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La risoluzione approvata dal Comifato Centrale 

Le proposte del PCI 
per superare la crisi 

agraria e awiare 
un nuovo sviluppo 

Dalla acutezza della situazione economica scaturisce I'esigen-
za di un nuovo corso - Una collocazione diversa per I'agri-

coltura italiana - Portare avanti il processo di unita 

Le concluslonl del dlbat-
tito sulla situazione della 
agricoltura italiana, che ha 
occupato la reoente sesslo-
ne del Comitato Centrale 
del PCI (17-18 dlcembre) 
sono raccolte in un'ampia 
risoluzione che deflnlsce le 
proposte del comunistl al 
lavoratori della terra e alle 
forze democratlche per 
uscire dalla crisi agrlcola 
e awiare un nuovo svlup-
po economico. 

Nella prima parte, Tim-
portante documento rlleva 
l'acutezza della situazione 
economica — in particola-
re dopo il preclpitare del
la questlone petrollfera ed 
energetlca — che si riper-
cuote in modo drammatico 
particolarmente nell'agri-
coltura, U settore piu de-
bole dell'economla italiana 
ma anche quello oggi piii 
di leri decisivo per uno svi
luppo equillbrato e stabile. 
E ne denunzia le responsa-
bilita dello lmperialismo, 
della polltlca comunltaria 
in quanto piegata agll in-
teressl del grandl gruppi 
monopolisticl della flnanza 
e dell'Industrla, e della 
stessa polltlca seguita fino-
ra dal govern! ltallanl. 

Da qui la risoluzione 
muove per sottollneare la 
urgenza di un nuovo corso, 
e per Indlcarne le scelte 
dl fondo, alia luce dell'in-
treccio della crisi nazlona-
le con quella comunltaria e 
dell'intero mondo capitali
stic©, e dell'effetto molti-
plicatore che ciascuna di 
queste crisi ha sull'altra. 

Le scelte 
di fondo 

Tfcli scelte di fondo — 
osserva 11 documento — 
debbono avere come obiet-
tivo un profondo cambia-
mento del meccanlsmo del
lo sviluppo economico na
zionale, ponendo, come piii 
volte affermato dal PCI, lo 
sviluppo dell'agricoltura, 
del Mezzogiorno, del consu-
mi social! come -question! 
decisive per 11 rllanclo del
lo stesso apparato Indu-
striale e per la stability e 
l'aumento dell'occupazione. 
Ma l'impegno In questa di-
rezlone deve subito sapersl 
tradurre in scelte concrete 
di breve, di medio e di lun-
go periodo. 

Perche il discorso sul 
nuovo a modello » non sia 
astratto occorre in primo 
luogo ridare flducia a tutti 
coloro che ancora restano 
nelle campagne e, in primo 
luogo ai giovan! e alle altre 
forze valide, dando ad essl 
la prova che vale la pena 
di continuare a lavorare la 
terra. Si pud subito fare 
un importante passo In 
avanti In questa di rezlone 
applicando in maniera giu
sta la legge sui fitti agrari, 
trasformando gli altri con-
tratti agrari in contralto di 
affitto. rendendo effettivo 
il diritto di Iniziativa per 
le trasformazioni ed i mi-
glioramenti agrari del col-
tivatori singoli ed associa-
ti. estendendo questo dirit
to ai consigli ed alle assem-
blee de! dipendentl delle 
aziende capitalistiche, ri-
sarcendo i piccoli conce-
denti terreni in affitto del
le diminuzloni di reddito 
in conseguenza di quest! 
prowedimenti. 

II lavoro 
femminile 

Nello stesso tempo oc
corre affrontare con ener-
gia i gravi problemi del 
lavoro femminile e delle 
opere di civilti nelle cam
pagne. Le lavoratrici agri-
cole hanno oggi una impor
tante ed insostituibile fun-
zione nella produzione. Per 
non disperdere il prezicso 
capitale umano costituito 
dalle braccianti, colone, 
mezzadre, coltivatrici diret-
te e coadiuvanti familian. 
e indispensabile rendere 
per tutti effettiva la pari-
ta di salario, il rispetto dei 
contratti dl lavoro e delle 
leggi social!, la piena oc-
cupazione, la giusta remu-
nerazione del lavoro conta
dino. il riconoscimento alle 
coadiuvanti del diritto pie-
no di compartecipi della 
gestione e della direzione 
aziendale e del patrimonio 
familiare. Insieme con que-
stl vanno affrontaU i pro
blem! della casa, delle 
scuole. dell'assistenza sani
taria, dei trasporti e delle 
vie di comunicazione, del 
tempo libero e degli altri 
aspetti della vita civile, che 
tanto pesano sulle masse 
contadine e tanto distan-
ziano il Ioro tenore di vita 
da quello degli altri lavo
ratori. Ecco dove la que
stlone contadina si salda 
immediatamente con il piii 
generate problema di privi-
legiare i consumi social! 
rispetto a quel I i individua-
li: o la soddLstazione di de-
terminati blsogni awerra. 
infatti, attraverso soluzioni 
sociali, rigorose, efficient! 

o essa flnlra per creare 
• nuove contraddlzlonl e 

squillbrl. >J 

La crisi in atto ha splnto 
la Democrazia Cristlana e 
altre forze politlche demo
cratlche a ripensare auto-
crlticamente la polltlca di 
sviluppo fin qui seguita. 
Poslzloni nuove sono emer-
se dni dibattlti in corso, 
largamente coincident! con 
quelle elaborate In questi 
ultimi tempi dalle grandl 
organizzazionl sindacall e 
dalle associazionl professio
nal! ed economiche del con-
tadlni. Si sono create cosl 
le condlzloni per la forma-
zione di un vasto schlera-
mento dl lotta conseguente 
contro la crisi in atto. su 
una comune piattaforma. 

La politica 
eoniunitaria 
I comunistl sono convln-

ti che base di tale piatta
forma deve essere una di
versa collocazione dell'agri-
coltura nella politica na-
zionale, che ne faccia uno 
degli elementi fondamenta-
li della ripresa economica 
e dello sviluppo. A tal fine 
i comunistl — rileva anco
ra la risoluzione — avan-
zano una serie dl proposte, 
che possono essere cos! 
riassunte: 

1) mutare la politica co
munltaria per awiare la 
riorganlzzazione d e l l e 
strutture agrarie, sollecita-
re la ripresa produttiva e 
garantlre l'integrazione dl-
retta del reddltl ai conta-
dinl. Occorre riconsiderare 
l'uso che si e- fatto delle 
terre, nella duplice dire
zione del recupero alia pro-
duttivita delle terre abban-
donate e dell*uso delle ter
re coltivate per produzloni 
che non corrlspondono ai 
bisogni nazionall. Sulla ba
se di tale scelta debbono 
essere attuate le grand! 
opere Irrigue e definita con 
urgenza una politica nazio-
nale per i principal! set-
tori dell'agricoltura: zoo-
tecnia, bieticoltura, ollvi-
coltura; 

2) accrescere Vinvesti-
mento pubblico in agricol-
tura, con una modifica im-
mediata del Bilancio sta-
tale e del bllanci delle Re
gion!; esso deve essere ero-
gato in modo tale da provo-
care un alto Investimento 
privato; deve puntare aper-
tamente alio sviluppo in-
tensivo in tutte le planure 
e In parte delle colllne, 
nell'amblto dell'esecuzione 
dei piani di zona e delle 
Comunita montane, cosl da 
garantlre che lo sviluppo 
coinvolga tutte le diverse 
realta aziendali, piccole. 
medie e grandi; 

I poteri 
delle Regioni 

3) riconoscere, anche con 
appostti strumenti legislati
ve pteni poteri in materia 
agraria alle Regioni e ri-
condurre ad esse tutto l'ln-
tervento pubblico in tale 
materia, sicche la politica 
agraria elaborate dal Par-
Iamento nazionale di con
certo con le Region! possa 
avere una certezza di indl-
cazioni. di esecuzione e'di 
controllo da parte delle 
Regioni stesse. Questa II-
nea deve valere anche per 
1'attuazione delle direttive 
comunitarle che sono in di-
scussione in Parlamento; 

4) trasformare i contrat
ti agrari di mezzadria, di 
colonia, di compartecipa-
zione e similari in affitto, 
sciogliendo cosl uno dei no
di storici dell'agricoltura 
italiana. II superamento 
di questi contratti costitui-
see la via incentivante di 
un ampio processo di ri-
composizione fondiaria. di 
incoraggiamento all'investi 
mento. alia trasformazione, 
alio sviluppo. Debbono es
sere adottati prowedimen
ti per i piccoli concedenti; 

5) favorire la coopera-
zwne e Vassociazionismo 
dei contadini per le tra
sformazioni agrarie e per 
la commercial izzazione e 
la trasformazione dei pro-
dotti e destinando preva-
lentemente ad esse i fondi 
del FEOGA; 

6) awiare una diversa 
politica della ricerca e del
la sperimentazione agraria 
adeguandola alle esigenze 
dello sviluppo agricolo at
traverso una nuova struttu-
razione e un coordinamen-
to del settore da affidare 
alle Regioni; 

7) intervenire con ' ta 
massima efficacia ed ur
genza svllo stretto rappor-
to che intercorre tra svilup
po agricolo e sviluppo ci
vile delle campagne dispo-
nendo interventi nei servi-
zi sociali quali le abitazio-
ni. Ie scuole. gli ospedali. 
la rete stradale. i mezzl dl 
trasporto, relettrificazione, 
da attuare con priori ta nel 
Mezzogiorno; 

8) inveslire le Parted-
paztoni statali con precisi 
indirizzi del Parlamento na

zionale, perche raccordino 
i loro programmi con lo 

• obiettivo del rilancio pro-
duttivo e civile nelle cam-

- pagne, raccogliendo le glu-
ste lstanze che vengono al 
riguardo dal movimento 

, sindacale ' tutto e dalle 
' grand! vertenze aziendali 
, e industrlall aperte in que-
. sto periodo. Questi indiriz

zi debbono consentire un 
intervento programmato 
neil'industria alimentare, 
collegato ai consorzi e alle 
associazionl del produttori; 

9) garantire, attraverso 
la politica dl controllo dei 
prezzi, una giusta remune-
razione del lavoro contadi-
no, rapprowlgionamento a 
prezzi controllatl del pro-
dottl necessarl alPlmpresa 
agrlcola, l'lntervento del-
l'AIMA e della cooperazlo-
ne nel mercato per stron-
care accaparramentl e 
speculazionl. Occorre quln-
di una riforma dell'AIMA 
anche per poter praticare 
prezzi politic! per i generi 
di prima necessita. . 

Queste proposte essen-
zlall — sottollnea 11 docu-

• mento del C.C. — affldano 
al poteri pubbllci un ruolo 
qualitativamente dlverso -
rispetto al passato In mate
ria agraria. L'lntervento 
pubblico viene cosl a confi-
gurarsi come il centro pro-
gramma tore di uno svilup
po nel quale l'lntervento 
privato riceve lo stlmolo, 
la guida. 11 controllo affln-
che esso si dlspleghi secon-
do una logica soclalmente 
qualiflcata Punto dl riferi-
mento dl questo intervento 
debbono essere 1 plan! re
gional! di sviluppo e quln-
dl le Regioni debbono esse
re dotate di mezzl e poteri 
adeguatl. 

II movimento 
contadino 

Una funzione importante -
:e insostitiflblWcftttb e deve'?'. 
essere svolta "dal movimen
to contadino per la giusta 

•cbllwxuione .oWagricoltu- * 
ra nello sviluppo economi
co ltaliano e per l'elabora-
zione e 1'attuazione dl un 
programma concreto che 
tale collocazione trarautl in 
realta economica. Man ma-
no che i fatti unltari dl 
base, che oggi diventano 
sempre piii frequent!, rlu-
sciranno a scuotere ed a 
travolgere resistenze e pi-

_ grizie di vertict e i potentl 
interessi antiriformatori e 
si stabillranno giustl rap-
porti dl alleanza con la 
classe operaia e con gli al
tri ceti medi, la funzione 
del movimento contadino 
diventera determinante 
nelle campagne, e sempre 
di piu avra peso neU'indl-
rizzare e nell'attuare la ri
forma dell'agricoltura. Di-
pende dalla stretta coope-
razione di un movimento 
contadino unito ed autono-
mo con le Region!, le co
munita montane, 1 com-

. prensori di sviluppo econo
mico, che e sempre piii ne-
cessario ed urgente Istitui-
re, una giusta e tempestiva 
risoluzione del problem! 
dell'agricoltura italiana. 

Avanzando queste propo
ste. i comunisti raccolgono 
suggestion! e spinte che 
vengono dai piu diversl set-
tori della politica e della 
economla nazionall, e ac-
colgono 1'eco dl profonde 
preoccupazioni espresse da 
alte autorita internazionali. 

Per un ampio 
eonfronto 

Naturalmente si augurano 
che su di esse possa esser-
ci il eonfronto piu ampio 
e che convergenze ed in-
tese ne scaturiscano. Essl 
ritengono questo un banco 
di prova della volonta poli
tica del govemo di deter-
minare veramente un nuo
vo modello di sviluppo che 
abbia come obiettivi il be-
nessere per tutti i cittadini 
ed uno sviluppo equillbrato 
ed armonico deU'economia 
nazionale; e ritengono an
che che tale volonta poli
tica pub esprimersi solo — 
la crisi in atto non offre 
alternative — in prowedi
menti urgent! che vanno 
presi immediatamente. e 
nella elaborazione di piani 
e direttive nazionall che 
sono anch'essi un problema 
dsll'ora. 

Questa situazione — con
clude la risoluzione — esi-
ge che sia portato avanti 
il processo di unita e auto-
nomia del movimento con
tadino e I'intesa fra questo. 
i sindacati e tutte le forze 
che hanno un comune pro-
getto di riforma e di rinno-
vamento dell'agricoltura. I 
comunisti faranno tutto il 
Ioro dovere esercitando 
azione di stlmolo sul go
vemo e gli altri pubbllci 
poteri, e metfndosi alia 
testa delle lotte. per una 
agricoltura nuova, che sia 
uno degli elementi fonda-
mental! dello sviluppo eco
nomico e democratico del 
paese. 

Una causa del crescente disavanzo della nostra bilancia dei pagamenti 

Aumenta I'esportazione 
clandestina dei capitali 

Come gli speculatori portano denaro all'estero attraverso i canali del turismo - Merci pro-
dotte in Italia tornano nel nostro Paese a prezzi piu elevati e sotto altri nomi - L'anda-
mento della produzione e della dinamica dei salari - Le rimesse dei nostri emigratt 

II disavanzo del commerclo 
estero ltaliano ha raggiunto 
quest'anno, per la prima vol-
ta. circa 1500 mlllardl dl lire. 
Una clfra imponente, ma non 
imprevedlbile, se si pensa fra 
l'altro che la sola nostra lm-
portazlone dl came viva e 
macellata ha comportato un 
impegno dl spesa per circa 
3 mlla mlllardl. • ^ 

II disavanzo della bilancia 
del pagamenti (vale a dire 
dell'insleme delle entrate e 
delle usclte In valore moneta-
rio) ha raggiunto una clfra 
pressappoco analoga (quasi 
1600 mlllardl), nonostante le 
cospioue rimesse degli eml-
gratl e gli introltl del turismo 
stranlero in Italia, i quail 
costituiscono per buona par
te le « vocl» rlequlllbrantl 
della bilancia stessa. 

Perche, alia fine dl questo 
anno, dobblamo trarre un con-
suntlvo cosl negativo e pre-
occupante? 

II discorso 6 certo comples-
so e non e posslbile, in una 
breve nota, addlvenire ad un 
esame completo dell'intera 
materia. Va rilevato, tuttavia, 
che. nonostante le apparenze, 
l'andamento dolla nostra eco
nomla. nel 1973. non e stato 
passivo, come da alcune parti 
si cerca di far credere, anche 
per fornlre una glustlfioazlone 
ulterlore alia coslddetta <«au-
sterlta ». Va preclsato, fra l'al
tro, che la produzione globale 
del Paese, secondo I calcoll 
degli espertl economic! piii 
accredltatl. presentera questo 
anno un aumento complesslvo 
del 5 per cento, rispetto al 
1972. anche se. owlamente, la 
crisi energetlca vi ha lnclso 
negatlvamente negll ultimi 
mesl. E va detto. In partlco-
lare, che la-produzione indu-
striate, nei primi dieel mesi 
dell'anno, ha registrato un in-
cremento dell'8 oer cento. 

Queste clfre, da sole, non 
spiegano tutte le question! dl 
cui si parla in questa fine di 
anno, dal momento che si af-
facclano — e non solo per TI-
talla — serl perlcodl di reces-
sione. 

Sta di fatto, per6, che que
st'anno le bilance del commer
clo estero e dei pagamenti 
registrano, ugualmente, pass!-
vi pliittosto vistosl e presso-
che identicl. Ed e questo « ml-
stero » che occorre caplre. an-

stanza per cul, nel governo 
e fuori del governo, e s.tatp 
rtprestf'iMl^uItlme ^ttrtrTa;^ 
he II "vecchto ritomello della 
pretesa a necessity assoluta» 
di contenere le spese pubbli-
che e le retribuzlonl dei lavo
ratori. Questo, mentre ogni 
ministero continua ad accu-
mulare mlllardl dl «residui 
passlvin (soldi stanziati ma 
non spesl, e qulndi opere pre-
viste ma non effettuate) e 
benche i salari opera! slano 
aumentati In misura mode-
sta. 

Se le cose sono andate male. 
se siamo andati in deficit 
come si dice, e anche perche 
si sono verlflcatl, pertanto. 
fenomenl speculativi piii o me-
no nascosti. 

E a questo proposito pro-
prio In questi giorni, si e 
tomati a parlare di grosse 
manovre speculative e di mas-
sicce esportazioni di capitali 
all'estero. Esportazioni clan
destine, naturalmente. ma in 
qualche modo « autorizzate ». 
le quail tuttavia hanno dato 
un contribute molto oospicuo 
al determlnarsi di quel disa-
vanzi che. altrimentl. l'anda
mento economico non avreb-
be consentito 

Francesco Forte, vice pre-
sidente dell'ENI. nota, fra l'al
tro, sull'ultimo numero di Pa
norama, che. nei primi cinque 
mesi di quest'anno, i viaggi 
dei turisti italiani all'estero 
hanno comportato per 11 no
stro Paese un esborso pari a 
323 miliardi di lire, contro I 
178 miliardi spesi all'estero 
nel corrispondente periodo 
del 1972. Ecco, dunque, una 
delle «voci» che consentono di 
capire 11 motivo per cui la no
stra bilancia dei pagamenti 
presenta alia fine del "73 un 
disavanzo cosl pesante. Ma in 
effetti, un boom turistico non 
e'e stato. ne dallltalia ne vi-
ceversa. Che si tratti di una 
esportazione clandestina di 
capitali, cioe di una gonfiatura 
artificiosa delle spese effetti-
vamente sostenute dai nostri 
turisti aU'estero, e conferma-
to dal fatto che, negli stessi 
cinque mesi. gli introiti da 
noi ottenuti d-ille spese dei tu
risti esteri venuti in Italia 
sono stati pressoche identic! 
a quelli del medesimo periodo 
dello scorso anno (392 miliar
di nel gennaio-maggio 1973 
contro i 390 del gennaio-mag
gio del 1972). 

Un fenomeno del genere 
avrebbe dovuto essere se non 
impedito quanto meno domi-
nato. anche perche la valuta 
esportata per turismo e sog 
getta a determinati control li 
e perche, oltretutto, i mesi 
presi in considerazione sono 
consuetudinari fra i meno in-
dicati per viaggi all'estero. Ma 
la verita e che — come ha 
sottolineato lo stesso Forte — 
« si e approfittato della valuta 
messa a disposizione al cam-
bio ufficlale per i viaggi turi-
stici per fare tante piccole 
esportazioni di capitale. che 
assieme sommate, raggiungo 
no import! ingenti». 

Altro elemento csplicativo 
per quanto riguarda il defi
cit della bilancia dei paga
menti e che molto denaro che 
dovrebbe venire in Italia dal-
l'estero (per pagamenti di 
merce e rimesse) viene, di fat
to. congelato oltre frontlera. 

Questo stesso denaro, infat
ti. non viene cambiato In via 
ufficlale, ma con banconot* 

gia usclte clandestlnamente 
dal nostro Paese per le quail, 
oltretutto, gli speculatori (an
che in presenza della svalu-
tazione in atto della lira) ac-
cettano cambl con monete 
estere anche molto svantag-
ylosl. Per questo si e giuntl 
al - punto, proprio in questi 
glornl, dl pagare il dollaro 
USA flno a 720 lire quando 
leri, ad esemplo, lo stesso dol
laro e stato valutato a Mi-
lano e Roma 606 lire. 

II deficit del commerclo 
estero, Inflne. si pud splegare 
anch'esso con una manovra 
monetarla pluttosto agevole: 
« accrescendo, cloe. artificial-
mente la clfra dlchlarata per 
le importazlonl e riducendo 
quella dlchlarata per le espor
tazioni. e trattenendo qulndi 
all'estero la differenzan 

Forte rlleva, altresl che alcu-
ni operatorl industrlall-com-
merciall esportano all'estero 
le proprle mercl e le relm-
portano In Italia, attraverso 
«agenzle dl comodon, a prez
zi maggloratl e magarl rlcor-
rendo al cambio delle marche. 
In tal modo queste persone 
sfuggono anche a quel poco dl 
controllo del prezzi che. fino 
ra, ha funzionato nel nostro 
Paese. 

sir. se. 

Mutamenti a sorpresa 
al vertice della RAI 

Con una operazione natall-
zia tipica della Ral (che rea-
llzza volentierl' nel period! 
festivl 1 suoi colpl dl mano), 
e stato varato 11 22 dlcembre 
un ordine di servisio che pro-
voca un notevole rimpasto 
delle cariche dirlgentl azien
dali. con una robusta concen-
trazlone dl potere al livelli 
delle Direzloni Centrali. 

L'operazione e stata resa 
posslbile dall'antlclpato ab-
bandono dell'azienda da par
te dl 14 altl dlrigentl, solle-
citatl a questa rinuncla anti-
cipata — sembra — da una 
liquidazlone particolarmente 
allettante (malgrado la nota 
crisi finanziaria della Ral). 
Ma non e questo che conta 
maggiormente. Va rilevato. 
invece. che fra I posti lascla-

tl vacantl sono quelli dl Dl-
rettore Centrale Tecnico e dl 
Dlrettore Centrale del perso-
nale, tenuti rispettivamente 
da Orsini e Manusarda. II 
Comitato Direttlvo dell'azien
da ha assegnato la prima di
rezione all'lng. Cuturl che era 
gia Dlrettore Centrale degli 
AfTari General! (e adesso as-
somma I due incarichi): la 
seconda direzione e andata a 
Germano Bodo, che mantlene 
anche la carica dl Dlrettore 
Centrale Amministrativo. Se-
guono altri spostamenti a ca
tena: e fra questi va rilevato 
quello del dr. Dario Fioren-
soll che diventa «vice» del 
dr. Bodo, pur continuando a 
mantenere le cariche dl dl
rettore generale e ammlnistra-
tore delegato delle edlzioni 
ERI. 

Grazie alle abbondanti piogge dei giorni scorsi 

Sospeso da oggi a Genova 
il razionamento dell'acqua 
L'incredibile dipendenza della citta del triangolo industrtale 
dall'andamento meteorologico — Da tre mesi gravi difficolta 

per la cittadinanza e rmportanti sertorj produttivi 

* Dalla nostra redazione 
GENOVA, 27 

,,La grande sete^.di Genova, 
almeno per U" nfomento,"~§ ii-
nita. Oggi i'assessoratp alle 
aziende ha resfi'note^ ai'ler-
mine di una riunlone con i diri-
genti dell'AMGA e degli acque-
dotti privati — che le restri-
zioni sono state revocate. D 
razionamentc rimarra in vigore 

ancora una decina di giorni per 
circa 70 mila genovesi. Si trat-
ta delle abitazioni sopra quota 
cento servite dal Val Noci; lo 
acquedotto ha infatti qualche 
difficolta con i Jiltrj,, perche la 
intensity delle preapitazioni ha 
trascinato nell'invaso grossi 
quantitati'vi di terriccio. 

Tutti gli altri genovesi. circa 
800 mila. a partire da domani. 
potranno finalmente lavarsi e 

Enti inutili 
Riprendendo un recente e-

dttoriale deU'Unita. ed in par-
ticolare I'accenno che vi era 
contenuto aU'esistenza, nel 
solo settore deU'assistema. di 
sedicimila enti sowenzionati 
dallo Stato. dei guali almeno 
cinquecento sono pv.ro spreco, 
il • quotidiano di destra II 
Tempo pone un tnterrogativo 
perentorio da cul fa derivare 
un' insinuazione inquietante. 
Perchi — dice testualmente 
— l'Unita non fa i nomi degli 
enti da sopprimere? Non li 
faremmo perchk avremmo 
una politica a doppia faccia 
Ora, lo stato d'ignoranza k 
ammissibUe. 

• La scelta dell'ignoranza ca-
ratterizza, invece, assai bene 
le posizioni di destra. L'elen-
co degli enti inutili e da sop
primere t stato infatti pre-
sentato pubblicamente, nel 
corso di un'affollatissima con-
ferenza-stampa dei gruppi 
parlamentari comunisti della 
Camera e del Senato, la mat-
Una del 12 dlcembre scorso. 
E I'tndomani non solo l'Unita 
ma molti quotidiani. quelli 
appena informati e sensibili 
ad un'tnformazione corretta, 
ne hanno dato ampia notizia. 
fornendo I'elenco almeno de
gli enti maggiori da scio-
gliere. 

Dai sindacati confederal! e dal CNU 

Preanmmciate agitazioni 
in tutte le universita 

Denunciati i ritardi e le interpretazioni restrittive 
da parte del ministro dell'istruzione neH'applicazione 

della legge sui « prowedimenti urgenti » 

I Sindacati Confederali del-
l'Universita e il Comitato na
zionale universitario (CNU) 
« proclaroeranno dal prossimo 
mese di gennaio una sene di 
agitazioni in tutte le universi
ty, in collegamento con i non 
docenti. con gli student! e con 
gli altri settori scolastici». 

Lo rende nolo un comunica-
to del SNS-OGIL, CISL-Uni-
versita, UIL-Unlversita e del 
CNU. — diramato ieri « dopo 
una serie di incontri con il 
ministro della Pubblica Istru-
zione, on. Malfatti e con i 
funzionari ministeriali» — nel 
quale sono denunciate la <di-
sorganicita e la Ientezza con 
Ie quali viene data attuazio-
ne ai prowedimenti urgenti 
per l'universita ». 

II comunicato, sottolineando 
in partlcolare i «gravi ritardi 
e Ie interpretazioni restrittive 
neH'applicazione dei prowedi
menti urgenti» nleva che 
« ci6 e tanto piu grave in con
siderazione del fatto. ad 
esempio, che lunedl prossimo 
31 dicembre alcune migliaia 
dl borsisti cesseranno il loro 
rapporto con 1'universitA» 
senza che slano ancora ope
rant! gli strumenti — anche 
se inadeguati — a tal fine pre-
d is posti con i prowedimenti 
urgenti. 

Secondo i Sindacati Confe
derali dell*universita e il CNU 
risultano inoltre « gravemente 
restrittive le interpretazioni 
della legge in tutti i punti 
che avrebbero potuto intacca-
re in qualche misura 1'attuale 
struttura del potere dell'unl-

versita, come quello sulla 
pubblicita degli atti che si 
vuole ridurre al solo disposi-
tivo finale », quello contenuto 
nell'articok) «sulla presenza 
nei consigli di facolta dei 
membri non professori ordina-
ri anche quando si tratti di 
question! per Ie quali non han
no diritto di voto*. 

«In questo quadra assumo-
no significato politico — pro-
segue il comunicato — i ritar
di per quanto riguarda Ie pro
cedure di designazione dei 
rappresentanti delle Confede-
razioni nei consigli di ammi-
nistrazione. il censimento dei 
precan e altre question!. -

«Sok> dietro pressione da 
parte dei sindacati e stato 
inoltre possibile ottenere ga-
ranzie sulla pubblicazione dei 
bandi di concorso per assi-
stente ordinario (fermi da al-
cuni mesi al ministero) e sul-
l'invio di un telegramma alle 
university relativo aila ' pre-
sentazione delle domande da 
parte di coloro che possono 
concorrere ai primi 3 mila 
contratti». 

Tale situazione «dimostra. 
a giudizio dei Sindacati Con
federali e del CNU, la piena 
disponibilita del ministro alle 
pressioni della parte piu re-
triva del corpo accademico e 
la necessita di awiare rapi-
damente un vero processo di 
riforma universitaria anche 
sulla base degli impegni as-
sunti dal ministro con le Con-
federazloni all'atto della ap-
provazione dei prowedimenti 
urgenti». 

abbandonare la fastidiosa ope
razione del riempimento delle 
taniche nei giorni privi di ero-
gazione. Anche le induslrie pos
sono' tirare un sospiro di sol-
lievo. soprattutto grossi com-
plessi come 1'Italsider giunti 
ormai sull'orlo dell'interruzione 
del ciclo continuo. 

II ntorno alia normalita e 
stato reso possibile dalle piogge 
abbondanti cadute uunterrotta-
mente sulla citta negli ultimi 
giorni. Naturalmente il ntorno 
alia normalita awerra in modo 
graduale, non solo per gli uten-
ti del Val Noci. II Comune ha 
infatti reso noto che e tuttora 
proibito lavare le automobili e 
annaffiare i giardini. e ha rac-
comandato di attenersi alia 
< massima parsimonia > per 
consentire il ripristino delle 
scorte « gravemente compromes-
se». Anche il servizio autobotti 
(una cinquantina in tutto) ri-
mane in funzione 

E qui - riappaiono i risvolti 
tutti negativi di una situazione 
che e ancora lontana da' una 
soiuzione , definitiva. • Oggi - il 
Brugneto. che e l'invaso prin-
cipale. dispone di 4 milioni e 
700 mila metri cubi d'acqua 
rispetto a una capienza totale 
di 25 milioni. Ma il Brugneto, 
il Noci e il Gorzente dovreb-
bero rappresentare i bacini di 
riserva per i momenti critici. 
Se oggi diamo ailegramente 
fondo a queste riserve cosa po-
trebbe accadere restate prossi-
ma nel caso, non improbabiie, 
di scarse precipitazioni? 

II paradosso di una grande 
citta ridotta alia sete & tanto 
maggiore quando si pensi che. 
a giudizio degli esperti, la pro-
vincia di Genova e una delle 
piu ricche d'acqua. La realizza-
zione di opere adeguate avrebbe 
permesso di utilizzare in mi
sura adeguata le acque libere 
e i loro subalvei. e di porre 
un freno al disfacimento idro-
geologico della montagna. Ma 
i progetti delle opere non sono 
stati fatti oppure sono rimasti 
nei cassetti. La citt& ha cono-
sciuto solo il modello di svi
luppo imposto dalla speculazio-
ne edilizia. e 1'imprevidenza 
dell'amministrazione comunale 
ha fatto il resto. Per questo 
oggi bisogna attingere a ri
serve gia esauste, mentre GOO 
mila metri cubi di acqua al 
giorno forniti dai torrenti fini-
scono semplicemente in mare. 

f. m. 

Messaggio 
di Longo e 
Berlinguer 

per i 70 anni 
di Lelio Basso 

I compagni Luigi Longo ed 
Enrico Berlinguer hanno in 
viato a Lelio Basso il seguen-
te messaggio in occasione del 
70. compleanno che e caduto 
il 25 dicembre scorso: 

«Ti giungano in occasione 
dei tuoi 70 anni. gli auguri 
piu affettuosi e fratemi dei 
comunisti italiani. La tua bat-
taglia antifascista. la tua lun-
ga milizia socialists, il con-
tributo da te recato alia ri
cerca teorica e al dibattito 
del movimento operaio, l'im
pegno per l'unita dei lavo
ratori fanno parte integrante 
del complesso travaglio volto 
a sviluppare la lotta per la 
democrat!* • U aoclallamo ». 

(( » e per«Rinascita» 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 

Venlidue milioni da Ferrara 
per 

La campagna abbonamenti 
1974 a « L'Unita > e stata 
avviata, in provincia di Fer
rara, con alcuni signifrcativi 
risultati, che conrermano la 
esistenza di concrete possi-
bilita per il raggiungimento 
dei nuovi obiettivi (oltre 22 
milioni per il quotidiano, due 
milioni e mezzo per • Rina
scita •). 

Va sottolineata, in partl
colare, la ripresa della posi- ' 
tiva esperienza degli abbo
namenti sostenitori da 50 
mila lire a L'Unlla, che lo 
scorso anno arrivarono al 
numero di 60 e che per il 
1974 si conta di portare al
meno ad un ccntinaio. 

Forniamo qui un primo 
elenco di sottoscnttori di 
tale abbonamento, in cui fi-
gurano dirigenti del partito , 
e anche indipendenti amici '' 
del nostro giornale: Antonio t • 
Rubbl, Carlo Glovannlni, 
Laura Battaglla, Glampletro 
Dall'Ara, Italo Scalambra, 
Giorgio Botlonl, Goffredo 

106 abbonamenti a «Rinascita» 
sottoscritii dai tipografi GATE 

Malusardl, Gianni Gualandl, 
Florenzo Baratelll, Carmelo 
Galeottl, Adriano Zlolll, Elsa 
Moccla, Spero Ghedinl, NI-
ves Geisl, LUciano Carlotfl, 
Bruno Callanl. Va anche 
sottolineato che molti di 
questi abbonamenti vengono 
destinati a sezioni. della pro
vincia e di altre zone del 
nostro paese. che ne sono 
prive. 

Sono altresl iniziati. • 
molti sono in programma. 1 
convegni delle zone, dei co-
mitati comunali e delle se
zioni dedicati specificamen-
te ai problemi della stampa. 
Nella serata di gioved), a 
Copparo, si sono nuniti i 
comitati direttivi delle quat-
tro sezioni del centro capo-
luogo, che hanno accolto la 
proposta di portare la dif-
fusione de t L'Unita t dome-
nicale da 310 a 350 copie, 
gli abbonamenti al quotidia
no da 22 a 30 e quelli a Ri
nascita da 11 a 15. 

Anche i compagni romani 
si stanno muovendo con 
energia nel quadro delle im-
ziative per la realizzazione 
degli obiettivi della nuova 
campagi.a abbonamenti. del
le manifestazioni del 50. de 
L'Unita e del 30. di Rina
scita e della diffusione or-
gamzzata. Un importante 
momento politico ed organiz-
zativo, in questa direzione. 
e stato segnato dalla nu-
nione dei responsabili pro
paganda di zona della capi
tale. La discussione ha teso 
a ricavare indicazioni e 
orientamenti per il lavoro 
da svolgere che possono es
sere cos) sintetizzati: sono 
stati giudicati raggiungibili 
gli obiettivi della campagna 
abbonamenti che sono per 
Roma citta: 1300 abbona
menti a L'Unita e 900 a Ri
nascita. E' stato sottolineato 
che per raggiungere questi 
obiettivi sara utile sfruttare 
le positive esperienze del-
l'Atac, Stefer, Netlezza Ur-

bana, Fatme con l'imppgno 
di tutte le sezioni in parti-
colare di quelle della pro
vincia. 

Vorremmo citare un esem
pio che ci sembra significa-
tivo: i compagni della Gate 
(lo stabilimento dove si 
stampa, a Roma. L'Unita) 
hanno sottoscntto 106 abbo
namenti a Rinascita di cui 
90 nuovi. I compagni che 
si sono particolarmente lm-
pegnati in questa grossa ini
ziativa sono Antonio Borsel-
llno e Riccardo Cacciani. 
Per quanto riguarda la dif
fusione, i compagni romani 
nell'anno del 50. anniver-
sario della fondazione del 
nostro quotidiano. si impe-
gnano ad aumentare quella 
feriale di 2000 copie e quella 

, domenicale di 5000 puntando 
in particolare . sulle" fabbri-
che e sulle, scuole. In mento 
a quesCultlme va segnalato 
che giovedl 20 dicembre in 
17 scuole sono state diffuse 
400 copie. 

Trenta nuovi abbonati a Mestre 
fra gli operai della Monletibre 

Di notevole interesse e la 
esperienza che i compagni 
e gli amici dell'Unlta di Ve-
nezla stanno awiando nelle 
fabbriche del polo industria-
le di Mestre. Abbiamo gia 
parlato dei sessanta abbo
namenti all'Unita sottoscritti 
dalla cellula dei cantieri 
aeronavali; oggi si aggiunge 
l'esempio di un'altra fab-
brica. 

Si tratta della Montefibre 
dove sono stati sottoscritti 
trenta nuovi abbonamenti al
l'Unita. 

II fatto e tanto piu signifi-
cativo se si considera che 
la cellula del partito conta 
60 iscritti e che 1'organiz-
zazione all'interno della fab-
brica si e andata progressi-

vamente rafforzando negli 
ultimi due anni. 

I compagni si sono posti 
I'esigenza di rafforzare l'ini-
ziativa politica della cellula 
utilizzando nel miglior modo 
possibile e cioe all'interno 
della fabbrica. il quotidiano 
del partito, che in passato 
veniva regclarmente diffuso 
una volta alia settimana. 

L'associazione provinciale 
degli Amici dell'Unlta inten-
de proseguire su questa 
strada estendendo 1'iniziativa 
alle - altae • fabbriche della 
zona e questo pud essere 
un reale contributo non solo 
alia campagna abbonamenti 
in se. ma alia penetrazione 
dell'Unlta nei luoghi di la
voro. 

Dlrettore 
ALDO TORTORtLLA 

Condlrettore 
LUCA PAVOUNI 

Dlrettore responsablle 
Alessandro Cardulll 

iKritto al a. 241 dal RagUtro Stamp* 4*1 Tribunal* di Rom* 
L'UNITA* ••torizzaitoa* • fjornal* aural* oumero 4S5S 

DIREZIONE REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONEt 0O1S5 Rem*. 
Via d*l TaorinJ. 19 - Talefonl eaatraliaot 4950351 • 4950352 • 
4950351 - 4950355 • 4951251 • 4951252 - 4951253 - 4951254 
4951255 • ABBONAMENTO UNITA' (mrsameoto M t /e portal* 
m. 3 /5531 latntato at Aowtaistrazloa* d* rUa l t i , vial* Falvlo 
T*rtl, 75 - 20100 Milano) • ABBONAMENTO A 6 NUMERIi 
ITALIA anno 23.700, atlMftr* 12.400. trtnestr* 4.500. ESTERO 
anno 35.700, *>m*itr* 18.400, I r i m i t i i 9.S00 • Con L'UNITA' 
DEL LUNEDI'i ITALIA « M O 27J0O. MOMttr* 14.400, trintMtr* 
7.550. ESTERO: anno 41.000. a*m**tr* 21.150, triaiMtr* 10.900. 
PUBBLICITA': CoacMSlOMria *adniva S.P.I. (Soci*ta pm i* Pub-
blldta In Italia) Roma, Plata San Lor*nxo In Luctna, n. 26 • so* 
tuccursali In Italia • Totafono 688.541 - 2 - 3 - 4 . 5 . TARIFFS 
(a ram. par colonna) Coauwrdal*. Ed'ulon* fl*n*ral*> f*rial* L. 550. 
httive L, 700. Ed. Italia Mttmtrional*t L. 400-450. Ed. ItaUa 
cantroHMridional* L. 3OO-3S0. CronaclM kxalk Roma L, 150-250; 
Pirmn* 150-220| Toacana L. 100-150; Napoil, Campania L. 100-130! 
Regional* C*ntro-Sud L. 100-120; Milano, Lombardia L. 18O-250; 
Bolotaa L. 155-300; Ganova, Llgoria L 150-200; Torino, Pi*-
mont*, Modma. R*tflo E^ Emilia-Romaaaa L. 100-150; Tr* V*> 
n«ii* L. 100-120 • PUBBLICITA' FINANZIARIA. LEGALE, REDA-
ZlONAUb Edizion* g«Mral* L. 1.000 al mm. Ed Italia Mttentrio-
nal* L. 500. Edition* Italia Ccntro-Sud L. 500. 

StaMtimMto Tlpofraflco G.A.T.E. 00185 Roma - Via d*l Taurini, IB 

y? \4 # 

- Sr 

TOC.TOC. 
(Lostomacobussa?) 

TUCnTUC* 
(RispondeParein!) _j^^% 

v Tuc non e un comune cracker, ^ ^ ^ n ^ ^ B r 
e ii saponto spunt ino>ftv^d^2pi^y^^i 

di tutte lei— '•*<**' ^ B t * ^ / jn 
Anche In confeaone 

da 100 lire. 

U* 

http://pv.ro

