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Mentre il capodella CSU, Strauss, attacca I'Ostpolitik 

Divergenze f ra Brandt e Wehner 
sullo "status" di Berlino Ovest 

II cancelliere anticipa il rientro da Washington - Durante un viaggio in URSS Wehner ha attaccato «coloro die, a Bonn, ten-
tano di silurare I'accordo quadripartito» • Al congresso dei democristiani bavaresi, forsennate dichiarazioni di Strauss 

Le proposte del PCI per il Mezzogiorno 
e per fare uscire 1'Italia dalla crisi 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 2 

Atmosfera di « scandalo » a 
Bonn per le dichiarazioni rl 
lasclate venerdi scorso dal 
presidenie dei gruppo parla-
mentare soclaldemocratico al 
Bundestag, Herbert Wehner. 
nel cirso di una visita nel-
l'Unlone Sovletlca di una de-
legazione parlamentare sulla 
« politica * berlinese » del go-
verno federale. II cancelliere 
Brandt, a causa delle pole-
mlche attuali, ha anticipato 
11 suo rientro da Washington. 

Sia da parte dell'opposizione 
cristlanodemocratlca die di 
alcuni settori della maggio-
ranza governatlva, le dichia
razioni del n. 2 della SPD 
tedesca sono state considerate 
intempestive e suscettibih di 
comphcare la gia complessa 
situazione creatasi in conse-
guenza delle battute di arre-
sto subite dalla Ostpolttik 
brandtiana per la riapertura 
delle polemiche sullo statuto 
giuridico della parte occiden 
tale dell'ex capitale del Ter-
zo Reich provocate dalla vo-
lonta di Bonn di fare ottenere 
alia RPT dai paesl sociali-
sti una plena rappresentanza 
consolare e diplomatica di 
Berlino Ovest. In concreto, 
Wehner aveva espresso 11 ti-
more. nel corso di un'inter-
vista rilasciata venerdi alia 
agenzia di stampa federale, 
la DPA, che la Ostpolttik im-
bocchi un vicolo cieco. e ave
va affermato testualmente che 
«I'accordo quadripartito su 
Berlino Ovest e stato il me-
glio, nelle circostanze attuali. 
che potessimo ottenere: in cid 
la mia posjzione diverge da 
quella di quasi tutti gli altri 
a Bonn ». 

II leader parlamentate della 
socialdemocrazia avpva anche 
aggiunto di condividere 1'opi-
nione « di coloro i quail pen-
sano di fare qualcosa per con-
solidare Berlino Ovest. ma 
non mi sento di collaborare 
— aveva aggiunto — con 
quanti tentano di silurare I'ac
cordo quadripartito». II nu-
mero due della socialdemo
crazia tedrsca aveva anche 
aggiunto che non riteneva 
Prasa responsabile delle dif-
ficolta maturate negli ultimi 
t*»mpi nel processo di norma-
lizzazlone delle relazioni di-
plomatiche tra RFT e Ceco-
slovacchia; difficolta che sono 
all'origine dell'attuale situa
zione di stallo in cui e venuto 
a trovarsi il dialogo tra la 
Germania federale e 1 paesi 
socialisti europei. Anche se 
Wehner ha dichiarato che que-
ste sue posizioni sono di na-
tura personate e sono cono-
sciute dai membri del go-
verno federale. esse hanno 
contribuito a riaprire il di
battito sull'azione del aoverno 
d ! Brandt e di scesliere su-
gli sviluppi futuri della sua 
politica orientale. Non e un 
caso. quindi. che tutti i gior-
nali della catena Springer, le-
zati all'opposizione cristiano-
democratiM. abbiano gridato 
alio scandalo invocando una 
presa di nosizione del can
celliere federale 

Visti frustrati tutti i tenta-
tivi di impedire lo sviluppo 
della politica di distensione 
perseguita dall'attuale gover-
no. la CDUCSU cerca di pro-
fittare delle diversita di opi-
nione maturate negli ultimi 
mesi neH'interno della mag-
gioranza liberal-socialdemo-
cratica sui tempi e le prospet-
tive della politica con l'Est 
europeo. E come gia avevano 
fatto nel periodo della guerra 
fredda. essi tentano ancora 
una volta di farsi paladini 
degli a interessi » di Berlino 
Ovest. cercando di strumenta-
lizzarne il valore sentimentale 
che la questione continua ad 
avere presso alcuni settori 

Per questo il leader oitran-
rista della CSU bavarese 
Franz Josef Strauss, ha rilan-
ciato nel corso de) congresso 
del suo partito. conclusosi do-
menica a Monaco, la cam-
pagna contro I'Ostpolitik riba-
dendo che i trattati firmati 
finora con i paesi socialisti 
hanno «contribuito a minare 
le fondamenta della Repubbli-
ca federale tedesca » e creato 
«le premesse per la crea
zione di una repubblica popo-
Iare sotto il dominio social-
democratico ». 

Franco Petrone 

Incontro 
. Nixon-Ortoli 

sui rapporti 
USA-CEE 

WASHINGTON. 2. 
II problema dei rapporti 

americani ed europei a propo-
sito della nuova « carta atlan 
tica». formulata e proposta 
la scorsa primavera dagli Sta-
ti Uniti, ha costituito l'argo 
mento de! colloquio svoltos: 
tra il presidente della com-
missione delle comunita euro-
pee Francois Xavler Ortoli. il 
presidente Nixon ed il segre-
tario di stato. Kissinger. 

Ortoli ha poi delto che gli 
incontri di Washington sono 
stati « franchi concreti e co-
struttivi » 

Nixon, conversando con al 
cuni clienti in un ristorante di 
Washington dove ieri sera si 
e recato a cena, ha parlato dl 
una sua visita in Italia fra 
circa tre mesi L'accenno fat
to colloquialmente dal presl 
<*entc amerirano appare con 
fermare che la sua visita in 
Europa prevista per questo 
autunno sia stata rinviata agli 
lnlti dell'anno prossimo. 

La visita del presidente Leone in Francia 

I rapporti Europa-USA 
in primo piano nei 
colloqui di Parigi 

A lato degli incontri fra i due capi di Stato, i mmi-
stri degli esteri Moro e Jobert affrontano i princi

pal! problemi del continente 

Dal nostro corrispondente 

VIENNA — II cancelliere austriaco parla con I giornalistl pri
ma del colloquio con il primo ministro israeliano, Golda Meir 

PARIGI. 2 
Pompidou e Leone hanno 

avuto nel pomeriggio di og-
gi il loro secondo colloquio 
privato. Cominclato alle 17, 
esso e stato allargato mezz'ora 
piu tardl ai ministri degli 
esteri Moro e Jobert che dal 
canto loro avevano avuto uno 
scambio approfondito di idee 
in mattlnata al Quai d'Orsay. 
Si fa notare che i due presi
dent! procedono esclusivamen-
te a un'esposizione di temi e 
di posizioni rispettive polche 
la Costituzione italiana. con-
trarlamente a quella degollia-
na, non da al presidente della 
Repubblica alcun potere per 
negoziare. 

D'altro canto, noteremo noi. 
lo stesso problema sorge per 
le dlscussloni tra ministri de
gli esteri polche se Moro ha 
facolta di negozlato. il suo 
collega Jobert ne ha molte 
meno dal momento in cui e 

La chiusura del campo-tappa per gli ebrei diretti in Israele 

No del governo di Vienna 
alle richieste della Meir 

II cancelliere Kreisky propone di Irasferire all'ONU la responsabilita del 
«cenlro » - Truppe in slafo d'allarme sia sui Canale che sulle allure di Golan 

La seconda giornata del congresso di Blackpool 

Si delinea la nuova 
politica laburista 

Wilson ha elencato vasti settori dove e necessa-
rio i'intervento statale -

su una linea di 

Dal nostro inviato 
BLACKPOOL. 2 

I laburisti si presentano 
uniti davanti al paese col piu 
vasto e mcisivo programma. 
dal 1945 ad oggi. per realizza 
re una svolta radicale nel-
l'indirizzo economico e socia-
Ie dell'Inghilterra. 

Oggi Harold Wilson, in un 
dLscorso vivamente applaud!-
to. ha passato in rassegna il 
programma affrontando la 
controversa questione delle 
nazionalizzazioni. II leader 
laburista ha ricordato l'arti-
colo dello. statuto che confe-
risce al gruppo parlamentare 
la facolta di elaborare il ma
nifesto elettorale del partito. 
Non si tratta di elencare la 
casidetta a lLsta della spesa » 
delle 25 o delle 250 grand I 
aziende da portare sotto il | 
controllo pubblico — egli ha j 
detto riscuotendo l'unanimi- I 
ta dei consensi — ma piutto-
sto di ind:viduare le aree e l 
modi di intervenio che pos-
sano trasformare l'attivita 
produttiva e J'ambiente so-
ciale della Gran Brctagna nel 
quadro del rafforzamento de 
mocratico e della giustizia 
redUtributiva. 

Wilson ha additato una de-
cina di settori industrial! do
ve lo Stato (con lo strumen-
to della progettata Corpora 
z'.one per le imprcse pubbli-
che) pud e deve intervenire: 
porti e banchine. aeronautica. 
cantieri navali. meccanica 
pesante. castni7:oni ed.Iizie, 
trasporti per strada. petro-
lio e gas naturale del Mare 
del nord. 'ina parte dell'indu 
stria farmareutica. mineral:. 
terreni per edslizia popolare. 
L'edilizia urbana e i prozetti 
di rlsanamento devono essera 
sottratti alia speculaz one 
privata. II fmanziamento del-
l'ediliz:a popolare sara assi-
curato da una compagnia fi 
n.inziaria nazionale Qmlun 

'que aluto. sgravio o premio 
aH'industria nei settori in de 
clino nelle regioni e nelie 
aree depress? deve essere n 
portito .«otto lo stretto con 
trollo dello Stato 

«Dopo tre anni d' dibattito 
e di aspirazloni ^ffrontiamn 
ora la realizyaz'.cne dei no 
stri obiettivi — ha detto 
Wilson — nella certe^za che 
disponiamo di un programma 
ch»» risponde alle esiaenze 
del paese». Anche Wilson, 
come ieri Healey. ha sottoll-
neato. contro una certa ten-
denza massi mall sta. la neces-
sltA del gradualismo: a Non 
passiamo fare tutto in una 
volta sola... Qualunque slano 

Si rafforza I'esecutivo 
rinnovamento 

le decisionl di questa setti-
mana a Blackpool esse devo
no essere accettablli a tutto 
il popolon. 

L'ex ministro delle finanze 
Roy Jenkins, in un breve in-
tervento. ha ribadito Tavver-
timento: «Non crediate che 
il risultato delle future ele-
zioni generali sia gia scon-
tato a nostro favore. sarebbe 
un grave errore cantar vlt-
toria fin da ora. il program
ma che approviamo deve es
sere tale da poter essere rea-
lizzato. non dobbiamo pro-
mettere piu di quelle che 
possiamo mantenere. si trat
ta di evitare le eccessive at-
tese e la conseguente delu-
sione del cittadino che po-
trebbero allargare 1'area del-
rin-soddisfaz'.one e del cini-
smo aprendo il varco alle 
forze della estrema destra». 

L'assemblea ha palesato. nel 
silenzio. una reazione del tut
to negativa nei confronti del-
l'esponente delle correnti mo 
derate. Jenkins, la cui ecces 
siva cautela. nelle circa=>tan-
7.c. ha introdotto una nota in 
stridente contrasto con l'at-
masfera volitiva. col forte de 
siderio di avanzare sulla stra
da della rinascita e delle ri-
forme ampiamente espressa 
da tutti i delegati di base e 
dai rappresentanti dei mag-
giori sindacati. 

Concludendo il dibattito 
Ton. Wedg Wood Benn ha 
reiterato la posrzione del-
l'esecutivo (quella che tre 
anni fa era la piattaforma 
della sinistra e diventata co
me e noto la linea di tutto il 
partitot: *l/\ nostra politica 
sulla proprieta pubblica e ba-
sata su una seria analisi del
la evoluzione della struttura 
di potere nella nostra socie-
ta — ha detto Weds Wood 
Benn — dove .*v»isce un nu-
mero sempre D;U ristretto di 
srandi aziende. molte delle 
ouali multinazionali. che di-
ventano fempre piu sro=so e 
potenti: s? non le poniamo 
sotto il nostro controllo sa 
ranno loro a possedere e con-
trollare noi». 

Ijp mo7ioni approvate oggi 
conval'dano tutta la posizio 
ne dell'es»rutivo. Fra gli ao 
nlaus! del congresso Weds 
Wood Benn ha concluso: « Se 
ci prenccupiamo soltanto di 
raccogliere voti non raggiun-
peremo mal I nostri obiettivi: 
dohbiamo invece essere ca-
pacl di mobil'tare tutto II so-
stegno e il spgulto necessarlo 
a reallzzare il nostro pro
gramma ». 

Antonio Bronda 

' " • ' " - - ' VIENNA. 2 
II cancelliere austriaco Krei

sky ha respinto le richieste 
del Premier israeliano Golda 
Meir giunta a Vienna per sol-
lecitare il governo a ntirare 
la declsione dl chiudere il 
campo-tappa di Schoenau. do
ve sostano gli ebrei sovietlcl 
che emigrano in Israele. La 
decisione di chiudere il cam 
po e stata presa da Vienna 
dopo il sequestro di tre ebrei 
sovietici da parte di terrori
st! arabi e in camblo appun 
to della Iiberazione dei tre 
ostaggi. 

La posizlone del governo 
austriaco e in sostanza que
sta, stando alle dichiarazio 
ni degli esponcnti dl Vienna: 
l'Austria continuera a consen-
tire il transito degli ebrei sui 
suo territorlo. ma non per-
mettera soste prolungate di 
grossi gruppi. 

Questa tesi e stata sastenu-
ta dallo stesso Kreisky, il 
quale ha rivelato che a varie 
riprese la polizia austriaca ha 
impedito a terroristi arabi di 
attaccare il campo dl Schoe
nau e che alcuni mesi fa fu-
rono arrestati individui che 
si preparavano a compiere un 
attacco al campo: sarebbe 
stato — ha detto — « una Mo 
naco ancora piu tragica ». 

Dopo il colloquio con la 
Meir (durato un'ora e mez 
zo) Kreisky ha tenuto una 
conferenza stampa per annun 
ciare appunto che non e'era 
stato alcun accordo e che per 
parte sua aveva proposto al 
Premier israeliano di rivol-
gersi all'organo competente 
deH'ONU perche si assuma la 
« responsabilita politica » del 
campo di Schoenau. restando 
al l'Austria solo la responsabi
lita della sicirezza del campo 
Da parte della Meir «non 
e'e stata nessuna speciale rea
zione ». ma. ha detto Kreiskv. 
«non e'e stato neanche un 
rigetto !•. 

La Meir e uscita dalla can-
cellena senza tenere l'annun-
cfata conferenza stampa e in 
serata e ripartita per Tel 
Aviv. 

• • • 
IL CAIRO. 2. 

II governo egiziano ha pro-
clamatn lo stato di < all'crta to-
tale > nolle zone settentrionale 
e cent rale del fronto del Ca
nale di Suez. 

Lo rifensec r.»gcnzia ufficia 
Itr egiziana * Medio Oriente » 
precisando che lo ^ato di al 
I'crta e stato provoi-ato da co»i 
centramcnti e nuiMimnti di 
tnippt- israclMiK' sulia riva 
orientak* tk-1 canalt*. 

SectHido notizie da Itcirut. .in 
die la Siria h.i IIHMS<I in >t;it<> 
di allaniK- ttittc le forzi' annatt-
cd ha richianiato in SIT\IZIO I 
risor\i>ti n< nclic sli ufficiali a 
npOMi coino miMira precauzio 
nale di fronto alia possibilitn di 
un attacco di sorprcsa da parte 
di Israekv II j?o\erno di D.iina 
sco sarebbe nnclie ines*o ur 
gentemciite in contatto con al 
cune capitali arabe per av\er-
tirle che Israele sta mobilitando 
le sue forze nella zena delle al 
ture di Golan. 

Scopo di qucsti contatti. stri
ve t Al Hayat » 6 quello di fare 
in modo che altri fronti arabi 
siano pronti a rcspingere un 
eventuale attacco israeliano 
contro dl cssi | 

noto che in regime gollista la 
politica estera e un territorio 
dl caccia riservata del presi
dente della Repubblica. Non a 
caso Pompidou, prima di rice-
vere Leone per la seconda vol
ta. ha avuto un colloquio con 
Jobert che evldentemente gli 
ha riferlto quello che Moro 
gli aveva detto in mattlnata. 

Secondo fonti autorizzate 
del Quai d'Orsay, i due mini
stri degli esteri hanno affron-
tato due punti particolari del
la situazione europea: 1) i pro-
gressl della costruzlone euro-
pea manifestatisi nel corso del
le ultlme settlmane e in par-
ticolare dopo la riunione dl 
Copenaghen; 2) 11 negozlato 
in corso tra I'Europa comu-
nitaria e gli Statl Uniti per 
la definizione dei principi che 
reggeranno le loro relazioni. 

Questo secondo punto era 
stato gia affrontato ieri dal 
presidente Leone nel suo col
loquio con Pompidou: si tratta 
della redazione della dichiara-
zione comune che Europa e 
Stati Uniti dovrebbero appro-
vare, forse. in occasione della 
visita di Nixon in Europa e 
che potrebbe costitulre la «car-
ta » del nuovo atlantismo pro-
posta m aprile da Kissinger. 

Leone, inoltre, aveva affron
tato I problemi relativi a una 
politica regionale europea (zo
ne di sottosviluppo) che sta 
particolarmente a cuore al-
l'ltalia. i rapporti tra Europa 
e Statl Uniti e tra Europa e 
paesi socialisti. manifestando 
inoltre un particolare interes-
se alle conferenze legate alia 
distensione. come la conferen-

-Ea-di Vienna *«uJla riduzione 
equilibrate delle forze armats 

> in Europa. 
Si sa che-Is-Francia. ostile'n'' premono tumulluose 

a ogni riduzione. appoggi a 
Vienna la sua vecchia politica 
della «sedia vuota» mentre 
l'ltalla e presente: e tqttavla, 
suggerisce stawra Le Monie. 
il punto di vista italiano sem-
bra essersi avvicinato a quello 
francese perche I'ltalia difen-
de a Vienna « Dosizloni molto 
prudenti... e teme anch'essa 
le conseguenze di un'eventua!e 
riduzione delle forze america-
ne stazionate In Europa ». II 
che. se e vero. non e positivo 
ne per 1'ItalR ne per la di
stensione in Europa. 

Nel loro secondo colloquio i 
due president! (poi raggiunti 
dai ministri desli esteri) do
vrebbero avere esamlnato que
sto pomeriggio. e con la con-
sueta rapidita. i problemi del 
Mediterraneo. le questioni eco
nomise e monptarie (la Fran
cia solleclta l'ltalla a fissare 
un termin? iUn fluttuizione 
della lira) i problemi eurooei 
e i rapporti bilater-aii. Noii e 
escluso che il presidente Leo
ne. ricevendo domani la stam
pa estera e italiana. faccia un 
bilancio di questi colloqui 
franco-italiani: 11 che permet-
tera uo giudizio piu circo-
st-anziato sui loro contenuto e 
sulle tendenze che v« si sono 
manifestate da entrambe le 
parti. 

Î a seconda giornata pari-
gina di Leone e stata notevol-
mente carica dl impegni: de-
posizione di una corona sulla 
tomba del milite ignoto al 
l'Arco di Trionfo ricevimento 
alia Municipa'.ita di Parigi. 
col loo u io al Quai d'Orsay con 
il primo ministro Messmer: 
e infine visita all'Istituto di 
Francia. Questa sera Pompi
dou e consorte sono stati ospi 
ti di Leone al pranzo offerto 
dal presidente italiano in loro 
onore nei saloni dell'ambascia-
ta d'ltalia. 

Dopo il pranzo vi sara urn 
nuova riunione informale. e 
non privata. dedicata ai temi 
eurooei. 

,' (Dalla prima pagina) 
mile politica fhiirebbe per tic-
cidere ogni yenne di npresa, 
iiupedirebbe gli investimenti 
iiecessiiri ad aumeutaie la 
procluttivita delle imprest* an
che nelle zone iiulustiialinen-
te piu svilup|)ate, porrebbe in 
dil'licolta quel sistenia di pic-
cole e medic aziciult* die ha 
una parte cosi grande ncl-
l'uccupazionc c nella produ-
zionc; aceentuerebbe il carat-
tert- antidemucratico e anti-
meridionalista - proprio - del 
vccdiio ineccanismo di accu-
mulazione e di produzione. A 
tutti i danni deH'inl'lazione, di 
cui non verrebbero rimosse 
le cause interne, si aggiun-
gerebbero quelh della slagna-
zione. 

II partito coinunista per ra-
gioni sociali, economiche e po
liticly e per una seria linea 
anti-inflaziunistica, direlta a 
conteiieie I'lnllazionc e a con 
trollarla. Ne il partito comu 
nista ha motivi - per dissen-
tire con quanti sostenguno la 
necessita di operare distin 
zioni aH'interno dello stesso 
coacervo dei redditi di la 
voro. Noi. anzi. siamo per 
una cliiara disunzione tra sa 
lari operai e redditi contadini, 
da una parte, e dall'altra. 
redditi privilegiati che tanto 
pesano sulla spesa curiente 
dello Stato e dei van enti e 
alimeniano parassitisnu e 
spinte corporative. La que
stione c quella del nielodo da 
seguire per giungere ad un 
controllo deirinl'lazione. o, piu 
precisamente, 6 la questione 
deirindinzzo economico e po
litico. 

11 metodo die il PCI pro 
pone e questo: fissare alcuni 
obiettivi prioritan di politica 
economica. realistic! e da at-
tuare con la necessaria gra-
dualita, che siano tali da de-
linire con certezza un quadro 
di rifenmento nuovo per lo 
sviluppo; e di subordinare a 
questi obiettivi tutto il resto. 
Nella misura in cui le prio
rity fissate verranno perse-
guite con rigore — attraverso 
riforme ispirate. non a inte
ressi corporativi e a conce-
zioni di uno Stato erogatore 
di privilegi e rendite. ma al-
I'esigenza di aprire. a van-
taggio di tutti prospettive qua 
litaiivamente nunve di produ 
zione e di consumo — saran 
no eliminati sprechi e Iibe 
rate risorse. e sara acquisito 
un crescente consensu ad una 
politica anti-inflazionistica. E' 
solo da una chiara scelta in 
(Itiesta direzione che puo ve 
nire la ^forza,^ nella demo 
crazia. per rinviare e gra 
duare altre richieste che oggi 

Invete. 
' scartare un tale metodo, par-
tire da una ciTra globale di 
disavanzo per tagliare indi-
scriminatamente investimenti 
e spese significa privarsi di 
questa forza: significa. da una 
parte, lasciare aperto il varco 
alle spinte corporative piu for-
ti e. dall'altra. compromettere 
quella stessa creazione di nuo 
ve risorse nella quale sta. al 
fonclo. Tunica vera garanzia 
contro l'inflazione. II prezzo 
piu alto sarebbe pagato dalla 
classe operaia. dai contadini. 
dal ceto medio produttivo. 

3) 

Augusto Pancaldi 

Stathis 

Panogulis 

di nuovo in earcere 
ATENE. 2. 

II tnbunale militare di Ate 
ne ha disposto che sia tra-
dotto in carcere Stathis Pana-
ghulus. attualmente soldato al 
centro di addestramento m:-
Iit.^re di Triiwlis. perche accu 
sato di << msubordina7ione». 
« insulti ai supenori » e a re 
Sirtten^a -.die autorita ». I» nan 
no reso noto fonti degli am 
bienti gaidiziari della capita
le greca. precisando che le 
accuse coniro Panaghulis si 
riferivano ad atti da Iui com 
mcssi durante una visita di 
amici e parenti al campo mili-
tare. 

I! giovane. fratello mlnore 
di Alessandro Panaghulis. era 
stato inte: rogato da un fun-
zionario del tribunale militarc 
dopo essere stato trasferito 
da Tripolis ad Atene. 

Grazie alia recente amnLstla 
generale per i detenutl poll-
tici, Stathis Panaghulis fu 11-
berato I'agosto scorso dal car-
cere dove stava scontando una 
cond'tnna a quattro anni e 
mezzo di detention*. 

Piu volte i comunisti 
hanno ribadito che la 

fondamenta le priorita su cui si 
deve misurare la validita di 
ogni scelta economica e finan 
ziaria e il tMezzogiorno: a 
tale scelta. centrale si colle-
gano le altre relative alio svi
luppo nelPintero Paese. del-
I'agricokura. delle attrezzatu-
re civili e dei servizi sociali. 

Questa priorita e riproposta 
o?gi da eventi drammatici. 

Mezzogiorno significa: rifor-
ma agraria e sviluppo di una 
modema agricoltura basata 
sidl'irrigazione e le trasror-
mazioni fondiarie; trasforma-
zione produttiva delle zone in
terne e appenniniche fondata 
su una seria opera di rimbo 
sea mento. difesa del suolo e 
sviluppo della zootecnia; dif-
fusione di Industrie manifat-
turiere e di trasformazione 
dei trasporti pubblici, in par-
dei trasporti pubblixi. in par
ticolare ferroviari; disinqui-
namento. risanamento urba-
nlstico. edilizio ed igienico 
deile citta: organizzazione di 
presidii sanitari essenziali per 
la prevenzione delle malattie 
e per elevare la condizione 
igienica del Mezzogiorno. co
me primo concreto avvio dei-
Ia riforma sanitaria: sviluppo 
e rirorma della scuola. 

La prima condizione per in-
dustrializzare i! Sud non e la 

i contrattazione di qualchc 
I azienda da collocare nel ter* 
i ritorio meridionale. In cam-
i bio di nuove concessloni alle 
I grind! industrie del Nord. ma 
! e la creazione di un diverso 
! quadro di rifenmento. di un 

diverso quadro di convenienze 
per tutta la produzione in-
dustriale e nazionale. Un 
quadro che sia caratterizzato 
da una forte domanda, nel 
Sid. per le opere sopra indi
cate e per consumi sociali, 

puo oggi aprire prospettive di
verse sia a vantagnio del 

j Me7/o.ciorno. alimentando una 
crescita di inizlative indu-
.striah dal basso, sia a van 
taggio di tutto il Paese; e 
cio tanto piu nel momento 
in cui viene prevista. a par-
tire dal 1974. una certa ca-
duta della domanda sui mer-
cato internazionalc. Non si 
tralta. quindi. di bloccare il 
Nord per far crescere il Sud. 
ma di fare del grande ob-
biettivo della rinascita del 

Sud e. piu in generale, 
del rinnovamento dell'agricol-
tura dello sviluppo e della ri-
forma della scuola, dell'esten-
sione dei servizi c consumi 
sociali In tutto il Paese — 
la leva di uno sviluppo ge
nerate nazionale di nuovo ti-
po. Slamo consape\oll che un 

tale mutamento del tipo dl • 
sviluppo : nazionale solleva 
problemi assal comp'essl e 
comporta riconversloni che ri-
chiedono gradualita e tempo. 
Ma cio che e declslvo e av-
vlare — non solo a parole, 
ma nel fatti, con atti e scel-

, te preclsi. signiflcatlvi e im-
pegnativl — un nuovo Indlrlz-
zo, e persegulrlo ron coe-
renza. 

I problemi messi in rillevo 
dal colera — da Napoll alia 
Puglia — fanno delle oj)ere 
idrichi" e di disinqulnamento 
una priorita nelle priorita. e 
al tempo stesso esigono prov-
vedimenti e atti politici im-
mediatl. Si deve d'altra par
te considerare che i dannl 
economicl (ad attivita turl-
stiche, produttive e coinmer-
ciali) che deriverebbero. non 
solo nelle zone Interessate, 
ma in tutto il paese. dal man-
cati interventi in questi cam' 
pi sarebbero ingenti e pese-
rebbero gravemente su tutto 
il bilancio economico nazio
nale. Cosl e. ancora. per 1 
problemi messi in luce dalla 
scarslta dl grano, dl mangl-
mi e di carne. e dalla crisi 

energetica In funzione dl tutti 
questi problemi. vanno rivi-
sti e riorganizzati. in accor

do cop. le regioni e contro ogni 
criterio dispersivo e cliente-
lare i « progetti speciall» per 
il Mezzogiorno e i « parerl di 
conformita » senza che ci6 di-
venga alibi per rinviare o 
non risiiettare gli impegni di 
occupazione assunti con la 
Calabria (Gioia Tauro), con la 
Sicilia. con la Sardegna Oc-
corre rivedere a favore di 
tutte le regioni meridionali 
le decisioni di spesa, ancora 
da realizzare. nell'amblto de
gli oltre settemila miliardi dl 
:lre stanziati due anni or 
sono 

La scelta e dunque tra una 
rincorsa dl spinte corporative 
(che la classe operaia non 
vuole. ma alia quale non pub 
neppur? assistere passiva). e 
un indirizzo rigoroso che or-
dinl tutte le risorse a finalita 
di grande valore nazionale — 
economico. morale, politico e 
ideale — e in tal modo offra 
la garanzia di una ripresa 
produttiva duratura e qualifi-
cata. che asslcurl l'allarga-
mento della base produttiva 
e la plena occupazione. 

Non e'e contraddizione tra 
sviluppo e riforme. Qualora 
le riforme siano effettlvamen-
te volte a estendere 11 setto-
re produttivo rispetto al setto-
re improduttivo. a soddisra-
re in modo piu economico 
i grand! bisogni sociali. esse 
sono la condizione di uno svl-
luopo equilibrato e duraturo 
che puo reggere al confronto 
con gh altri paesi industrial-
mente avanzati. Invece. e'e 
contraddizione tra l'esaltazio-
ne del consumismo individua-
!e e l'awlo a soluzione della 
questione meridionale e agra
ria e de' grand! problemi del
la scuola. della. sanita, del
la casa; - e fciff perche una 
economia fondata sulla solle-
citazione di artificiosi consu
mi individual!, sui metodl 
clientelari e i privilegi at-cor-
dati a chi meno produce, ine-
vitabUmente , allmenta al-
I'estremo tutte le spinte cor
porative. e subisce le spese 
per il Sud e per le riforme 
come costi aggiuntivi e co
me insopportabili fattorl di 
inflazione. 

4) 

Alfre Federazioni 
premiate per la 

sotfoscrizione 
della stampa 

Oltre ai premi sorteggiati 
Ira le Federaiioni a conclu-
tione della campagna di sot
foscrizione per la stampa, di 
cui abbiamo gia dalo noli-
t ia, sono state premiate al
tre Federazioni e, cioe: Ve-
nezia con 4 viaggi a Mosca; 
Catania con 4 viaggi a Mo
sca; Cagliari con 3 viaggi a 
Mosca; Caltanissetta con 2 
viaggi a Mosca; Messina con 
2 viaggi a Mosca; Enna con 
2 viaggi a Bucarest; Capo 
d'Orlando con 2 viaggi a Bu
carest; Zurigo con 2 viaggi 
a Mosca; Ginevra con 1 
viaggio a Bucirest; Lus-
semburgo con 44 abb. stm. 
all'Unita; Colonla con «« 
abb. stm. all'Unita; Bruxel-
les con M abb. s«m. all'Uni
ta. 

In un quadro di riferi-
mento nuovo caratteriz-

zato da una domanda quali-
tativamente diversa. e'e lo 
spazio sia per un rinnovato 
ruolo delle partecipazioni sta-
tali, sia per inizlative a lun-
ga prospettiva di tulto il set-
tore imprenditoriale privato. 

L'impegno delle partecipa
zioni statali. ad esempio. al 
servizio delle regioni meri
dionali per la esecuzione di 
grandi opere civili. necessa-
rie per l'irrigazione, le fo-
gnature. il disinquinamento. 
pud utilizzare le capacita im-
prend!toriall sviluppatesi nel-
I'ambitn pubblico. Pu6 resta-
re invece riservato. per un 
verso ai Comuni, per altro al
le imprese private, tutto un 
campo di iniziativa nella edi-
lizia sociale. in particolare in 
quella scolastica e in quella 
abitativa convenzionata. C:6 
significa. ovviamente. che de
vono essere per ora rinviate 
o eliminate spese superflue o 
meno urgenti. quail quelle per 
autastrade, Idrovie e trafori 
al Nord. 

La piccola e media indu-
stria pud ottenere maggiore 
spazio. al Sud. da una modifi-
ca de! sistema degli incenti-
vi che ponga fine al privile-
gio dei grandi gruppi e pun
ti con declsione ad un rap-
porto tra capitale e addetti 
piu favorevole airoccupazione 
e alio sviluppo delllndustria 
manifatturiera. 

- Un rapporto nuovo tra il 
settore privato e quello pub
blico puo stabilirsi nel setto
re agricolo. Qui. compiti in-
teressanti possono essere 

svo'.ti dalle partecipazioni sta
tali, che controllano ormal le 
princlpall Industrie allrrienta-
ri, e che possono favorire un 
processo di assestamento del
le colture, aprendo prospetti
ve nuove aH'assoclazIonlsmo 
contadlno e a tutte le azien

de coltlvatrici. ' , 
Nelle vicende dell'agricol-

tura, deU'appro'/vlglonamento 
del grano.della crisi del gra
no duro, della distruzione del 

• natrimonio zootecnico, si rias-
sume tutta la storia di anni 
e anni di scelte profondamen-
te sbagliate e di illusioni. In 
nome dl una scelta antlcon-
tadin\ — la scelta a iavore 
dell'azienda capitahstlca — si 
6 accettata e favorita una 
restrizlone dell'area coltlva-
ta. che si conferma oggi in 
totale contrasto con la real-
ta e le tendenze del mercati, 
con i mutamenti avvenuti nel
la situazione agricolo-alimen-
tare mondiale, e che tanto 
ha pesata sulla bilancia com-
merciale italiana. Se si vuole 
impedire un ultenore esodo 
disordinato dal campi con la 
conseguente disgregazione di 
zone soprattutto collinarl e 
montane, e, al ixilo opposto. 
la mostruosa congestlone di 
citta prive di servizi e ingo-
vernabill; se si vuole favo
rire, la dove e necessario il 
rientro degli emigrati, occor-
re correggere radicalmente la 
linea seguita in agricoltura. 
tura. 

Clo esige. da una parte la 
rilorma di tutti l contratti 
agrari e una politica che pun
ti sulle imprese coltivatrici 
associate, sulle stalle. le latte-
rie e le cantine sociali. sulla 
cooperazlone; dall'altra. che 
si garantiscano alle imprese 
coltivatrici, ai contadini, la 
stability delle scelte colturali 
e sbocchi di mercato che si 
sottraggano al ricatto dell'in-
terrnedlazione speculativa. 
Per questo sono necessari 
contratti dl lunga fornitura 
tra aziende alimentari delle 
partecipazioni statali e azien
de contadine, come elementi 
e strumenti di una program-
mazione regionale e naziona
le della produzione agricola. 
Nel tempo stesso, e necessa
ria una profonda revisione 
della politica agricola comuni-
tarla. 

5) Su tali basi e in una ta
le prospettiva e possibile 

acquislre 11 consenso e la par-
teclpazione delle masse popo-
lari al passaggio dalla fase 
del blocco del prezzl a quel
la del controllo democratico 
sui prezzi. Su questo terrc-
no. si scontano il corto re-
spiro dei provvedimenti adot-
tati dal governo. le conse
guenze di un accresciuto di-
vario tra prezzi all'ingrosso 
e al minuto, gli scarsi margi-
ni delle piccole e medie azien
de Industrlali e commercia-
li. sulle quali pesano il mag
giore costo del denaro,.vl_'in-
termedlazlone sp'eculativa' e 
la splnta inflattiva che conti
nua a venire dagli Stati Uni
ti. Piu che controlli burocra-
tici sui dettaglianti — spes-
so inutili e vessatori — oc-
corrono oggi seri controlli sui 
processo di formazione dei 
prezzi. cui partecipino i Co
muni. le Province, le Regio 
ni. Occorre inoltre individua-
re. accanto ai prodotti con 
prez/.i amminlstrati. alcuni 
prodotti ppr i quali deve far-
si la scelta del prezzo politi
co: cosi per la farina, il pa
ne e la pasta, il latte. il 
gas e la luce per le picco
le utenze domestiche. 11 easo-
Ho (per le macchlne agricole, 
1 trasporti di merce. il ri-
scalda mento). 

E' necessario un chiarimen-
to per cio che riguarda il 
liveilo degli affitti. II blocco 
di sei mesi ha nsolto poco, 
e gia si accumulano le di
skette e gli sfratti per la 
fine del blocco. Pertanto. e 
urgente fissare criteri gene
rali d! equo canone. garan-
tendo che. fino a che que
sti non saranno operanti. tutti 
i fittl e le disdette (e gli 
sfratti relativi) saranno bloc-
catt. E' questa una delle ga-
raniie minime indispensabili 
che. nel quadro di una politi
ca antinflazionistica. deve es
sere data alia classe operaia. 
ai lavoratori. ai cet: medi. 
Fissare un tetto massimo per 
tutti gh affitti in relazione 
al valore fiscale deH'immo-
bile. pud essere un criterio 
oggettivo a tutela degli inqui-
lini e della certezza economi
ca e giuridica di tutti i rap
porti. la via maestra e quel
la di una politica della ca
sa che potenzi al massimo 
I'edilizia sovvenzionata e con
venzionata. 

6) In un quadio interna-
z:ona!e caratterizzato dal

la crisi generale del capi-
talismo e da una acuta cri
si del sistema monetario in-
terna7ionale — e. dunque. da 
molte spinte inflattive di na-
tura estema — una linea ri-
gorosa. democratica. anche se 
non potra eliminare l'inflazio-
ne, potra contenerla e con-
trollarla. In ogni caso. i! go
verno italiano prevede per il 
1974 un tasso di inflazione 
gia assal grave, dell'8-10 per 
cento. 

Cosl stando le cose, e ur
gente difendere i redditi piu 
bassi. che la svalutazione del
ta moneta ha portato al di 
sotto di ogni limite di sussi-
stenza. Di qui le richieste per 
i minimi di pensione sociale, 
per i sussidi di disoccupazio 
ne, per gli assegni familia-
ri. Queste richieste drbbono 
essere subito soddisfatte. 

Le organlzzazloni del Par
tito comunista. I comunisti 
che operano nelle organizza-
zioni di massa. si devono 
mobilitare per sostenere con 
spirito unitario e nel rispetto 
dell'autonomia di ogni orga
nizzazione, le sacrosante ri-
vendicazioni dei pensionati, 
dei disoccupati e dei lavora
tori piu poveri, in specie me
ridionali. . 

II PCI saluta la grande 
prova di responsabilita della 
classe operaia italiana e dei 
suol sindacati che hanno da
te alle richieste dl questi la

voratori la precedenza su ogni 
altra. Il fatto che le Confe-
derazionl sindacall abbiano 
posto l'accento sulle lichle.ste 
a favore del lavoratori con 
salari piu bassi, del disoccu
pati e del pensionati piu pove
ri e prova di grande forza, 
unita e spirito di classe e na
zionale. Anche per questo. e 
necessario non deludere tali 
richieste. 

Talune mlsure, d'altra par
te, quail l'abolizione del ma*-
simah, possono consentire 
che una parte dell'onere ri-
cada su quelle Imprese piu 
fort! che godono di posizioni 
di privilegio rispetto alia pic
cola e media industria. 

A fronte dl queste spese e 
dl quelle per investimenti nel 
Mezzogiorno. il Partito comu
nista e pronto a discutere, 
per esaminare la nossibilita 
di tagli e dilazioni nel com-
plpsso della spesa pubblica. 
anche nella spesa pubblica 
corrente. ma a patto che si 
parta sempre dai redditi piu 
alti. Coloro che ricoprono le 
responsabilita piu elevate 
hanno il dovere di dare alia 
nazione una indicazlone chia
ra e un esempio. La Dire
zione del PCI da In questo 
senio mandato ai gruppi par-
lamentari per il dibattito gul 
bilancio preventivo del 1974 

7) Una linea di sviluppo e 
riforme, e le stesse mi-

.sure piu urgenti che la si
tuazione sollecita, esigono un 
quadro di stabilita democrmtl-
ca. E' necessario, cioe, che 
al di la della diversa collo-
cazione delle varie forze de-
mocr*:tiche, al governo e al
ia opposizione. il quadro poli
tico sia caratterizzato da una 
vast a convergenza sulle scel
te di fondo. cosi che queste 
siano sostenute dal piu largo 
consenso popolare e da una 
volonta politica autorevole e 
ferma. 

K' illusorio fondare 11 ri
gore delle scelte e 11 potere 
di imperio su strutture e pro
cedure burocratiche. tecno-
cratiche. accentrate. Sono 
percio da respingere sugge-
stioni di « scorciatoie » tecni-
che. la pratica di decreti leg-
ge costituzionalmente non giu-
stificati, la tendenza dl alcuni 
ministri a scavalcare Regioni 
e Comuni e a proporre « com-
missari speciali». Su que-
sta strada si puo aggiungere 
buvocrazia a ' burocrazia. 
creare nuovi strumenti di sot-
togoverno. ma non rcrto al 
largare le basi della demo-
crazia 

II PCI ha avanzato precise 
proposte per snelhre le pro
cedure burocratiche, per eli
minare al massimo incrosta-
zioni. enti e controlli Inuti
li, sulla via del decentranien-
to. I! decentramento. per6. 
deve essere effettlvo. esclu-
dendoTiuplicati. La spesa de-
centrata a! Comuni. alle pro
vince, alle Regioni. e in mol-
tl cast piu economica di una 
spesa che richieda decine di 
pratiche e di funzionari a Ro
ma. Per altro verso, i servizi 
che. invece. per il loro carat-
tere, devono rcstare accen 
tratl. debbono rispettare la 
artlcolazione regionale dello 
Stato 

Infine, e necessario dare al 
Parlamento. alle Regioni. alia 
opinione pubblica tutti gli ele
menti che occorrono per de-
cidere, e In primoluogo I da-
ti e le cifre del bilancio di 
cassa. Non si pud chiederc 
correcponsabilita agli altri. se 
il bilancio di cassa continua 
ad essere uno strumento in-
terno e segreto dell'esecutivo. 
mentre il Parlamento e le 
Regioni vengono chiamati a 
pronunciarsi su un bilancio di 
competenza pressocche privo 
di significato. 

La lotta della classe ope
raia per le sue condi/io-
ni di vita e di lavoro, per il 
rispetto dei contratti. per la 
affermazione dei suoi diritti 
democratici nelle fabbriche 
6 condizione essenziale per 
dare alia democrazia e all'an-
tifascismo un presidio slcu-
ro e per rompere le incro-
stazioni che fanno ostacolo 
ad un'effettiva e stabile ri
presa produttiva. 

La crisi politica. economica 
e sociale che attraversa il 
Paese e profonda. Stanno ve 
nendo contemporaneamente 
al nettine i nodi piu intrica-
ti della societa nazionale: dal 
Mezzoeiorno aU'agriroIlura. e 
dalla scuola alia sanita. Senza 
la soluzione di questi proble
mi di fondo. e in pericolo 
lo stesso regime democrali-
cof. Senza una lotta forte ed 
ampin della classe operaia 
e dei lavoratori. non saran
no compiute scelte conseguen-
ti. non sara imposto un corso 
politico nuovo. 

II PCI pertanto. fa appello 
agli cperai. a •utti i lavora
tori. alle donne. ai giovani. 
agli uomini di cultura. per
che in questo periodo dram-
mat ico della storia del no
stra Paese. conducano eon 
siancio e convinzione la bat-
taglia per fare uscire I'ltalia 
dalla crisi che attraversa as-
sicurando la difesa. il rinno
vamento e il progresso del 
regime democratico nato dal
la Res:stenza, sulla via de'. 
socialismo. 

1/11-12 ottobre 
:onvegno delPCf 
sull'occupazione 

femminile 
II convegno nazionale orga 

nizzato dalle Sezioni femmi
nile e dei problemi del lavo
ro della Direzioine del PCI 
per discutere lo stato e le 
prospettive della occupazio
ne femminile in relazione al
le linee di investimtnto e di 
sviluppo, i stalo anticipato 
per Pgiorni 11-12 ottobre. II 
convegrio si terra presso la 
direzione del PCI e avra ini
tio alle ore 9,30 del gior-
no 11. 


