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pubblica e una lnterpretazlo-
ne di tali leggl alia luce del-
la Costituzione e del suoi con-
tenutl antifascist!. Ci5 pu6 
consentire H crearsl di larghe 
convergenze dl magistrati die 
isolino 1 settori plu retrlvl su 
cui si sono fondate le compli
city con il fasclsmo e le vo
lonta, di restaurazione. 

BONACCINI 
La caduta del governo An-

dreotti e il risultato di una 
azione politica complessa, nel-
la quale le lotte sindacali nan-
no svolto un efficace ruolo 
autonomo e unitario. Ma il 
positlvo risultato non deve far-
ci dimenticare il travaglio po
litico che ha investito e impe-
gnato il movlmento sindacale. 
II nostra procedere e la no
stra inlzlatlva sono statl e-
strettamente laboriosi quanto 
alia costruzione del movi-
mento unitario, ma questo fat-
to stesso ha contribuito ad 
esaltarne 11 valore e a moltl-
plicarne l'efficacia. II conve-
gno di Napoli, che raccoglle 
unitariamente i rlsultati della 
manifestazione di Regglo Ca
labria, lo sciopero generale 
di gennalo, la mobllitazlone 
unitaria per il contratto del 
metalmeccanici, per i chlmlcl, 
i tessill, la scuola, sono al-
trettante tappe che segnano 
Tevolversi dei rapporti all'ln-
terno del movimento sindacale 
e la sua pressione piu effi
cace. 

I tentatlvi dl rottura del-
l'unita sindacale sono stati pe-
santi e pericolosi: essi hnnno 
giocato la carta della rottura 
fra il Nord e il Sud, fra le 
vertenze contrattuali e il ma-
lessere del Mezzoglorno, fra il 
pubblico impiego e i lavora
torl produttivi e, da ultimo, 
la carta della tregua sinda
cale contrapposta alia pres
sione rivendicatlva. 

Le tensioni interne da supe-
rare per un corretto orienta-
mento delle masse e una giu-
sta opera di direzione sono 
state sempre assai rilevanti: 
ma 11 risultato politico glo-
balmente positivo e espresso 
dalla capacita del movimento 
sindacale di assumere in so-
stanza un atteggiamento uni
tario fortemente caratterizza-
to dairantifascismo, per la 
caduta dl Andreotti e il ro-
vesciamento della tendenza da 
lul espressa. 

II risultato politico e stato 
preparato per tempo con una 
lniziativa complessivamente 
corretta e tenace. sia pure con 
difficolta e insufficienze e at-
traverso quel processo di tipo 
autocorrettivo sul quale si e 
soffermato il compagno Ber-
linguer nella relazione. E' evl-
dente che errori anche seri 
e deformazioni di linea poli
tica hanno intralciato o quanto 
meno appesantito l'azlone del 
movimento sindacale. Tre so
no le matrici di fondo: Dl'as-
senza. spesso, di un'adeguata 
dimensione politica dei feno-
meni e delle lotte di cui 
pure eravamo protagonist! e 
quindi il prevalere di una di
mensione meramente sindaca-
Hstica di que! fenomeni, il lo-
ro isolamento nella society. 
o il collegamento con Ipotesi 
politiche non realmente colle-
eabill alle forze effettive del-
l'oraanizzazione politica nel 
nostra Paese: 2) un'esalta-
zione dplla dimensione sociale 
quasi fine a se stessa. non 
poche volte orescindendo dal-
IP interrelazioni con la di
mensione economica dei fatti 
e con ouella politica. tra acca-
dimenti intern! ed evoluzione 
internazinnale: 3> una conce
zione della lotta di classe piu 
In termini di uno scontro a 
due che non come fsieenza di 
conceoire la realty fn tutta 
la vastita e complessita. 

Ma le lotte contrattuali. la 
Inpqulvoca presa di posizione 
verso il eoverno Andreotti. il 
ruolo nuovo e centrale asse-
gnato al problema dpi Mez-
zoeriorno. costitulscono tappe 
recenti e rilevanti di un im-
peeno ancor piu efficace ed 
unitario del mnvimento sin
dacale. La Droposta politica 
esoressa dal con^rps^o dplla 
CGIL di Bari sintptizza OUP-
sto comnlesso nrocp«;so poli
tico. esorime. come lo ha di-
mo^trato il voto unnnimo *nl?q 
mozinnp finale, una mieliorp 
unita intpma. "stsjh'Hsne nn 
piu ampio e articolato COIIP-
gamonto anchp con va<;M<;=imi 
settori di opinion*? nuhhlica 
mnstratisi in certi rn"m»nti 
meno semibili (nuando non 
anprt^mentp ostilii al ruolo 
ed all'iniziativa unitaria del 
sin^ncato in Italia. 

Ed e in questa fase. pro-
prio In forza doirpffin^mpnto 
della qualita politica del no 
stro lavoro e del suo piu ri-
goroso e corretto colleeampn-
to con Tinsipmp dei nmblpml 
della societa. che mpno mi-
tici e piu concreti si fanno 
le attese e gli impeeni per 
l'unita sindacale e per i suoi 
sviluppi. 

Si apre quindi una nuova 
fase, nella quale, certo, utili 
potranno essere esperienze, ri-
Ilessioni ed anche autocriti-
che sul lavoro fatto: una di
mensione per molti aspetti ra-
dicaimente nuova dei prable-
mi e del lavoro da compiere. 
Bonaccini accenna ad alcuni 
di questi problemi: la ge-
stione dei coniratti cda affron-
tare con 1'impegno di tutto 
U movimento i, il rapporto 
fra investimenti e inflaz;one 
(per cui bisogna sollecitare e 
sostenere misure che ostaco-
lino la speculaz.one ma non 
mortifichino le esigenze di svi-
luppo dell'econom:a>. la scala 
mobile (che va difesa senza 
esitazione dagli attacchn, la 
contrattazione per i pubblici 
dipendenti in relazione alia 
circolazione monetaria e alle 
prese di posizione del mini-
«tro del Tesoro, le riforme, 
scarsamente af f rontate dal go
verno, ma per le quali un 
avvio politico e in ogni caso 
necessario e possibile, le que-
stioni salariali e della «tre
gua », Ipotesi quesfultima che 
non ha fondamento, a meno 
che non la si confonda con il 
periodo feriale. 

A proposito del prossimo 
lnconiro col presidcnte del 
Consiglio Rumor, i sindacati 
ntenijeno c.ie sia necessario 
affrontare un discorso piu am 
p:o pur l contenuti e per il 
m&todo di quello gia com 
piuio con aicuni ministri. A 
questo proposito forte impor
tant.! hanno la ^oluz one d -̂lla 
•ertenza del pensionati e la 
sanzione dcgli accordi per il 
pubblico impiego. Le organiz
a t i o n ! sindacali vogliono che 

1 rlsultati dl questi incontrl 
slano concreti e le rlserve 
sono legittlme, specie dl fron-
te a certe impostazlonl sche-
matlche del mlnlstro del Te
soro. Da settembre un vlgo-
roso ed energlco programma 
dl lotta vedra, Impegnatl tuttl 
I lavoratorl sul problemi del 
Mezzoglorno, delle categorle 
plu bisognose, dell'lnflazlone, 
dello sviluppo economlco. Dal 
congress! sindacali 6 uscita 
una coscienza piu avanzata e 
unitaria di volere essere pro
tagonist! di una svolta demo-
cratica che vada oltre i li
mit! attuall e riforml nel pro-
fondo i rapporti economic!, 
sociall e politic! nel nostra 
paese. 

MODKA 
Nel programma del gover

no vl sono dichlarazlonl dl 
buona volonta per la ripresa 
dl una politica di rlforma del
le istituzioni e della pubblica 
amministrazione. E questo of-
fre senza dubbio un terreno 
nuovo di confronto e di lni
ziativa. 

Ma anche in questo campo 
l'lnadeguatezza delle posizioni 
del governo appare manifesta 
soprattutto per la perslstente 
separazione fra politica eco
nomica e politica delle isti
tuzioni, viste come due distln-
tl e parallel! settori dl Inter-
vento e non nella loro neces-
saria lnterrelazlone. 

Proprlo questa separazione 
e stata, infatti, una delle cau
se determinant! del falllmen-
to dei propositi rlformatori 
del vecchio centro sinistra. 

Appare ancora nella relazio
ne di Rumor una concezione 
riduttiva delle Regioni, che si 
esprime da un lato nel singo-
lare accenno a un trasferi-
mento di funzioni fatto con 
«direttlve del governo» e 
d'altro lato nell'Insistenza sul 
tema delle cosiddette leggl 
cornice, che sono state flnora 
inte.se come gabbie per rac-
chiudervi il potere legislative 
regionale, e sul tema di un 
non megllo speclficato «col
legamento » o « raccordo » fra 
Regioni e governo per quanto 
riguarda la politica econo-
mcia. 

Dobbiamo perci6 avvertire 
che il richiamo alia «disci-
plina» delle forze local!, fat
to con accent! particolarmen-
te concitati non solo dal so-
cialdemooraticl, ma soprattut
to da Fanfani, pud essere pe-
ricoloso non tanto nel senso 
della vecchia e fallita politi
ca di omogeneizzazione forza-
ta dalle formule, quanto nel 
senso di una richlesta dl su-
bordinazione alle scelte di po
litica economica del governo 
che proprio per essere nella 
loro sostanza inadeguate e per 
essere state elaborate e pre-
viste nel quadra del vecchio 
sistema Istituzionale, o non 
essendo poste in rapporto con 
la rlforma dello Stato. posso-
no sovrapporsi alle elabora-
zloni unitarie dl una nuova 
politica provenientl dalle as
semble legittime resionali e 
local) minacclando di colpir-
ne l'autonomia e di ostacolare 
gll lnteressanti process! poli
tic! unitan in esse aperti. 

Per ev:tare questo pericolo, 
bisogna prima di tutto incal-
zare sul problemi urgent! e 
di massa. ma sempre con una 
chiara visione del rlnnova-
mento dello Stato che punti 
declsamente sul decentramen-
to politico e veda quindi le 
Regioni essenzialmente come 
centri legislativi e di pro-
grammazione, e non come plu 
o meno grosse macchine am-
ministratvie. e sappia pro-
muovere la crescita di un 
dlffuso sistema di autonomie 
local! capaci di diventare sog-
getti attivi di una politica dl 
programmazione e di riforme 
ed aperte alia plu ampia in
fluenza delle forze sociali. 

occmno 
La riflessione sull'esperien-

za di questi anni ci dice che 
abbiamo assistito ad una com-
binazione della rivolta degli 
esclusi da un certo tipo di svi
luppo industriale con la capa
cita dei ceti parassitari di 
sfruttare i vuoti e le incer-
tezze di un riformismo confu-
sionario, e il contemporaneo 
sviluppo di una strategia della 
tensione che rivela la volon
ta di certi settori dell'lmpe-
rialismo di far giocare all'Ita-
lia il ruolo di anello di con-
giunzione fra la Grecia e la 
Spagna. Le grandi lotte popo-
lari e democratiche, assieme 
al rifiuto di una parte dello 
stesso capitalismo italiano. 
della prospettiva di una sta-
gnazione delle forze produtti-
ve, insita nella soluzione auto-
ritaria, hanno aperto un nuo
vo terreno di lotta. E' tutta-
via evidente che non tutte le 
forze che hanno detto di no 
alia prospettiva autorttaria in-
tendono muoversi nella stessa 
direzione. Si apre dunque una 
nuova e piu avanzata fase de!-
lo scontro politico e sociale, 
in cui uno degli obiettivi piu 
importanti e quello di Impe 
dire la saldatura degli esclusi 
dallo sviluppo con i ceti pro-
prietari piii retrivi, sul terre
no del sowersivismo reazio-
nario. 

In questo senso respertenza 
di destra non va considerata 
una parentesi, ma un pericolo 
permanente II tipo di oppo-
sizione diversa deve tener 
conto di questo pericolo. Nel 
Sud. in particolare, ci trovia 
mo ad operare in una situa-
zione delicata. in cui la no
stra opposizione si trova ne-
cessariamente di fronte a un 
riscontro e raffronto con Top 
posizione annunciata dalla de
stra. Si tratta in sostanza di 
avere la capacita di risponde-
re alia duplice esigenza di di 
fendere i] quadra democrati 
co e di non lasciare in pasto 
al sowersivismo dl destra le 
giuste esigenze delle popola-
zioni piu umili e diseredate. 
non lasciandoci coinvolgere ne-
gli errori della nuova com pa 
gine governativa 

A questo proposito la rela
zione di Berhnguer fornisce 
un nuovo contribute dl sin-
tesi per una metodologia poll 
tica positiva che esalta la ca
pacita autonoma di fare poll 
tica del nostra parti to, c& 
gliendo. nello stesso tempo. lo 
complessa dialettica che inter-
corre tra avanzata democra
ti ca e pericolo dl destra, Nel 
Mezzogiomo clo vuol dire che 
lo Stato deve incontrarsi non 
con la rivolta dlsperata ma 

con le nuove vertenze del 
popolo merldionale; nella con-
sapevolezza, che deve doml-
nare tutte le forze democrati
che, che Tampllamento delle 
basl produttlve del paese coin
cide con l'ampliamento delle 
basl della democrazia, e l'am
pliamento delle basi della de
mocrazia si realizza, oggl, sul 
fronte merldlonallsta. 

Nello stesso tempo dobbia
mo sapere che l'affermazlone 
di Berlinguer secondo cui un 
«metro di misura princlpale 
della validita di ogni scelta 
di politica economica deve es
sere il suo effetto sulla sltua-
zione merldionale» e una af-
fermazione Impegnatlva per 
tutto 11 movimento, per le sue 
compatibilita Interne, per i no 
che bisogna saper dire, per la 
rlgorosa battaglla anticorpora-
tlva da condurre e. soprattut
to. per l'assunzlone nazionale 
e unitaria delle lotte meri
dional!, che devono sempre 
plu diventare oggetto di pre
cise contrattazioni nazionali 
con lo stato. Si tratta in con-
creto di combattere immedla-
tamente un certo automatlsmo 
che. attraverso una ripresa 
produttiva concentrata nelle 
aree fort! e In una spinta 
salarlale mascherata (straor-
dinari, utilizzazloni selvagge 
degli impianti. Incentlvi padro-
nall) ripropone nei fatti, la 
logica del vecchio tipo di svi
luppo. 

Piu in generale dobbiamo es
sere consapevoli che si apre 
una nuova fase della vita po
litica italiana. In cui 1 comu-
nisti assumono una funzlone 
determinante. non tanto per 
garantire le sorti di questo 
governo, quanto per garantire 
il successo della inversione di 
tendenza che si e aperta con 
la sconfitta dl Andreotti. C16 
comporta una nostra corre-
sponsabilita democratlca, sia 
attraverso un discorso corag-
gioso che passl attraverso tut
te le Istituzioni, sia per co-
strulre, nel momento di crisi, 
nuovi strumenti di intervento 
e di controllo popolare. II che 
richiede sla di non considera-
re l'esperlenza di destra una 
parentesi che si e chlusa e s!a 
dl non fare del pericolo di de
stra un alibi per la stagnazio-
ne difensiva. bensl uno stl-
molo per Pazione riformatri-
ce. Ecco perche il vero pro-
blema non e: riforme si o ri
forme no, ma quali riforme. 
scegliendo con declsione, 
contra ogni riformismo 
astratto e illumlnistico. SI 
tratta. In concreto. dl pensa-
re alle riforme con lo sguar-
do volto al blocco sociale che 
si deve costruire. II nuovo 
terreno di lotta che si e aper
to davanti a noi implica una 
nostra corresponsabilita nel 
confronti dello sviluppo della 
democrazia italiana. 

Ne discende la necesslta di 
sviluppare in avanti la situa-
zione, rispondendo alia dupli
ce esigenza di orientare le 
masse rispetto alia logica del
la strategia della tensione, sen
za attendere gll eventi, al fine 
dl non essere costrettl a un 
rlcorrente ripiegamento sulla 
difensiva e di far maturare, 
nell'attuale sltuazione, nuovi 
rapporti sociali e politici ca
paci di superare I'attuale espe-
rienza di governo. 

TRIVELU 
Avendo ben chiara il valo

re della sltuazione nuova 
apertasi con la sconfitta del 
governo di centro destra e 
le novita che gia si avverto-
no ne! clima politico genera
le (alcuni accent! nuovi nel 
coniportamento delle forze po
litiche e della stessa maggio-
ranza. il riproporsi prepoten-
te della questione del rappor
to con noi), il problema e 
quello del tipo di opposizio
ne da sviluppare. oggi, nelle 
condizioni attuali. Non si 
tratta. oggi. solo di sviluppa
re con piu rigore e coeren-
za, le linee della nostra oppo
sizione contra 11 centro de
stra. quanto soorattutto di ot-
tenere una reale inversione 
di tendenza. in tutti i campi 
della vita nazionale. Non pos-
siamo pero fermarci a que
s t i indicazione ancora gene
rale ma compiere scelte con
crete, cos! come e stato gia 
giu?tamente fatto nella rela
zione. Fra queste. fondamen-
tale. e la questione meridio
nals. e non solo per le note 
racioni storiche. II Sud e sta
to il terreno principale su cui 
si e puntato per la svolta a 
destra. esso e il terreno su! 
quale ancora si puntera per 
bloccare lo sviluppo positivo 
della sltuazione. per frenare 
ed Impedire che il nuovo cor-
so si consolidi e prevalga. 

Per questo non dobbiamo 
nasconderci le difficolta e gli 
ostacoli presenti nel Mezzo
giomo e derivanti non solo 
dall'azione che la destra po-
tr4 sviluppare in questa par
te del paese. ma anche da! 
fatto che quanto Rumor ha 
enunciato per il Sud costitui-
sce la parte piu arretrata, piu 
vacua, piu ambigua del pro
gramma del nuovo centro si
nistra. Non solo. Nella «muo-
va insidia» che pud nascon-
dersl. come ha detto Berlin
guer. ne? modo con cui cer
te fcrze pongono 11 proble
ma del rapporto con noi. e'e 
un punto che riguarda il 
Mezznglomo. L'intenzione di 
t utiiizzare» il PCI per una 
intesa tra classe operaia e 
capitalismo illuminato (tesi 
di Montanelli) a danno del 
Mezzc^iomo e liquidando 11 
PSI. non e via praticabile e 
nnn potrebbe nemmeno esse
re intesa come una sorta di 
a neocfolittismo ». Sarebbe. ol-
tretutto. una linea pericolo-
siuima per la democrazia ita
liana. perche consegnerebbe 
il Sud alia destra. 

Se e vera, come e stato 
sottolineato anche in questo 
ditwttito. che lo schieramen-
to di centro sinistra di per 
se e incapace di assicurare 
il decollo delle regioni meri
dional!. diventa essenziale. an
che ne! Mezzogiomo. impor-
re a! centro sinistra una cer-
ta linea. certe scelte; porta-
re avanti. fino in fondo. quel 
process di costruzione di 
uno schieramento meridiona-
lista alPintemo delle Regioni; 
agire politicamente in modo 
unitario con 11 PSI; avere 
una linea efficace verso la 
DC, come una linea che ml-
ra a colnvolgerla ed a stabi-
lire rapporti posltiv!. senza 
per questo lasciare spazio al
ia destra. 

NELLA 
MARCELUNO 
Non e stato battuto soltanto 

uun governo, ma una politica. 
Uno dei terreni sui quali ta
le politica e stata sconfitta e 
quello dell" antifasclsmo, che 
ha visto grandi movimenti di 
massa. Si e aperta, dunque, 
ora, una fase nuova nella 
quale occorre agire con una 
giusta politica, capace di da
re una risposta adeguata al
ia grave crisi economica e 
politica del paese. Vi e in
fatti scarsa credibilita da par
te delle masse verso 11 nuovo 
governo, circa la sua capa
cita e la sua volonta di ri-
spondere concretamente ai 
problemi di fondo che trava-
gliano il paese. Occorre so-
pratutto una vasta mobilita-
zlone popolare per imporre 
una svolta negli indirizzi di 
politica economica, il cui rag-
giungimento non sara indolo-
re, ma provochera le resi-
stenze dei ceti conservatori. 
II problema e infatti quello 
dl orientare le misure con-
giunturali nella direzione del
le riforme, della soluzione del 
problemi strutturali dell'eco-
nomia. Le speculazionl sul 
pane sono il frutto di mano-
vre torbide, aspetti di 
una politica delle forze piu 
conservatrici ui quail occor
re porre attenzione. Non vl 
e solo la camorra dietro ta
ll manovre, vi sono 1 grossi 
industriali dei molini e dei 
pastlflci, gli agrari, la feder-
consorzi. le carenze statali. 
Ci6 si colloca sullo sfondo 
di una sltuazione che vede 
il progressivo deterioramen-
to della bilancia agricolo-ali-
mentare, il fallimento della 
gestione capitaiistica della 
agricoltura e della politica 
agraria, il progressivo sgan-
ciamento dell'industrla all-
mentare dalla produzione na
zionale e la sua subordinazio-
ne a gruppi e interessi inter-
nazionali. Questa sltuazione 
deve essere affrontata non 
soltanto con provvedimenti 
amministrativi (che se non 
attuati possono portare a ma
novre speculative che posso
no creare tensioni politiche 
assai gravi), ma con una azio
ne, una « battaglia a piu lun-
go termine », che imponga una 
svolta negli indirizzi di poli
tica economica. In questo 
contesto Paccento va posto 
sul ruolo che devono assu
mere le partecipazioni statali 
per lo sviluppo industriale ed 
agricolo (oggi. infatti, la po
litica delle partecipazioni sta
tali non si discosta, nei con
fronti dell'agricoltura italiana, 
da quella dei gruppi privati), 
sul controllo della politica dei 
gruppi monopolistic! che ope-
rano nel settore allmentare, 
sul controllo delle societa stra-
niere. In sede MEC occorre 
battersi contro l'aumento dei 
prezzi agricolieper provvedi
menti di sostegno delle azien-
de contadine nel quadra di 
una politica di riforma delle 
strutture agricole. Si tratta 
cioe di portare avanti una 
politica di riforma agraria 
quale questione essenziale 
per la soluzione dei problemi 
del Mezzogiomo e la piena 
occupazione. 

BdRGHlNI 
Le possibility di una nuova 

avanzata del movimento ope-
raio sono legate a due fatti: 
1) alia capacita di governare 
le lotte operaie al Nord in 
coerenza con le scelte meri-
dionaliste operate dal movi
mento sindacale: 2) alio svi
luppo nel Mezzogiomo di 
un ampio e incisivo movi
mento di lotte per l'occupa-
zione e la rinascita econo
mica. Entrambe queste con
dizioni sono necessarie anche 
se perd e evidente che nella 
fase nuova che si e aperta, 
prioritario attualmente e II 
problema dello sviluppo del 
movimento di lotte nel Mez
zogiomo. 

Dall'ampiezza e forza di 
questo movimento dipende In
fatti in larga misura la stes
sa possibilita di governare le 
lotte operaie al Nord in coe
renza con la battaglia per un 
nuovo e diverso sviluppo. 

Alcuni fatti indicano che su 
questo terreno si manifestano 
delle difficolta. II dilagare 
dello straordinario e del dop-
pio lavoro al Nord ad esem-
pio. assesta un duro colpo alia 
conquista delle 40 ore che e 
la piu Iegata al problemi del-
1'occupazione e rsnde difficile 
l'avvio di una trattativa sul 
problema della utilizzazione 
degli impianti che sia orga-
nicamente collogata al pro
blema degli organici, dell'ora-
rio e degli investimenti. Nei 
fatti rischia dl passare la li
nea padronale della « utilizza
zione selvaggian degli im
pianti. Questo fatto crea evi-
dentemente delle difficolta a 
tutto 11 movimento e finisce 
per Innescare una logica la 
quale ove prendesse piede fi-
nirebbe poi per ripristinare il 
vecchio meccanismo di svi
luppo 

La difficolta a governare 
11 movimento deriva anche 
dal fatto che nel meccanismo 
del lavoro si manifestano acu
te e gravi tensioni. Comin-
cia cos! a mancare la mano 
d'opera comune: e II padrona-
to cerca di supolire a questa 
mancanza incentivando In for
ma massiccia lo straordina
rio. 

Proprlo questo fatto perd 
crea condizioni per dare una 
base nuova alia lotta per la 
occupazione. Se e vera che 
manca mano d'ooera comune 
e pert anche vero che esisto-
no masse di manodooera di-
soccupate (giovani diplomat). 
donne. ecc) le quali possono 
essere ampiamente utilizzate. 

Ci6 richiede perd un muta-
mento negli indirizzi dello 
sviluppo: ed e qui che la 
lotta per 1'occupazione si sal-
da a quella per uno sviluppo 
economico e sociale. Si trat
ta allora di collegare Pazione 
In fabbrica fsull'inquadra-
mento unico; sulle 150 ore. sul
la organizzazione del lavoro) 
con la lotta all'estemo per la 

jeeupazione. L'aumento del sus-
sidio di disoccupazione e la 
nuova legge sul lavoro a do-
micilio offrono gll strumenti 
per aggregare e organ izza re 
(soorattutto nel sud) le mas
se dei giovani e delle donne: 
per fame le protagoniste della 
lotta per 1'occupazione e la 
rinascita. Se questa lotta 
perd non dovesse svilupparsi, 
se 11 movimento nel Mezzo
giomo tardasse a decollare (e 

a questo proposito e urgente 
la generallzzazione del consi
gn dl zona) allora le stesse 
possibilita dl governo delle 
lotte al nord sulla linea pre-
scelta sarebbero plu difficili. 

M0NTESS0R0 
La sconfitta del governo 

Andreotti P la conseguenza di 
un profondo e vasto proces
so unitario e di massa, la 
cui lmportanza e avvertlta a 
Genova ed in Liguria, ove la 
DC ha dato slanclo e soste
gno alia politica dl centro-
destra, che ha avuto In Ta-
viani uno dei suoi principali 
fautori. Questa politica di 
centro destra non era soltan
to un fatto tattlco ma poggia-
va sul consenso di alcuni stra
ti sociali. Inoltre, se e vero 
che durante il periodo del 
centro destra. 11 centro sini
stra ha continuato ad esiste-
re negli entl locall e nella re-
gione, esso non ha tuttavia 
saputo svolgere alcuna fun
zlone di contestazlone nel 
confronti del governo centra
le ed e rlmasto un puro in
volucre una pura roimula, ca-
rattcrizzata dalla gestione im-
mobiiistlca de! potere attra
verso cui passava la politica 
di svillmento degli Istituti de-
mocratici del governo An
dreotti. La svolta a destra. 
operata dalla DC sul piano na
zionale aveva dunque trovato 
una situazione particolarmen-
te accogliente nella DC geno-
vese. Ma, come nel quadro 
nazionale sono emerse, sotto 
la spinta delle lotte dl mas
sa, le contraddizioni che han
no portato il centro destra 
alia sconfitta, puntualmente, 
sotto la stessa spinta. altre 
contraddizioni sono emerse sul 
piano locale. In prlmo luo-
go dobbiamo ormai conside* 
rare tutta l'insufficienza sul 
piano locale della tradiziona-
le «politica assistenziale» e 
della « strategia delle mance » 
dalla quale il centro sinistra 
e tuttora completamente In
capace di uscire. Questa po
litica, Infatti, pud avere suc
cesso nella misura in cui il 
movimento operaio non sia 
capace di saldare le prospet-
tive general! di occupazione e 
di sviluppo economlco e le 
esigenze di consumi sociali per 
le quali si batte. con i pro
blemi delle singole categorle. 
Ma questo limite, il movi
mento operaio lo sta supe-
rando con le proprie piatta-
forme e con il proprio inter
vento in strati sociali che, co
me insegnanti, lavoratorl dei 
servizi, artigiani, commercian-
ti, contadini. erano finora al 
di fuori della sua portata. 

Cid richiede una sempre 
mageiore saldatura tra le lot
te operaie e la crescita dl tut
to il tessuto democratico den-
tro e fuori la fabbrica. Mon-
tessora ha concluso sottoll-
neantio la necesslta, a Genova 
in particolare. di rompere, 
con lo sviluppo di una vasta 
azione unitaria, l'egemonla 
della DC sui ceti medi, di svi
luppare un'azione che tenda a 
spostare a sinistra l'equili-
brio degli enti locali, - la cui 
politica e stata incapace di 
aftrontare i problemi della 
citta e del territorio, e di 
contribuire, in tal modo. alia 
lotta generale che deve esse
re sviluppata nel paese. 

ZANGHERI 
C'e un elemento di novita 

nella situazione politica e de
ve essere rilevato positiva-
mente l'inizio di una inver
sione di tendenza. Deve an
che essere posto in luce cid 
che nella linea del governo 
vi e di inadeguato rispetto 
all'ampiezza e alia gravita del
la crisi che investe 11 Paese. 
Deboli sono gli impegni sui 
temi cruciali del Mezzogiomo, 
dell'agricoltura, della scuola. 
Debole, o non chiarita e artl-
colata, e l'idea della program-
mazione come processo ge
nerale dl gulda dell'economia 
e costruzione democratica. I 
compagni socialist! hanno par-
lato apertamente al loro con-
vegno economico della neces
sity di una inversione della 
tendenza dello sviluppo. Ma 
nelle dichiarazioni del gover
no questa necessita resta sul
lo sfondo e non si traduce 
in misure concrete e in una 
prospettiva di pur graduali 
trasformazioni economiche e 
sociali. L'esperienza della pro-
grammazione e stata giudica-
ta deludente e fallimentare. 
e cid e avvenuto, al di la di 
errori particolari. perche la 
programmazione e venuta me
no al suo compito essenziale 
di fornire un quadro generale 
di riferimento alle scelte eco
nomiche, pubbliche e pri
vate. Un quadro generale, ri-
flettente 1'interesse generale 
del Paese. non e stato indi-
viduato. e comunque e andato 
rapidamente a pezzi. Sono 
emersi. come dati dominant! 
della situazione, il particolari-
smo e il corporativism©. La 
struttura dell'economia ha 
mantenuto e aggravato i suoi 
caratteri: gll squilibri sociali 
e territoriali. la disoccupazio-
ne, specialmente giovanile, 
tecnica, intellettuale. II siste
ma industriale ha conservato 
e accentuato le sue tare. 
rorientamento verso l'espor-
tazione, l'imitazione consuml-
stica, rincapacita di orientar-
si a soddisfare i grand! biso-
gni sociali. Ad una azione di 
orientamento e di guida, non 
impossibile se si pensa al
l'ampiezza e al peso del set-
tore pubblico. si e preferita 
una pratica di rapporti clien-
telari deiramministrazione 
pubblica con le imprese e 
con i cittadini. 

Tutto questo ha creato la 
odiema situazione di crisi non 
solo sociale e di intere regioni 
ma morale e ideale. La distor-
sione dei consumi non e fatto 
esclusivamente materiale e at-
tinente al mercato, ma attiene 
alle Idee che gli uomini e le 
donne si fanno della loro 
vita ed orienta le loro scelte 
e la scala dei loro valori. 
Sarebbe quindi un errore ri-
tenere che i problemi della 
scuola, della famiglia, della 
condizione femminile. della 
culture stiano a se. impor
tant! e gravi, ma separati da 
quelli dell'orientamento pro-
duttivo. Polche nel program
ma del governo questa visione 
d'insleme manca, spetta a noi 
mantenere aperta una pro
spettiva plu profonda, di piu 
profondo rinnovamento degli 
indirizzi dello sviluppo c di 
riforma dello Stato. La dif

ficolta dl condurre avanti una 
opera dl effettlva rlforma del
lo Stato non nasce solo dalla 
burocrazia, ma ha cause poli
tiche, poich6 un decentra-
mento democratico, una par
ted pazione popolare alia am
ministrazione della cosa pub
blica tende u camblare inevi-
tabllmente lo stesso carattere 
autorltarlo e gerarchico dello 
Stato ed 1 suoi obiettivi poli
tic! e dl politica economica. 
Questo cambiamento 6 essen
ziale non solo per la difesa e 
lo sviluppo della democrazia 
ma al tempo stesso per intra. 
durre sostanziall modlflcazlo-
nl nello sviluppo dell'econo
mia e nell'apparato produt-
tivo, che deve essere amplia-
to e riequllibrato, nel qua
dro dl nuovi Indirizzi pro
grammatic!. 

RUSSO 
AU'apprezzamento per la 

nuova fase apertasi nel paese 
si deve accompagnare la con-
sapevolezza che, per evitare 
contraccolpi. per evitare che 
vadano deluse le speranze ma
turate con le lotte dl questi 
mesl. occorre andare subito 
alia soluzione del problemi 
plu urgentl. Cid e tanto piu 
necessario per 11 Mezzogiomo 
per il quale vl possono esse
re gradualita, ma non il rin-
vlo delle scelte rlchleste dal 
movimento dl lotta che an
che in queste regioni si 6 
svlluppato. D'altra parte 6 pro
prlo nei confronti del pro
blemi meridional! che il go
verno Rumor ha mostrato, nel 
suo programma, le magglori 
debolezze ed amblguita e eld 
non e affatto casuale. E' an-
zl la conseguenza del modo 
come il centro sinistra ha 
sempre impostato la sua poli
tica meridionalista. In manie-
ra cioe settoriale, sottovalu-
tando I problemi della agri
coltura, slegandoli da un rin
novamento organico dell'ap-
parato produttlvo dell'lntero 
paese. II rlschio di oggi 6 che 
si contlnui sulla vecchia stra-
da. mentre al contrario l'esl-
genza e quella di legare la ri
presa del Mezzogiomo ad una 
diversa concezione dello svi
luppo dell'intero paese. 

La costituzione del governo 
Rumor pud aprlre certo nuo
ve prospettive, e una nuova 
fase di lotta, ma proprio Que
sto ci deve spingere sempre 
piu e meglio a sviluppare un 
movimento ampio ed articola
to capace dl togliere qualsia-
si spazio alle Inizlative della 
destra e di approdare a so-
luzioni positive che diano 
slancio e fiducia a tutta la 
battaglia meridionalista. In 
questo contesto. accanto alia 
sottollneatura del valore e 
della portata positiva delle 
Inizlative e delle scelte del 
movimento sindacale, va po-
sta tutta la nostra attenzio
ne al modo come si svilup-
pa complessivamente la bat
taglia meridionalista. 

Oggi nel Mezzogiomo costa-
tiamo non solo una maggio-
re predisposizione alia lotta, 
ma anche una nuova e signi-
ficativa disponibillta di for
ze politiche democratiche ad 
un incontro e ad un confron
to con noi. con 11 movimen
to operaio. con i sindacati 
per arrivare attraverso una 
intesa unitaria alia soluzione 
dei problemi posti sul tappe-
to. Da qui l'ampio consenso 
unitario attorno alia manife
stazione regionale del 10 lu
glio che ha aperto la a ver-
tenza della Sicilian con lo 
Stato e con la Regione per 
una nuova prospettiva di svi
luppo dell'isola; e da qui an
che il significato della propo-
sta lanciata dai comunisti si-
cillani con la indicazione di 
un piano di sviluppo della Re
gione. lniziativa questa che si 
e posta anche come elemento 
di sollecitazione politica nei 
confronti del governo regiona
le che finora non e stato mal 
capace di elaborare una pro-
posta di sviluppo program-
mato per la Siciiia. 

II problema diventa. quin
di. di puntare alio svi
luppo ulteriore del movimen
to. alia crescita ed alia arti-
colazione delle vertenze terri
toriali, cosa assolutamente ne-
cessaria, e al tempo stesso di 
estendere e consolidare lo 
schieramento politico che at
torno alia « vertenza Siciiia » 
si e enucleato nel corso di 
questi mesi. saltando lo spar-
tiacque delle formule e pun-
tando essenzialmente alia ri-
cerca di una soluzione posi
tiva dei vecchi e nuovi pro
blemi dell'isola. 

JANNI 
Nella nuova situazione che 

si e aperta (nella quale per-
mangono perd caratteri di 
instabilita) la nostra azione 
deve sapere strettamente con-
giungere il momento della ini-
ziativa con quello della lotta 
politica. da una parte conso-
lidando la sconfitta e Isolan-
do le forze economiche e poli
tiche di destra, dall'altra dan-
do alia nostra opposizione un 
carattere nuovo, aperto al con
fronto positivo sui problemi 
del paese. 

La necessita di consolidare 
la sconfitta delle forze di de
stra discende dalla consape-
volezza che non dobbiamo ave
re illusion! sulla facilita di 
questa battaglia anche perche 
se da una parte possono crear-
si aspettative popoiari circa 
il modo come il governo af
fronters. i problemi piu ur-
genti. dall'altra permangono 
forze che non rinunciano al 
loro disegno antidemocratico 
e di rivinclta. 

Se perd permangono queste 
minacce. dobbiamo anche ri-
Jevare alcune novita, quali ad 
esempio la nuova fase di tra
vaglio politico apertasi a li-
vello regionale ed a livello lo
cale nella DC. dopo il con-
gresso nazionale che. al dl la 
di tutte le ambiguita. ha vi
sto un momento di scontro 
politico reale. E* il caso delle 
Marche. ad esempio. dove il 
ten tat! vo messo in opera dal
la DC. dopo il congresso, di 
fare quadrato attorno a For-
lani (che in un primo tempo 
rappresentd un punto di ri
ferimento di forze democri-
stiane mosse da spirito di rin
novamento. dal quale perd 
oggi una parte dei sostenitori 
si allontana quando lo scopre 
impegnato ad opporsi ad ogni 
mutamento di indirizzo) non 
ha avuto successo. Anche da 
questa vlcenda. e al dl la dei 

problemi speclficl che cl po
ne per le Marche, ml pore che 
debba portarcl a valutare me
glio, ad essere piu attenti al 
moment! dl ulteriore trava
glio della DC, sentendosl spro-
natl alia lniziativa ed al con
fronto sul temi e sui proble
mi della societa italiana e sul 
modo dl rlsolverll. 

D'altra parte se e vero che 
questa situazione nuova pre
sents alcuni tentatlvi insi-
diosi tesi ad affermare che 
l'interlocutore reale della DC 
non 6 11 parti to soclallsta, 
bensl quello comunista (con 
l'intento quindi di imprigio-
nare la nostra forza In una 
« posizione subordinata ed ad-
domesticata» al sistema at-
tuale di potere) e pur vera 
che come giustamente e stato 
rilevato nella relazione, il pro
blema diventa non tanto quel
lo di soffermarcl sulla «insi
dia » quanto invece di porre 
attenzione agll elementi posi-
tivi, alia riflessione critica 
che avanza anche in queste 
forze della DC, perch6 la no
stra azione e la nostra lnizia
tiva unitaria portino queste 
forze ad essere conseguenti 
con le loro rlflessloni. 

Per quanto riguarda, poi, I 
problemi specific! di movi
mento e dl mobilitazione, c'e 
la necessita per il movimento 
operaio di andare alia ripre
sa della lotta per un proces
so riformatore in agricoltura, 
uno dei temi sui quali il go
verno Rumor mostra le piu 
grandi riserve e i piu estesl 
silenzl. La mancata soluzione 
dl questo problema infatti non 
solo aggravera ulteriormente 
gll squilibri del paese, non 
solo comportera, nei fatti, 
una ulteriore espulsione di 
forze produttlve dai campi, 
ma significhera anche attac-
co ulteriore ai poteri delle 
Regioni. Per questo 11 terre
no della riforma della agri
coltura (sia sul terreno del 
contrattl che delle scelte pro
duttlve e delle dimension! 
aziendali) deve costitulre uno 
del primi terreni sui quali in-
calzare II governo e portare 
al confronto le altre forze po
litiche. 

CUFFARO 
Mi pare sia giusto, co

me ha fatto il compa
gno Berlinguer, nell'analiz-
zare gli antecedenti dell'at-
tuale fase politica, porre l'ac-
cento sul fatto che il governo 
Andreotti non sia nato sol
tanto da una reazione rispetto 
alia grande avanzata del mo
vimento operaio realizzata ne
gli anni *68-'70. Attorno al go
verno di centro destra erano 
venute indirizzandosi molte 
speranze, e non solo dei ceti 
piu retrivi del nostra Paese. 
E' percid chiaro che il suo 
naufragio avrebbe potuto ali-
mentare la richiesta di ulte-
riori spostamenti a destra. Se 
cid non e avvenuto e per la 
politica che abbiamo seguito 
e le grandi lotte unitarie che 
si sono svolte in tutto il Pae
se. II senso del grande risul
tato ottenuto va estendendosi 
nel partito, anche se con qual-
che Incertezza. 

C'e una battaglia di fondo da 
affrontare subito, necessaria 
per orientare tutta l'opinione 
pubblica democratica: la va-
lutazione che a destra non ci 
pud essere una soluzione per 
i problemi del Paese e ormai 
largamente diffusa, non al-
trettanto larga e invece la 
coscienza che a sinistra que
sta soluzione potra esserci. 
Influisce in questo, certamen-
te, la soluzione inadeguata 
che si e data alia crisi, i pro
blemi che rimangono acuti. 
ma c'e anche una discontinui-
ta nostra nel legare i proble
mi dell'oggi alia prospettiva 
generale che una svolta ge
nerale pud determinare nel 
Paese. 

E" col rilancio di una visio
ne complessiva della soluzio
ne dei problemi del Paese 
che richiede anche alcune pun-
tualizzazioni. alcune risposte 
piu precise da parte nostra, 
che si pud orientare l'opinio
ne pubblica per uno sposta-
mento di fondo, decisivo a 
sinistra, che si pud fondare 
1'individuazione e la costru
zione di una base sociale lar
ga per un governo di svolta 
democratica, impedire involu-
zioni e contraccolpi reaziona-
ri, liquidare le incrostazioni 
anticomuniste. 

La battaglia elettorale che 
abbiamo affrontato nel Friuli-
Venezia Giulia ci ha portato 
a dei rlsultati positivi, sia per 
il nostra partito che per il 
PSI mentre la DC e le destre 
hanno visto arretramenti an
che seri. Cid e dovuto certa-
mente all'evolversi della si
tuazione politica del paese ed 
alia giusta linea di lotta ge
nerale del partito. ma anche 
impedendo che la DC si de-
filasse dalle sue responsabili-
ta dietro ad una presunta ef-
ficienza della Regione ed in-
ducendo il PSI a modificare 
le sue posizioni sulla gestio
ne regionale. 

Dopo queste elezioni si e 
aperta una fase nuova nelia 
vita politica della Regione; 
dopo la sconfitta la DC e sta
ta costretta a rimeditare la 
sua esperienza alia Regione. 
Ora essa vuoie so.tanto «cam-
biare cavaiio», mutare cioe 
gli uomini che 1'hanno por
tata alia sconfitta, ma con-
tinuare con i me tod i cliente-
lari di sempre. 

E* possibile invece dare un 
nuovo corso alia vita della 
amministrazione regionale, at
traverso la creazione di rap
porti nuovi fra tutte le forze 
democratiche e regionaliste 
anche locali, sulla base di un 
programma che ruoti attorno 
alia restituzione del suo ruo
lo al consiglio regionale. Im-
portante 6 per noi costruire 
un nuovo rapporto con il PSI 
che eviti una sospensione di 
giudizio indiscriminata su tut
to cid che esso fa, ma anche 
un attacco ad ogni costo per 
la sua eventuale collocazione 
nella maggioranza. Infine, per 
quanto riguarda 1 problemi 
della democratizzazione dello 
Stato occorre su questo spe
cif ico tema andare ad un lar
go convegno di partito per 
orientarlo declsamente. 

Pubblicheremo domanl il 
resoconto degli interventi del 
compagni Romeo. Jotti, Pano-
setti, Belardi e le conclusioni 
di Berlinguer. 

I sette anni 
di ahbuono 

Sono una ex bidella del 
Comune di Napoli. Mi ri-
volgo a vol per una In-
giustizia di cui certamen-
te sono rlmastl vlttlme 
tantl altrl che sono venu-
ti a trovarsi nelle mle 
stesse condizioni. Sono 
stata collocata a riposo da 
circa un anno per malat-
tia dipendente da causa 
dl servizio. Come orfana 
di guerra ho usufruito del-
l'art. 1 e 2 della legge del 
24 maggio 1970 n. 336 che 
ha stabilito benefici a fa-
vore degli ex combattentl 
ed assimilati. Ho perso, 
perd, i 7 anni dl abbuono 
contemplati dall'artlcolo 3 
perche ho consegnato la 
domanda oltre I limit! di 
legge. Ho fatto petizloni 
persino al Presldente della 
Repubblica ma non ho 
avuto nessuna risposta. 
Datemi una mono. 

CARMELA GIAQUINTO 
Napoli 

Cara compagna Giaquin-
to, tu 7ion hai perso la 
possibilita di vsufruire dei 
bene/ici previsti dall'art. 
3 della 336 (7 anni di ab
buono) per aver consegna
to la domanda oltre i li-
miti di legge, ma perche, 
purtroppo, la legge stabi-
Usee espressamente che il 
beneficio della maggiora-
zione di servizio non e at-
tribuibile al personate col-
locato a riposo prima del 
26 giugno 1970. Tu non ci 
hai indicato la data di col-
locamento a riposo perd 
noi riteniamo che la stessa 
sia anteriore alia predetta 
data altrimenti non ti 
avrebbero negato il bene
ficio dei 7 anni. Ti preci-
siamo, inoltre, che l'au
mento di anzianita pud es
sere concesso soltcmto ai 
dipendenti che chiedono il 
collocamento a riposo (che 
pertanto k anticipate) nel 
periodo compreso tra il 
26 giugno 1970 ed il 25 
giugno 1975, ragion per cui 
anche se tu fossi andata 
in pensione dopo il 26 giu
gno 1970 non avresti po
tuto ugualmente usufruire 
del beneficio in quanto da 
quello che ci dici, non set 
stata tu a chiedere il col
locamento a riposo ma lo 
hai avuto d'ufficio per ma-
lattia dipendente da cau
sa di servizio. Certe situa-
zioni, come la tua, dovreb-
bero essere riprese in esa-
me in quanto e palesemen-
te ingiusto che chi per di-
sgrazia si ammala prima 
di chiedere il beneficio 
della legge n. 336 e viene 
collocato a riposo d'ufficio 
dall'amministrazione da 
cui dipende, debba averne 
un notevole pregiudizio 
economico. Senza dire che 
sarebbe giusto ed umano 
che il datore di lavoro pri
ma di collocare a riposo 
d'autorita. il proprio di
pendente gli consigliasse 
di far domanda di pensio
ne ai sensi della citaia 
legge n. 336, se ne ha di-
ritto. 

La <lomanda di 
mi cieco civile 

Sono un cieco civile di 
73 anni di eta. Ho fatto 
domanda di pensione fin 
dal giugno 1972 ed a tut-
toggi non ho saputo an
cora niente. 

A chi devo rivolgermi 
per conoscere lo stato atr 
tuale della mia pratica? 

LEONE FALORNI 
CERTALDO - (Firenze) 
Ci risulta che in via nor-

male per ottenere la pen
sione da cieco civile tr-j.-
scorre anche piu di un 
anno dalla richiesta. Se 
gli uffici competenti non 
si sono fatti minimamente 
vivi da quando tu hai inol-
trato la domanda di pen
sione, e semplicemente de-
plorevole; specie nel tuo 
caso in cui, come ci hai 
detto, alia distanza di ol
tre un anno non set stato 
ancora chiamato a visita 
medica, ne ti hanno for-
nito notizie di altro ge-
nere. Che non ricorra for-
se nei tuoi confronti il 
requisito della «necessi
ta economical? Al riguar-
do ti facciamo presente 
che per usufruire della 
pensione & necessario che 
i ciechi civili non siano 
iscritti agli Uffici distret-
tuali delle imposte dirette 
e che cid risulti da appo-
sita dichiarazione rila-
sciata dagli Uffici finan-
ziari. 

Ti consigliamo, comun
que, di rivolgerti all'Uffi 
cio del Medico Provinciale 
di Firenze a Servizio Assi-
stenza Ciechi Civili» per 
conoscere il motivo di tale 
notevole ritardo ed even-
tualmente tenerci in forma-
ti in modo che a Posta 
Pensioni* possa consigliar-
ti il da fare. 

Una prima 
ricostituzione 

Sono un pensionato del-
1'INPS che con gll ultimi 
aumenti ha raggiunto ap
pend L 41.000 mensili. II 
20 gennaio 1971 inoltrai 
domanda di ricostituzione 
ed il 12-M972 « Posta Pen-
sioni» rispose che la mia 
pratica era in cammino. 
Fino ad oggi, perd non ho 
visto ancora niente. Come 
mal? 

Inoltre vl faccio presen
te che dal 1938 al 1947 so
no stato alle dipendente 
del Comune di Pompei in 
quallta di salariato e non 
risulta versato In mio fa-
vore nessun contributo al
ia Cessa di Previdenza de
gli Enti Locali. Come po-
trei regolarmi al riguardo? 

LUIGI OLIANO 
Pompei 

prima ricostituzione per 
contributi versati dul 1962 
al 1966. Evidentcmentc del 
beneficio economico da es
sa derivante non te ne set 
neppure accorto in quan
to essendo la tua pensione 
integrata al minimo, la 
maggiorazione d stata qua
si tutta assorbita dall'in-
tegrazione, ragion per cui 
hai avuto solo un aumen-
to di L. 240 al mese. 

La seconda ricostituzio
ne da te chiesta per con
tributi versati per il pe
riodo dal 1967 al 1969 e 
in corso di liquidazione e 
ci risulta che al riguardo, 
ti saranno fornite dirette 
comunicazioni nei prossi-
mi giorni. 

Contestualmente alia det-
ta comunicazione la tua 
pratica sara trasmessa al 
Centro elettronico in Ro
ma per le rituali operazio-
ni di controllo, per cui 
non potrai riscuotere la 
nuova pensione, che da 
quanto ci risulta subira un 
aumento di poco piu di 
mille lire mensili, prima 
dell'ottobre del ca. 

Ti precisiamo, con Voc-
casione, che per quanto ri
guarda i contributi dal 
1938 al 1947 che a tuo di
re, non risulterebbero ver
sati presso la CPDEL, 6 op-
portuno tu ti affidi ad un 
Ente di patronato affin-
chd accerti se effettiva-
mente detti contributi non 
siano mai stati versati ni 
alia CPDEL n'c all'INPS 
nel qual caso essendo gli 
stessi ormai prescritti si 
potrebbe esaminare la pos
sibilita o la convenienza di 
coprire il periodo di che 
trattasi mediante costitu
zione di rendita vitalizia 
in base all'art. 13 della 
legge del 12 agosto 1962, 
n. 1338. 

La decisione 
al Tribunalc 

Nell'ultima risposta da 
voi fornitami attraverso 
«Posta Pensione» in me-
rito alia pratica di pen
sione per invalidita di 
Gallo Antonio, mi diceste 
che era stata fissata udien-
za per il 6 marzo 1973 
«per preclsazione conclu-
sione». In considerazione 
delle condizioni di salute 
molto precarie del compa
gno Gallo, ml permetto di 
chiedere ulteriori precisa-
zioni in merito al predet-
to giudizio in corso. 

LUIGI OLIANO 
Responsabile della Se-

zione del PCI di 
Pompei (Napoli) 

Ti faccio presente che tu 
hai gib benefidato di una 

Caro compagno Oliano, 
per quanto riguarda la ver
tenza tra I'INPS e Gallo 
Antonio in merito al rico-
noscimento della invalidi-l 
ta di quest'ultimo, siamo 
in grado di comunicarti 
che la pratica e passata 
in decisione al tribunate 
di Napoli il 16 maggio 
1973. 

Abbiamo motivo di cre
dere che la delta decisio
ne, il cui contenuto non 
ci & stato possibile cono
scere, sara notificata al
l'INPS di Napoli a breve 
scadenza. Auguriamoci che 
in caso di giudizio positivo 
e sempre che I'INPS non 
venga nella determinazione 
di impugnare la sentenza, 
sia liquidata nei prossimi 
mesi e comunque non oltre 
la fine del ca. la pensio
ne con i relativi arretrati. 
Caso contrario puoi sem
pre rivolgerti a «Posta 
Pensionin che nel limite 
delle sue possibilita e 
pronta a consigliarti il da 
fare e darti una mano. 

Silciizio 
da tre anni 

II 6 marzo 1970, sottopo-
sto a visita. dalla Com-
missione medica provin
ciale, sono stato riconosciu-
to invalido civile. Mi sono 
recato svariate volte al-
1'ufficio san^vrio ed alia 
prefettura di Napoli ma. 
fino ad oggi. niente di con
creto. Vi prego di darmi 
una mano perche ho tan
to bisogno. 

ARCANGELO DONADIO 
Napoli 

Ti facciamo presente che 
il diritto alia pensione da 
invalido civile non e su
bordinate solo al ricono 
scimento della invalidita 
nella misura stabilila dal
la legge: a) riduzione del
la capacita lavorativa in 
misura superiorc ai 2/3 
che da diritto ad un asse-
gno mensile di lire 12.000 
portato a lire 18.000 dal 
luglio 1972; b) inabilita la 
vorativa. vale a dire as 
soluta e permanente im-
possibilita di dedicarsi ad 
un proficuo lavoro per 
grave infermita fisica o 
mentale che da diritto ad 
una pensione mensile di 
lire 18J000, la quale non 
ha subito alcun aumento. 

La corresponsione delle 
suddette procvidenze c su
bordinata altresl alle con
dizioni economiche dcgli 
interessati i quali non de
vono a tal fine risullare 
iscritti nei ruoli dell'impo-
sta di ricchezza mobile e 
se coniugati il coniuge non 
deve risultarc iscritlo nei 
ruoli dell'imposta comple-
mentare sui redditi. Sia 
gli aspiranti all'assegno che 
gli aspiranti alia pensione 
non devono essere titolari 
di pensioni, assegni, pre-
stazioni o redditi erogati 
con carattere di continuitd 
d'importo pari o suueriorc 
a lire 18.000 mensili. 

Se nei tuoi con jTO'-t sc>no 
state gia accertate le pre-
dette condizioni, c sempli
cemente vcrgognoso che 
alia distanza di oltre tre 
anni dall'accertamento me
dico non solo non li han
no ancora dato niente. ma 
neppure ti hanno informa 
to sullo stato attuale delle 
cose. 

A cura di F. VITENI 
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