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Un ampio, articolato documento 

della Sezione culturale del PCI 

COME RINNOVARE 
IL CINEMA ITALIANO 

« Lo stato in cui versa 11 
cinema italiano 6 preoccu-
pante. Dai piu svariati ver
santi politici e ideologlci e. 
in primo luogo, da organiz-
zazioni sindacali e culturali, 
organ! di stampa indipen-
denti, autori, attori e criti-
ci, in questi ultimi due an-
ni, si sono levate voci d'al-
larme che non possiamo non 
accogliere e nelle quali non 
possiamo non idcntificare 
quelle che sono le nostre po-
sizioni a difesa della cine-
matografia nazionale »: cosi 
comincia un ampio, ragiona-
to documento, Per il rinno-
vamento del cinema italiano, 
reso pubblico dalla Sezione 
culturale del PCI in un opu-
scolo — dal titolo generale 
L'azione del PCI per una 
nuova politico dello spetta-
colo —, che comprende an-
che scritti di Giovanni Cesa-
reo (Una radicale riforma 
della RAl-TV), Bruno Scha-
cherl (Una politico organica 
per la rinascita del teatro), 
Luigi Pestalozza (11 fallimen-
to della legge Corona sulle 
attivita liriche e concertisti-
che), Sergio Scarpa (La pro-
posta di legge del PCI sul-
Vinsegnamento della musi-
ca) e una intervista del com-
pagno Luigi Longo alia cat-
tolica Rivista del cinemato-
grafo. 

L'affarismo 
dilaga 

II documento sul cinema 
— frutto di una elaborazio-
ne collegiale cui hanno par-
tecipato (per iniziativa del
la Commissione cinema del 
Partito), cineasti, critici, 
sindacalisti, organizzatori di 
cultura, parlamentari, diri-
genti politici, studiosi di pro
blem! economic! — parte da 
una analisi articolata e ap-
profondita della situazione 
attuale del nostro cinema. In 
sintesi: la liberta di esprcs-
sione «oggi non solo con-
tinua ad essere minacciata 
dalla soprawjvenza dell'isti-
tuto censorio,' md e lesa dal
la accentuazione del caratte-
re mercantile e speculative-
finanziario, impresso del re-
$to al cinema italiano sin dai 
primi giorni della sua rina
scita, feconda di grandi ri-
sultati artistici e debitrice 
al talento di alcuni autori i 
quali seppero esprimere la 
coscienza, la tensione ideale 
e morale scaturita dalla Re-
sistenza e dalle lotte per 
l'avvento di un mondo nuo-
vo». L'affarismo dilaga, il 
perdurante boom produtti-" 
vo si accompagna a una esca
lation della stupidita, il pub
blico e sempre piu massic-
ciamente condizionato nelle 
sue scelte. Le conseguenze 
della c logica del sistema ca-
pitalisHco, che vede nel ci
nema una merce da vende-
re » sono aggravate < dall'in-
terferenza del capitate ame-
ricano, che colonizza la no
stra cinematografia >. 

Le responsabilita, ormai 
«storiche ,̂ del prcsente 
«tato di cose sono da attri-
buirsi principalmente alia 
politica che i governi demo-
cristiani hanno seguito per 
piu lustri; ma nemm'eno il 
governo di centro-sinistra e 
11 ministero dello Spettacolo 
(nella sua gestione sociali-
•ta) hanno posto un argine 
al pericoloso andazzo. 

II fondamentale problema 
della < qualita > e rimasto 
irrisolto, essendo stato im-
postato, anche dalla nuova 
legge sul cinema, in termini 
marginal!: «Sono occorse 
amare esperienze e delusio-
ni prima di comprendere 
che a nulla serve destinare 
alcune centinaia di milioni 
alia incentivazione della 
qualita se poi i buonl film 
stentano a entrare in cantie-
re, se il livello qualitative 
della civilta dello spettaco
lo cinematografico italiano 
progressivamente si abbas-
sa, se ancora modesti sono 
gli sforzi che lo Stato com-
pie per offrire al pubblico 
gli strumenti per formarsi 
una nuova sensibilita e nuo-
vi bisogni conoscitivi; se il 
clima culturale e stagnante; 
se le condizioni generali in 
cui 1'attivita cinematografi-
ca si svolge ritardano l'af-
fermazione di un cinema di 
Idee ». 

A questo punto, < si trat-
ta di chiamare a raccolta 
tutte le energie vive e in-
corrotte del nostro cinema, 
i giovani autori, le speran-
se di domani, i produttori 
indipendenti, i lavoratori, 
gli attori, c*rtamente non 
per proporre un consolida-
mento della cinematografia 
italiana in senso capitalists 
co, sia pure autonomo ri-
spetto ai finanziamenti ame-
ricani • (del resto, la realta 
dimostra che «la politica e 
gli interessi dei grossi grup-
pi produttivi e industriali 
co inc idono perfettamente 
con la strategia degli ameri-
cani »). I comunisti intendo-

no battersi < per una confi-
gurazione del cinema nei 
termini di un servizio pub
blico, in ogni suo strato, au-
togestito dai propri artefici: 
gli autori, gli attori, i tec-
nici e i lavoratori. Ed 6 al-
tresl ovvio che questa eon-
figurazione del cinema sia 
inseparable da una prospet-
tiva socialista della societa, 
per realizzare la quale ope-
rano le forze rivoluzionarie 
e progressiste ». 

In tale direzione occorre 
muoversi, conquistando gift 
oggi «ampi margini di li
berta ad un cinema che ten-
ga desta la coscienza degli 
uomini, preservi la dignita 
degli autori e gli interessi 
economici e culturali del 
paese ». Molt! segni certifi-
cano come queste esigenze 
siano largamente sentite: 
circoli del cinema e cinema 
d'essai gettano le basi di un 
« contro-mercato libero per 
i film liberi daH'industria, 
dai suoi codici e dalla sua 
idcologia tranquillizzante», 
«produttori indipendenti e 
cooperative progettano e 
mettono in cantiere film 
ideati avendo fisso lo sguar-
do a ouesta zona franca del 
cinema; prendono corpo ci-
ne-giornali anticonformisti ». 
II Partito comunista, il mo-
vimento operaio, i comuni 
dcmocratici, la critica mili-
tante devono e possono im-
pegnarsi maggiormente nel
la « battaglia per la libera-
zione e il rinnovamento del 
cinema ». 

Alio Stato, si chiede che 
vengano ristretti * gli esor-
bitanti margini di licenza 
offerti alia iniziativa privata 
a impronta speculativa», 
attraverso il piu severo ri-
spetto delle norme sancite 
per il riconoscimento della 
nazionalita italiana, e un 
inasprimento delle norme 
stesse; che sia frenata la ten-
denza all'aumento dei cost! 
di produzione; che prowi-
dcnze piu cospicue siano as-
segnate alia produzione qua-
litativamente pregevole. Ma 
si chiede anche, alio Stato, 
€im iniervento diretto, tra. 
mite gli enti predisposti per 
la bisogna, affinchd sia at-
tuata una politico che si entt-
clei in senso alternativo al-
Viniziativa privata, al suo 
strapotere*. «Gli enti statali 
devono essere uno degli 
strumenti attraverso cui — 
dai noleggio alFesercizio, 
dai teatri di posa alia pro
duzione specializzata — si 
concretizzino le esigenze co-
noscitive, formative, di arte 
e cultura menzionate nella 
legge del cinema. Ma perche 
cio awenga e indispensabile 
che essi siano democratizza-
ti, sottoposti a controllo pub
blico ». Ed occorre che < la 
loro finalita sia specificata e 
sancita in maniera inequivo-
cabile». Fondamentale ri-
mane l'esigenza « di istituire 
un circuito di sale cinema-
tografiche gestite in osser-
vanza a criteri d! pubblica 
utilita culturale ». 

Agli enti di Stato com

pete altresl « Vattuazione di 
un'orgunizzazione del mer-
cato europeo, alia quale non 
siamo ostili, e che scaturi-
see dalla necessita di eiige-
re un efficace baluardo al
ia colonizzazione america-
na ». Ma il Mercato europeo 
avra appunto un senso solo 
se vi si arrivera « dopo aver 
eliminato, nei singoli paesi, 
lo scandalo delle produzioni 
finanziate dagli americani e 
foraggiate con il denaro del
lo Stato», mantenendo le 
misure protettive nei con-
fronti delle cinematografie 
extraeuropee e salvaguar-
dando i caratteri nazionali 
delle singole produzioni ci-
nematografiche. 

Mutamenti 
di indirizzo 

Lo Stato dove pure impe-
gnarsi per l'elevamento del
la cultura del pubblico, per 
la formazione in esso di una 
coscienza critica, attraver
so strumenti, come la scuo-
la e la TV, che o non sono 
utilizzati, o sono utilizzati 
male. II discorso sul,pubbli
co si lega a quello sulle at-
tuali strutture dell'eserci-
zio e del noleggio: qui e da 
contrastarsi (attraverso^ un 
aiuto piu concreto al picco
lo esercizio. e l'incorassia-
mento a una sua orsanizza-
zione in forme eonsortili) 
la perniriosa tendenza a 
« trasformare il cinema da 
spettacolo popolare in intrat-
tenimento per minoranze pri-
vilegiate >. 

Un costruttlvo ranporto 
fra cinema e TV implica so-
stanziali mutamenti di indi
rizzo anche in questo setto-
re: c Dalla TV & lecito pre-
tendere una politica di co-
produzioni che alimenti film 
artisticamente impegnativi, 
e forse altrimenti irrealiz-
zabili in regime mercantile... 
film da programmare nei 
circutti d'dssai e da trasmet-
tere successivamente». In 
questo e in altri modi, cl si 
deve valere del mezzo tele-
visivo « per predtsporre fa-
vorevolmente il pubblico al 
bnon cinema, a un cinema 
di idee ». E alle istituzioni 
culturali del cinema, «dal
la Mostra di Venezia al Cen-
tro sperimentale, dagli altri 
Festival cinematografici al 
movimento dei cineclub, al
le cineteche », vanno assicu-
rati completa autonomia e 
adeguati sostegn!. con parti-
colare riguardo alia promo-
zione e alia qualificazione 
dei cinema d'essai. 

«Battaglia di non breve 
durata e difficile, che esi-
ge costanza, intransigenza, 
fermezza morale e ideale •: 
cosi il documento del PCI 
definisce quella delineata 
nelle sue pagine. Battaglia 
nella quale, tuttavia, I co
munisti non si trovano cer-
to soli. Al loro fianco sono 
forze numerose, fresche e 
combattive: al loro fianco 
sono quegli « uomini onesti 
e di buona volonta che lot-
tano per mutare la societa e 
il cinema ». 

Panorama elettorale in Sardegna alia vigilia del voto 

Moratti fa propaganda per la DC 
(con un prof itto di 45 miliardi) 

Viaggio di Moro per imbonire i sindaci democristiani - Legafi a filo doppio uomini d'affari e politici nella lista 

della Democrazia Cristiana - La brufta figura dell'assessore comunale Branca candidato del PSU- Propaganda all'ame-

ricana dei repubblicani - L'alternativa posta dal Partito comunista per una valorizzazione delle risorse dell'isola 
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FRANCOFORTE — Una delle ultime manifestaiionl di prole sta degli student!, nei giorni successivi all'attentato a Rudi 
Outschke, contro le leggi d'emergenza e per la fine dell'aggressione americana al Vietnam 

LA GRANDE MANIFESTAZIONE CONTRO LE LEGGI ECCEZIONALI 

«MARCIA STELLARE»OGGI SU BONN 
Settecento autobus, sette treni speciali, colonne di automobili - Misure straordinarie di polizia intorno agli edifici governativi - Kiesinger 
si allontana dalla capitale per non ricevere i delegati dei manifestanti • Forti dimostrazioni si sono svolte a Bonn, Monaco e Heidelberg 

Dal nostro corriipondente 
BERLINO, 9 

Domani a Bonn lo schlera-
mento democratico della Ger-
mania occidentale lash sentl-
re la sua voce di protesta 
contro le leggi di emergenza 
con una concentrazione di for
ze e una manifestazione che 
viene gia oggi prevista come 
eccezionalmente ampia. Agen-
zie e giornali tedeschl occi
dental! valutano che il nume 
ro dei partecipanti alia mar-
cia sara di circa trentaemque-
mila. Ma se si tiene conto 
che sono stati noleggiatl set
tecento autobus e organizza-
U sette trenl speciali di cut 
uno da Berlino, a cui vanno 
pero aggiunte centinaia di au
to private mentre e impreve-
dibile il numero di persone 
che si recheranno a Bonn con 
altri mezzi, si pu6 facilmen-
te prevedere che la cifra uf-
ficiale sara superata, 

Mentre gli organizzatori del
la « marcia stellare a cost chia-
mata appunto perche fa con-
vergere su Bonn da tutta la 
Germania occidentale i mani
festanti. sono intenti agli ulti
mi preparative la polizia, i 
ministen, il governo federate 
stanno preparando la «difesa» 
della capitale che somiglla piu 
ad una citta messa in stato 
d'assedlo che ad un centra In 
cui vi sia liberta di esprime

re in forme normal! una op-
posizione o una protesta. I 
quartieri degli edifici governa
tivi saranno « difesi * in ma
niera tale che per potervi ac-
cedere gli stessi abitanti di 
quelle strade dovranno munir-
si di un documento che com-
provi 11 luogo di residenza. 

La polizia e gia stata fatta 
affluire da numerose altre 
parti mentre i general! dello 
esercito nlasaano dichiara-
zioni in cui affermano di vo
ter nmanere estranei al pre-
parativi di difesa, ma che tut
tavia, se ve ne fosse bisogno 
essi sono H con i propri 
mezzi. 

Sul giornali piu o meno 
vicini agli ambient! governati
vi tuttavia e'e una specie di 
gara scoperta tendente a met-
tere in allanne l'opinione pub
blica per la manifestazione. 

Intanto Kiesinger fa dire da 
uno dei suoi portavoce che 
egli si guardera bene dal ri
cevere anche un solo parted-
pante alia marcia e che ana 
se ne andra da Bonn perche" 
non vuole lasciarsi Imporre 
dall'opposizione e dagli awer-
sari delle leggi di emergenza, 
il modo di passare la dome-
nica. A Bonn restera Benda, 
il ministro degli Interni: non 
tanto, e chiaro, per essere al 
corrente dello svolgersi della 
protesta, quanto per coordina-
re eventualmente 1'opera di 
repressione da parte della po

lizia, alia quale !1 govemo 
ha affidato esclusivamente la 
risposta all'opposizione. 

I diligent 1 di Bonn fanno 
dire dai loro giornali che la 
marcia di domani non potra 
in alcun caso impedire che 
la discussione delle leggi di 
emergenza vada avanti e che 
si giunga alia loro approvazio-
ne, come e gia stato stabihto. 
prima delle vacanze p^amen-
tari d'estate. E assicurano che 
i due terzt dei voti parlamen
tari necessari aH'approvazio-
ne delle leggi sono gia stall 
trovati, anche se alcuni depu 
tati socialdemocratici e per-
fmo alcuni democristiani non 
daranno il loro voto e i li-
berali permarranno nella oon-
dizione attuale di oppositori. 

Quali pero potranno essere 
le condizioni al momento del 
voto definitivo, non e ancora 
ben chiaro per il fatto che la 
discussione delle leggi di emer
genza in sede di commissione 
continua e si potrebbe dire 
che, invece di dtminuire, la 
richiesta di emendamenti au-
menta. Le modifiche vengono 
proposte anche da deputati 
dellTJnione cristiano socia'e 
e non sempre in senso peg-
giorativo, oltre che dai social
democratici. In questi gior
ni ad esempio e stata avan-
zata la richiesta che venga 
modificato un articolo mo
st ruoso delle leggi di emergen
za secondo il quale le trup-

pe della NATO di stanza nel
la Germania occidentale po-
trebbero decidere in via di-
retta, e senza l'obbligo di con-
sultare il Bundestag, di pren-
dere misure di qualsiasi ge-
nere in caso di tensione, si 
dice, connesse ai problemi del
la difesa. 

Le modificazionl proposte, 
che non tendono a mutare la 
sostanza deH'articolo, si preoo 
cupano pero almeno di salva-
re la faccia chiedendo che si 
distingua fra problemi di di
fesa del paese (si legga guer-
ra> e situaziom di tensione 
interna. 

Chi In effetti mostra note-
vole imbarazzo in questa si
tuazione e ancora una volta 
la socialdemocrazia la quale 
ha fatto sapere che solo alia 
vigilia del voto esprimera la 
sua posizione definitiva. Le 
forze della sinistra, per quan
to ancora eterogenee, si muo-
vono per esprimere con sem
pre maggiore ampiezza una 
opposizione radicale alle leg
gi eccezionali, operando su 
piani diversi, anche se non vi 
e ancora un preciso coordina-
mento 

Mercoledl ad esempio, due-
centocinquanta pastori prote-
stanti si sono fatti promotori 
di una manifestazione contro 
le leggi eccezionali a Bonn In-
dicendo un comizio. I sacer-
doti avevano gli abitl talari, 
avevano sul capo l'elmetto 

bianco con cui i giovani si 
difendono dalle bastonate del
la polizia. Le parole d'ordi-
ne che si leggevano erano di 
questo tenore: « 1935 leggi per 
i pieni poteri a Hitler - 1968 
costituzione NS»; un efficace 
gioco di parole perche NS 6 
la sigla che indica le leggi 
di emergenza ma resta anche 
la sigla del nazionalsociali-
smo hitleriano. 

A Monaco, invece, glj stu-
denti hanno eretto tende da-
van ti alle caserme americane 
e invitato i soldati a diserta-
re piuttosto che partire per 
la guerra nel Vietnam. In un 
comizio ha parlato anche un 
ex capitano americano. 

A Heidelber la stessa cosa. 
I giovani hanno marciato ver
so la Casa dell'America e di-
stribuito numerosi volan-
tini che sono stati pero se-
questratl dalla polizia. Un ma-
gistrato ha fatto sapere che 
distribuire slmili volantinl che 
incitano alia diserzione po
trebbe essere considerato un 
grave reato. Segnaliamo anco
ra che tremila pastori prote-
stantl hanno firmato una let-
tera invtata al Bundestag in-
vitandolo a non votare le leg
gi speciali. 

Ad indicare pert non solo la 
vastita della battaglia ma la 
prospettiva con la quale Iavo-
rano le forze di sinistra e'e 
la nascita di due organlzza-

zioni di opposizione democra-
tica. La prima con carattere 
nazionale e sorta ad Essen do
ve si 6 svolta la riunione co-
stitutiva e si chiama « Gioven-
rii operaia socialista tedesca », 
a chiaro indirizzo marxista. 
La seconda k sorta a Monaco 
e si chiama cCircolo di lavo-
ro di operai e studenti». Alia 
prima riunione di quest'ulti-
ma associazione, tenuta in una 
sala dellTJniversita, hanno par-
tecipato circa mille tra ope
rai e studenti. 

Sul piano della giustizia va 
nlevato che il prosssmo 27 
maggio, davanti al tribunale 
di Berlino ovest, companra 
Peter Brandt, figlio del vice 
cancelliere e ministro degli 
Esteri federale. Dovra rispon-
dere del reato di riunione se-
diziosa, cioe di avere parteci-
pato ad un comizio non au-
torizzato e di non avere ot-
temperato airordine di scio-
glimento impartito dalla poli
zia. E cJ6 per ben due volte, 
11 27 novembre e la vigilia del
la Pasqua passata. I giudici 
sono owiamente in imbaraz
zo: considerarlo minorenne o 
condannarlo secondo le leggi 
normali? II procuratore ha 
proposto una ammenda per il 
reato commesso in novembre 
e sel mesi con la condizio-
nale per il comizio della vigi
lia di Pasqua. 

Adolfo Scalpelli 

Dalla nostra redazione 
CAGLLIARI. maggio 

Von. Moro, non soddtsfatto 
delle sue quotidiane appari-
zioni televisivc, k venuto in 
Sardegna, ma non si com
prende se lo abbia fatto tn 
qualita di presidente del Con-
siglio o di galoppino eletto
rale. Quest'ultima ipotesi scm-
brerebbe la piu attendibile, 
visto che lo scopo prtncipale 
della breve tournee nell'tsola 
e stato quello di imbonire i 
sindaci democristiani raduna-
ti per I'occasione in un cine
ma del capoluogo. 

Si ignorano le promesse 
fatte dal presidente del Con-
siglio agli amministratori, che 
mat come negli ultimi anni 
hanno scntito it peso di una 
politico governattva conccptla 
apposta per mortificare le nu-
ziative autonomistiche. Avra 
parlato forse degli spaventosi 
deficit dei bilanci e della im-
possibility di organizzare ap-
parati efflcienti (nei noslri 
comuni mancano perfino le 
macchine da scrivere); avra 
spiegato percht negli anni del 
centro-sinistra non si e ncp-
pure avviata una riforma del
la legge comunale e provin
ciate e della flnanza locale; e 
avra. naturalmente, preso im-
pegno che nella prossima legi-
slatura tutto verra fatto. 

L'on. Moro ha avuto la for-
tuna di arrivarc all'indoniani 
della temporanea sospensinnc 
dell'crogazione dcWacqua, che 
d quasi una anticipazione — 
secondo le stesse dichiarazio-
ni ufficiali — di cib che av-
verra in permanenza durante 
I'cstate imminente. 

Spreco di 
promesse 

La Democrazia cristiana le 
promesse, in questo periodo, 
le spreca. Ha adottato qui in 
Sardegna una tecnica eletto-
ralistica basata su convegni 
di categoria, e per ciascuna 
delle categoric trova sempre 
Vesponente qualificato che ser
ve da mediatore. Un esempio: 
Vex presidente della Regione 
on. Efisio Corrias, candidato 
al Senato, e il dott. Neri Mar-
raccini, candidato alia Came
ra, hanno sentito la esigenza 
dl pescare dei voti fra i det-
taglianti dei mercati centrali 
e di quelli rionali. A convo-
care I'assemblea e stato lo 
stesso direttore del mercati 
dott. Porra. Anche qui non si 
sa bene se in qualita di fun-
zionario del Comune o di atti-
vista democristiano. 

Un altro esempio: lo stesso 
on. Corrias, stavolta in coppia 
con un altro candidato. Vex 
segretario provinciate dc dot-
tor Mole, si e rivolto non piu 
ai dettaglianti, ma ai commer-
cianti ad un livello superiore 
durante una assemblea convo-
cata dal presidente del Credi-
to Industriale Sardo dott. Gar-
zia. Con questo potente per-
sonaggio di sottogoverno t 
commercianti hanno notoria-
mente forti legami di penden-
za perche Vistituto da lui di
retto amministra tuttl I fondl 
statali e regionall destinati al 
settore. Garzia funzionario 
pubblico o galoppino eletto
rale? L'interrogativo resta 
aperto. 

Alle initiative dircttamente 
organizzate dalla DC ufficiale, 
se ne afflancano altre abba-
stanza significative. Prendiamo 
il caso di Moratti. Mentre 
buona parte dei giornalisti 
sportivi cercavano il c boss » 
dell'Inter tra Roma e Milann 
per conoscere il destino del 
mago neroazzurro, egli tene-
ra in Sardegna un convegno 
sulla tndustrializzazione del
l'isola, ed al suo fianco cam-
peggiava il sottosegretario alia 
Difesa on. Cossiga. A conti 
fatti, il viaggio fruttera all'in-
dustriale petrolchtmico circa 
45 miliardi. Altri 45 miliardi, 
che completano lo stanziamen-
to del quarto programma ese-
cutivo del Piano di rinascita, 
andranno al suo collega Ro-
velli, che opera nel polo di 
sviluppo Sassari-Porto Torres. 

I pochl cosi riportati Ulu-
strano, ci sembra. abbastama 
chiaramente la fisionomia del
la Democrazia cristiana nella 
campagna elettorale in corso: 
uno strano ed equiroco impa-
sto fra potere pubblico e in
teressi di partito. fra indu
striali petroheri e sottosegre-
tart di Stato. II listone dc e 
nato. del resto, da un pate-
racchio tra uommi d'affari e 
uomini di partito, legati tra 
loro a doppio filo. Nell'anno 
di grazia 1968 (quinto del Pia
no di rinascita, attuato appe-
na nella parte che concerne i 
finanziamenti ai monopoli) si 
pub ben dire che i massimi 
uomini di rUievo della DC so
no tn qualche modo tnseritt 
net consign di amministrazio-
ne delle societa per azioni 
(che da noi conservano Vano-
nimato). 

E' naturale, quindt, la svd-
ditanza degli uomini pubbltci 
della maggioranza alle forze 
economiche che dominano il 
capoluogo e ta Sardegna. Uo
mini di governo e ammini
stratori, in sostanza, lavorano 
per Moratti e Rovelli, la Ru-
mianca e la Montedison: piu-
sto, quindi. che industriali e 
grosse imprese scendano di-
rettamente in campo per fa-

vorirc la elezione del propri 
agenti sardi nel Parlamento 
nazionale. 

Se la DC si e buttata nella 
mischta portandosi via la par
te piii grossa della torta, tl 
PSU non dtsdegna neanch'es-
so il terreno del sottogoverno, 
con le maggiort linutazioni che 
gli dertvano dal fatto di con-
trollarc troppo poco. Ctb por
ta, qualche volta, a disavven-
ture spiacevoli. Basti citarne 
una. Un assestorc comunale, 
Branca, candidato fra i papa-
bill, aveva impostato la pro
pria campagna elettorale i-an-
tando i meritl del PSU per 
Vapprovaziane dt una legge 
regionale sugli assegni fami-
hart agli ar'tigiam sardi. l.a 
legge e stata impugnata pro-
prio ora dal governo presso la 
Corte Costituzionale, e I'mcau-
to candidato non sa come sal-
tare la faccia Per il resto, la 
kermessc dei socialisti unificatl 
e carattemznta da forti ten-
sioni e rivalita interne. 

Dal terzetto di centro-sini
stra cerca di distinguersi il 
jxirtito repubblicano per un 
preteso taglio moderno e ra-
ziocinante dato al rapporto 
con Velettorato. « Non farcmo 
cose tradizionali», hanno co-
mtneiato col dire in apertura. 
A mcta campagna si scopre 
che utilizzano quintnli di vo-
lantini e di manifesti. docu
ment ari di Gregoretti ed altre 
forme di pubblicita all'amcri-
carta 

II PSd'A. dal suo canto, del
la scn>*ione ritcntc. Si d stac
cato dal centro-sinistra c con
duce una campagna elettorale 
di opposizione. pcrb entro cer-
ti lirmti. Sembra quasi che vo-
glia lasciarc una porta aperta. 
I suoi oratori non mancano di 
lanciarc nelle piazze una ro-
busta denuncia della gravitn 
delta situazione sarda, ma non 
indicano gli sbocchi politici e 
non presentano nessuna solu-
zione valtda. I sardisti pun-
tano, insomma, sulla presenza 
di un loro uomo in Parlamen
to, Giovanni Battista Metis. 
Quest'ultimo alia Camera e'e 
gia stato e non risulla che il 
suo contribute alia soluzione 
dei problemi sardi sia stato 
particolarmente signiflcativo 
dal momento che ha votato 
fino all'ultimo per la coalizio-
ne di governo. 

La vera opposizione la fan-
no. in fin dei conti, il PCI, il 
PSIUP e t sociatisti autono-
mi. Soprattutto i comunisti 
vanno conducendo, contro la 
rete di imbrogli della DC e 
degli allcatt dt centro-sinistra 
una campagna vigorosa inne-
stata direttamentc sul movi
mento delle masse, che in 
Sardegna va crescendo impc-
tuosamente tra gli studenti e 
i mmatori, i contadini e gli 
operai delle nuove fabbriche. 
E' dt alcuni giorni fa la di-
chiarazione di fallimento del
la Meccanurgica sarda, una 
fabbrica nata all'ombra della 
rinascita. A'on passa giorno 
che, di fronte al Palazzo della 
Regione, mentre la Giunta 
DCPSU si trova riunita, de-
legazioni di operai, di artigia-
ni, di contadini, di pastori, di 
studenti, non denuncino, con 
una massiccia presenza e con 
una serie di rivendicazioni 
settoriali e globali, la eccezio-
nale gravita della crisi econo-
mtco-soctale dell'isola. 

275 miliardi 
inutilizzati 

Jf fatto che 275 miliardi del 
Piano di rinascita giacciano 
inutilizzati nelle banche (col 
mancato appalto del 90*.'i de
gli ospedali, del 56*.'t degli 
edifici scolastlci, del SO*'* del
le case popolari; con i ritardl 
catastrofici nella costruzione 
degli acquedotti; con lo sper-
pero di ingenti fondi pubbltci 
per la ed'ficazione di colossall 
dighe che non hanno mai fun-
zionato: con la smobilitazione 
di interi complessi minerari e 
Vannunzio di 1500-2000 licen-
ziamenti, rinviati a dopo le 
elezioni) non e solo indice di 
grottesche disfunzioni buro-
cratiche, ma prova del falli
mento organico di una classe 
dirigente e di una formula dl 
governo. 

Di fronte al bilancio assoluta-
mente negativo di cinque anni 
di centro-sinistra al governo 
del paese e di tre anni dl 
centro-sinistra al governo del
la Regione, il PCI propone 
agli opemi. ai contadini, al 
giovani, all'intero popolo sar
do Valternativa di una valoriz-
zazio-nz delle risorse dell'isola 
secondo una linea che faccia 
dei lavoratori i protagonistl 
dello sviluppo ed abbia nel-
I'tnteresse collettivo il metro 
di ogni intervento. D'ora in 
poi la Regione Autonoma do
vra essere messa al servizio 
del popolo sardo. non dei Mo
ratti e dei loro lacche demo
cristiani e del centro-sinistra: 
ecco, in parole semplici, quan
to i comunisti vanno dicendo 
agli elettori. E che i comunisti 
sardi abbiano visto giusto, lo 
dicono gli stessi awertari, 
perche anche alVintemo dello 
schieramento dl centro-sini
stra e awertita la esigenza 
di cambiare, di impottare un 
nuovo Piano di rinascita, di 
restituire Vistituto autonomi-
stico agli scopi per cui t nato: 
Vautogoverno popolare. 

Giuseppe Poddt 


