mato 1'opposizione neofasci-
sta sia all'accordo fra sindaca
ti e governo, sia alia nuova 
stesura della delega per lo 
stato giuridico perche cost!-
tuirebbe un cedimento della 
DC a! comunlsti. Significativa-
mente. egli ha csaltato la de
cisione di talune formazloni 
corporative di proseguire la 
agitazione. 

Pavorevole al testo rinnova-
to della legge si e detto il 
dc Salvatori mentre U sociali-
sta Dlno Moro ha ribadito 
i punti che vanno migliora-
ti o integratl 

La discussione dovrebbe ri-
prendere la prossima settl-
mana. 

e. ro. 

Marled) alia Commissione esteri della Camera 

Medici dovrd rispondere 
su Europa e Medio Oriente 
Martedl * prosslmo )1 mini-

stro degli Esteri Medici fara 
«comunicazlonl» alia com
missione Esteri Jclla Camera; 
ad esse segulra un d.battl-
to che si preannuncia am-
plo e vivace. • L'lndeterml-
natezza dell'ordine del gior
no «comunicazlonl del ml-
nistro degli Esteri») induce 
a ritenere che 11 titolare del
la Farnesina mlrera ad an-
negare l'azione della diplo-
mazia italiana In un discor-
so panoramlco s-illa situazio-
ne Internazlonale, con la con-
seguenza dl un lnsufficlente 
approfondimento delle que
stion! piu rilevanti, alcune 
delle quail coinvolgono di-
rettamente la politica estera 
del nostro paese. 

Fra le altre, su iue di tali 
question) il ministro Medici e 
lnvitato dai deputati comu
nlsti (che hanno presents to 
due interrogazionl) a espri-
mersi con chiarezza. Ariz! tut-
to. 11 ministro degli Esteri 
dovra dire a se e in quale mi-
sura corrispondano a verita 
le notizie dl stampa che han
no attrlbulto al governo ita 
llano una iniziativa di me-
dlazlone per giungere ad una 
soluzione paciflca del conflit-
to in Medio Oriente e come 

sia potuta sorgere 1'ipotesi, 
anch'essa attrlbulta al gover
no itall&no» e dovunque ac 
colta sfavorevol nente della 
apertura dl un «secondo ca 
nale di Suez». A Medici si 
chiede Inoltre di chlarire se 
del conflitto il presidente del 
Consiglio ne abbia dlscusso 
con Nixon, e 'nformare sul 
rlsultati di Washington, e su 
quale «sia stata la parieclpa-
zlone italiana alia predlsoosl-
zione del piano af pace per 11 
Medio Oriente elaborate In se-
de comunltarian 

La seconda Interrogaztone 
concerne le conversazioni pre-
paratorie della conferenza per 
la riduzlone delle forze ar 
mate nel Centro Europa, In 
corso a Vienna. II ministro 
Medici e lnvitato a fornire al
ia commissione a le valutazlo-
ni del governo 'n merito a 
quanto e emerso nel corso 
della prima riunlone». 

Secondo 1 deputati comu
nlsti «la presenza a pleno ti-
tolo, con voto deliberante, al 
negozlato dl Vienna da par
te delPItalla, corrlspor.de a 
un Interesse vltale del rostro 
popolo e al ruolo che i'ltalia 
pu6 assolvere per far a/anza-
re 11 processo di distensione 
e dl sicurezza eurooea». 

Dal nostro inviato 
GENOVA, 25 

«La lotta dei giovani italia-
ni per l'occupazione e un di-
verso svlluppo economlco e 
sociale, per battere il governo 
Andreotti e far usclre il pae
se dalla crisl attuale »: questa 
parola d'ordine campeggia nel 
salone del cinema Corallo do
ve stamane si e aperta la 
qulnta «conferenza della glo-
ventu occupata e dlsoccupa-
ta» promossa dalla FGCI. 

Sono present! quattrocento 
delegatl provenlentl da tutta 
Italia. Alia presidenza sono 
stati invltetl 11 segretario na-
zionale della FGCI il compa
gno Imbeni, 1 membri della 
segreteria, la delegazlone del 
partito composta dal compa
gno Alfredo Relchlin della Di
rezione e dal compagno Glan-
franco Borghlnl, vice-respon-
sablle della commissione la 
voro. 

La relazione Introduttiva — 
dopo un saluto a nome dei co
munlsti genovesi recato dal 
segretario della federazione, 
11 compagno Antonio Montes 
soro — e stata svolta dal 
compagno Amos Cecchi re-
sponsabile della commissione 
gioventO lavoratrlce d e l l a 
FGCI. 

Al centro di tale introduzlo-
ne b stata la proposta dl un 
uProgetto complesswo di lot-
tan, centrato sugli specific! 
probleml della condlzione gio-
vanile negll anni '70. come 
contribute al movlmento piu 
generale teso a imporre un 
nuovo tipo di svlluppo econo
mlco e, Innanzitutto. una In-
versione di tendenza nella dl 
rezione politica del Paese 
Una proposte capace, tra l'al-
tro. di superare certi limltl e 
ritardi ancora presenti nel 
rapporto tra l'organizzazione 

Pesante manovra ricattatoria delle aziende petrolifere 

SI COMINCIA A FAR MANCARE IL CARBURANTE 
PER OTTENERE UN NUOVO AUMENTO DIPREZZO 
Lettera-ultimatum dell'Unione petrolifera al governo — Lunedl Tassemblea nazionale a Roma degli imprenditori del set-
tore — Grave disagio in Puglia per mancanza di carburante per uso agricolo — Pesante condizionamento degli Stati Uniti 

Manifestazioni del Partito 
OGGI 

Ferrara, Bufalinl; Latisano -
Palmanova (Udine), Ceravolo; 
Lovere (Bergamo), Cossutfa; 
Arezzo, Galluzzi; Como, Natta; 
Ribera (Agrigento), Occhetto; 
Roma (Borghestana), PelroMlli; 
Milano, Torforclla; Agliana (Pi-
stoia), Calamandrei; Genova 
(piazza BanchI), D'Alema; Ca-
salgrande (Reggio Emilia), G. 
Pajetta; Palermo, Matagugint; 
Roma (Ostla), A. Pasquali; Zu-
rigo (emlgrazlone), Gavioll; Ca-
gliari, Glorgetti; Casale M., U -
bertfni; Livorno, Nardi. 

COMIZI l 

ELEHORALI 
E' in corso la campegna elet-

torale per le elezioni delle as-
semblee regional! della Valle 
cfAosfa e del Friull - Venezla 
Giulia. Decine di comizi e as-
semblee si svolgono nelle loca-
llta delle due region!. Glovedi 
scorso a Pordenone • ieri a 
Trieste e Udine hanno parlato 
< compagni Cossutfa, Jottl e 
Gian Carlo Pajetta nel corso di 
manifestazioni del nostro Par
tito. 

In questi glornl si svolgeran-
no altri comizi del quail pub-
blichlamo un elenco: 

FEDERAZIONE 
Dl AOSTA -1 • 

DOMANI: Mlnuccl. 
LUNED1': Lamanna. 

FEDERAZIONE 
Dl GORIZIA 
OGGI 
" Monfalcone, Cuffaro • Livigni. 
DOMANI 

Grado. Livigni. 
LUNEDI ' 

Gorizla, Livigni. 

FEDERAZIONE 
Dl PORDENONE 
OGGI 

S. Giorgio G., Guazzo. 
DOMANI 

Cividale, Luzzatto e Moschionl. 

FEDERAZIONE 
Dl TRIESTE 
LUNEDI ' 

B. S. Giorgio, Rossettl. 
MARTEDI ' 

Trieste, Amendola • Cuffaro. 

Si profila sempre piu minac-
cioso il pericolo di un vistoso 
rincaro del prezzo della benzina 
e degli altri prodotti petroliferi. 
L'Unione dei petrolieri spingono 
perche l'aumento sia deciso dal 
governo entro il primo giugno. 
Una lettera in questo senso e 
stata inviata dal presidente del
l'Unione. Cazzaniga. aD'on. An
dreotti. cui ha fatto seguire un 
vero e proprio bombardamento 
di telegrammi di soltecitazione. 
D tono deli'una e degli altri fa 
trasparire sin troppo chiaramen-
te la nuova pesante manovra di 
ricatto che i petrolieri hanno da 
tempo preparato e che ora stan-
no mettendo in pratica: o au-
menta il prezzo o mancbera la 
benzina e tutti gli altri derivati. 

Per lunedl e stata convocata a 
Roma l'assemblea nazionale del
l'Unione petrolifera nella quale 
il presidente. Cazzaniga. fara al
cune dichiarazioni in ordine al
ia questione approwigionamenti-
costi-prezzj. Ma intanto la ma
novra ricattatoria. come abbia-
mo accennato. sta gia determi-
nando gravi conseguenze in al 
cuni settori.produttivi: scarseg 
gia. ad esempio. ormai da set-
timane. il carburante per uso 
agricolo; agitazioni e proteste 
contro questa gravissima situa-
zione. cbe influisce negativa-

Nel tentativo di impedirne il funzionamento 

II governo ha sottratto cospicui 
fondi alPattivita delle Regioni 

Ieri la commissione bilancio del Senato ha conctao la prima fase di consuHazM sul rapporto fra il bilancio dello Sta-
to e le regioni - Avanzafa la richiesla di aumenfare a 1500 miliardi gli sfanriamenfi per i piani regionali di svi'uppo 

Ier;, con laudteione dei 
presldenti di Giunta e di as
sessor! delle Regioni Emilia-
Romagna (erano pressciti ! 
compagni Fanti e Stefan!), 
Lazio, Campania, Abruzzi e 
Marche, la commissione Bi
lancio del Senato ha conciuso 
il primo cick> di consultazio-
ni awiate, con il governo e 
gli enti autonomistici regio
nali, nel quadro della inda-
gine coooscitiva sul rapporto 
tra il bilancio delk> Stato e 
le Regioni. Nei giorni prece
dent! a Palazzo Madama si 
erano aitemati i rappresen-
tanti delle Regioni a statuto 
speclale e delle altre dieel 
Regioni a statuto ordlnario 
(per lTJmbrla il compagno 
Conti, per la Toscana Lelio 
Lagorio e l'assessore Polllnl). 

Un primo elemento politico 
da sottolineare e che alle am-
blgulta e alle reticenze del ml-
nlstxl del Bilancio e del Teso-
soro — ascoltatl all'Inizlo 
deirindaglne — si e contrap-
posta una, ooncreta posizlone 

.-. ^ , * ^ . w . j.tV.-L, 'v*-i^-xit£iJ!L'Li',j:a»*'s<i»**fe«i •*&. ar™< • ?.i 

unitaria di tutte le Regioni 
sui problem! scottanti deri-
vanti dalle scarse nsorse fi-
nanziarie ad esse attribuite 
dalk> Stato e sui rapport! isti-
tuzionali. I rappresentanti re
gional!, cioe, non sono ve-
nuti al Senato a esprimere 
lamentele, ma a porre sul 
tappeto questionl sostanziali 
che investono la responsabili-
ta dei massimi organ! dello 
Stato, e principalmente del 
governo. 

Una delle questionl poste, 
nel quadro di questo orien-
tamento unitaxio, e stata la 
deouncia — amplamente do-
cumentata — delle manovre 
poste in essere nei bllanci 
1972 e 1973, che denotano la 
eslstenza di una volonta del 
governo e della burocrazla di 
sottraxre, anche con la frode, 
cospicue entrate alle Regioni. 
81 e parlato del mllle miliar
di di residu! passivi che do-
vevano andare alle Regioni, e 
che lnveoe aono rimastl a 
dlsposUione dei mln!sterl con 
grosaolanl lmbroglL Parole 

durissime ha avuto, occupan-
dosi di questo problema, il 
presidente della Regione Lom
bard ia, Piero Bassetti. 

Le Regioni — e stato det
to da tutti — si trovano di 
fronte a una prova decisiva 
di credibillta nei confronti 
de! cittadini, alia scadenza dei 
prirn! consigli regionali nel 
1973. n governo, percib, im-
pedendo di fatto il funz-.ona 
mento dells Regioni, da un 
grave colpo alia possibllita 
di affermazione dell'istituto 
regionale come tale e come 
articoiazlone democratica del
lo Stato (lo ha sottolineato 
il compagno Conti, e questo 
concetto e stato rlpreso dalla 
generallta dei rappresentanti 
regionali). Da qui i'esigenza 
dl un comportamento diver-
so dello Stato nei confronti 
delle Regioni, anche in rap
porto alle posslbiliU concrete 
dl awiare una politica di pro-
grammazione nel nostro Pae
se; da qui l'eslgenca, anche, 
di prowedlmenU urgentl che 
debbono rifletteni aullo stet-

so bilancio per ii 1974. 
Tali prowedimenU — indi-

cati fra gli altri da Lagorio, 
e ier! da] compagno Fanti — 
debbono conslstere m un au-
mento dl almeno il 3540 per 
cento del fondo comune desti-
nato alle Regioni a statuto 
ordlnario, e nel portare gli at-
tuali 140 miliardi destinati 
a! piani regionali dl sviluppo 
a 1^00 miliardi. 

Fanti ha sottolineato nei 
suo intervento che procedere 
sulla strada indlcata dalle Re
gion! signiflca oombaUere 11 
disordlne e iavorare per Tor-
dine, rappresentando la Regio
ne rinterlocutore piu valido 
per la soluzione dei problem! 
dei lavoratori, dei cetl roedi, 
del cetl Imprenditorlali, sia 
sul terreno dello svlluppo eco
nomlco, sia sul terreno dello 
svlluppo civile e sociale. 

La commissione tornera a 
rlunlrsi martedl per decidere 
sulle ulterior! tappe della In-
dagine, che gi* alio stato del 
fatU ha fornito molti elemen-
U interessanU di ralutaaione. 

mente sull'andamento dei lavo-
ri stagionali, sono in corso spe-
ciaimente in Puglia da parte dei 
coltivatori diretti e dei produt-
tori agricoli. 

Di questo disagio si sono fatti 
interpret! oltre i sindacati con-
tadini, i parlamentari comuni-
sti. Una interrogazione, primo 
firmatario il compagno Bardel-
li. e stata presentata alia Ca
mera: un'altra interrogazione e 
stata presentata a Palazzo Ma
dama dai senatori comunisti 
Gadaleta. Marl. Del Pace. Ar-
tioli. Zavattini. Ziccardi e Pin
na. In essa i senatori del PCI 
chiedono al governo di assicu-
rare con urgenza la disponibi-
lita necessaria del carburante 
attraverso l'azienda di Stato 
(AGIP) di rivedere l'organizza
zione della distribuzione per eli-
minare ogni forma di interme-
diazione e speculazione e per 
ridurre il prezzo del carburante 
per uso agricolo. di prowedere 
all'abolizione dell'IVA sui pro
dotti petroliferi per I'agricoltu-
ra. di ristrutturare I'Unione mo-
tori agricoli. ente pubblico. per 
garantire un adeguato. rapido 
ed efficiente servizio per tutti 
gli utenti (nuove iscrizioni, ve-
rifiche. rilascio buoni, ecc.). 

Nella lettera inviata dallUnio-
ne petrolifera ad Andreotti la 
motivazione della richiesta di 
aumento e sempre la stessa: i 
paesi produttori — si dice — 
chiedono di piu. il costo sareb-
be aumentato mediamente — 
sempre secondo i petrolieri — 
di circa 3.300 lire a tonneilata. 

Ma questa e ormai una storia 
vecchia. Se i paesi produttori 
chiedono di non essere sfrutta-
ti come colonic, la via di uscita 
per i petrolieri privati di tutto 
il mondo. e quella di far pagare 
le maggiori spese per il greg-
gio. magari anche piu elevate. 
agli utenti della strada. 

Ci siamo gia occupati di que
sta questione. rikvando. fra 
l'altro. che a monte di tutta la 
oscura faccenda vi e la deci
sione americana di potenziare 
al massimo le scorte scaricando 
parte del costo sugli altri paesi. 

Un colossale accaparramemo 
di petroiio greggio da parte de
gli Stati Uniti. che ne sono il piu 
forte consumatore. pud spingere 
tutto H mercato ad un generale 
rincaro. 

Del resto. gli stessi program 
mi di ricerca degli USA e delle 
altre compagnie petrolifere nel 
proprio temtorio e in zone dif-
ficili richiedono investimenti 
elevatissimi. pari ad oltre il 
doppio (per i prossimi dieci an 
ni) di quelli effettuati neil'ul-
timo decennio. E anche questi 
nuovi investimenti dovrebbero 
ricadere sulle spaile dei consu-
matori del resto del mondo. 

Per quanto riguarda i'ltalia vi 
e un preciso impegno. assunto 
a suo tempo alia Camera dal 
ministro Ferri. per riesaminare 
in Parlamento l'intero proble
ma entro i pritni sei mesi di 

La prastnza del deputati 
comunlsti 4 obbligatoria alia 
seduta pemtrMlana di l ime* 
2t maflgio. 

quest'anno. Siamo a meta mag
gio e non se ne parla neppure. 
mentre i petrolieri premono per 
ottenere immediatamente rinca-
ri a carico del consumatore (au
mento di prezzo) ma, preferi-
bilmente, a carico del contri-
buente (riduzione d'imposta). 

Solo una voce (interessata), 
nel pur vasto campo dei gior
nali padronali, si e levata per 
contrastare in qualche modo — 
ma con moita e sospetta ambi-
guita — le pretese dei petro
lieri. II giornale della FIAT ha 
scritto cbe un nuovo aumento 
dei prezzi della benzina pro-
durrebbe effetti assai gravi nel 
complesso della nostra econo-
mia, gia cosi flagellata dal ca-
ro-vita galoppante. Anziche au-
mentare i prezzi. quindi. ha af-
fermato sostanzialmente la 
< Stampa >. sarebbe opportuno 
ridurre l'imposta di fabbrica-
zione. pari oggi a 117 lire al 
litro per la <normale> e a 
120 per la <super*. H prelievo 
fiscale suil'IVA. che tanto gra-
va su alimentari e altri beni 
di prima necessita. andrebbe in 
parte ai petrolieri. 

sir. $e. 

politica dei giovani comunlsti 
e 11 movlmento presente nel 
Paese. t>:race altresl di ri-
lanciare 11 dlscorso politico u-
nitario. Non a caso Cecchi 
ha, tra l'altro, sottoposto alia 
attenzlone degli altri movi
menti giovanili alcune indica-
zionl per un posslblle lavoro 
comune: 1) Intervenlre, in 
modo da concertarsi, come or-
ganlzzazioni politiche giovani
li, nel dibattlto attualmente in 
corso nelle organlzzazlonl sin
dacali; 2) costltuire un centro-
studl sugli aspetti materlall 
della «questione glovanlle» 
organlzzato direttamente dal
le organlzzazlonl politiche gio
vanili; 3) proporre unitaria-
mente agli entl local! e alle 
Regioni dl compiere inchleste 
locall sulle condizlonl mate
rlall delle nuove generazloni e 
di indire conferenze sull'occu-

Eazlone glovanlle; 4) contri-
uire alia costruzlone e alio 

sviluppo dl forme organlzzate 
autonome e di massa della 
gioventu occupata e dlsoccu
pa ta 

Le ultime lotte — a comin 
clare da quella aesemplareu 
del metalmeccanicl — hanno 
strappato nuove importanU 
conquiste. Sono state altresl 
evidenziati, nel movlmento, 
anche alcuni llmlti. Cecchi ha 
accennato, a questo proposi
to, alle difficolta nell'artlcola-
zione delle Iniziatlve per gli 
obiettivi sociali, alle difflcol 
ta nella costruzlone del Con.-
sigli di zona, all'emergere di 
spinte corporative. Sono limit! 
da superare e anche qui e 
aperto uno spazio per le nuo 
ve generazloni, partendo da 
un'analisi della condlzione glo 
vanile per giungere alia defi-
nizione di un credibile opro-
getto di lotta» 

E Cecchi, per questa ana-
lisi, ha fornito un'ampia do
cumentazione. Deriva da essa 
che le due scelte da compie
re, i due nodi da sciogliere 
sono: « Una diversa formazio-
ne culturale e professionale; 
nuovi livelli di occuvazione 
quantitativa e qualitativa, ba-
sati su di un uso qualificato 
della forza lavoro». 

I dati sulla condlzione gio 
vanile in Italia dicono infatti 
cbe nelle classl di eta dai 14 
ai 24 anni, su cento giovani: 
25 sono student!, 39 soltanto 
lavorano, 3 sono militari, 5 
sono disoccupati palesl (ovve-
ro rilevati dall'ISTAT). 28 uf-
flcialmente non studlano, e 
non lavorano e non cercano 
neppure un'occupazione. A 
queste percentuali di non oc-
cupazione stabile che nascon-
dono estese fasce di sottoccu-
pazione, dl lavoro saltuario a 
domlcilio, dl vera e propria 
dlsoccupazlone, corrispondo-
no oltre due miilonl e 700 mi-
la giovani (e due milioni sono 
ragazze). 

E ancora: ogni anno su 40 
mila diplomat! magistral! sol
tanto quattromila divengono 
maestri occupati; su 40 mila 
diplomat! ragionieri soltanto 
8-10 mila si iscrivono all'albo 
professionale; di 35 mila di
plomat! periti industrial! lg 
fanno soltanto 9-10 mila; su 
20 mila diplomat! geometri. 
soltanto tremlla. 

Oil occupati dlminuiscono 
in modo maggiore nel Mez 
zogiomo. Nel decennio 1960-'69 
11 calo complessivo dell'occu-
pazjone e stato par! al 6.9%; 
nel Sud e stato pari al 10.6%. 

A questo punto Cecchi ha 
offerto alia discussione la pro
posta di piattaforma. dl cui 
accennavamo ali'inizio. soffer 
mandosi sulle iniziatlve pos-
sibili in riferimento al pro
blem! del lavoro a domlcilio. 
del lavoro minorile, dei lavo
ratori student!, per giungere 
ai due «nodi»: formazlone 
professionale e livelli di occu-
pazlone (riemplti di specificl 
contenuti rivendicativi). 

Bruno Ugolini 

* < 

Presentato 
a Roma 
il libra 

di Secchia 
Presentazlor-j, gloved! sera al

ia Casa della Cultura di Roma, 
del libro di Pietro Secchia «I1 
Partito comunisla italiano e la 
guerra di liberazione > (Feltrinel-
li). Un pubblico foltissimo. so-
pratlutto di giovani. e un dibat-
tito cosi ampio e ricco che qui 
se ne pud solo riportare qual
che cenno, renderne il significa-
to generale. La presentazione A 
stata fatta da Paolo Sprlano e 
da Nicola Gallerano, pol si e 
svolto un dibattito che non ha 
mai avuto ton! puramente cele-
brativi, ma e sempre stato stret-
tamente legato a una tematica 
politica attuale e anche a con
trast! interpretativi che ancora 
esplodono (e spesso in modi ar-
tificiosi) a trent'anni dalla Re-
sistenza. Nel dibattito sono in-
tervenuti Piscitelli, Ferrigno, lo 
stesso Paolo Spriano polemico 
con certe posizioni espresse da 
Gallerano. il compagno Paolo 
Bufalini e altri. Infine, con un 
lungo e molto argomentato inter
vento ha conciuso il dibattito 

.(oltre quattro ore) il compagno 
Pietro Secchia. 

Spriano ha sottolineato l'im-
portanza del contributo offerto 
da Secchia per dare un quadro 
meticoloso, prezioso, della Re-
sistenza di cui si e descritta 
l'autenttca articolazione, la com-
plessita come lotta di guerri-
glia in rapporto con gli obietti
vi di classe e con le etigenze 
delle masse. Spriano ha anche 
messo in luce come Secchia 
prenda < di petto » una certa 
polemica che tende ancora oggi 
a contrapporre « Resistenza ros-
sa» a « Resistenza tricolore^ e 
a presentare un gruppo dirigen-
te comunista che «frena» la 
spinta popolare. che si divide 
drammaticamente sulla svolta di 
Salerno, che ha una visione rl-
duttiva e burocratica del gran
de fenomeno. 

Posizioni queste puntualmente 
emerse nella presentazione di 
Gallerano che ha insistito sugli 
< errori» dei 45 giorni. sui 
c cedimenti > del gruppo dirigen-
te comunista. dopo 1'8 settem-
bre. sulla contrapposizione fra 
'cquanti vedevano la Resisten
za come pura cacciata dei te-
deschi per fondare una demo-
crazia borghese e quanti invece 
guardavano al dopo-Resistenza 
come affermazione di una demo-
crazia progressiva e popolare ». 

Questa contrapposizione e sta
ta giudicata artificiosa da Pao
lo Spriano nel suo secondo in
tervento (« una metodologia che 
privilegia solo i momenti di di-
visione o presunta divisione nel 
gruppo dirigente e che defini-
sco socialdemocratica politica-
mente e idealistica cultural 
mente »). 

La Resistenza fu fenomeno as
sai complesso. come ha poi ri-
cordato Bufalini, azione di mi-
noranze che contribuirono alia 
vittoria finale ma che certo non 
potevano essere decisive nello 
scontro gigantesco fra' armate 
tedesche e alleate. In questo 
quadro le discussioni furono tan-
te, ma mai ci fu qualcuno fra 
i comunisti che considerd la 
Resistenza come pura cacciata 
dei tedeschi dall'Italia Parlare 
con tanta superficialita di < man-
cata rivoluzione> signifies di-
menticare il quadro internazio-
nale di allora e lo stesso quadro 
interno. la realta delle «due 
Italie >. quella del Mezzogiorno 
dove, non scordiamolo. il PCI 
era praticamente assente ' 

Complessita della lotta. guerra 
drammatica e durissima da con-
durre. crescita del movimento 
nel momento stesso in cui si 
combatteva: di questa trama ar-
ticoiata fu fatta la Resistenza 
che. ha ricordato Secchia alia 
fine, fu unica. antifascista e te-
sa (a differenza anche di altre 
resistenze europee) a prefigura-
re alleanze popolari e a stron 
care le radici del fascismo nel 
grande capitate. Di questi obiet
tivi non si perse mai la consa
pevolezza. «Altro che due Re
sistenze*. ha detto Secchia: 
cQuante brigate aveva dun-
que "l'altra" Resistenza? Noi 
sapevamo benissimo il 25 aprfle 
quali erano le nostre forze effet-
tive e sapevamo che quella data 
non significava ne poteva si-
gnificare 1'awento del sociali-
smo>. Secchia ha poi risposto 
a molti interrogation particolari 
— e di grande interesse — emer-
si nel corso del dibattito. 

u. b. 

Con una significativa manifestazione culturale 

Inaugurate ieri a Firenze 
la sezione dell'istituto Gramsci 
Dalla Mstra redaaoie 

FIRENZE, 25. 
La partecipazione dl un fol

tissimo e qualificato pubblico 
di operator! inteliettuali e po
litici, di dirigenti sindacali, dl 
esponenti della vita pubblica 
cittadina, all'apertura della 
sezione di Firenze dell'istitu
to Gramsci, ha dato sensibil-
mente la misura di quante e 
quali siano nella citta le aspet-
tative e gli interessi intomo 
a questa nuova struttura de
mocratica. Erano presenti, ol
tre al compagno Nicola Bada-
loni, presidente nazionale del
l'istituto Gramsci, il compagno 
Ugo Pecchioli della Direzione 
del PCI, 1 parlamentari comu
nisti Sgherri e Niccoll, U pre
sidente del consiglio regionale 
Elio Gabbuggianl, l'assessore 
regionale alia pubblica lstru-
zione Silvano Fillppelli, il capo 
gruppo del PCI al consiglio re
gionale toscano, Lusvardi. 11 
segretario del comitato regio
nale del PCI, Alberto Cecchi, 
11 vice segretario regionale del 
PCI, Pasquini, il segretario 
provinciate Pleralll; ft interve-
nuto II slndaco democristlano 
di Plrenze awocato Luciano 

vincia, Nucci, Mila PieralU e 
RtafreschL responente della 
DC e presidente dell'aztenda 
autonoma di turismo, prof. 
Ugo Zilletti; presenti anche il 
vice sindaco socialista dr. Ma
rio Leone, il segretario regio
nale del PSI, Von Berger, il se
gretario provinciate del PSI 
dr. Colzi, il dr. Franco Ravi, 
responsabile della commissio
ne culturale regionale del PSL 

Numerosissimi gli Inteliet
tuali presenti tra cui: il pro-
rettore deHTJniversita prof. 
Romagnoli, il preside della Fa-
colta di Scienze. prof. Rugge-
ro Querzoli, 11 prof Eugenlo 
Garin. il prof. Califano. il 
prof. Aldo Zanardo, 11 prof. 
Giovanni Previtali dellTJnlver-
slta dl Siena, il prof. Leonardo 
Ricci preside della Facolta di 
Architettura, la dottssa San
dra Pinto, ispettrice alia Gal-
teria di Arte Moderna, il prof. 
Gluliano Procaccl. 11 prof. Ro-
sarlo Villari. il crltico musica-
te Lulgi Pestalozza. n compa
gno Ernesto Ragionieri, assen
te perche Impegnato in un 
convegno sulla Comune di Pa-
rigi. ha inviato la sua adeslo-
ne e 11 suo saluto augurate. 
Molti anche gli esponenti del-

Baual, f 11 aateasori alia Pro- I le ammlnlatraaionl locall e del 

comprensorio, 1 dirigenti del
le associazion! di massa, fra 
cui 11 compagni Sasi dell'ARCL 
1 dirigenti sindacali fra i qua
li Gianfranco Bartolinl segre
tario regionale della CGIL e 
Gianfranco Rastrelll segreta
rio della Camera del Lavoro. 
Altri docenti, inteliettuali, ar
tist!, militant! politici sono 
continuatl ad affluire in se-
rata. 

D modo con cui il «Gram
sci » si e aperto al pubblico, 
testimonia di quello cbe vuole 
essere 11 carattere distintivo 41 
questa istituzione: uno stru
mento di rioerche e di dibatti
to cbe, proprio perche trae la 
sua ispirazione dalla proble-
matica portata avanti dal mo
vlmento democratico. non si 
configura come struttura chiu-
sa, ma come luogo di confron-
to e di dibattito per tutte le 
forze sociali, politiche. intel
iettuali della citta e della re
gione. 

In serata nel vasto Audito
rium del palazzo del Congressl 
ha parlato 11 compagno prof. 
Nicola Badaloni con una con
ferenza sul tema « H marxlsmo 
dl fronte alle problematiche 
culturalt e ai probleml toalttl 
politic! attuall». 
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