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A prcposito del convegno 

dei quadri dirigenti 

La Goldiretti 
i contadini 
e le elezioni 

Profonde contraddizioni all'interno della « bo-

nomiana» • Nessuna credibility politica nel 
discorso del ministro della Agricoltura 

NEL CORSO dei lavori del 
convegno dei quadri diri

genti della Coldiretti svoltosi 
a Roma nei glorni scorsi. il 
fatto che sia divenuto piu che 
probabile lo scioglimento del-
le Camere ha. senza dubbio, 
fatto da ostacolo alia ricerca 
di correzioni e cambiamenti 
che nella Coldiretti stessa pu
re 6 in corso. per la crisi 
sempre piu esplicita della li-
nea di politica economica e 
sociale di questa organtzza-
zione. Ma questa circostanza 
«elettorale» non attutisce, 
bens! accentua le contraddi
zioni della Coldiretti. 

E' sintomatico cI6 che e av-
venuto (e con un governo mo-
nocolore dc) a proposito del
la rivendicazione contadina 
dell'assistenza farmaceutica. 
Mentre al convegno dei quadri 
«dirigenti > si gridava che 
1'anno 72 deve essere quello 
della conquista di questo di-
ritto per i coltivatori. con-
temporaneamente il presiden-
te del Consiglio Andreotti. 
presentando il suo governo, 
non ha voluto dire una sola 
parola su questa rivendicazio
ne di parita sociale e civile 
che pure ha avuto la sua 
prima esemplare conquista in 
Sicilia, con le decisioni positi
ve delFassemblea regionale e 
per la forza e 1'intesa delle 
organizzazioni contadine sici-
liane. 

Si pud dunque facilmente 
immaginare cosa e potuto ac-
cadere di fronte ai problemi 
di maggior portata. come 
quelli dei redditi contadini. 
della politica comunitaria. 
degli investimenti pubblici. 
dell'associazionismo contadi-
no. della politica, insomma. 
che deve rinnovare dalle fon-
damenta l'attuale stato del-
1'agricoltura italiana. 

La relazione svolta dall'cn. 
Bonomi e sembrata concen-
trata sul tema «dell'eleva-
mento dei redditi agricoli >. 
Ma proprio 1'urgenza di que
sto problema essenziale fa 
proporre un quesito: la Col
diretti vuole intendere o no 
che tale questione non pud 
piu essere oggetto di generica 
e di incerta propaganda, ma 
deve invece farsi azione quo-
tidiana. di massa e unitaria. 
di tutti i coltivatori? Le solu-
zioni finora attuate in propo
sito si sono tutte risolte in 
una sequela di sconfitte per 
le speranze dei contadini ita-
liani. La realta e che ogni 
misura adottata con la pro-
messa di elevare i redditi con
tadini si e alia fine rivelata 
di risultato contrario. La 
realta e che la piu numerosa 
categoria di lavoratori italia-
ni non d riuscita ancora a 
realizzare nessun serio potere 
contrattualc e sociale verso 
chi domina il processo di for-
mazione dei redditi contadini 
e segnatamente verso i mono
poly la proprieta assenteista 
e lo Stato. 

LA CRISI agricola e quella 
piu specifica dei redditi 

contadini. che ha gia estese 
manifestazioni di malcnntento 
e talvolta di disperazione, de-
rivano dal tipo e da I modo 
come viene imposto e si regge 
l'attuale meccanismo dell'eco-
nomia italiana. Questo e il 
punto cruciale della questio
ne che anche la Coldiretti e 
obblieatoriamente chiamata a 
eonsiderare. 

L'on. Bonomi invece. conti-
nua a prendersela con la po
litica degli alti salari al posto 
di combattere i superprofitti 
dell'industria e le rendite pa-
rassitarie del commercio: 
continua ad opporsi. nella so-
•tanza, alia riforma sanitaria 
e non vuole impegnare I'orga-
nizzazione che presiede nel-

l'azione per trasformare in 
affitto i contratti di mezza-
dria e colonia. in uno scoper-
to gioco delle parti con Ton. 
Forlanl che e contro questa 
riforma e vuole finanche 
cambiare in peggio la legge 
suU'affitto. 

II discorso pronunciato al 
convegno dal ministro del-
l'Agricoltura e pur esso equi-
voco. e non presenta punti di 
credibility politica ed opera-
tiva. Le scadenze del MEC 
sono. per tempi e contenuti, 
in primo luogo. un insieme di 
responsabilita e negligenze 
che chiama in causa la capa
city del governo di difendp-
re gli interessi del paese. E' 
dal marzo 1971 che l'ltalia si 
d impegnata a presentare pro-
grammi precisi per la nuova 
politica delle strutture e. in
vece. il ministro continua a 
pronunciare discorsi che sem-
brerebbero interessanti se non 
fossero il tentativo di coprire. 
come e finora nella realta. 
un gravissimo vuoto di inizia-
tiva politica e governativa. 

Sicche quando si vogliono 
tirare le somme per capire 
1'essenziale. ci si ritrova a 
eonsiderare le riflessioni cri-
tiche che all'interno stessu 
della Coldiretti si estendonn. 
e si arricchiscono anche. di 
nuovi ed interessanti motivi. 
specialmente per I'impegno 
dei giovani imprenditori con
tadini. Al tempo stesso. si de
ve costatare che I'obiettivo 
vero del gruppo dirigente di 
questa organizzazione non e 
il mutamento della attuale 
errata politica agraria: ma. 
al contrario. la continuita del-
1'opera di isolamento delle 
masse dei coltivatori perche 
restino estranee alle conqui-
ste delle i iforme sociali. e per 
cid si muovano a snstegnu 
delle forze politiche ed eco-
nomiche dominant!', che non 
vogliono le riforme e il rin-
novamento democratico e ci
vile delle campagne e di tutto 
il paese. Sta qui il motlvo 
della ostinazione antiunitaria 
del gruppo dirigente della Col
diretti 

E 9 NECESSARIO. invece, 
come e provato sia dal 

le difficolta che dalle con-
quiste di questi ultimi tempi 
(la riforma dell'affitto agra-
rio. l'inizio delle attivita del
le Regioni a statuto ordina-
rio. talune norme della legge 
della montagna. il diritto al-
l'assistenza farmaceutica con-
seguito in Sicilia. i nuovi rap-
porti sindacali che si vanno 
instaurando tra imprese colti-
vatrici e lavoratori salariati. 
la piu elevata coscienza di 
massa delle cause vere della 
rrisi sociale ed economica 
delle imprese coltivatrici) bal-
tere la strada della piena par-
tecipazione dei coltivatori al
le Iotte per la programma-
zione economica e le piu ardi-
te riforme sociali. Cosi i col
tivatori conquisteranno. come 
tutti gli altri lavoratori. mi-
gliori redditi e reali poteri 
contrattuali: cos! essi saran-
no i piu impegnati snstenitori 
dei poteri costituzionali delle 
Regioni: cos! essi camhieran-
no l'attuale politica a?rana 
che e uno strumento della lo-
ro soggezione economica e so
ciale 

Militanti e dirigenti della 
Coldiretti. quindi. non potran-
no non valutare con attenzin-
ne. anche dopo il loro recente 
conve-rno. il fatto che. senza 
perseguire e raegiungere que
sti nuovi obiettivi. non e'e so-
luzione positive per i proble
mi agricoli. e non e'e certez-
za democratica per 1'awenire 
dei coltivatori e di tutti i la
voratori ifaliani 

Attilio Esposto 

Perche i l governo & deciso a imporre la nuova imposta dal 1° luglio 

IVA: IL FISCO ALL'ATTACCO 
DI LAVORATORI E CETO MEDIO 

Si prevede la chiusura di migliaia di piccole imprese precarie - Un calcolo delle cooperative: pagheremo 500 miliardi in 
piu sui generi alimentari ma il «costo» per il consumatore potrebbe salire a 2000 miliardi - Le richieste delTANCC 

Concluso a Roma il convegno 

Aspre critiche 
del Movimento europeo 

alia politica CEE 
Gli interventi di Rifflet, Spinelli e Petrilli 

Un'intervista di Giuseppe Petrilli ha concluso ieri a Roma il 
convegno del Movimento Europeo sulla politica regionale. Avevano 
parlato nel corso della giornata. fra gli altri. alcuni esponenti 
della Comunita Europea. Raymond Rifflet. direttore degli Affari 
Sociali della CEE. ha denunciato « la mancanza di una disciplina 
economica che conduce a grossi squilibri e a perturbazioni mone-
tarie». disciplina che dovrebbe essere imposta tenendo presenti 
le profonde differenze di sviluppo fra una regione e I'altra del-
I'Europa. Altiero Spinelli. membro della Commissione Esecutiva 
della CEE. e tomato a chiedere la costituzione del Fondo per lo 
sviluppo regionale e I'articolazione regionale di tutte le politiche 
comunitarfe. Per Spinelli occorre creare strumenti di intervento 
pubblici o semipubblici a livello europeo « come 1'IRI » per convo-
gliare capital! pubblici e privati verso le regioni arretrate. Spinelli. 
che pure di recente ha proposto una modifica qualitativa della 
politica europea riservando ai contadini con proprieta flno a 20 
ettari i contributi pubblici, ha insistito sul fatto quantitative « poi-
che e impossibile che una Comunita a Dieci continui a spendere 
il 90% del proprio biloncio per il sostegno dell'agricoltura > 

Un direttorio a tre 
(I vero scopo del convegno. come ha ricordato Petrilli. e stato 

quello di premere affinche nelle prossime decisioni europee si 
sviluppi il Trnltato del MEC in direzione di una federazione 
efTeltiva degli Stati e quindi di un potere comunitario auto-
nomo e capace di azione diretta e unitaria. Finora. ha detto 
Petrilli. si e avuta una < involuzione politica > verso una sem 
plice unione doganale (dei mercati europei e strutture fun-
zionali connesse) Petrilli denuncia la possibility che si fnrmi 
un direttorio a tre in Europa fra i governi tedesco. inglese e 
francese. secondo alcune indicazioni del recente incontro Brandt-
Pompidou e vi vede «una svolta politica inaccrttabile e reazio 
nana che non tocca ormai soltanto le preoccupazioni ideali di 
uno sparuto gruppo di fanatict del federalismo ma gli interessi 
reali della grande maggioranza dei popoli dei nostri paesi» 

Occorre inoltre. secondo il presidente dell'IRI e del consiglio 
italiano del Movimento Europeo. « scegliere tra un rafforzamento 
tecnocratico delle istituzioni comuni e il progressivo sviluppo di 
una dialettica democratica >. scelta alia cui base e I'elezione di 
retta di un parlamento europeo e la creazione di un esecutivo 
responsabile di fronte ad esso. 

In questa prospettiva vi e qualche accenno ad un possibile mu
tamento di politica economica. « Politica delle strutture agricole e 
politica industriale — ha detto Petrilli — sono moment! fondamen-
tali di un tipo di intervento che non si proponga soltanto di nii-
nimizzare a posteriori i danni prodotti da uno sviluppo anarchico 
delle attivita produttive ma si sforzi al contrario di cOntenere e 
ridurre le cause del fenomeno». In questo quadro e vista I'esi-
genza di investimenti prioritari nelle regioni arretrate e la que
stione deH'emigrazione poiche anche per Petrilli « e chiaro come 
non abbia senso parlare di libera circolazione dei lavoratori nella 
Comunita finche tale circolazione avviene a senso unico >. cioe dal 
Mezzogiorno d'ltalia e dalle zone sottosviluppate verso le concen-
trazioni E tuttavia nessuna nuova indicazione concreta e stata 
data, nemmeno sul piu immediato e scottante problema dei prezzi 
agricoli. sui contenuti e i mezzi deH'azione richiesta. 

COSF AUMENTANO LE TASSE SUI CONSUMI 

1. ALIMENTARI IMPOSTE 
ATTUALI 

IVA 6% 

Pane 1 Kg. . L. 250 
Pasta 1/2 Kg. . . . . . . L. 130 
Farina 00 1 Kg L. 180 
Latte I I L. 150 

Zero 
Ztro 
Zero 
Zero 

L. 
L. 
L. 
L. 

15 
7,80 

10,80 
9 

2. ABBIGLIAMENTO IMPOSTE 
ATTUALI 

IVA 12% 

Ablto per uomo . 
Cappotto per bimbo 
Sottoveste donna . 
Maglia donna 

da L. 40.000 
da L. 16.500 
da L. 2.900 
da L. 4.900 

L. 1.634 
L. 714,24 
L. 165 
L. 253,56 

L. 4.603 
L. 1.894,29 
L. 328,20 
L. 557,57 

3. ALTRI PRODOTTI IMPOSTE 
ATTUALI 

IVA 12% 

1 fustino detersivo per lavatrlci da L. 3.300 
Pacchetto detersivo . . . . da L. 130 
Dentifricio da L. 280 
Pannolinl per neonati . . . da L. 1.000 
Lamette Gillette p da L. 450 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

159 
5,90 

28,90 
36,10 
16,50 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

377 
14,90 
30,10 

115,60 
52 

Elaborazione dell'Associazione Cooperative di con.rumo aderente alia Lega 

11 presidente del governo 
elettorale. Andreotti. ha di-
chiarato che mandera In vlgo-
re 1'IVA. la nuova imposta 
sul consumi 11 1 luglio respln-
gendo la proposta di rinvlo. 
per una revisione di fondo. 
che non e solo del PCI ma 
anche di numerose e vaste or
ganizzazioni sociali. II suo 
ministro delle Finanae, 11 vec-
chio Giuseppe Pella tomato 
alia ribalta per spallegglare la 
politica « dura» della DC. ha 
dichiarato di andare avanti 
verso questa viclnissima ca
denza prima ancora dl pren-
der visione di come stiano le 
cose dal punto di vista ammi-
nistrativo. Si vuole un'azione 
d'urto contro i lavoratori. gli 
artigiani. i piccoli commer-
cianti. le piccole Imprese e per 
realizzarla non si esita a sfi-
dare anche un prevedibile caos 
della amministrazione tribu 
taria. * 

Che cosa vogliono? Un espo 
nente padronale ha cosl rias-
sunto la situazlone: «le azlen-
de precarie spariranno e que
sto sari tanto ossigeno per le 
aziende sanen. Un genere di 

nsanamento che pud fare al-
tre decine di migliaia di disoc-
cupati. Si calcola. infattl, che 
nel settore delle confeziont di 
abltl slano centinala le azien
de che non sono in grado di 
applicare la nuova imposta 
senza modiflche radical! del 
conti aziendali che sono maea-
ri necessarie ma attuate con 
provvedimento flscale. a bre
ve scadenza. possono portare 
alia cessazlone deH'attivita: 
tanto « respiro» per i grossi 
che le rimpiazzeranno sul mer-
cato. certo. ma questa non e 
una garanzia per I lavoratori. 

Il grande padronato e dun
que favorevole all'entrata iin 
vigore immediate dell'IVA. 
Ma non solo per questa se-
lezione fra le .aziende. bensl 
anche per II colpo che porta 
ai bilanci famlUari dei lavora
tori. per le centinala di miliar
di che s! pensa dl far entrare 
nelle casse dello Stato da do
ve — spera la Confindustrla 
— emigreranno al finanzia-
mento del capitale Nel 1971 le 
imposts indirette. quelle 
riscosse sul consumi. hanno 
fruttato alio Stato 7 809 

Incontro tra Consiglio di fabbrica e Giunta 

Discusse alia Regione umbra 
le prospettive della «Terni» 

Umbria, Liguria e Lombardia chiedono di discutere il piano per la elettromeccanica 

Dal nostro inviato 
TERNI, 26 

Non e la prima volta che 
le Acciaierie dl Ternl. il piu 

frosso stabilimento umbro. 
.500 dipendentl, l'asse por-

tante della struttura produui-
va della regione. si trovano 
al centra di una va.sU ini-
ziativa popolare e sindacale: 
l'andamento del complesso si 
derurgico ha riflettuto anche 
se in mamera medtata. Ie al-
terne vicende della politica 
delle Partecipazioni sta tall; ha 
scontato la mancanza di *cel-
te e di programmi dl vasto 
respiro e quindi le Incertez-
ze dl fondo che hanno carat 
terizzato. in questi annl. al
cuni settori dell'intervento del 
capitalismo di Stato; la vita 
della provincia ha cosl risen 
tito alle volte in mamera pe-
sante del condizionamento de-
rivante da una presenza mo-
nosettoriale (come ha riWato 
il presidente della giunta re
gionale. compagno Conti) del
le imprese pubblfche. 

Oggi il problema delle pro-

NEL N. 9 di 

Rinascita 
nelle edicole dal 3 marzo 

QUARTO DOSSIER DELLWHIESTA 
SULLA VI0LENZA FASCISTA 

«// teppismo 
fascista e padronale 
a Milano e in Lombardia* 

Le prenotazioni devono pervenire agli Uffici diffutione del-
I'Uniti di Milano o Roma entro le ore 12 di martedi 29 febbraio 

spettive delle Acciaierie di Ter-
ni si ripropone. ma in termi
ni ed In una dimensione eco-
nomico politica diversa: I'occa-
sione immediata per questo 
r inn ova to impegno di sinda-
cati. di forze politiche e, in-
nanzitutto. della Regione (al 
cui governo stanno PCI. PSI, 
PSIUP) e costituite dal ritar-
do e dalle Incertezze con le 
quail procede il programma 
dl investimenti deciso per !e 
Acciaierie e che avrebbe do-
vuto portare, entro il "75, alia 
assunzione di altri f5O0 dipen
dentl. Pinora sembrano con-
ferniati solo I 63 miliardi di 
investimenti per la produzto-
ne piii propriamente s'derur-
gica. mentre estremamente in-
certo si rivela il futuro di 
settori delle Accia;erie dove 
awengono le cosiddette «la-
vorazloni special! ». tra cut I 
semilavorati per il mac-
chinario elettrico. ET questa 
incertezza a destare le mag-
gion preoccupazioni perche" 
essa viene interpretata come 
la «spia» di quanto potra 
accadere alio stabilimento di 
Tern) nel quadro dell'annun-
ciata ristrutturazione dell'inte-
ro settore elettromeccanico, 
dl cui le Acciaierie costitui-
scono il principale fomitore 
italiano per la parte del mac-
chinario elettrico. 

Dl queste preoccupazioni s: 
e discusso nel corso di un 
Incontro. svoltosi presso la 
sala consitiare di Terni. tra 
esecutivo del consiglio di fab-
bnca delle Acciaierie, dirigen
ti sindacali confederal! e di 
categoria. giunta regionale, 
rappresentata dal presidente 
Conti e dall'assessore Provan 
tini. ET stato in questo in
contro che si e sottolineato II 
contesto nuovo nel quale viene 
riproposto oggi il problema 
del complesso s'derurgico di 
Temi: la novita e duplice 
ed e costituita tnnanzitutto 
dairintervento diretto del go
verno regionale su problem! 
che attengono non solo ilia 
vita dello stabilimento. ma 
che, in quanto tali, riguardano 
il futuro stesso della provin
cia, e anzl. della Inters Re
gione. L'impegno del governo 
regionale sul problemi della 
programmaxlone In Umbria. 
sulle prospettive dl sviluppo 
della occupazione (che sono 
state al centra dello sclopero 
generate del 6 dicembre scor-
so), 1'apertura della Regione 

verso 1 sindacati, 1 lavorato
ri. i nuovi organlsmi operal 
non possono non trovare co
me primo terreno di impe
gno proprio questo, e cioe 
il futuro del piu grande sta
bilimento della Regione e la 
rivendicazione di una modifi
ca radicale della politica che le 
aziende a partecipazione sta-
tale hanno perseguito in que
sta regione, finora abbastan-
za ai margin! rispetto alle de
cisioni generali di intervento 
delle imprese pubbliche. 

L'altra novita e costituita 
dalla coscienza ( laturata. tra 
i lavoratori, tra i sindacati, 
tra le forze politiche. grazie 
alia iniziativa della Reg'one) 
che il problema della Terni 
non e piu un fatto isoiato; 
esso si insertsce immediata-
mente. come si b prima det^ 
to, nel contesto del proces
so di ristrutturazione del set-
tore elettromeccanico e quin
di, pei questo, la Regione 

umbra e convinta che le ga-
ranzie sul futuro dello sta
bilimento ternano passano 
attraverso una discussione. da 
parte delle Regioni interessa-
te, del suddetto piano di ri
strutturazione. Non si vuole 
ripetere. insomma. quanto e 
successo con il piano chimico. 

La Regione umbra ha quin
di preso la iniziativa di un 
incontro con le Regioni Li
guria e Lombardia (questa 
intesa si estendera anche el-
la Campania) per elaborare 
un documento unitario nel 
quale si chieda al governo 
innanzltutto che del ' piano 
della elettromeccanica se ne 
discuta nei consiglj regiona-
li In un prossimo incontro, 
previsto ai primi di marzo, 
come ha informato I'assesso-
re Provant'ni. Ie Regioni in-
teressate affronteranno piu nel 
merito i problemi del settore 

I. t. 

La nuova legge per il commercio 

A convegno esercenti 
e omministroffori locoli 

Si svolge oggi alle ore 9.30 
alia Piera campionaria di Ro
ma, la cgiornata di studio e 
di orientamento» sulla nuova 
legge che disciplina il com 
mercio II convegno e stato 
promosso daiia Confesercenti 
e dalla Lega nazionale ptr le 
autonomie e i poteri locali. 

Si tratta di una iniziativa 
che. per la prima volta, rlu-
nisce su scala nazionale I di
rigenti sindacali delle associa-
zioni dei commerciantl e gli 
ammlnistratori local! alio sco
po di elaborare comuni Indi-
rizzi di intervento nella ri
forma del sistema distribu-
tivo. riforma awiata appunto 
dalla recente legge, e per 
dare I'awio ad una collabo-
razione di lungo periodo. 

Oil ammlnistratori local I, 
appena qualche giomo fa a 
Salerno, hanno unanlmemen-
te preso posizlone contro il 
regolamcnto di attuazione del
la legge con cui il governo 

tenta di capovolgere I conte
nuti Innovator! del provvedi
mento votato dal Par la men 
to Analoga critics al regola-
mento di attuazione viene 
espressa dalla Confesercenti. 
Vi e quindi una concordanza 
di fondo e cioe da un lato 
il riconoscimento pieno del
la funzione insostituibile che 
i dettagllanti singoli ed asso-
ciati rivestono nell'azione di 
rinnovamento della rete distri
butive - dall'altro del ruolo 
fondamentale che I Comuni 
e Ie Regioni debbono avere. 
come stablllsce la legge, nella 
elaborazione del planl qua-
driennali dl sviluppo e dl 
adeguamento della rete dl-
stribuitiva stessa. 

Battendosi contro 11 rego-
lamento. agendo assieme, per 
salvaguardare gli interessi del
la categoria e le autonomie 
local!, commerciantl ed am
mlnistratori danno cosl forza 

lott* antlmonopoIlsticA 

miliardi di lire con un aumen-
to del 57.9°/o rispetto a cinque 
anni prima, al 1966. I redditi 
delle famiglie lavoratrici non 
sono aumentati nel frattempo 
nella stessa misura: il fisco 
ha dunque spogliato I poveri 
per redistribulre agli abbien-
ti. Una spoliazione tanto piu 
vergognosa in quanto avviene 
in percentuale magglore a dan-
no di chi ha 11 reddlto piu 
basso e spende tutto per ac-
quistare l'indispensabile per 
vivere rispetto a chi ha I red
diti piu alti; di piu a danno 
del penslonato che spende qua
si tutto negli all men ti e qua
si niente per i beni di con-
sumo pregiati. E. in osni ca-
so, dove li hanno avuti au-
menti del 57.9% In cinque an
ni 1 >pensIonatI? 

" L'estrema gravita della scel
ta politica della DC e dei.suoi 
alleati e posta in evlderiza da 
sempre nuovi document!. II 
governo dichiar6 al Parlamento 
che 1'IVA non avrebbe com-
portato aumento di lmposte. 
Ora la Lega nazionale delle 
cooperative ha documentato 
piu volte — come del resto ha 
fatto il gruppo parlamentare 
comunista — che sui benl ali
mentari si avra un maggior 
prelievo di almeno 500 miliar
di di lire. I cast sono due: o 
il governo aumenta fortemen-
te 1'imposta oppure. dal mo
menta che prende 500 miliar
di dagli alimentari. sta toglicn-
do altrettante tasse su grup-
pi di beni che interessano il 
padronato. 

Una documentazione forni-
ta ieri dall'Associazione nazio
nale cooperative di consumo 
(aderente alia Lega) mostra 
che oltre che sugli alimenta
ri 1'IVA aumenta il prelievo fi-
scale su una vasta gamma di 
beni di prima necesslta. dal 
detersivi al vestiarlo. La do
cumentazione e riprodotta in 
tabella. Se moltiplichiamo eli 
aumenti - unitari d'imposta 
che risultano dalla tabella per 
le vendite nazionali di ciascun 
bene si arriva alia conclusio-
ne che vi e uno spostamen-
to di almeno duemila miliar
di di lire destinati a finire 
parte al padronato e parte 
nel bilancio statale. con scar-
se speranze di recupero per 1 
lavoratori. 

Le cooperative di consumo 
chiedono controlli sui prezzi 
affinche all'aumento dell'im-
posta non segua anche un ten
tativo del grande padronato 
di approfittare per arrotonda-
re a suo favore I prezzi. • In 
una situazione di mercato con
trol lata dai oruDoi oligooo-
listic! » afferma I'ANCC a e fa
cile prevedere che la de-
tassazione (a favore del padro
nato) venea incorporata nei 
prof'tti ». Per questo I'ANCC 
invita il governo: 1) a ridur
re 1'aliquota sul generi alimen
tari essenziali; 2) a trasferire. 
anche attraverso decreti legge. 
tra i beni di prima necess:ta 
quelli dell'abb'gliamento e dei 
casalinghi di uso comune; 
3) ad approntare specifici 
provvedimenti voltl ad Impor
re ai produttori una riduzio-
ne dei prezzi corrispondente 
alia detassazione che compor-
ta per loro il nuovo sistema 
flscale. Se queste richieste non 
sono accolte. I'ANCC chfede lo 
spostamento dell'entrata in 
v!?ore della legge al I gennaio 
1973. 

' Richiesta di rinvio fanno i 

Siccoli albergatori. La Unione 
:egiona!e EmiCano-Romagno-

Ia degli albergatori rileva che 
l'aumento del generi alimenta
ri che si ha attraverso 1'IVA 
comporta un automatico au
mento delle tariffe alberghie-
re. Insomma, 1'IVA del 1 lu
glio prepara amare sorprese 
per 1 turistl stranierl e per 
quella parte della popoiaz!o-
ne che va in ferie nelle pen

sion! ed alberghi. Problemi gra> 
vl insorgono anche per gli ar
tigiani. Gli artigianimontatori 
(come gli autocarrozzieri. ad 
esemplo) sostengono che I 
material! da ess! montati so
no acquistatl «per conto del 
cllente* e quindi le loro Im
prese, llmltandosl a presta
tion! di lavoro, non sono sog 
gette all'IVA o lo sono In mi
sura limitatissima. II flsco in
vece vuol dare la caccia anche 
a questi artigiani 

Lettere— 
all9 Unita 

Per una vera 
assistenza medica 
e sociale 
Egregto direttore, 

ho letto con interesse I'ar-
Ucolo sui convegno nazio
nale «La donna e la mater-
nita nel quadro delle rifor
me* promosso dall'VDl. 
Mentre prendo atto che final-
mente al comincia con serle-
ta ed impegno a dibattere 
I'importante problema, e in 
attesa che vengano poste in 
essere adeguate strutture, ri-
tengo sia necessario fin d'ora 
pubblicizzare gli strumenti, 
sia pure Umltati, che gia est-
stono nel Paese. Mi riferisco 
in particolare ai consultort 
deWONMI e ai Centrt di 
igiene e profllassi che non 
sempre vengono utlllzzatl per 
mancanza di una adeguata in-
formazione. 

In quallta dl asslstente so
ciale sono per mia vocazlo-
ne attenta e senslbile ai pro
blemi che investono interes
si dl carattere sociale e os-
servo il diffondersi dl studl, 
ricerche e ipotesl innovative, 
ma purtroppo noto anche — 
e sempre con profonda ama-
rezza — che a tantl studl, 
pubbllcaztont e programma-
zioni fanno segutto ben po-
che realtzzazloni sul piano 
pratlco. 

Vn amminlstratore presen-
te al convegno dell'UDI mi 
disse che nella sua cttta (che 
per opportunity non noml-
no) esiste un attrezzato Cen
tra di igiene e profllassi che 
rlmane quasi sempre inope-
roso perche" molta gente ne 
ianora Veslstenza e Vutlllta. 
E a questo proposito, per 
quanto riquarda un attro set-
tore. le po<tso dire che anche 
a Roma, presso oqnuna delle 
12 Circoscrizioni in cui e sta
ta recentemente suddivisa la 
citta. presta servizio una as
slstente sociale. Ma quanti 
sanno che esiste questo ufH-
do aperto qratuitamente a 
tutti i cittadini? E non capi-
sco perche" le competenti au-
torita non abbiano provvedu-
to a dare vubblictta a questa 
importante realizzazione. 

Ma per i problemi dl ca
rattere asststenziale occorre 
soprattutto una maegtore sen-
sibilita da parte dei potitici, 
degli amministratori e deqli 
stessl cittadini per poter rea
lizzare quel minimo di assi
stenza " indispensabile affin
che" non ci siano persone e 
famiglie tasclate in balia di 
se stesse a trascinare una 
esistenza al di sotto di oani 
marqine di civilta e di de-
coro. 

Con i miqliori salutl. 
ANTONIETTA FILIPPIN 

(Roma) 

Non a caso 1'Unione Donne 
Italiane ha posto il proble
ma dell'assistenza alia madre 
e al bambino in collegamen-
to con Ie riforme. E' vero 
che esistono gia delle strut
ture assistenziali, ma sono 
strutture. come appunto 1 
consultorl e gli asili-nido del-
I'ONMI (per non parlare de
gli enti privati a carattere 
speculativo), che non assol-
vono alia funzione per cui 
sono state create in quanto 
sottoposte ad un ente buro-
cratico ed autoritario che la 
DC ha sempre usato come 
strumento di sottogoverno e 
per finanziare la campagna 
elettorale dei suoi uomini 
(scandalo Petruccl insegni) e 
non per fare dell'assistenza. 

Pud essere che certe attrez-
zature dei Comuni non siano. 
utilizzate in modo sufficiente. 
II problema di fondo, co-
munque, e quello di attuare 
un intervento sanitario e so
ciale radicalmente diverso, 
non piu basato sulla carita 
ma sul diritto di tutti i cit
tadini alia protezione ed alia 
sicurezza; necessita quindi 
di una riforma sanitaria e del
l'assistenza sociale che sia 
rinnovata nei contenuti (pre-
venzione) e sul trasferimento 
dei poteri dai centri buro-
craticl (ministerl e «carroz-
zoni») ai centri democratic! 
che sono le Regioni e i Co
muni con la partecipazione di
retta del cittadini alia ge-
stione dei servizi. 

Un giornale 
per informarc 
e orientare 
Cara Unita, 

ho letto le varie lettere che 
ti sono giunte inerenti il pro
blema delle donne lettrici. 
Permettimi di poter esprime-
re la mia opinione sul gior
nale al proposito. Per prima 
cosa vorrei dire che a cosa 
mia il giornale viene letto, ol
tre che da mia moglie, anche 
da mia madre che ha 84 an
ni, e talvolta (non sempre) 
ne discutiamo il contenuto. 
Non e solo questo che io vo-
glio dire, ma leggendo alcune 
delle lettere che ti sono giun
te, mi sembra che risaltino ta-
luni concetti sbagliati. 

Innanzitulto il giornale del 
PCI deve essere si un giorna
le delle masse popolari, vali-
do perclb per uomini e don
ne, ma non pud essere o di-
ventare una palestra d'opinio-
nl diverse e contrastanti. La 
funzione del giornale deve es. 
sere quella di orientare, indi-
care, suggerire in modo giu-
sto — secondo la linea poli
tica che il Partilo stesso si da 
attraverso i suoi congressi — 
sui problemi reali della socie-
ta e del mondo, per dare vi
gore alle battaglie politiche, 
economlche, culturali del par-
tito della classe operaia e del
le larghe masse popolari. Inol
tre, per dirla con Lenin, il 
giornale oltre che un propa-
gandista e anche un organiz-
zatore collettivo. 

Poi non i vero che U gior
nale non viene letto dalle don
ne perche mnon va bene per 
le donne*: vi sono anche dei 
compagni che non lo leggono, 
ma questo e tutta una que

stione di maturtta, conoscenza 
del problemi nostri e della so-
cleta. E qui vorrei ml si per-
mettesse una plccola digres-
slone. quel che e valldo per il 
quotldlano vale pure per i 
settimanall, per i llbrl, per i 
film, per la musica ecc. La 
gran massa del pubbllco tl a-
dagia (anche per le stesse con-
dlzlonl create dalla socleta 
consumlstlca) nelle cose piii 
sempllcl, facili (propaganda-
te) dove non sia necessario 
uno sforzo di volonta, di au. 
tonomla, dl chlarezza. Data 
questa situazlone, emerge 
quindi piii che mal Vimpor-
tanza del nostro quotldlano, 
nella duplice funzione forma-
ttva e informativa. 

Fraterni salutl. 
RINALDO DALL'ACQUA 
(Genova-Sampierdarena) 

lo «PUnita» la 
leggo e la metto 
bene in mostra 
Cara Unita, 

sono un leltore da sempre, 
pensionato da qualche anno. 
E come penslonato frequento 
pensionatt e non ml stanco 
mal di dire a tutti: vi lamen-
tate del vivere che costa ca-
ro, delle penslont basse, dl 
tutto un insieme che non va, 
ma non pensate che slete ot
to miltoni e piu, che cinque 
milioni di voi hanno pensio-
ni di fame, e quando andate 
a votare non pensate che vol 
stessi potreste cambiare tut
te queste cose. (Non parlo 
per me, che godo di una bel-
la pensione; ma mi fa rabbia 
quando sento le lamentele di 
uno che poi magart vota per 
i partiti di governo). 

Poi un'altra cosa che non 
va: son troppi gli operai che 
non leggono l'Unita, che pre-
feriscono prendere La Stampa 
e non pensano che La Stampa 
e FIAT e quindi non pud cer
to fare gli interessi degli ope
rai. Io ricordo che prima che 
la FIAT mi licenziasse, alia 
fine del 1954, certi miel com
pagni di lavoro. anche comu-
nisti, mi dicevaiio di nascon-
dere l'Unita sennb sarei stato 
vittima di rappresagtie. Ma 
io la mettevo bene in mostra, 
perche non mi sentivo di na-
scondere tin giornale che ha 
sempre professato la verita, 
che difendeva i nostri interes
si. Ebbene. non sono morto 
dl fame, anche senza la FIAT 
(ami cl ho guadagnato!). ••. 

Ho scritto tutto questo per 
dire che son troppi coloro 
che. come si dice, hanno pan-
ra persino della propria am-
bra. Invece bisogna non aver 
nessun timore. legoiamo e 
mettiamo bene in vista i no
stri qiornali. facciamo valere 
sempre, in oqni occasione. le 
nostre posizioni e la nostra 
forza. E a quelli che si ta-
meni'ano tanto. diciamo tnra 
che la smettano di lamentar-
st, ricordandoii al momenta 
del voto di votare bene, se 
vogliono veramente cambiare 
le cose. 

Mi sono sfogato un po'. 
Tanti salutl 

ANGELO DAGNA 
(Torino) 

Ai ministri social-
democratici non 
piaee la demo-
crazia in caserma 
Cara Unita, 

premetto che sono un so-
cialista da cinquant'anni e 
posso gridare forte che non 
ho mai, come suoi dirsi, cam-
biato bandiera; ed ho anche 
sempre, dico sempre, simpa-
tizzato col PCI anche net mo-
menti piii difficili nei tappor-
ti tra i due partiti. Siccome 
leggo scrupolosamente il zo-
stro giornale il quale ha il 
privilegio su tutti i quotidia-
ni di dire sempre a pane al 
pane e vino at vino a, vorrei 
chiedere ospitalita alle vostre 
a Lettere ». 

Prendo lo spunto dallo scrit
to di quei militari di Torino 
che nella loro aleltera a l'U
nita » chiedono e auspicano 
che nelle caserme entnno la 
Costituzione e la democrazia; 
ricordo la notizia del 12 gen
naio che riguardava quei mi
litari che avendo reclamato 
per I'esiguita e la pessima 
qualita del rancio, ammanet-
tati come deiinquenti furono 
tradotti alia forlezza di Pe-
schiera. 

A dimostrazione della scar-
sa considerazione in cui e te-
nula la personalita del citta-
dino militare, vorrei ricorda-
re che fin dal giugno del 1967 
ebbi a scrivere all'allora mi
nistro della Difesa (nonche.. 
compagno) on. Tremelloni per 
segnalarglt la sottrchieria c 
la prepotenza di un ufficiale 
che aveva punito un militare 
reo soltanto di aver letto vn 
giornale radicale deftnendolo 
m socialcomunista » (si tralta-
va deWEspresso - colore del-
l'U-6-1967). La risposta venne 
da parte del segretario par
ticolare, il quale mi comuni-
cava che il * signor ministro » 
ringraziava deU'informazione, 
ma non mi diceva se avreb
be preso dei provvedimenti. 

Se a questo aggiungiamo che 
un altro ministro della Dife
sa socialdemocratico, Vonore-
vole Tanassi, a quanto mi ri-
sulta, nulla ha ancora detto 
a proposito dei fatti della ca
serma Durli di Palmanova, bi-
sogna pur dire ai soldatini di 
Torino che e molto difficile 
e bisogna battersi molto per 
far entrare la Costituzione nel
le caserme. Con tutto il rispet
to dovuto al Presidente della 
Repubblica, mi permetto di 
chiedergli, visto che ha giu-
rato fedelta alia Costituzione, 
quando provera a far rispet-
tare quella parte della Co
stituzione in cui si dice che 
il nostro Paese e democratico 
e antifasctsta. 

E con questo, cara Unita, 
anch'io, come te, ho detto 
9 pane al pane e vino al vi
no*. Con molti fraterni sa
lutl e rtngraziamenti per l'e-
ventuale ospitalita. 

SILIO SABATINI 
(della sezione Centro 
del PSI dl La Spezia) 
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