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I magistrati af f rontano i temi 
della liberta di informazione 

Si profila un forte contrasto di tesi - II ministro Zagari annuncia una nuova normativa del segreto istruttorio - II presidente 
dell'Associazione giornalisti denuncia la concentrazione delle testate e critica la giurisprudenza dei delitti di opinione 

Benzina: si parla di un aumento di 30 lire al litro 

II governo disposto a cedere 
alle pretese dei petrolieri ? 

E' necessario e possibile fare i conti in tasca alle grandi compagnie — Un ampio e documentato 
studio dei comunisti dell'ENI e dell'AGIP — Enorme aumento dei profitti dei produttori USA 

Giustizia e 
societa civile 

TL CONGRESSO dell'Associa-
••• zione nazionale magistra

ti .si e aperto a Torino 
prcceduto da fondate polemi-
che che traggono origine da 
un lato dalla sua impostazio-
ne organizzativa e dall'altro 
dal fatto che nel momento 
stesso tin cui ci si accinge a 
discutere su un tema impor-
tante quale quello dei rap-
porti tra giustizia ed infor
mazione la pratica della re-
pressione ha colpito, in em-
blematica coincidenza col con
gresso, un magistrato solo per 
il fatto di avere. tie mesi fa, 
espresso p u b b l i c a m e n t e 
la sua solidarieta alia lotta 
condotta in difesa della liber
ta di stampa e contro il mo-
nopolio deH'informazione. La 
scelta di affidare la relazio-
ne introduttiva al direttore 
de « La Nazione », di un gior-
nale cioe apertamente di de-
stra. riflette con chiarezza lo 
indirizzo conservatore che la 
maggioranza dell'associazlo-
ne ha inteso dare al dibatti-
to: un indirizzo che trova ap-
punto confema in una conce-
zione della funzione e del 
ruolo del magistrato che, al 
di la delle generiche afferma-
zioni ufficiali continua ad es-
sere quello della chiusura — 
sancita con la repressione — 
rispetto ad ogni partecipazio-
ne ai problemi della societa 
civile. Tutto cio pone pesanti 
ipoteche al dibattito su un te
ma di rilevante importanza 
soprattutto per i rlflessi e per 
le implicazioni piu generali 
che attengono alia situazio-
ne e ai problemi della am-
ministrazione della giustizia e 
della liberta di informazione. 

Ragioni sociali 
Non vi e dubbio che in un 

periodo storico contrassegna-
to da profonde trasformazio-
ni politiche e sociali e dal
le tensioni che vi sono con-
nesse, la magistratura e chia-
mata ad operare, neU'ambito 
dei suoi poteri istituziowali. 
per garantire fermamente la 
legalita repubblicana e nel 
contempo per recepire in tut-
ta la loro portata innovatri-
ce i principi della Costituzio-
ne. gli istituti e le normative 
nuove che le riforme introdu-
cono nella nostra legislazione. 
Proprio per cid essa e tenu-
ta ad essere profondamente 
aperta ai problemi che inve-
stono la societa italiana, alle 
spinte di rinnovamento. alle 
radici e ragioni sociali di fat-
ti e di fenomeni che sono al 
centro della attenzione e del
la sensibilita della opinione 
pubblica. 

Questa « responsabilita » del
la magistratura pone necessa-
riamente 1'esigenza di un pro-
fondo controllo sul suo ope-
rato. sulle scelte che vengo-
no assunte. sul modo di for-
mazione delle pronunzie. sul
la conduzione delle istrutto-
rie, sulla promozione dell'azio-
ne penale. L'indipendenza 
della magistratura non puo 
in alcun modo significare che 
un potere. quale quello da es
sa esercitato. possa esplicarsi 
In modo incontrollato: senza 
cioe che il suo esercizio non 
debba essere oggetto di cri-
tiche. di valutazione. di cen
sure: senza cioe che non si 
realizzi un rapporto dialetti-
co con 1'opinione pubblica. 
gli altri poteri dello Stato. e 
con le forze gli istituti e gli 
organismi democratici. 

Questa profonda esigenza, 
connaturata alia stessa sostan-
za democratica delle nostre 
istituzioni. mette in chiara lu
ce la natura reazionaria di 
concezioni fondate sulla ap-
plicazione formalistica della 
legge e sul processo inquisi-
torio e segreto: strumenti tut-
ti che tendono a fare eser-
citare alia magistratura un 
ruolo autoritario e di conser-
vazione. sottratto ad ogni ve-
nfica o critica. Non per nul
la la legislazione fascista. pur-
troppo in larga parte ancora 
vigente, ha circondato 1'ammi-
nistrazione della giustizia, so
prattutto in certi suoi mo-
menti quali l'i=truttoria pena
le, di una serie di norme che 
ne garantissero la segretezza 
e la sottraessero a critiche e 
a giudizi. E non per nulla di 
tali strumenti si continua lar-
gamente a far uso nell'attua-
zione di una politica conser-
vatrice della giustizia. Bast'. 
pcnsare al segreto istruttorio. 
rhe viene manovrato in mo 
do discriminatorio a seconda 
degli interessi che si voglio 
no proteggerc o perseguire: si 
che per alcune istruttorie tut-
to viene rivelato dagli or<*an; 

lnquirenli. mentre su altre 
grava impenetrable la coltre 
del silenzio. Basti pensare al 
reato di vilipendio. usato co 
me arma deterrente nei con-
fronti delle critiche piu 
vivaci, o ancora alia pr^clu 
stone imposts ai magistrati 
di esprimere pareri su pro 
cessi in corso. 

Ora tutto cio deve essere rl-
mosso. non essendo piu tolle-
rabile la permanenza di nor
me. mentalita e prassi con-
trarie alia natura democrati
ca del nostra Stato, alia li
berta di peasiero e di infor
mazione. Innanzitutto ocx>rre 
muoversi sul terreno legislati-
vo, per costruire un n IOVO 
processo penale che rimuova 
ogni impostazione inquisito-
rla e che non si limlti a so
lution! ibJide nelle quali con

cezioni e costuml Inquisitori 
possano continuare a operare. 
Devono inoltre scomparire 
dalla nostra legge i reati 
di opinione, i vilipendi, assur-
do retaggio di concezioni sa-
crall e autoritaiie. Diritto di 
critica. dunque. e una giusti
zia aperta a tutte le compo-
nenti della societa con un rap
porto dialettico continuo con 
1'opinione pubblica, gli altri 
poteri dello Stato e la comu-
nita associata. Ed ancora. un 
processo che riduca al mi-
nimo i tempi dell'istrutto-
ria fornendo nel contempo al 
magistrato gli strumenti Ido-
nei per accertamenti rapidi 
ed efficaci: e consentendo 
quindi una informazione tem
pest iva. 

Ma la necessity di un con
trollo democratico sulla « po
litica della giustizia» e sulla 
attivita giudiziaria pone In 
m o d o ancora piu acu-
to 1'esigenza di garantire la 
liberta della informazione, e 
rende ancora piu pressante la 
necessita di un intervento che 
spezzi le tendenze al mono-
polio e alia concentrazione 
degli strumenti informativi. 
Ove cio non avvenisse. il re-
cupero del controllo e della 
critica sull'operato del giudi-
ce sarebbe un fatto meramen-
te formale, limitandosi alia 
sostituzione del condiziona-
mento che deriva al magistra
to da pregiudizi o da conce
zioni formall della giustizia, 
con il condizionamento politi
co piu articolato Imposto da 
chi detiene il monopolio del
la informazione. II fatto che 

"si chiamino a relatori — sen
za neppure consultare la Fe-
derazione della stampa — uo-
minl che dirigono i giornall 
della catena Monti costituisce, 
purtroppo, un segno signifi-
cativo degli orientamenti im-
posti al congresso. 

II tema, dunque. del con
trollo democratico e della in
formazione sulla giustizia si 
intreccia da un lato con le ri
forme legislative e con una 
presa di coscienza da parte 
dei giudici del loro ruolo. del
la loro responsabilita nell'e-
sercizio di una giustizia inte-
sa a realizzare, in tutto il lo
ro potenziale democratico. i 
principi della Costituzione, e 
a garantire la legalita repub
blicana: e postula un rappor
to nuovo — nel pieno rispet
to dell'indipendenza — non 
solo con gli organi della stam
pa, ma anche con le forze, 
gli istituti e gli organismi che 
sono i protagonisti della tra-
sformazione della nostra so
cieta nelle linee indicate dal
la Costituzione. La validita di 
un rapporto dialettico, di una 
riforma deH'informazione, di 
una esigenza di partecipazio-
ne democratica non puo esse
re solo quella che si pone nei 
confronti di una generica opi
nione pubblica, ma soprattut
to quella che si realizza con 
le « formazioni sociali », con 
la comunita organizzata e con 
i suoi istituti. 

Aspra battaglia 
Per altro ver^o il tema del 

rapporto tra giustizia e infor
mazione si intreccia con la 
battaglia difficile e aspra che 
i giornalisti e le forze demo-
cratiche conducono per la di
fesa di una reale liberta di 
stampa e di informazione: un 
nesso indiscutibile. in assen-
za del quale ogni discorso, 
anche di riforma, rimarreb-
be puramente formale e im-
potente. 

Si tratta, dunque, di due 
momenti di grande rilievo di 
una battaglia democratica: e 
che assurgono a piu grande 
importanza per la funzione 
che magistrati e giornalisti so
no chiamati a svolgere, in mi-
sura crescente. nel progresso 
della vita democratica del 
Paese. 

Un dibattito, percio, che si 
limitasse a prendere in con-
siderazione gli aspetti pura
mente formali dei rapporti 
tra magistrati e giornalisti o 
a dare rilievo a gli aspetti tec-
nici e psicologici che sono al
ia base delle fnzioni dei reci-
proci rapporti, verrebbe me-
no ad ogni aspettativa e si 
risolverebbe, ancora una vol-
ta, in una elusione. in termi
ni moderati, dei problemi di 
fondo. La tormentata situazio-
ne della magistratura e del
la ammmistrazione della giu
stizia in Italia, la ricerca del 
ruolo del magistrato in una 
societa democratica, i! proble 
ma della liberta di informa
zione nel nostra Paese. il 
rapporto col processo di tra 
sformazione politica e sociale 
in atto. con la difesa e Li 
estensione della democrazia e 
con le forze politiche e socia
li che ne sono le protagoni-
ste. costituiscono i presuppo-
sti fondamrntali di un valido 
dibattito, nel quale possono es
sere ritrovate anche le soluzio-
ni al problema dei rapporti 
tra giustizia e informazione. 

Ci auguriamo perci6 che il 
congresso, superando le im-
postazioni e le strettoie mo 
derate, nelle quali lo si vuo-
le restringere, riesca a dare 
una valida e non elusiva ri-
sposta ai problemi di fondo 
che intercssano non solo ma
gistrati e giornalisti. ma il piu 
generalc progresso democra
tico della nostra societa, 

Ugo Spagnoli 

Dal nostro inviato 
TORINO. 13. 

11 congresso della Associa-
zione nazionale magistrati che 
si e aperto oggi a Torino con 
la cerimonia ufficiale a Palaz
zo Madama puo divenire un 
episodio importante nella ricer
ca di un nuovo modo di inten-
dere la giustizia e il rapporto 
tra opinione pubblica e magi
stratura. La scelta del tenia 
« Giustizia e informazione > of-
fre, aopratutto in questo mo
mento in cui piu aspra si 6 
falta la lotta per la clemocra-
tiz/azione delle strutture della 
informazione di fronte all'at-
tacco di potenti gruppi econo-
mici die cercano di monopo 
lizzarc le testate, l'occasione 
per toccare con niano, diciamo 
cosi. la dispunibilita della ma
gistratura ad essere, come vuo-
le la Costituzione, un elemento 
propulsore di vita democratica 

Che il congresso possa di-
ventare un episodio importante. 
a dispetto delle intenzioiii di 
molti di coloro che l'hanno or-
ganizzato, e comprovato dalla 
stessa seduta inaugurale alia 
quale hanno presenziato il pre
sidente della Corle Costituzio-
nale, membri della stessa Cor-
te e del Consiglio Superiore. 
alti magistrati e pcrsonalita po
litiche. Due interventi, quello 
del ministro della giustizia Za
gari e quello del presidente 
della Federazione della stam
pa italiana. Adriano Falvo. han
no contribuito in manicra de-
terminante a proporre il pro
blema in tutta la sua pesante 
evidenza. Cosi gia all'inizio di 
questo dibattito sono cadute le 
illusioni di chi avrebbe forse 
voluto continuare ad arzigogo-
lare sui limiti della critica gior-
nalistica. sulle caratteristiche 
dei reati di diffamazione e sulla 
validita di certa giurisprudenza. 

Tutte cose importanti ma che 
vengotio certo dopo la risoluzio-
ne del problema piu pressante 
che e quello di rendcre vera-
mente libera la stampa italia
na. Falvo nel suo intervento 
ha detto che il prccesso di con
centrazione delle testate sta 
conducendo fatalmente alia mo-
noinformazione e si puo in de-
finitiva colpire alia radice la 
stessa funzione della liberta di 
stampa e tradire cosi la natura 
di servizio di interesse pubblico 
che chiaramente deriva all'in- | 
formazione dal sistema delle 
liberta sancite nella Costitu
zione. II presidente della FNSI 
ha mosso una decumentata cri
tica alia giurisprudenza che piu 
volte, affermando le responsa
bilita penali di giornalisti col-
pevoli solo di avere esercitato 
il diritto di cronaca e di cri
tica, mostra di cousiderare co
me cancellato il diritto ricono-
sciuto al giornalista dall'arti-
colo 21 della Costituzione. che 
garantisce la libera manifesta-
zione del pensiero. Falvo ha 
sottolineato che non ci possono 
essere norme penali che limi-
tano questo inalienabile diritto. 

II ministro Zagari ha mani-
festato quelle che sono le in-
tenzioni del suo mimstero circa 
alcuni problemi che travaglia-
no il settore deirinformazione 
in Italia: in modo particolare 
egli ha detto che c fondamen-
tale fra tutte le liberta e pre-
messa indispensabile di ogni 
progresso civile e la liberta di 
stampa >, e che con questa pre-
messa e necessario abbatiere 
tutti gli ostacoli che si frappon-
gono al diritto deH'informazio
ne per cui devono essere defi-
nitivamente abbattute con una 
apposita riforma Iegislativa tut
te le norme vigenti « che corri-
spendono a una concezione au-
toritaria e inquisitoria del pro
cesso che ha fatto ormai il suo 
tempo... ». II ministro ha anche 
annunciato che e intenzione del 
governo procedere a una nuova 
normativa sul segreto istrutto
rio dietro il quale molto spesso 
si celano gravi ingiustizie e che 
lede il diritto dell'opinione pub
blica ad oisere infermata su 
gravi responsabilita che scuo-
tono la vita democratica del 
paese. 

Domani il congresso prose-
gue con le relazioni affidate a 
quattro magistral! delle diverse 
correnti e a Domenico Bartoli. 

p. g. 

Riprende la lotta per la democratizzazione degli atenei 

NELLE UNIVERSITA' DOCENTI 
E PERSONALE IN AGITAZIONE 

Lo stato d'agitazione del personale do-
cente e non docente delle universita e 
stato proclamato dalla Federazione CGIL, 
CISL, UIL, dai sindacati confederali del 
personale docente e non docente della 
universita e dal Comltato nazionale uni-
versitario (C.N.U.). 

La decisione e stata presa nel corso 
di un incontro fra Confederazioni, sin
dacati e Comitato nazionale universita-
rio in cui e stata discussa la situazione 
universitaria in seguito ai recenti Incon-
tri col ministro della Pubblica istruzio. 
ne. Un comunicato emesso al termlne 
della rlunione definisce, fra 1'altro, « par-
ticolarmente grave» il rifiuto del mini
stro a discutere con I sindacati i con-
tenuti dei provvedimenti urgenti della 
universita. 

Nell'incontro e stata ribadita l'unita 
degli obiettivi per il rinnovamento della 
universita e « la ferma decisione dl con-
durre un'azione unitaria volta ad otte-
nere l'immedtata apertura di una tratta-
tiva che conduca a realizzare 1'obiettivo 
piu volte enunciato di porre Puniversita 
al servizio delle esigenze dei lavoratori 
e del paese nel campo della cultura e 
della ricerca scientifica ed in particola
re di creare nell'universita una struttu-
ra democratica cui partecipino le forze 
sociali, di realizzare a livello universita-

rio 11 dettato costituzlonale del diritto al
io studio, di nsolvere i problemi del per
sonale unlversitario sanando il problema 
del precariato, eliminando le disugua-
glianze fra il personale docente e l'ana-
cronistico istituto della cattedra, dando 
al personale non docente una effettlva 
partecipazione alia gestione universitaria 
e portando le retribuzioni ad un livello 
adeguato, anche per permettere una mi-
gllore utilizzazione dei docenti nel senso 
dell'attuazione del tempo pieno». 

La Federazione, 1 sindacati e il CNU, 
prosegue il comunicato, proclamano lo 
stato di agitazione e preannunclano che 
«in mancanza dl una soddlsfacente trat-
tativa sul provvedimenti per l'universith 
saranno decise le inevitablli azioni di 
sciopero che pregiudicherebbero il fun-
zionamento dell'universita a partlre dal 
mese di ottobre». Entro la fine del me-
se dovrebbe anche svolgersi su questi te
mi una manifestazione nazionale. 

La Commissione scuola del PSI intan-
to ha sollecitato l'inizio delle consulta-
zioni a livello governativo per la stestira 
dei provvedimenti urgenti per l'univer-
sita ed ha ribadito che essi debbono es
sere inquadrati nelle prospettive di ri
forma generale e debbono affrontare 
«soltanto i pochi problemi che esigono 
un'iniziativa immediata ». 

II documento approvoto con I'astensione del PCI 

FIRENZE: CON IL V0T0 
SUL BILANCI0 C0NCLUSA 

LA CRISI AL COMUNE 
Riconosciuta la necessita di nuovi rapporti del centro-sinistra con le 
amministrazioni di sinistra e la giunta regionale - Accolte le propo-
ste comuniste sulla finanza locale, la politica economica, I'urbanistica 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 13 

E' stato approvato li bilancio 
del comune di Firenze: hanno vo-
tato a Tavore i quattro partiti 
del centro sinistra, si e aste-
nuto il PCI (22 consiglieri sui 
60 che compongono il consiglio 
comunale), hanno votato contro 
i consiglieri del PLI e del MSI. 
Si e cosi conclusa la crisi piu 
lunga ed aperta vissuta dal cen
tro sinistra di palazzo Vccchio: 
una conclusione in cui I'elemen-
to di maggior spicco e I'asten
sione comunista. Un'astensione 
che tiene conto di alcuni proces-
si positivi 

Quali sono gli ciementi di no-
vita nella situazione politica 
fiorentina e negh indirizzi della 
giunta di palazzo Vecchio? In
nanzitutto l'accettazione della 
necessita di un nuovo e posit ho 
rapporto con le amministrazioni 
di sinistra dei comuni del com-
prensono. con la giunta di si
nistra della regione. * Firenze 
non e un'isola e pensarc ad una 
amministrazionc tutta chiusa 
neU'ambito delle mura urbani. 
sarebbe un grave errore >. < E' 
possibile e doveroso stabilire un 
rapporto paritario fra Firenze 
e i comuni del comprensorio. 
sulla base di eque richieste re-
ciproche ed cqui oneri di com-
partecipaz:one >. Queste alcune 
delle dichiaraziom del sindaco. 
il democristiano avvocato Bau-
si, nel discorso con il quale, j 
concludendo il bilancio. si riaf-
fermava Cautonomia del centro 
sinistra e si dichiarava al tem

po stesso l'accoglienza di un e-
ventuale \oto favorevole dalle 
component! del consiglio che si 
ispirano alia Costituzione e al-
l'antifascismo. «le stesse che 
hanno sbarrato la porta al com-
missario >. 

Ncllo stesso discorso. Bausi 
affermava la necessita di rap
porti a livello politico con la 
regione Toscana. E' possibile 
da qui misurare la bancarotta 
delle posizioni oltranziste e 
moderate, espresse dal PSDI 
e da settori importanti della 
DC che avevano nel settembre 
'70 voluto dare alia giunta di 
centro sinistra di palazzo Vec
chio il segno di un'ipoteca mo-
derata verso le amministrazio
ni di sinistra del comprensorio, 
e sopratutto il carattere di cou-
trapposizione al dispiegarsi del -
la attivita della giunta di sini
stra alia regione. Una sconfit-
ta misurabile non solo attraver-
so queste dichiarazioni. pur im 
portanti. del sindaco Bausi, ma 
anche attraverso 1'aecoglimen-
to di ordini del giorno comuni
sti. in integrazione al bilancio. 
sui temi fondamentali della fi
nanza locale, della politica eco
nomica. dell'urbanistica. 

E che non si tratti di prese di 
posizione di poco conto lo si ri 
leva allorche neH'ordine del 
giorno sulla politica economica 
si legge che c inflazione e caro-
vita sono conseguenze di una 
crisi di fondo del tipo di svilup-
po cconomico e della societa > 

Nello stesso ordine del giorno 
viene poi impegnata la giunta 
ad csaminare in un incontro con 

Grande mobilitazione per la giornata di lotta del 21 

Adesioni da decine di comuni 
alio sciopero della Calabria 

CATANZARO. 13 
Decine di consigli comunali 

di piccoli e grandi centri, so
no convocati per 1 prossimi 
giorn: in tutta la Calabria per 
discutere sulla giornata di lot
ta del 21 per 1'occupazione e 
lo sviluppo, e per dare la loro 
adesione aU'iniziativa sinda-
cale. 

Come abbiamo gia dato no-
tizia per il 19 e convocato il 
consiglio comunale di Cosen-
za, per il 15 ii consiglio pro 
vinciale di Reggio e per il 14 
i consigli comunali di S Eufe-
mla, di S. Procopio e Sino-
poli, i quali, assieme alle for
ze politiche e sindacali dei 
tre centri aspromontanl. si 
nuniranno congiuntamente a 
S. Eufemia. E' di oggi la no-
tizia della convocazione dei 
consigli comunali di Acri, Co-
rigliano, Spezzano, Cctraro, 
Longobucco, S. Giovanni in 
Fiore. Sabato mattina, come 
si ricordcra, si riunira a Reg
gio Calabria 11 consiglio regio

nale convocato in seduta stra-
ordinaria. 

Domani a Catanzaro, intan-
to, si svolgera il previsto in
contro tra la segreteria della 
Federazione regionale CGIL, 
CISL, UIL e la giunta regio
nale. AU'indomani. sabato 
mattina. i risultati di questo 
incontro e i termini della piat-
ta forma rivendicativa saranno 
illustrati alia stampa dai sin
dacati. 

Da registrare inoltre un ma
nifesto di adesione alio scio
pero fatto affiggere dalla se-
zione della DC di Rosarno, un 
grosso centro della Piana di 
Gioia Tauro. Nella stessa Pia
na di Gioia Tauro. i 38 sinda-
ci che compongono il coml
tato che ha diretto assieme ai 
sindacati la lotta per lo svi
luppo della zona ha fatto af
figgere un manifesto con il 
quale si Invitano le popolazio-
ni a partecipare alia manife
stazione che, nel corso della 
giornata dl lotta del 21, si 
terra a Reggio Calabria, 

Riunione di 
Donat Cattin con 
i presidenti delle 

Regioni meridionali 
L'on. Donat Cattin. ministro 

per il Mezzogiorno. ha prcsie-
duto ieri una riunione dei presi
denti delle otto Regioni meridio
nali hai quali ha illustrato le 
linee di massima per la defi-
nizione del disegno di legge 
per il rifinanziamento per gli 
interventi straordinari nel Mez
zogiorno. 

II presidente della Regione si-
ciliana ha dichiarato che < certo, 
sc si vuolc sostanziare il disegno 
di legge di concreti contenuti 
aderenti alia realta c alle esi
genze cd ai problemi delle Re
gioni intercssatc, non si pud non 
richiedcre ad esse un preven-
tivo ed approfondito parerc sul
le linee di rilancio di questo 
essenzialc strumento della poli
tica meridionale t. 

gli organismi regionali respon-
sabili i problemi del settore cco
nomico. anche in preparazione 
della discussione in consiglio 
comunale dei lineamenti di svi
luppo cconomico presentati dal
la regione Toscana. La giunta 
si impegua infine a costituire, 
nella prospettiva di una gestio
ne consorziata con i comuni del 
comprensorio. strutture annona^ 
rie come strumenti concreti di 
una lotta contro il caro prezzi 
e la speculazione. 

NeH'ordine del giorno sulla 
finanza locale, dopo una critica 
puntuale degli indirizzi e dei de: 
creti governativi in materia, si 
chiede «il consolidamento di 
tutti i debiti comunali e provin
cial! in un'unica operazione di 
mutuo garantito dallo stato* e 
si riafferma lo stretto nesso in-
tercorrente tra finanza regiona
le e comunale. Anche sui pro
blemi dell'urbanistica — su cui 
si era arenata la barca del cen
tro sinistra fiorentino — sono 
state accolte le proposte comu
niste per un nuovo rapporto fra 
Firenze e il comprensorio. per 
un effettivo funzionamento del 
piano intercomunale. per I'affer-
mazione di vincoli che impedi-
scano nuove manovre della spe
culazione edilizia. 

L'imbarazzo dimostralo nel 
corso del dibattito. fra i social-
democratici. indica concreta-
mente il disorientamento e i) 
senso della sconfitta da parte 
di queste forze. Ne vale a can-
ccllare la nuova situazione poli
tica apertasi il discorso del ca-
pogruppo dc. 1'andreottiano ono-
revolc Speranza. irritato e scom-
posto nel proclamarc — in posi
zione di palese isolamcnto e di 
contraddizione con quanto af-
fermato dal sindaco — che «il 
centro sinistra e l'altemativa 
globale radicalc al frontismo 
della regione* e che a Firenze 
spetta il ruolo di comune-gui-
da. Le parole di Speranza non 
rappresentavano piu I'anima del 
centro sinistra: lo ha rilevato 
con forza il compagno Agnolet-
ti (capogruppo socialista). lo 
hanno constatato (con accenti 
di rimpianto) i rappresentanti 
dei partiti di destra. 

Si apre quindi a Firenze un 
processo nuovo. in cui fonda-
mentale c il ruolo dei comuni
sti: essi. dopo aver battuto con 
la forza e la saggezza della lo
ro politica unitaria. manifesta-
tasi in tutta evidenza anche nel 
periodo piu acuto della crisi. 
le forze che puntavano a I com-
missario. non si sono tirati in-
dietro rispetto alle responsabi
lita politiche ed amministrative 
che ora, e non solo a Firenze. 
si presentano. 

Una posizione die — come ha 
detto il compagno Picralli — 
mantiene intc.ro il suo giudizio 
di fondo sul centro-sinistra co
me formula inadeguata a nsol
vere i problemi del paese, muo-
vendo concretamente verso la 
soluzionc dei problem! piu ur
genti, nella ricerca di rapporti 
unitari fra le forze politiche. 
per la costruzionc, a Firenze e 
nell'intcro paese, di una mag
gioranza fondata sull'incontro 
fra le grandi comnonenti stori-
chc della nostra societa: comu
nisti, socialist! e cattolici. 

Mauro Sbordoni 

II mlnistero del Bilancio sta 
preparando un « conto econo-
mico» sulle attivita delle 
azlende petrolifere operanti 
nel nostro Paese, non essendo 
possibile fidarsl — ovviamen-
te — del «contl tecnlci» fi-
nora presentati dalle grandi 
compagnie. La preparazione 
di tale « conto economico » — 
in atto mentre si riparla dl 
un aumento di 18 lire al li
tro della benzina, e In de-
terminati amblentl addirittu-
ra di 30 lire — che do-
vrS. comprendere le attivita 
dei petrolieri all'interno e al-
l'estero, dovrebbe servire per 
determlnare l costi di protlu-
zlone e quindi i prezzi di ven-
dita del carburanti. 

Finora — ha riferito un'a-
genzia vicina al ministro del 
Bilancio — « e sfuggita e sfug-
ge al " metodo" (tecnico) 
una valutazione globale dei 
profitti che le compagnie rea-
lizzano in Italia attraverso un 
doppio mercato. quello interno 
e quello internazionale». La 
ammissione e importante e al-
larmante al tempo stesso. Im
portante perche rivela che nel 
passato ed anche nel presente 
le compagnie petrolifere han
no notuto attuare una politi
ca dei prezzi in tutta liber
ta. Allarmante perche fa com
prendere che le compagnie 
stesse intendono continuare su 
questa strada. eludendo qual-
siasi intervento dei pubblici 
poteri. 

Si dice ora che per una 
« eventuale modif ica » dei 
prezzi al consumo (che peral-
tro, secondo varie indiscrezio-
ni, sarebbe gia stata decisa) 
e Indispensabile esaminare 
una serie di problemi: «la si
tuazione .degli approvvigiona-
menti, le attivita di raffina-
zione e la vendita in Italia 
e aU'estero di tutti i prodotti 
raffinati ». Stando a quanto si 
afferma sulla pratica in uso 
delle « fatture fasulle » sem-
bra indispensabile, a questo 
punto, estendere il campo del-
Tindagine in modo che nessu-
no possa farla franca neppu
re per quanto riguarda i rea-
li costi del greggio. Ma non 
si tratta solo di questo. 

II problema del petrolio va, 
Infatti, inquadrato in quello 
piu generale delle fonti di 
energia e in quello dei prezzi 
che continuano a salire — so
prattutto all'ingrosso — nono-
stante le misure disposte dal 
governo. 

A questo proposito di gran
de interesse si rivela il docu
mento elaborato dalle cellule 
del PCI deH*ENI e deH'AGIP. 
«La tesi portata avanti daile 
compagnie petrolifere — dice, 
fra 1'altro. il documento — 
poggia tutta sulla continua e 
rapida ascesa dei prezzi del 
greggio ». 

«Pur non essendo facile 
esaminare dettagliatamente la 
composizione dei costi di ap-
provvigionamento del greggio, 
in quanto tale fase e condi-
zionata da molteplici demen
ti (andamento della domanda, 
natura degli accordi tra pae-
si produttori e compagnie pe
trolifere. investimenti nella ri
cerca, quantitativi e tipi di 
greggio, crisi monetaria) e 
noto pero che, soprattutto In 
questa fase. le compagnie 
hanno sempre realizzato in-
genti profitti». 

«Nei primi sei mesi del 
1973 — continua lo studio dei 
nostri compagni — gli utili 
delle grandi compagnie ame-
ricane sono aumentati del 40 
per cento, mentre la quantita 
di greggio commercializzata e 
cresciuta solo del 4 per cen
to ». Cio significa che le com
pagnie petrolifere. « pur aven-
do ridotti i loro margini nella 
fase mineraria. riescono a ga-
rantirsi. in virtu del loro po
tere oligopolistico. un profitto 
addirittura maggioren. 

Sul a conto economico » che 
si sta preparando bisogna. 
dunque, mettere anche que
sto. D'altra parte, il problema 
e molto piu vasto di quanto 
possa apparire. Occorre con-
siderare le manovre ameri-
cane in atto, le svalutazioni 
del dollaro. la corsa USA agli 
accaparramenti del greggio (e 
la conseguente ripetuta mi-
naccia americana nei confron
ti dei paesi produttori che si 
ribellano ai voleri delle gran
di compagnie). Bisogna con-
siderare. per quanto riguar
da I'ltalia. 1'andamento com-
plessivo dell'industria petroli-
fera, dalla importazione alia 
raffinazione alia commcrcia-
lizzazione del prodotto. «Ogni 
compagnia — rilevano i co
munisti dell'ENI e dell'AGIP 
— ha mirato finora a control-
lare queste fasi all'interno del 
proprio ciclo aziendale, com-
misurandone le dimensioni al
le proprie esigenze». Da ci6 
1'attuale caos nel settore. gli 
enormi sprechi e quelle che in 
termlne tecnico si definiscono 
le "diseconomies. 

AI ri guard o i nostri compa
gni rilevano. anzitutto. che il 
prezzo del greggio incide sui 
costi finali soltanto del 25 per 
cento, per cui appare del tut
to assurdo trasferire le even
tual! maggiorazioni degli ap-
prowlgionamenti ai consuma-
tori, cosi come le compagnie 
stanno pretendendo ormai da 
molti mesi. Aggiungasi a que
sto I'alto costo dei ,noll paga-
tl per il trasporto effettuato 
con navi stranlere (370 ml-
llardi), l'utilizzazione degii 
implant! al 75 per cento, il 
fatto che la capacita media di 
produzione di ogni raffineria 
operante in Italia si aggira 
sul 5 millonl di tonnellatc al-
l'anno mentre la dimensions 
ottimale oscllla dagli 8 ai 10 
millonl di tonncllate. 

Certo, non siamo persuasl 
che 11 « conto economico» in 
gestazione al Bilancio sla age-
vole, ma vi sono element! che 
devono, comunque, essere va-

lutati per quello che sono, a 
cominciare dalla enorme 
quantita del prodotti petroli-
feri esportati (180 millonl di 
tonnellate prodotti in Italia, 
90 dei quali trasferiti aU'e
stero) e dal modo con cui si 
e proceduto alia concessione 
del punti di vendita. 

Negli ultlml anni le societa 
straniere hanno disseminato 
per il nostro Paese oltre 40 
mila pompe, senza alcuna 
considerazione delle esigenze 
territoriall. La vendita media 
di un distributore in Italia 
non supera le 240 tonnellate 
all'anno; il 75 per cento in 
meno della media americana, 
11 50 per cento in meno della 
media inglese e il 33 per cen
to in meno della media tede-
scooccidentale. E sta di fat
to, portroppo, che l'ente dl 
stato, «seguendo una conce
zione privatistlca del suolo, 
ha risposto colpo su colpo al-
l'iniziativa delle compagnie 
straniere per difendere la pro
pria quota di mercato», con-
tribuendo cosi ad aggravare i 
problemi del settore. 

Al punto In cui siamo, per-
tanto, 11 ventilato aumento dei 
prezzi non farebbe altro che 
accrescere i profitti delle 
compagnie, lasciando inalte-
rati I reali termini del pro
blema. Occorre una inversio-
ne dl tendenza, una effettiva 
programmazione delle varie 
fasi (approvvigionamenti, raf
finazione, vendita), un con
trollo sulle importazioni di 

greggio, 1'inserimento degli 
approvvigionamenti «nel con-
testo dl accordi commerciali 
e industriali capacl dl confe-
rire ai rapporti tra produttori 
e consumatorl basi di recipro-
ca convenienza e stabilita nel 
tempo ». 

« Una simile politica — sot-
tolineano i comunisti dell'ENI 
e dell'AGIP —. oltre a ridur-
re sensibilmente i pericoli dl 
una interruzione anche mo-
mentanea dei rifornimentl. 
potrebbe portare per I'ltalia 
significativl risparmi sui prez
zi di acquisto. Infatti le suc-
cursali delle grandi compa
gnie (private) acquistano il 
greggio dalle case madri a 
prezzi chiaramente maggiora-
tl, che tengono conto dei mol
teplici interessi che queste ul-
tlme hanno come societa mul-
tinazionali». 

Le indicazioni dei nostri 
compagni. dunque, sono pa-
recchle e tutte precise. Alia 
fine del loro documento essi 
sottolineano 1'esigenza che lo 
ente di stato costituisca il per-
no e il centro della politica 
petrolifera italiana, rilevando 
fra 1'altro come finora ci6 
non si sia verificato fino al 
punto, ad esempio. che per le 
forniture deH'olio combusubi-
le un altro ente di Stato, lo 
ENEL, non puo fornirsi esclu-
sivamente dall'ENI come sa
rebbe giusto, ma «deve ri-
correre per quote proporzio-
nali agli altri operatori pre
sent! nel nostro mercato ». 

La confessione durante un confronto 

Ventura ammette 
i legami fra 

Freda e il MSI 
II giornalista fascisfa Gianneftini avrebbe fatto da tra-
mite -1 rapporti col figlio di Romualdi morto di recente 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13 

Guido Giannettini, 1'uomo 
che Giovanni Ventura, impu-
tato insieme a Freda per la 
strage di piazza Fontana. ave-
va fino a ieri indicato al ma
gistrato inquirente come agen-
te del SID (il servizio segreto 
italiano) per il quale diceva 
di lavorare e di spiare il grup-
po fascista di Freda, non e 
afTatto del SID ma e uomo le
gato direttamente al MSI-De-
stra nazionale: questo e sta
to costretto ad ammettere lo 
stesso Ventura, oggi. al termi-
ne di un lunghissimo confron
to condotto dal giudice D'Am-
brosio con il professor Mario 
Quaranta. con il quale aveva 
avuto rapporti editoriali. E 
cosi il castello che Ventura 
aveva costruito per confonde-
re le indagini e farsi passare 
come uomo di sinistra e crol-
lato. 

La tecnica del Ventura e or
mai abbastanza scontata: ad 
ogni urto che il magistrato 
porta alle sue tesi difensive. 
ammette, modificando e adat-
tando la sua versione alia nuo
va situazione. Di fronte alle 
contestazioni mosse dal prof. 
Quaranta che deve avere por-
tato al giudice D'Ambrosio an
che una serie di pubblicazioni 
del Giannettini dalle quali ri-
sulta con chiarezza che il Tari-
tomatico agente e chiaramen
te un fascista. Ventura non so
lo e stato costretto ad ammet
tere che il Giannettini non 
apparteneva affatto al SID. 
ma e anche stato costretto a 
fare il nome di chi stava die
tro all'ex redattore del quoti-
diano «II secolo d'ltalia»: 
Adriano Romualdi. figlio del 
senatore missino Pino, mem-
bro deiresecutivo nazionale 
del MSI fino alia sua 
morte. 
Era per conto di Adriano Ro
mualdi che il Giannettini la-

' vorava, da lui riceveva le no-
tizie e le informazioni. 

II compito del Giannettini, 
che il giudice D'Ambrosio ha 
indiziato per la strage di piaz
za Fontana. per gli attentati 
ai treni, alia fiera, al palazzo 

SOTTOSCRiZIONE 

Nuove federazioni 

superano 

il 100 per cento 
Un nuovo gruppo di Federa

zioni ha superato il cento per 
cento dell'obiettivo della sot-
toscrizione per la stampa co
munista. Si tratta di Pistoia, 
con 33.360.000 (101 cr), Cuneo. 
con 7.550.000 (100.6%). Vare-
se con 35.070.000 (1002 Tc). 
Bolzano con 4.500.000 (100%). 

Una delegazione di compa
gni di alcune federazioni del 
Partito che ha trascorso un 
periodo di vacanze in Unghe-
ria, ospite del POSU, ha sotto-
scritto 102.000 lire per VUnita. 

La somma di 87.500 lire e 
stata, invece, raccolta fra 1 
compagni che hanno parteci-
pato al «viagglo dell'amici-
zlan a Mosca fra 11 3 e 11 9 
settembre. 

di giustizia (tutti del '67) e 
per associazione sovversiva, 
doveva essere quello di man-
tenere i contatti fra il MSI-
destra nazionale e i gruppi di-
namitardi e provocatori del
la destra e.xtraparlamentare. 
orientandoli, guidandoli, for
nendo loro quel materiale che 
avrebbero potuto usare, come 
fecero. per l'opera di infiltra-
zione fra le file dei vari grup-
petti 

Ventura ha tuttavia, seppu-
re debolmente, cercato di ac-
creditare ancora l'esistenza di 
un qualche legame fra Gian
nettini, alio stato attuale la-
titante, e il SID: il giornali
sta passava informazioni al 
servizio segreto. Secondo Ven
tura fu Giannettini a informa-
re dettagliatamente il SID sul 
convegno all'hotel dei Princi
pi di Roma nel '65, nel quale 
i fascisti discussero di come 
impostare una lotta anticomu-
nista che portasse a colpire le 
stesse liberta democratiche e 
a dare vita alio « stato corpo-
rativo»: Giannettini. esperto 
militare ad alto livello. fu al-
lora uno dei relatori. Fu an
cora Giannettini. secondo 
quanto ha affermato Ventura, 
a fornire al SID l'indicazion? 
sul circolo anarchico «XXII 
marzo » di Roma, sulle sue at
tivita e sui ruoli e rapporti 
fra Mario Merlino. fascista 
che vi si era infiltrato. e S'*c-
fano delle Chiaie — fondato-
re di Avanguardia nazionale 
— indicazione che avrebbe 
portato il SID a inscrire « nel 
circolo» un proprio agente. 

Insomma, pressato dalle te-
stimonianze e dalle prove ac
cumulate dal giudice D'Am
brosio, Ventura affermerebbe 
che fu direttamente dal MSI 
che venne l'indicazione falsa 
degli anarchici come auton 
della strage, 

Nel corso del confronto di 
stamane Ventura si e trova-
to in tale d:fficolta che non 
ha potuto ulteriormente so-
stenere la sua tesi di uomo 
legato al SID che spiava Fre
da. A un certo punto Ven
tura ha rivelato che Giannet
tini rivide la traduzione dal 
francese, fatte dal Lorenzon, 
di due Iibelli antisemiti e 
nazisti: i libri furono poi pub-
blicati da Franco Freda. 

cAUora Giannettini conosce-
va Freda» ha esclamato il 
giudice D'Ambrosio. 

«Si, certo — ha risposto 
Ventura — glielo ho presen-
tato io» 

«Come pub ancora soste-
nere — ha mcalzato D'Am
brosio — che lei era un a-
gente segreto del Giannettini 
infiltrato nel gruppo Freda 
per spiarlo. quando fu lei 
stesso a fare conoscerc 11 
"suo capo" al Freda? Ven 
tura sembra abb:a rispos:o 
solo con il s:lenzio. evidrn-
temente preso in contracid.-
zione. 

Evidentemente fm che puo. 
Ventura vuole coprire : alio: 
«padri politici», \\ M S I de
stra nazionale, confermando 
cosi, anche se non ce n'cra 
bisogno, di essere un «b:iTi r i 
merata ». Comunque raver pre 
so contatto con elemenu &c\\\ 
sinistra extraparlamontaro. ao 
po che i magistrati conv.ncia 
rono a puntare g'.i occhi su 
dl lui, si spiega proprio con 
la necessita di crearsi un al" 
bi che nello stesso tempo con-
tribuisse a confonderc le in 
dagini. 

Maurizio Michelini 
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