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J rappresentanti del Parlamento incentreranno le Regioni sulla politico agricola comonitaria 

Nuovo grave colpo all'agricoltura 
la legge sulle direttive della CEE 

L'intervenlo del compagno Macaluso nel dibattilo generale sul disegno di legge - Occorre rivedere profondamente la linea cui s'ispira il provvedimenlo del 
governo Andreotfi che viene ora ripresenfato dal cenlro-sinislra • Alle preocc upazioni espresse dal ministro Ferrari Aggradi devono seguire scelle conseguenti 

La commlssione Agrlcoltura 
della Camera e stata presso-
ch6 unanlme nell'accogliere la 
proposta coraunista dl rlchie-
dere al presldente della Ca
mera l'autorizzazione per pro-
muovere un incontro con le 
Regioni — la prosslma setti-
mana — e con esse discutere 
del loro ruolo nella appllcazlo-
ne, in Italia, delle direttive 

comunltarie in agrlcoltura. 
Dopo questa declslone, ierl, 

e cominciato il dlbattlto ge
nerale sul dlsegno dl legge 
governativo relativo alle di
rettive CEE, nel quale, per 1 
deputati comunlstl, e lnterve-
nuto 11 compagno MACALUSO. 
Non posslamo discutere le di
rettive CEE — ha premesso 
— come se in questi mesl non 

IL DIBATTITO AL SENATO 

Fitti rustici: la 
maggioranza non vuole 

migliorare la legge 
II nuovo provvedimento mantiene aspetti sostan-
zialmente negativi - II compagno Del Pace ribadisce 

i quattro punti irrinunciabili proposti dal PCI 

Nel dibattito generale sul 
fltti dei fondi rustici, che si 
e concluso ieri al Senato, e 
emerso un orientamento ne-
gativo della maggioranza di 
centro-sinistra circa 1 quattro 
punti che il gruppo comunl-
sta ha proposto alio scopo dl 
migliorare la legge nelle sue 
parti qualificanti, punti che 
rimangono — come ha affer-
mato il compagno DEL PACE, 
lntervenendo per 11 gruppo co-
munista — condlzione lrri-
nunciabile per un voto dl con-
senso. 

Le richieste comunlste, che 
sono state concretate In pre
cis! emendamenti, rlguardano, 
come e noto, la rlaffermazio-
ne del criterlo automatlco dl 
determinazione del canone dl 
affitto, i poteri delle Regioni, 
misure compensatricl a favo-
re dei plccoli proprietarl con-
cedentl, la durata del contrat-
to di affitto. 

Si tratta dl problemi su cui 
due anni fa, quando venne 
varata la legge di riforma dal 
Senato con l'apporto unltario 
dei comunisti, dei socialisti e 
di larga parte della dc, si rea-
lizzd una posltiva convergen-
za, in accoglimento delle ri-
vendicazloni del contadlni fit-
tavoli e come premessa dl un 
mutamento . piu generale nel 
contrati agtiari. 

Oggi — dopo la negative pa-
rentesl In cui 11 centro-destra 
aveva tentato dl Imporre una 
legge dl controrlforma favore-
vole ai grandi agrarl — men-
tre non si nega la giustezza 
di quelle rlvendicazioni, si af-
ferma perd che bisogna avere 
pazienza. 

Dl fatto, perb. la legge che 
la nuova maggioranza di cen
tro-sinistra si accinge a va-

Una dichiarazione 

di Esposto 

In pericolo 
il meccanismo 
automatico per 
la determinazione 
dei canoni 

Sulla discussione al Senato 
della legge per i fitti agrari, 
l'onorevole Esposto. presldente 
dell'Alleanza nazionale dei con-
tadini ha dichiarato che il 
progetto In discussione contie-
ne alcune norme che costitui-
scono un grave pericolo per il 
rispetto della unlcita del mec
canismo di determinazione del 
canone che e stata ed e una 
conquista che non pub essere 
assolutamente intaccata. 

Piu particolarmente nell'ar-
ticolo 3 si vorrebbe fra l'altro 
stabilire che nelle zone e nei 
casi in cui II canone risulti 
gravemente sperequato La 
commlssione tecnica central e 
Impartlsca disposizioni agli 
uffici tecnlci erariali affinche 
pongano toi essere le procedu
re per la revisione di ufflcio 
dei dati catastali. woppure de-
termini coefftcienti di molti-
plicazione diversi da quell: 
previsti dalla presente legge ». 
Ora bisogna rilevare, ha detto 
l'onorevole Esposto, che in 
quest'ultima parte della nor
ma contenuta neU'articolo 3 
c'e una liquidaz!one pura e 
semplice dei criteri di organ!-
eita e di unicita del meccani
smo di determinazione dei ca
noni di affitto. 

Quesio pericoloso attentato 
ad una conquista dei fittavoli 
deve essere esplicitamente de-
nunciato e respinto. Noi ch:e-
diamo alle forze legate al ri
spetto dei dirittl e degli in-
teressi dei fittavoli ooltivatori 
e alle necessita del rinnova-
mento dell'agricoltura, di 
lntervenire immediatamente 
percrie venga impedito questo 
vero e proprio scempio di nor
me decisive per la determina
zione deU'equo canone. 

E' vero che un emendamen-
to presentato ora dal governo 
propone che « qualora 1'equita 
del canone non sia raggiunta 
con la revisione d'ufficio dei 
dati catastali la commlssione 
tecnica centrale determlna, 
con motlvato provvedimento, 
coefftcienti di moltiplicazione 
diversi da quelli previsti dal
la presente legge». Ma il pe
ricolo resta ugualmente - ha 
concluso Espoto — ed e que-
•to persistente equivoco che 

essere eliminato. 

rare al Senato mantiene In 
vita alcune parti negative In-
trodotte dal centro-destra, 
tanto che 1 liberall, che nel 
voto espresso dalla commls
sione senatoriale si sono aste-
nutl, ierl, con gli Interventi 
dei senator! BERGAMASCO e 
BALBO, si sono espressl In 
termini di cccritlca benevolan 
ed anche 1'opposizione della 
estrema destra non e stata rl-
glda, 

Slntomatico, lnoltre, l'atteg-
giamento dei gruppi di mag
gioranza: il senatore dc SCAR-
DACCIONE ha rinunclato a 
parlare, cosl come il senato
re socialdemocratico PORRO, 
Per la dc ha parlato soltanto 
11 senatore CACCHIOLI, llmi. 
tandos! ad affermare l'auto-
sufficienza della maggioranza. 
Piu articolato, - lnvece, il dl-
scorso del compagno social!-
sta ROSSI-DORIA, il quale ha 
riconosciuto la giustezza del
le richieste comunlste, parti
colarmente a sostegno dei plc-
coli proprietarl. ma ne ha pro-
spettato il rlnvlo. dato che — 
ha detto — tale soluzione e 
prevlsta negli accord! di go
verno e sara oggetto dl un 
apposlto dlsegno di legge. * -

Nel complesso — come ha 
rilevato il compagno. Del. Pa
c e — l a maggioranza ha mo-
strato tutta la sua incertezza 
e contraddizione, ha espresso 
molte a buone intenzlonl», ma 
nei fatti intende varare una 
legge che, su alcuni punti di 
sostanza, mantiene la ctmar-
cla indietro » impressa dal go
verno AndreotU. 

Queste continue incertezze 
della maggioranza, e della dc 
in particolare, questi ripensa-
menti, creano sbandamenti 
paurosi nelle campagne. Sia-
mo in una situazione raolto 
grave — ha detto l'oratore co-
munista — caratterlzzata da 
una diminuzione delta produ-
zione agricola, specie in set-
tor! nevralgicl come quello 
zootecnico e cerealicolo, per 
cui si va verso i 5 miliardi di 
lire giomaliere dl importa-
zione; la popolazione agricola 
dimlnuLsce ancora, si profila 
un nuovo massiccio esodo. Di 
fronte a questa realta non e 
possibile rinviare: i problemi 
vanno rlsolti subito e positi-
vamente. 

La dc e la maggioranza di 
centro-sinistra debbono riflet-
tere su questa situazione del 
passato, che rischia di perpe-
tuarsi in questa fase cosl de
licate e grave per l'agricoltu-
ra e per 1'economia del pae-
se. 

Oggi parlera il ministro 
Ferrari-Aggradi. quindi si Das 
sera aU'esame e alia votaz:o-
ne degli articoli e degli emen
damenti che sono circa un 
centinaio. 

CO. t . 

fosse successo nulla, come ha 
fatto 11 relatore Vetrone. Ab-
biamo una situazione politlca 
nuova a livello dl governo, 
con 11 PSI, che ora fa parte 
della maggioranza, e che sulla 
materia ha una posizione ra
dical mente dl versa da quella 
espressa nel progetto del go
verno di centro-destra. Un pro
getto che se per noi era da 
resplngere prima, lo e ancora 
piu oggi, e che non oostitui-
see neppure una base utile 
dl discussione. 

Difatti — ha prosegulto Ma
caluso — 11 dlsegno di legge 
del governo di centro-destra: 
1) conferma 1 vecchi orlenta-
mentl protezionlstici, che si 
sono rlvelatl rovinos! per con-
tadini e vantaggiosi per gros-
si commercianti, importatori 
ed esportatori, per i padroni 
dl frantoi, gll zuccherleri, par 
la grande Industria lattlero-ca-
searia; 2) mira a consolidate 
le attuali strutture fondiarie, 
ivi comprese la mezzadrla e 
la colonla; 3) non affronta il 
problema dei piccoll conce-
dentl terre In affitto; 4) spln-
ge alia liquidazione delle pic-
cole azlende contadlne, e quin
di mira a colpire il Mezzogior-
no; 5) nega alle Regioni 11 
potere di intervento anche nel 
campo delle strutture e quin
di della programmazione in 
agrlcoltura, annullando — con 
una vera e propria everslone 
del precett! costltuzlonali — 
gli stessi arretrati poteri con-
cessl alle Regioni con i decre-
ti delegatl. 

La situazione determinatasl 
in agricoltura — ha sottoli-
neato il parlamentare comunl-
sta — rende ancor piu impro-
ponibile la linea del centro-
destra e richlede. per contro, 
una profonda revisione della 
vecchla politica. L'on. Ferra
ri Aggradi. in queste ultlme 
settlmane, ha ripetutamente 
dichiarato che la situazione 
nelle campagne e gravLsslma, 
al llmlte dl rottura. Ma a que
sta dichiarazione di allarme 
bisogna far seguire una linea 
di politica agraria e scelte 
conseguenti. 

Fino ad oggi cl slamo 11ml-
tati a rlchiedere alia CEE un 
miglior trattamento per quan-
to concerne la ripartizione dei 
fondi FEOGA; certo — ha det
to Macaluso — esiste anche ta
le questione, ma il nocciolo 
del problema non e questo. 
Nella situazione speclfica dei 
prodotti agricoli, nel nostro 
Paese come nel resto del 
mondo, I problemi di mercato 
nel future saranno molto me-
no determinant! di quanto sia-
no stati flnora e assumera- im-
portanza fondamentale quel
lo della produzlone. 

E* partendo da questa valu-
tazione che dobblamo esaml-
nare la crisl agricola, che e 
strutturale. non congiuntura-
le. Slcche\ per esemplo. le di
rettive comunltarie dovranno 
essere adequate alio sforzo ne-
cessarlo per lntensificare tut-
te le produzioni per le quali 
vi siano carenze insopporta-
bili per la Comunlta nel suo 
complesso o per i singoli Sta
ti, ed in prlmo luogo per lo 
svlluppo della produzlone del
la carne e delle materie prime 
per i grass! alimentari. La ba
se foraggera comunitaria. pog-
giante essenzialmente sui pro
dotti di Imoortazione. non e 
Diu compatiblle. non solo con 
lo svlluppo. ma anche con II 

I senator) comunisti sono 
tenuti ad essere present! 
SENZA ECCEZIONE AL 
CUNA alle sedute del mat-
tiro e del pomeriggio di 
oggi 11 ed eventualmenfe 
alle sedute successive. 

Tutti i deputati comunisti 
sono tenuti ad essere pre
sent! SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA alia seduta dl oggi 
gloved! 11. 

mantenlmento dell'attuale in. 
sufflclente livello degli alleva-
menti. 

Si pone percib, ecco il punto 
— ha nffermato Macaluso — 
un problema generale dl ple
na utillzzazione di tutto il 
territorlo agrarlo, sia dl pla-
nura che dl montagna e dl col-
lina, per il potenziamento dl 
tale base. Ed 11 problema non 
pub essere rlsolto con misure 
marginall e parziali, ma con 
un impegno solidale e colletti-
vo dei nove paesi della Comu
nlta. adeguato ai bisognl e 
strutturato in modo tale da 
ragglungere i suol oblettivl 
entro i prossimi cinque anni. 

Nel frattempo, la maggior 
parte del fondi destinati dalla 
CEE alia « sezione garanzia », 
debbono essere utlllzzatl per 
assicurare al coltlvatorl dlret-
ti la sopravvlvenza delle loro 
azlende e al lavoratori un de-
cente tenore di vita, anche me-
diante l'integrazlone del red-
dito contadino. 

Se si e dawero convlntl che 
la situazione e grave, non si 
pub perdere tempo e bisogna 
fare scelte radicali nel senso 

della elimlnazione del pesl che 
gravano sull'agricoltura, qua
il la rendita parassltaria (ed a 
questo rlguardo occorre ri-
solvere 11 problema del picco-
li concedenti) o di contrattl 
come quelli per la mezzadrla 
e la colonla. In presenza dei 
quali non e possibile una rlor-
ganizzazione, su basl nuove e 
produttive. dell'agricoltura na
zionale — ha detto ancora Ma-
raluso, 11 quale ha poi sotto
li neato che la cosclenza della 
gravita del momento deve Im
porre scelte a favore dell'as-
sociazionismo contadino, aiu-
tando I coltlvatorl a Integrare 
le attivita agricole con Indu
strie di trasformazione e di 
commercializzazione dei pro
dotti a base associativa. Cloe, 
occorre fare 11 contrario di 
quanto si e fatto slno ad oggi. 
E Macaluso ha portato esem-
pi dl Ingentl fondi del FEOGA 
concessl ai grossi tabacchicol-
tori, a Importatori e specula-
tori; fondi che — tanto per cl-
tare un caso — sono stati ne-
gati al 92% dei produttorl di 
bietole della provlncia dl Ra
venna, riunitl in coperative, 

per la costruzlone dl un loro 
zuccherificlo. 

Concludendo, 11 compagno 
Macaluso ha affrontato la que
stione relativa al ruolo delle 
Regioni nell'applicazione delle 
«direttive » e nella program
mazione dello svlluppo agrico-
lo. sottollneando con forza la 
eslgenza di modificare radl-
calmente il testo del dlsegno 
dl legge e di riconoscere ampi 
e lncisivl poteri alle Regioni 
quale condlzione perche l'at-
tuazione delle direttive comu
nltarie possa essere organlca-
mente Inquadrata nella elabo-
razione e nella realizzazlone 
del planl reglonall e zonali 
di sviluppo, senza con elb ne-
gare la necessita di un coor-
dlnamento dl carattere nazio
nale. 

II democrlstlano Zurlo, per 
parte sua, ha denunclato I 
guasti prodotti dalla politica 
dei prezzi. 11 carattere anti-
contadino e antimerldionallsti-
co del dlsegno dl legge del cen
tro-destra ed ha anch'egll evi-
denziato la necessita dl rico
noscere larghi poteri alle re
gion!. 

La frattura registratasi nel PSDI 

Echi socialisti 
alia presa 

di posizione 
del sen. Saragat 

Apprezzamenti positivi di demartiniani e manci-
niani - Riccardo Lombardi sollecita un confronto 
politico nella Direzione del PSI - Si delineano tre 
gruppi socialdemocratici - L'on. Fracanzani sulla 

funzione della sinistra democristiana 

Nel momento in cui 11 go
verno si trova dinanzl • alle 
scelte per le pensionl e 11 ca-
rovita, i partiti della coalizio-
ne si trovano quasi tutti a fa
re i conti con questlonl che rl
guardano tanto i primi bllanci 
di questi mesi di attivita poli
tica, quanto I problemi dl as-
setto interno. II dlscorso dl 
Saragat alia Direzione del 
PSDI, In partlcolar modo. al 
di la delle conseguenze imme
diate della frattura manlfesta-
tasl tra 1 socialdemocratici. ha 
avuto un'eco (per adesso as-
sal posltiva) anche tra 1 par-
tit! della maggioranza, soprat-
tutto tra 1 socialisti. La 
presa di posizione dell'ex 
presldente della Repubbli-
ca. infattl, ha avuto un 
carattere dupllce: da un lato, 
essa e vlvacemente critlca nei 
confronti degli attuali dlrlgen-
ti del Partito, rltenutl respon-
sablll dell'afflevolimento del
la « presenza » socialdemocra-
tica; e dall'altro, assume I con-
tornl dl una rlflesslone critl
ca su tutto 11 quadro politico. 

II socialista Vittorelll. de-
martlnlano, ha dichiarato ierl 

Cominciato ieri in Commissione Pesame dei « provvedimenti urgenti» 

II PCI al Senato propone modifiche al 
decreto governativo sull'universita 
II compagno Piovano indica nel pieno tempo e nelle incompatibility dei docenti, nella democratizza-
zione e nel diritto alio studio i punti da rivedere - Le proposte della Commissione scuola del PCI 

Alia Camera 

I comunisti 
sollecitano 

i corsi; 
abilitanti 

La Camera ha terminato 
l'esame del decreto che liml-
ta lo spostamento degli inse-
gnantl alio scopo di garantire 
un piu ordinato inizio • del-
1'anno scolastico. H provve
dimento sara votato oggi. II 
gruppo comunista si asterra. 
II compagno Raicich ha mo
tlvato questo atteggiamento 
col fatto che le misure pre-
vlste erano d'obbligo. in una 
situazione resa caotica da 
tutta una linea di politica 
scolastica. D'altro canto, rap-
pun ta mento dei comunisti e 
a scadenze di ben piu vasto 
significato: scuola media su-
periore, unlversita, decreti 
sullo stato giuridico. 

Al termine del dibattito il 
gruppo comunista ha presen. 
tato un ordine del giorno. ac-
cettato come raccomandazio-
ne dal governo, in cui si In-
vita il ministro della Pubbli-
ca Istruzione a organizzare 
tempestivamente 1 corsi di 
abilitazione da cui dipende se 
decine di migliaia di glovanl 
Iaureati ootranno entrare nei 
ruoli. F'nora. infatti. la man-
cata or?anizzaz:one dei corsi 
(che scadranno nel settembre 
deii'anno prossimo) non ha 
consentito a molti inseenanti 
di poter acouisire l'abilitazio-
ne che non 6 consesuibile at-
traverso altri canali. lascian-
do Draticamente senza pro-
spettiv*? un gran numero di 
incaricati 

La Commissione Pubblica 
Istruzione del Senato ha co
minciato ieri l'esame del de
creto legge sugli Interventi 
per l'unlversita. II relatore 
Arfe, socialista, ha dichiarato 
fra l'altro che 11 provvedimen
to o e emendabile » ma che il 
centra sinistra non consent!ra 
che 11 decreto «sia smantel-
lato». , . * . • - • -\ '•-• 

II presldente della Commis
sione, Spadolini, dopo la re
latione di Arfe. ha accettato 
di impegnare i gruppi ad un 
esame serrato. proponendosl 
di chiudere la discussione ge
nerale entro questa settimana. 

U compagno Piovano ha re
plica to affermando che i co
munisti non avallano questo 
« ruolino di marcia », ritenen-

do che il dibattito sul decre
to meritl di essere approfon-
dito, cosl come ad un serio 
esame dovra andarsi per quel
lo che concerne le modifiche 
che, a parere dei comunisti, 
debbono essere apportate al 
decreto. Almeno quattro pun
ti dovranno essere oggetto d! 
profondo rlesame: ' a) le in-
compatibillta fra insegnamen-
to e altri incarichi, per 1 do
centi unlversltari; b) 11 «tem
po pieno» (il decreto, di fat
to. lo vanifica); c) il diritto 
alio studio (le norme lo ga-
rantlscono poco); d) la de-
mocratizzazione degli organi 
di governo degli atenei (il 
progetto del governo e insuf-
flciente). 

E" stato intanto reso noto 
un documento della Commis-

Comitati di redazione 
sulla crisi dei quotidiani 

I Comitati d! redazione del 
Corriere della Sera, del Cor-
riere d'Informazione. dei set-
tlmanal! del gruppo Corriere, 
della Gazzetta del Popolo. del 
Messaggero. della Nuova Sar-
degna, della Stampa, di Starn-
pa Sera, del Telegrafo e degli 
altri quotidiani del gruppo 
Monti (Nazione, Resto del Car-
lino. Giornale d'ltalia) si so
no riuniti a Roma con i rap
presentanti delle Assoclazioni 
regionall dl stampa compe
tent!. 

I convenuti hanno denun-
ciato con forza ail tentativo 
in atto di aggravare la crisi 
della editoria in generate, ac
celerando con oscure manovre 
che coinvolgono quasi tutti i 
giornali italian! process! di 

concentrazione e repressione 
della liberta dei giornallsti». 

I Comitati di redazione han
no sollecitato « una decisa ini-
ziativa del governo, che ha 
annunclato precis! impegni 
programmatici su questo pro
blema, capace di "congelare" 
le situazioni in atto e di dare 
quindi credibilita, anche in 
questo modo. all'attivita della 
Commlssione parlamentare di 
indagine conoscitiva ed alia 
volonta politica dei partiti 
della maggioranza » ed ha in-
vitato la Giunta della FNSI a a 
promuovere al piu presto una 
mobililazione generale. in col-
legamento con gli altri lavora
tori del settore. qualora le for
ze politiche non decidessero 
misure tempestive ed adeguate 
alia gravita della situazione ». 

La Commissione ha aderito a l ia richiesta del Tribunale di Palermo 

Ai giudici documenti delPantimafia 
sul ministro dc Gioia e Ciancimino 

Erano stati richiesti dalla difesa del compagno Li Causi nel corso di un processo improwidamente promosso dai 
due esponenti dc siciliani — Ciancimino h stato sindaco di Palermo — Le circostanziate accuse della commissione 

Document! dell'archivio del-
rantimafia riguardant! il mi
nistro per i rapporti col par
lamento on. Giovanni Gioia e 
Tex sindaco di Palermo Vilo 
Ciancimino, partiranno a gior-
ni da Roma diretti al tribu
nale di Palermo. La delibera-
zione e stata presa ieri sera 
dalla commissione parlamen
tare d'inchiesta sulla mafia, 
che gia qualche mese fa si 
era pronunciata in linea di 
massima favorevolmente sulla 
richiesta pervenuta dal tribu
nale del capoluogo siciliano. I 
documenti che ora vengono 
spediti sono stati approntati 
da uno speclale comitato di 
componenti della commiss:o-
ne. E" su di essi che ieri sera 
l'antimafia ha dato 11 suo as-
senso. Si tratta di documenti 

.piu important! riguardant: l 
due aspetti della questione. 
Ne resta fuori solo uno, per 
ora, sul quale rAntimafia de-
cidera nei prossimi giorni. 

I documenti furono richiesti 
dal tribunale di Palermo a 
seguito di una Istanza della 

difesa del compagno Girola-
mo Li Causi. il popolare e 
amato dirigente dei comunisti 
siciliani e inflessibile nemioo 
della mafia, che i due espo 
nenti dc hanno improwida
mente trascinato in giudizio 
per dichiarazioni da lui rese, 
essendo vlcepresidente dei-
1'Antimafia, in una conferen-
za stampa a Palermo e a 
Montecitorio. 

Le dichiarazioni di Lt Cau
si furono fatte ai giomalisti. 
la prima volta, nel novembre 
del "70 a Palermo, a conclu-
sione di una visita della pre-
sidenza della commissione an
ti mafia II parlamentare co
munista ebbe a chiamare in 
causa Ton. Gioia in ordine al
le sue responsabilita politiche 
e moral! dopo Tassassinio, da 
parte del capomafia Vanni 
Sacco .del prof. Pasquale Al-
merico, segretario della sezio
ne dc e sindaco del comune 
di Camporeale, in provlncia 
di Palermo. 

Giudizio politico che il com
pagno Li Causi fermamente 

ribadi nella prima udienza del 
processo a Palermo, udienza 
che invece fu disertata dal 
ministro Gioia. 

L'incartamento che da Ro
ma sta per parti re alia volta 
di Palermo e appunto rela
tivo a questo sanguinoso epi-
sodio della vita politica sic!-
liana negli anni successivl al 
dopoguerra, un periodo nel 
quale dopo un primo sbanda-
mento si assiste ad una tra-
smigrazione di esponenti ma-
fiosi dal partiti di destra in 
quello dc. 

La denuncia di Vito Cian
cimino che si e sentito «dlf-
famato* trae origine da una 
dichiarazione di Li Causi ai 
giomalisti a Montecitorio il 
giorno deirassassinio di Ple-
tro Scaglione. 

In quella occasione, Li Cau
si, analizzando la situazione 
nel capoluogo siciliano. si ri-
ferl anche al ruolo di Cian
cimino nel slstema dl potere 
mafioao di Palermo. La docu-
mentazlone IU di lul abbrac-

cia quindi una piu ampia te-
matica perch6 non va dimen-
ticato che il Ciancimino ha 
fatto parte per lunghi anni 
in posizione di responsabilita 
preminenti, dell'amministra-
zione comunale di Palermo 
che e stata oggetto di parti-
colari indagini deU'antimaria, 
la quale e giunta alia conclu-
sione che il municipio del ca
poluogo siciliano era «per-
meabilen alle influenze ma-
fiose. Un fascicolo particolare 
e dedicato dalla commlssione 
parlamentare alle vicende del 
comune di Palermo le quali. 
per altro. hanno mteressato 
diversi altri settori particola-
ri della inchiesta, a comin-
ciare dalla situazione nei mer-
cati general! e via dicendo. 
L'invio dei documenti al tri
bunale di Palermo e un ele-
mento di chiarificazione poli
tica dei processi intentatl da 
Gioia e Ciancimino contro Li 
Causi e uniflcatl In uno solo. 

La prosslma udienza del 
processo e prevlsta per la fi
ne dl ottobre, 

Piano pefrolifero: 
la FAIB chiede 

un incontro 
con il governo 

La Federazione autonoma 
italiana benzinai (FAIB) ha 
richiesto al ministero del Bi-
lancio e della programmazio
ne economica la convocazione 
dei rappresentanti le catego-
rie che operano nel settore 
petrolifero. La preparazione 
dl un piano del petrolio — so-
stiene la FAIB — deve coin-
volgere, al di sopra dei vari 
interessi, i diversi protagoni
st! che operano nel settore. 
Ignorare questo momento si-
gnificherebbe perdere parte 
della credibilita. dlfficilmente 
acquisibile quando si prean-
nuncia una iniziativa di cosl 
vast* portata. 

sione scuola del PCI. elabora
te dopo un'ampia consultazio-
ne delle organizzazloni unl-
versltarle del partito, nel qua
le, dopo aver ribadlto le crlti-
che gia formulate al decre
to governativo, si indlcano 1 
punti essenziali sui quali si 
rltiene necessaria una modifi-
ca del provvedimento affinche 
esso possa dare • avvlo nella 
unlversita ad un effettivo 
processo riformatore. 

Tall punti rlguardano: ' 
1) una reale democratizza-

zione della gestione deH'Uni-
verslta, che richlede sia un 
espliclto riconosclmento del
le liberta sindacali e politiche 
per gli student! e per tutte 
le componenti < universitarie 
(la cosiddetta aagibilita poli
tica»), sia una composizione 
degli organi di governo che 
assicuri a tutte le componen
ti un'effettiva partecipazione 
democratica alle decisionl, 
sia l'apertura dei Consigli di 
amministrazione non solo a 
piu consistenti rappresentan-
ze delle Regioni, ma anche a 
quelle delle organizzazloni sin
dacali dei lavoratori. In que
sto quadro i comunisti pro-
pongono anche che il Rettore 
sia eletto non piu dai soli do
centi di ruolo, ma da tutti i 
componenti dei Consigli di 
Facolta cosl allargati, e che 
si proceda, su queste basi. al 
rlnnovo dei Rettori entro una 
soadenza rawicinata; 

2) l'obbligo del pieno tem
po e deirincompatibllita con 
la professione privata almeno 
per tutti i nuovi docenti (la-
sciando, cioe, solo ai docenti 
gia di ruolo l'eventuale facol
ta di opzione), condizionando 
aH'adempimento del pieno 
tempo ogni miglioramento re-
tributivo; 

3) il potenziamento della ri-
cerca scientifica, incremen-
tando gli stanziamenU ad es
sa destinati e le dotazioni 
per biblioteche, le attrezzatu-
re didattiche e i laboratori; 

4) una piu rigorosa qualifi-
cazione della politica per il 
diritto alio studio, in modo 
che la spesa vada realmente 
a vantaggio dei figli dei lavo
ratori e privilegiando non gli 
assegni monetari, ma la for-
nltura di strutture e servizi; 
organizzazione nellUniversita 
di corsi pomeridiani e serali 
per lavoratori studenti, non-
che" di corsi per l'utilizzazione 
da parte dei lavoratori dei di-
ritti contrattuali a un tempo 
retribuiti per la formazione e 
1'istruzione; 

5) una riduzione dell'attua
le frantumazione gerarchica 
del corpo docente. In par
ticolare. per i contratU, si 
richiedono criteri di attribu-
zione che costituiscano un 
adeguato riconoscimento della 
attivita gia svolta e dei con-
corsi gia sostenuti da molti 
degli attuali precari; lo status 
del « contrattista » deve infine 
essere previsto anche per il 
reclutamento dei giovani Iau
reati, abbandonando l'ipotesi 
del mantenimento della figura 
del borsista. 

6) un increment© quantita
tive e uno sviluppo dei ruoli 
qualificati del personate non 
docente e misure che, in at-
tesa di un organico raccordo 
fra riforma generale deirUni-
versita e riforma sanitaria. 
awiino a soluzione 1'attuale 
critica situazione delle clini-
che universitarie riconoscendo 
al personate non docente del
le cliniche stesse un tratta
mento economic© e normativo 
analogo a quello delle corri-
spondenti categorie dei lavo
ratori ospedalieri. Si richiede 
inoltre rimmissione nei ruoli 
universitari (oppure nei ruoli 
regionall. qualora la compe-
tenza suite Opere universita
rie sia trasferita alle Regioni) 
del personale delle Opere 

che 11 dlscorso saragattiano 
«apre la strada a un nuovo 
tipo di dialogo tra PSI e PSDI: 
oggi un'azione comune dei due 
partiti sulle linee fin qui se-
guite dal PSI e su quelle indi
cate dalla sinistra socialdemo-
cratica potrebbe avere un'in-
flttenza determinante per evi-
tare che il nuovo esperimento 
di centro-sinistra jaccia la fine 
del centro-sinistra moderato ». 
Clo dovrebbe servire soprat-
tutto per avviare una, «/ase 
due» di riforme. Anche 11 
manciniano Landolfi ha ap-
prezzato posltivamente l'inter-
vento di Saragat, affermando 
che esso dimosra come anche 
nel PSDI esistano e si manife-
stlno posizionl che tendono a 
spingere 11 governo verso un 
maggiore Impegno soclale: 
«In questo quadro — ha sog-
giunto Landolfi — il PSI non 
pub e non deve restore in una 
dimensione piii arretrata ri-
spetto a queste forzen. L'agen-
zia della corrente manciniana 
rileva che nel dlscorso dl Sa
ragat vl e « un'attenzione non 
superficiale ai problemi poli-
tici generalin, ma sogglunge 
che 1'attuale dirigenza soclal-
democratlca «e tutt'altro che 
ben disposta agli approfon-
dimenti politici e programma
tici indicati dall'ex presidente 
della Repubblican. 

All'lnterno del PSDI, le po-
slzioni dl Saragat vengono so-
stenute dall'on. Romlta e dal 
vice-segretario Pietro Longo, 
Romita ha detto che, per i 
socialdemocratici, non debbo
no essere in discussione ne il 
centro-sinistra, ne 1'attuale go
verno. Detto questo, perd, ha 
soggiunto che occorre anche 
registrare la risposta negativa 
di Tanassi e Preti, aaccomu-
nati nella stessa impostazione 
e neglt stessi toni». per cui 
occorrera un'azione di lunga 
lena nei confronti della a dif
ficile fase involutiva» del 
PSDL Tra il gruppo saragat
tiano (al quale ha aderito ieri 
anche Maria Vittoria Mezza) 
e la maggioranza Tanassi-Or-
landl-Pretl, si e costituito an
che un piccolo schieramento di 
« mediator!», del quale fanno 
parte Orsello, Averardl, Cec-
cherini, Garavelli e Martonl. 
La lotta precongressuale e, 
dunque, cominciata. 

Anche nel PSI la discussione 
interna verte sull'esperienza 
governativa. Ad essa si intrec-
ciano anche i motivi della di-
vislone Interna che venne re-
glstrata al congresso di Ge-
nova dl un anno fa. Martedl 
e mercoledl prossimi si riu-
niranno a convegno i manci-
niani. La sinistra socialista, 
frattanto, con una dichiarazio
ne di Riccardo Lombardi. da 
una prima risposta alle propo
ste contenute neU'articolo do-
menicale dell'Avanti! del vice-
segretario del Partito, Mosca, 
il quale aveva prospettato so-
luzioni che dovrebbero com-
portare una maggiore unita 
interna (l'on. Signorile ha di
chiarato che rarticolo di Mo
sca e utile, perche stabilisce 
una priorita al tenia del Par
tito). Lombardi. dal canto suo. 
ha sottolineato che a di fron
te all'incalzare delle scadenze 
e al peso delle responsabilita 
che gravano sul Partito, e~ al-
larmante lo stato di paralisi in 
cui versano le strutture del 
PSI; conseguenza della caren-
za pressochi assoluta di dire
zione politica: stiamo scher* 
zando col fuocov. Secondo 
Lombardi. e urgente la convo
cazione del Comitato centrale 
socialista, «ma piu urgente an
cora & che la Direzione trovi 
in questi prossimi giorni il 
tempo e Vimpegno necessari 
per definire soluzioni adegua
te alia serieta della situa
zione ». 

Nella DC. dopo le prese di 
posizione di Granelli e Gallo-
ni, anche Ton. Francanzani. 
di «Forze nuove», ha dichia
rato che il rilancio organizza-
tivo portato avant! da Fanfani 
«rischia di essere fine a se 
stesso se atlraverso un adegua
to e largo dibattito non viene 
messo al servizio di una linea 
politica adeguata alle esigenze 
attuali della societa». Anche 
Fracanzani ha sollecitao una 
iniziativa della sinistra dc. la 
quale, dopo il Congresso di 
giugno. ha detto. vsembra es-
sersi seduta ». 

C. f. 

Ricevuto da Pertini 

il presidente del 

Parlamento europeo 
Tl presidente della Camera dei 

deputati. on. Sandra Pertini. ha 
ricevuto oggi a Montecitorio. in 
visita di cortesia. Ton. Berk-
houwer. presidente del Parla
mento europeo. Era presente an
che l'on. Giovanni Bersani. pri
mo vicepresidente del Parla
mento europeo. 

II presidente Berkhouwer ha 
fatto present! al presidente Per
tini le conseguenze che si pro 
duranno con l'entrata in \igorc 
del sistema delle « risorse pro-
prie > che alimenteranno inte-
gralmente il bilancio comuni-
tario a partire Hal primo gen-
naio 1975. se il Parlamento eu
ropeo non sara dotato di quei 
poteri di controllo che perde-
ranno. secondo il trattato del 
1970. i parlamenti nazionali. 

II presidente Pertini ha auspi-
cato la creazione di un cquili-
brio democratico che possa ga
rantire alia comunita economica 
europea 1'esercizio dei poteri di 
controllo propri dei rappresen
tanti dei popoli. 

II compagno 
Cerreti 
compie 

70 anni 
II compagno Giulio Cerreti 

compie oggi 70 anni. In questa 
occasione i) compagno Longo. 
presidente del PCI, gli ha in-
viato il seguente tclegrainnia: 

« Caro Cerreti. ti esprimo vivo 
felicitazioni ed auguri. anche a 
nome del Partito. per il tuo 70. 
compleanno. 

Operaio, attivista socialista. 
secondo 1'esempio paterno, sin 
dall'adolescenza, tu sei stato. 
sulla linea dell'Ordine Nuovo. 
fra i fondatori del PCO'I, in 
Italia, nella emigrazione, in 
Francia, e. negli anni della 
guerra, a Mosca. come redat-
tore di Radio < Milano liberta >, 
tu hai dato un contributo fer-
vido, creativo, generoso alia 
lotta contro il fascismo. Dopo 
la Liberazione, hai continuato 
ad operare in Italia, nei diversi 
incarichi a cui sei stato chia-
mato dal Partito. per la causa 
dei lavoratori e per il rinnova-
mento democratico e socialista 
del nostro Paese. 

Ti esprimo il sincero augurio 
che tu possa ancora per lunghi 
anni continuarc a dare il con
tributo della tua esperienza e 
della tua esemplare e inesau-
sta volonta di arricchimento cul
tural e di ricerca critica sulln 
vita del movimento operaio e 
sull'opera dei comunisti». 

Ripartiti 
tra le Regioni 
i 140 miliardi 

per i piani 
di svlluppo 

La Gazzetta ufficiale ha puh-
blicato 11 decreto ministeriale 
per la ripartizione tra le Re
gion! del fondo statale per i 
programmi regionali di svi
luppo. 

La somma globale, di 140 
miliardi di lire, e stata cosi 
suddivisa: Piemonte 6.500 mi-
lioni; Valle d'Aosta 1 miliardo; 
Lombardia 8.000.000.000; Tren-
to 1.700.000.000; Bolzano 1.700 
milioni; Veneto 6.800.000.000; 
Friuli Venezia Giulia 4 miliar
di; Liguria 3.800.000.000; Emi
lia Romagna 6.500.000.000; To-
scana 6.200.000.000; Umbria 

3.800.000.000; Marche 3.800 mi
lioni; Lazio 7.000.000.000; 
Abruzzl 7.000.000.000; Molise 

4.200.000.000; Campania 16 m> 
liardi; Puglia 12.500.000.000; Ba-
silicata 6.000.000.000; Calabria 
9.000.000.000; Sicilia 15 miliar
di 500.000.000; Sardegna 9 mi
liardi. 

Come e noto, le Regioni si 
sono battute per un consisten-
te aumento di questo fondo 
che e rimasto immutato an
che nel progetto di bilancio 
statale per il '74. 

Silvio Gava esalta 

la politica dc degli 

anni '50 nel Sud 

L'autodifesa 
del clan 

II ministro Silvip Gava, pa 
dre di quell'Antonio che il 
Corriere della Sera ha defi-
nito «il superpadrino del Re
gno di Napolin e fondatore 
di quel clan che ha spadro 
neggiato in questi anni nella 
DC napoletana, ha scritto ie 
ri una lunga lettera al Tern 
po per difendersi dalle accu
se di corresponsabilita per 
la attuale situazione meridio 
nale. Nell'occasione Gava ha 
fatto un panegirico, addirit-
tura grottesco nella sua de-
formazione della realta, della 
politica meridionalista gover
nativa degli anni '50 con una 
esaltazione acritica della Cos-
sa per il Mezzogiorno e con 
una sfacciala autodifesa del 
suo operaio come sottosegre-
tario prima e come ministro 
del tesoro poi, fino al '56. 

La verita e che proprio in 
quegli anni. mentre varara la 
Cassa per il Mezzogiorno. la 
DC seguiva una politica com-
plessiva, che gettava le basi 
deU'emigrazione di massa dal 
sud. dello spopolamento delle 
campagne. dello smantella-
mento dell'apparato indu-
striale di Napoli. del rigon 
fiamento abnorme. spavento-
so e parassitario della citta. 
E quali fossero stall negli an
ni '50, i guasti provocati con 
la politico della Cassa, appar-
ve etidente gia nel 60S1, 
quando fu un ministro de-
mocristiano, quel Pastore cui 
Gava espressamente si appel-
la. a gettare un arido di allar
me e a documentare in Par
lamento che nel Sud non solo 
non era cambiato nulla, ma si 
era andati indietro. 

Oggi Silvio Gava. sempre 
autorevole esponente di un 
partito e di governi che nan-
no preferito le grandi indu-
strie del triangolo industria-
le. che hanno sperperato i mi 
liardi della Cassa per usi cli**-
telari. che hanno stravollo 
Vattuazione delVultima legge 
per il Mezzogiorno: che han
no lasciato le citta meridio-
nali finanche senza Vacqua e 
le foqne, creando cosl tutte le 
condizioni di arrelratezza e 
miseria percht potesse scop 
piare e diffondersi Vepidemia 
di colera; questo Gava, ogqi. 
ha la faccia tosta di venire 
a «scoprirei> che il vero pro
blema di Napoli e del Mezzo
giorno resta quello della oc-
cupazione. 

E che cosa propone, lui, per 
risolverlo? Propone mente di 
piu che un ritorno alio «spi-
ritor> degli anni '50, ai fasti 
piii neri del meridionalismo 
governativo e mostra di non 
avere nemmeno il pudore e 
la capacita autocritica di al
cuni suoi colleghi dc dt go
verno che — anche se finora 
solamente a parole — sosten-
gono che rispetto al passato, 
e proprio per i risultati /al-
limentari regis.trati, bim§na 
mutare reguwa. 
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