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L'occupazione operaia 
scende ancora 

G da) glugno 1970 al giugno 1971 gli operai al lavoro sono dimi-

nuiti del 2 ,3% (meno 78.000 unifa) 
D nel setfore dell'edilizia la riduzione e del 1 0 % 

G il fenomeno dei licenziamenli e piu grave nelle piccole indusfrie 
quelle alle quali vanno le briciole degli incenlivi, delle facililazioni 
fiscal! e credilizie 

G e ancora diminuifa I'occupaz one femminile che ormai cosfifuisce 
solo un quarto di quella fotale. 

Dal 1950 al 1970 la popolazfone e cresciuta del 14,5 % e il reddito per abi-
tante e piu che raddoppiato ma I'occupazione e addirittura diminuita in 
vaiori assoluti. 

GRAZIE ALLA DC E Al SUOI GOVERNI 
• Solo il 3 6 % dei ciffadini sono occupafi (41,8% venfi anni orsono). 

• Nel Sud la popolazione affiva e appena il 31,3% nonoslanle la 
masslccia emigrazione. 

Go signifies che I'espansione economica, ubbidendo alia regola dello sviluppo 
capjlalistico, non si e tramutala in espansione dei posti di lavoro. Per un nuovo 
tipo di sviluppo fondato sul diritfo al lavoro: 

RFORME, PROGRAMMAZIONE DEMOCRATICA, IMPIEGO DI TUTTE LE 
. RiSORSE,. ESPANSIONE DEGLI INVESTIMENTI, AUTONOMIA DALL'IMPERIA-

LISMO, LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO 

Svolta democratica 
VOTO AL PCI 

La protesta di un gruppo di studenti 

per lo schiaffo di un insegnante 

A Bolzano si sdrammatizza 
il caso dell'istituto Battisti 

Ora gli allievi migliori insegnano agli altri - I professori conside-
rati « esperti » - Caute valutazioni del preside e del provveditore 

Dal nostro ccrrispondente 
BOLZANO. 9 

Che succede all'istituto ;ec-
nico « Cesare Battisti »? II ri-
lievo che ha assunto l'azune 
che stanno conducendo gli stu
denti contro l'accentuarsi di 
manlfestazioni autontarie da 
parte di taluni insegnanti del
l'istituto, fa sorgere spontanea 
la domanda. 

I fatti sono presto detti. U\ 
scintilla che ha fatto esplode-
re la situazione e stata la rea-
zione di un insegnante ad un 
gesto a goliardico » di uno stu 
dente. tra l'altro, nemmeno 
diretto all'insegnante che pas 
sava per il corridio durante 
1'intervallo La reazione del 
professore era un sonoro iff-
fone. Lo stesso professore si 
rendeva subito conto di ivere 
esagerato. tanto piu che g'n 
stiu enti Drespnti .«! fitto, 
mentre pretendevano le r-^ase 
nei confronti del loro compa 
gno. si affannavano a spii'ga-
re come in effetti erano anda 
te le cose 

Questo e stato dunque 1'an-
tefatto destinato tuttavta a far 
emergere le magagne che in 
questo istituto. come altrove, 

Ad un corteo 

Indetfo dai gruppetti 

IS 

Cariche 

della polizia 

a Podova 
PADOVA. 9 

Una Iniziativa awentata di 
• Potere operaio* ha offerto 
Toccasione alia polizia per 
fabbricare un grave incidente 
attorno agli istituti universi-
tari di Chimica. II gruppetto 
di « Potere operaio» aveva in-
detto una manifestazione che 
doveva partire dalla Casa del 
lo Studente di via Marzolo: 
rimpostazione era quella av-
ventunstica che e solita nelle 
miziative di questo gruppo. 
Solo una esigua minoranza di 
studenti — circa duecento — 
vi partecipava. Un breve 
corteo part:va verso le 17.30 
da via Marzolo. mentre la que-
stura aveva organizzato un for
tissimo schieramento di cara-
binieri e celerini. Alle prime 
cariche indiscriminate e al lan-
cio nutrito di bombe Iacrimo-
gene, facevano apparizione 
bottiglie molotov. L'mtero 
quartiere veniva paralizzato e 
trasformato In terreno di vio 
lentlssimi e ripetuti scontrl. 

Sui fatti, la Federazione co-
munista dl Padova ha emesso 
un comunicito che tcondan-
na duramente la provocazione 

, messa in atto da un esiguo 
.gruppo che si denomina "Co-
• mitato politico degli studenti" 
• e che fa capo a "Potere ope 
i raio", e rintervento tpropon-
• tato, indiscriminato delle auto-
J, ritiz di polizia, ambedue con-

vergtnti a creare un clima di 
\ tensione e di preoccupazione 
' e lo spazio all'obiettivo dcmo-

,! cristiano c dclla destra per il 
Uocco d'ordine ». 

minano alle basi le structure 
del nostro ordinamento .'fjla 
stico. In effetti il fermento 
era vivo da tempo tra gli stu
denti deH'istltuto ed 11 gesto 
dell'insegnante e stato asstnUo 
dai giovani a valore •unhl^-
matico di un certo tipo di ge 
stione autoritaria della scu )ia 
tuttora condiviso da certi set-
ton del corpo insegnante 

Cosl. gli studenti. dopo es 
sersi rluniti in assemble-!. 
hanno deciso di contestare lo 
autontar srao di alcum inse 
pnanti f'ell'istituto rH-um0!! 
do in proprio la gestione riel-
r:n<Pi?ndroi*nto con-iidei n <\ 
tuttavia. gli lnsegnanll .v«\«ssi 
come «esperti » al serviz'o 
della scolaresca Insomnn 
gli studenti pur continuando 
a frequentare la scuola, per 
una settimana hanno deci£o di 
non accettare in classe a«i in
segnanti se non dietro loro ri-
chiesta 

I nuglion tra gli alunni <1H 
le varie classi si son fatti inoi 
tre promotori di miziative di-
dattiche (opportunamente m-
scusse) atte a fornire jn au-
silio pratico a tutta la seola-
rec ' » •» •5onrart'«,"»» ai co*n 
pagm meno preparati e ad :n-
dicare con ci6 stesso una li 
nra co°rpnt^ il tion <i 'n^ • 
gnamento che gli studenti si 
attendrnri dd iini sjuola 
stmtturata secnndo le !oro 
concrete esigenze. 

Iniziativa esecrabile? Non 
ci pare, tanto e vero cne to 
stesso preside non ha rarvl-
sato nulla di illegale e di con-
dnnnabile nel comportam^nio 
degli studenti Lo stesso presi
de ogni giorno fa un giro :n 
tutte le classi «contesta-
tnci »: venticinque sulle *ren-
totto deH'istituto. Lo <-tes»o 
Provveditore agli stud., in 
una d5ch i ' ,r*7 , ' ,ie app""» *M1 
locale quotidiano afferma: 
« E ' giusto e necessario senM-
re anche ali etudenti e ie l>ro 
ragioni che nnn semore "ono 
esiminate nella dovuta tna-
niera » 

Anuhe le cronache dei quo 
tidiani locali rifenscono sui-
l'episodio con grande ponde-
razione L'« Alto Adige» 

In questa luce si evidenzia 
da solo II tono della scompo-
sta reazione con cui la Feder-
scuola — con un telegramma 
— si rivolge al governo per 
sollecltare contro gli studenti 
non si sa quali aesemplari 
provvedimen&i ». 

a. f. f. 

Gli scioperi 
alia RAI-TV 

non bloccheranno 
le « Tribune 
elettorali» 

• Gli scioperi dei dipendenti 
della RAI-TV. programrnati 
per i prossimi giorni in se-
guito alia rottura delle trat-
tative per il rinnovo del con-
tratto di lavoro, non blocche
ranno Ie trasmissioni di Tri-
buna elettorale. Lo ha deciso 
il consiglio d'azienda della 
RAI. affinche nel difficile mo 
mento politico che il paese 
sta attraversando, non venga 
meno l'informazione dell'opi-
mone pubblica sulle posizioni 
delle forze politiche. I lavora-
ton della RAI-TV chiedono 
perd agli uomini politic! che 
parteciperanno a Tribuna elet
torale di assumere un preci-
so e fermo impegno per la ri-
forma dell'Ente. / 

Quanto al programma delle 
agitazoni. i sindacati RAI del-
laCGIL. CISL, UIL e SNA-
TER hanno deciso che lo scio-
pero avra la durata di venti 
ore effettive per ogni lavora-
tore. da articolarsi nel pros
simi giorni. 

AirUniversita di Camerino 

Esonerati due docenti 
per le troppe assenze 

, . i- ' CAMERINO. 9 
Due docenti univers:tari sono statl esonerati dagli mcarichi 

ch- avevano presso 1'ateneo di Camerino Essi non avrebbero 
rlipettato il calendarlo delle lezioni pur percepsndo regolar-
mtnte lo stlpendlo j « i n i „ . 

La notizia. diffusasl oggi a Cimerino. e trapelata dall Uni 
verslta stessa. La m'sura severissima nei confronti dei due pro
fessor! e Indubbiamente la P'-Ima nella sloria di circa settecento 
anni di vita deU'ateneo camerinese e rlguarda I professori Eu-
genio Tondello. di chimlca teorica e Lorenzo D Sipio di cnimlca 
organlca superlore. ambedue di Padova ma docenti presso 11 
corso di laurea In chlmica della facolta di scienze dell univprsita 
di Camerino . _, 

I* segnalaz'one sarebbe sutU effettuata dai pror SImonetta, 
preside della facolta dl scienze naturali fislche e matematjche 
dell'iteneo camerte. che ha rlvelato tall manchsvolezze. Infattl 
I due docenti. che avrebbero dovuto tenere le lezioni II lunedl, 
mercoledl e venerdl di ogni settimana, su nove lezioni del mese 
di dicembre 1971 e su due del mese di gennalo 1972 a Camerino 
ne avrebbero tenute soltanto quattro. 

Accertfltl quest! fattU II consiglio dl facolta dl scienze, nella 
seduta del 13 gennalo scorso, propose al senato accademico del-
1'UnlversitA. costatata la fondatezza dene accuse, la revoca de
gli incarlch! 

Migliaia di assemblee in pochi giorni per far fronte alle scadenze anticipate 

Vasta discusswne democratica 
per scegliere i candidati del PCI 

La elaborazione delle l iste comuniste momento di intensa partecipazione dei mil i tanti • Le proposte degli organismi dir igenti di-
scusse in 180 assemblee a Firenze, 340 a Bologna, 178 ad Arezzo - Nell'Emilia 50 mila comunisti hanno partecipato al dibatt i to 

- Le llste dei candidati co
munisti alia Camera e al Se
nato vengono formulate -e 
completate in quest! giorni at-
traverso una larghissima con-
sultazione delle organizzazlo-
nl dl base del partito, in cen-
tlnala di assemblee a cui spes-
so sono chiamati a partecipa-
re anche lavoraton democrati-
ci, amici e simpatizzanti del 
nostro partito. Alle assemblee 
di base vengono sottoposte li
ste « aperte » formulate dagli 
organismi dirigenti; dopo la 
discussione e le proposte suc
cessive che vengono dalla ba
se, tornano a rlunirsl, In que 
sti giorni, i comitati federah, 
le commissioni di controllo, i 
comitati regional), che coordi-
nano le scelte deftnendo le li
ste. per sottoporle alia sanzio-
ne deflnitiva della apposita 
commisslone del comitato cen-
trale. 

Si tratta di un fatto demo-
cratico di ampiezza sconosciu-
ta a qualsiasi altro partito e 
di grande significato politico, 
che ci distingue da tutte le 
altre forze politiche italia-
ne: anche la scelta del can
didati al Parlamento, infattl, 
diviene per 11 PCI un mo
mento di dibattito e di par
tecipazione di base, al di fuo-
ri dunque dei giochi dl pote
re, delle clientele, dei «mer-
catl» dl varlo genere. 

La discussione sulle liste al
ia base non e cosa nuova 
per 11 nostro partito. Questa 
volta, perd, la consultazlone 
ha assunto un carattere ecce-
zlonale, piu serrato e incisi-
vo che mai, dati i tempi stret-
ti impost! dallo scioglimento 
anticipate delle Camere: in 
quasi tutte le grand! organiz-
zazioni, nel giro dl pochi gior
ni la « rosa » delle candidature 
e passata dagli organismi di
rigenti al vaglio delle assem
blee dl base. 

A Napoli, Comitato Fede
rate e Commisslone federate 
di controllo hanno tenuto la 
prima riunione congiunta do
po il Congresso provinciale 
mercoledl primo marzo, Invl-
tando tutte le sezioni a te
nere riunioni per raccogllere 
le indlcazioni del militanti 
sulle candidature quartiere 
per quartiere e comune per 
comune. Le proposte delle se
zioni sono state colte e va
gi iate ieri sera dai Comita
to direttivo; domani Comitato 
federale e'Coairhissione dl 

-controllo si rluniscbho dl nuo-
• vo insieme. per trarre le con-
clusioni dell'ampia e serrata 
consultazione di base. Ieri se
ra st e rlunlto anche 11 Comi
tato federale di Avellino: con 
la riunione del Comitato regio-
nale di sabato si conclude-
ra, in Campania, la fase della 
definizione delle liste del no
stro Partito. 

A Firenze, la lista dei can
didati comunisti e stata di-
scussa in oltre 180 assemblee 
nelle Sezioni di fabbrlca e di 
strada; i risultati della con* 
sultazione sono stati sottopo-
sti giovedl scorso al Comita
to federale e alia Commisslo
ne federale di controllo. Lo 
stesso avviene in tutta la To-
scana: ad Arezzo, per esem-
pio, Ie 178 sezioni comuniste 
della provincia si sono riu-
nite, con uno sforzo eccezio-
nale di mobilitazione. nel gi
ro di tre giorni, con la par
tecipazione di circa il 25 per 
cento degli iscritti. 

Un ampio dibattito politico, 
che si e saldato alia mtensa 
fase congressuale appena con-
clusa, ha investito gran par
te dei 33 mila comunisti del
la Calabria. Alle riunioni dei 
Comitati federali di Catanza-
ro, Reggio. Cosenza e Croto-
ne, sono seguite le assemblee 
di sezione. in cui il dibatti
to sulle liste non e mai sta
to disgiunto dall'esame della 
situazione politica e delle mi
ziative elettorali. 
: A Milano le assemblee po-
polari nelle sezioni (a cui 
hanno spesso partecipato mol-
ti lavoraton non iscritti al no
stro partito), hanno dlscusso 
sulla base di una « rosa» di 
nomi aperta, presentata dagli 
organismi dirigenti della Fe
derazione. I criteri che il di
battito ha indicato sono sta
ti quelli della presenza nelle 
nostre liste dei protagonist! 
delle lotte nelle fabbriche e 
nelle scuole. e di una piu Iar-
ga rappresentanza femminile. 
Intanto. in una serie di riu
nioni di segretari di sezione, 
si stanno mettendo a punto Ie 
proposte per i vari collegi se-
natonali. II ciclo della gran
de consultazione di massa si 
concludera nei prossimi gior
ni presso gli organismi diri
genti della Federazione e poi 
al Comitato rezionale. 

Nella provincia di Torino. 
nel giro di due giorni si so
no tenute oltre 150 assemblee 
con la partecipazione di mi
gliaia di compagni Piu di 50 
assemblee sezionah si sono 
tenute nel Novarese. 50 nel 
Biellese. 25 a Cuneo e pro
vincia, decine e decme nel-
I'AIessandrino e nel Vercel-
lese. 30 ad Asti. piu di 20 
nelle zone del Verbano. Cusio 
e Ossola. La consultazione ha 
impegnato sla 5e grand 1 orga-
nizzazioni di fabbrica e di 
quartiere che le piccole sezio
ni delle vallate alpine 

Centinaia di riun'oni an 
che In tutta la Liguria, a 
Genova, Imoeria, Savona e La 
Spe?ia A Genova. il comita
to federale. con tern poranpa-
mente al dibattito sulla scel
ta dei candidati. ha posto an
che un obiettivo immediato. 
concreto raccogliere, nel mi
nor tempo possibile. 30 milio-
nl per la campagna elettorale. 

A Bologna* in tutte le 341 
sezioni comuniste, dai primo 
al 3 marzo. si sono tenute 
centinaia e centinaia di riu
nioni. Un dibattito ampio, ap
passionato, per la formazlo-
ne di liste capacl dl racco
gliere 11 piu largo consenso 
delle masse popolarl. 

Larghlssima e stata la con

sultazione anche a Reggio 
Emilia, a Modena, Ferrara, 
Parma, Ravenna, Rlmlnl," For-
11, Placenza e in tuttl gli al
tri centrl deU'Etnilia.rossa: si 
calcola che nella Regione le 
llste «aperte» proposte da
gli organismi dirigenti siano 
passate al vaglio di 40-50 mi
la iscritti al Partito. 

Assemblee, riunioni. nel luo-
ghi dl lavoro e nelle sezioni 
comuniste si sono tenute an
che nel Veneto, nelle zone In
dustrial! dl Porto Marghera, 
nelle campagne e nelle cltta. 
nel centri Industrial! del Friu-
H-Venezia Giulia; a Trieste, a 
Monfalcone, Pordenone, Udi-

ne. il dibattito per la forma-
zione delle liste elettorali e 
stato vivo ed appassionante, 
con una partecipazione che ha 
uguagliato, se non supernto. 
ouella Drpronsreviiialp 

Per il XIII 

congresso del PCI 

A Milano 
il compagno 
Teitelboim 

del PC cileno 

MILANO, 9. 
Alle 11,50 di questa mattina 

e glunfo all'neroporto ul Llna-
te il compagno Volodld Teitel
boim, membro del comitato cen-
trale e dell'Uffldo politico del 
Partito comunista del Cile. II 
compagno Teitelboim/ che e 
anche membro del Senato del
la Repubbllca del. Cile, e a Mi
lano per tegulre I ' lavorl del 
X I I I Congresso del nostro Par
tito. Ad attenderlo al suo arri-
vo erano II compagno' senatore 
Giovanni Brambllla e II compa
gno Guerra della Federazione 
milanese del PCI. 

Per battere la DC e le forze di destra 

Larghi consensi in Sardegna 
alFintesa PCI PSIUP e PSd'A 

• • I 

Un imporlanfe documenio del PSd'A - Dichiarazione del compagno Birardi • Can
didati comuni nei collegi senaforiali - 4 candidati sardisti nel'a fista PCI per la Camera 
Dalla nostra redaztone 

CAGLIARI. 9 
La necessita urgente e impe-

riosa di un radicale cambia 
mento nella gestione dell'isti
tuto autonomistico. e di una 
svolta democratica dl sinistra 
in Sardegna e nel paese. e al
ia base dell'accordo elettorale 
tra PCI. PSIUP e PSd'A per 
le prosslme elezioni politiche. 
I tre partiti presentano candi
dati comuni in tutti i collegi 
senatoriali. mentre quattro 
candidati sardisti entrano co
me indipendenti nella lista del 
PCI per la Camera dei depu-
tati. 

Questo accordo — hanno 
spiegato i promotori — costi-
tuisce una nuova fase nella 
strategia del movimento auto 
nomistico sardo per rompere 
deflnitivamente la oppressiva 
egemonia della DC e delle for
ze economiche di destra nella 
regione, e per costruire una 
nuova maggioranza fondata 
sulla piu larga partecipazione 
delle masse lavoratricl e dei 
cittadinl alia gestione della co 
sa pubblica. 

Va sottolineato. in particola 
re. il documento approvato dai 
Comitato centrale del PSd'A a 
chlusura di un appassionato e 
lungo dibattito che ha prece-

La campagna dei comitati civici e una riprova 

delle scelte conservatrici democristiane 

GEDDA ASSICURA: 
LA DC ABBASTANZA 
SP0STATAA DESTRA 

Si parla di «dighe» come nel 1948 - Vaiori: «Chiarezza 
di posizioni e'e solo a smislra» - L'«appel!o» del PSD! 

I I ; prof. Lulgi Gedda. pre-
sidente dei comitati civici. sta 
intensificando la propria cam
pagna elettorale in appoggio 
alia DC. La motlvazione poli
tica che muove questo perso 
naggio, protagonlsta delle 
crociate di vent'anni fa, e 
molto semplice: la DC e abba-
stanza a destra, per questo 
occorre votarla. Si tratta di 
una argomentazione che qua-
lifica pienamente non solo la 
campagna elettorale, ma le 
scelte politiche compiute daU 
lo « Scudo croclato ». « / co
mitati civici — ha dichiarato 
ieri Gedda — faranno ogm 
sforzo per orientare Veletto-
rato cattolico verso la DC (...); 
lo ripeteremo con tutti i toni 
e tutti i mezzi a nostra di-
sposizione fino al 7 maggio. 
Terremo alia e solida, come 
nel 1948. la diga verso Veslre-
ma sinistra ». Nessuno. ovvia-
mente. dubita del fatto che 
Gedda sia lo stesso del 1948 
Cio che da allora e mutato e 
perd quell'a elettorato catto 
licor> al quale egli si rivolge 
come a un tutto IndifTeren-
ziato. quasi che si potesse par. 
lare aU'operaio delle ACLI e 
al contadino che vuole la ri-
forma dei vecchi patti agra 
ri alio stesso modo con cui 
si parla ai grandi industnali 
che passano i a fondi neri » ai 
fasclsti e che alimentano le 
manlfestazioni dei - « marcia 
tori silenziosi ». a Sarebbe un 
grave errore — afferma Ged
da, dipingendo un bel qua 
dretto dello «Scudo crocia-
to » —, un errore storico oltre 
che politico, abbandonare In 
DC proprio mentre questo 
partito ha ripreso. con corag 
giosa consapevolezza. una po-
sizione centrale e realtstica* 

Nella DC. intanto. ieri si 
sono riuniti i direttivi dei 
gruppl parlamentarl. sempre 
per esaminare l'intricata que-
stione delle candidature. 

II compagno Dar'o Vaiori. 
segretaxio del PSIUP. ha 
scritto un editoriale per 
Mondo nuovo sui problemi 
dell'attuale fase della campa
gna elettorale «La chinrezzi 
di posizione — egli afferma 
— c'i solo a sinistra, percht 
TO/O PCI e PStUP proclama 
no che gli avversari da bat
tere wno la DC e le destre 
e la riedizione del centrosim-
stra» Per quanto ri^uarda i 
dirigenti del PSI. che - af 
ferma Vaiori - «si sono as 
nunti la responsabilita dt fa-
vorire un atto politicamente 
assurdo e moralmmle odioso 
come qruello di MenrhinelU. 
essi hanno mostrato di pre-
ferire una squallidn opera 
zione, peraltro falii la. piutto-
sto dt dare mux risposta po-
sitiva e chiara alle propotte 
dt uniti della sinistra. Cid i 
molto grave perchi induce 
inevitabilmente ad accrescere 
i dubbi sulle future colloca-
zioni del PSI v. 

" " ' La Dirczionc del PSDI 
ha ' approvato ieri 1'appcllo 

agli elettori per il 7 maggio. 
Si tratta di un documento 
approvato tanto dai saragat-
tiani quanto dai ferr:ani Per 
intendere di quale conio sia 
questo testo. basti dire che 
l'esistenza di «un movimen 
to neo-fascista» viene attri-
buita dai socialdemocratici 
agli « errort compiuti dalle si-
nislre», non alle debolezze e 
alle incapacity della DC e del 
centrosinistra. Nonostante tan-
ti terremoti di segreteria. 
quindi. il lupo socialdemocra-
tico non perde il vizio d] da
re sempre ragione alia DC e 
alle destre. 

Per quanto rlguarda la tan
to discussa candidatura di 
Ferri (non sicuro della pro
pria rielezione ad Arezzo i, 
la segreteria del PSDI avreb-
be deciso di offrirgli. oltre al 
posto di capolista nella pro
pria circoscrizione. anche un 
altro posto: o nella aborrita 
circoscrizione di Como, o in 
quella di Verona (che perd 
piace a Matteotti), o in quel
la di Napoli. o in quella di 
Palermo. Nessuno di questi 
posti. perd. pud assicurare una 
matematica rielezione all'ex 
segretario del PSDI. 

C.f. 

duto l'accordo con il PCI e il 
PSIUP. I sardisti ritengono ne
cessario costituire una vasta 
e profonda intesa tra tutte le 
forze sinceramente autonomi-
stiche per contrastare «il po 
tere decisional del monopoli 
finanziari. commercial! e indu
strials tesi alia realizzazione dl 
un dlsegno di sviluppo verti-
cistico che lgnora la democra
tica volonta delle popolazioni 
e le degrada a un ruolo di 
sudditanza, inaccettabile e of-
fensivo della dignita di una 
comunita civile ». 

Come conseguenza della po 
lltlca fllomonopolistica della 
DC «i gravi fenomenl dl di-
soccupazione. sottoccupazione 
ed emigrazione stanno assu-
mendo la proporzione di una 
vera e propria degradazione 
sociale. la cui evoluzione mi-
naccia la stessa sopravvlven-
za del popolo sardo ». D'altro 
canto, le aziende a partecipa
zione statale «lungi dai de-
terminare in Sardegna una vi-
gorosa azione di risanamento 
economico, estendendo i'occu
pazione e dilatando il proces-
so produttivo. hanno operato 
in plena coerenza con la logi-
ca del profitto perseguito dai 
monopoli privatl ». 

II Comitato centrale del 
PSd'A individua pertanto 
«nella supina acquiescenza 
della classe politica dirigente 
sarda. e in particolare della 
Democrazla cristiana. partito 
di maggioranza relativa. la re
sponsabilita storica della si
tuazione attuale ». e denuncia 
all'opinione pubblica «la con-
clamata incapacity della stes
sa DC di garantire all'isola 
una grande stabilita, politica
mente rappresentativa dei fon-
damentali interessi del popolo 
sardo » 

II Comitato centrale del 
PSd'A afferma di avere deci
so l'accordo elettorale con il 
PCI e il PSIUP « ben consa-
pevole del proprio ruolo di 
partito popolare che. con la 
battaglia dell'autonomia ha 
aperto alia Sardegna e ai sar-
di una nuova prospettiva di ri-
scatto sociale e di avanzata 
civile » 

II PSd'A riconferma che « la 
odierna alleanza non compor-
ta alcuna rinuncia e condizio-
namento ideologico dei parti
ti che la costituiscono, e per
tanto i candidati del partito 
sardista e gli eventuali eletti 
continueranno in plena auto-
nomia la battaglia sardista e 
assumeranno in ordine ai sin-
goli problemi in discussione 
gli atteggiamenti che saranno 
deliberati dagli orsani statu-
tari dello stesso partito». 

II Comitato centrale del 
PSd'A rivolge lnfine «a tutti 
1 sardisti. ai simpatizzanti. ai 
con tad in i. braccianti. intellet-
tuall. pescatori. studenti. ope
rai. pastori. artigiani e al po-
oolo tutto di Sardesna il piu 
fervente aDDello all'unita di 
tutte le forze del lavoro per 
affrontare insieme 1'esaltante 
battaglia per il riscatto so
ciale in un clima di tensione 
autonomistica ». 

La decision? del PCI. del 
PSIUP e del PSd'A di presen-
tarsi unit! alle elezioni politi
che. ha suscitato vivo interes-
se e Iargh; consensi nel mo
vimento ooeraio e contadino. 
tra i giovani e sli intellettuali. 
I dirigenti d c hanno incassa-
to il coloo diendosi o sor-
presi e addolorati». ma alio 
stesso temrjo manovrano nel-
l'inutile tent^tivo di contnsta-
re auesti processi unitari. 

L'accordo tra comunisti. sar-

Foto su commissione 
Una settimana la, a Mila

no, un dirigente della Sit-
Siemens fu sequestrato, tra-
scinato su un furgoncmo. am-
manettato, malmenalo e pot 
abbandonato con un carlello 
appeso al collo I criminali se
questrator! si quail ficarono 
come a Bngate rosse», una 
sigla gia usata per coprire al
tre provocaziont, mneslate in 
sintomatica comcidenza con 
lo svolgersi di lotte operaie. 

Sot abbiamo sistematica-
mente denunciato questi alii 
banditeschi. come un servizio 
reso ai padroni e ai loro ten
tative di isolare i lavoraton. 
presentando le loro lotte co 
me una sequela di violenze 
capaci soltanto di creare nel
le fabbriche una situazione dt 
pcrmanenlc « disordine ». che 
impedirebbe al Paese di pro-
gredire I sxndacatt. dai can
to loro. hanno attribuito il 
criminale sequeslro di Mila 
no a nun disegno ben preciso 
di provocazione e di disorien-
tamento dei lavoratori». Ma 
c'i stato un gruppo che ha 
esaltato Vawenimento. come 
un fatto arivoluzionario*. 
' Ieri, le sedicenti * Brigate 
rosse» hanno fatto pervenire 
ad un'agenzia di stampa la fo-
tografia del dirigente della 
SIT-Stemens, al momento del 
scquestro, con la canna di 
una pistola piantata sulla 

guancia destra ed un'altra pi
stola che lo minaccia da si
nistra, mentre dai collo gli 
pende un cartello con lo slo
gan: «Tutto il potere al po
polo in armiv. Questa foto-
grafia. di stile tipicamenle fa-
scista. ha campeggiato sulle 
prime pagtne dei giornali che 
soatengono la campagna del-
r« ordine». rial quotidiano 
della DC all'organo del MSI. 

IM fotografia, naturalmente, 
& stata un nuovo preteslo per 
ignorare o releqare in ultimo 
piano gli wiluppi delle inda-
gim suqli atlenlali e le pro-
vocazioni fasciste che hanno 
oortato airarretto del dirigen
te missino Pino Rauti (che 
preferiva usare il tritolo m-
tece delle macchine foto-
grafiche) 

L'uso della fotografia ci 
sembra comunque ineccepibi-
le da parte dei giornali di de
stra. Tanto piu che quella 
foto 6 veramenle esemplare 
per rectamizzare il «terrore 
rosso» Tanto esemplare che 
sembra commissionala dagli 
ufflci elettorali dei partiti, 
amici dei padroni. Ami & co
sl «esemplare», perfetta e 
tempestiva da accrescere il 
fondato sospetto che queste 
a brigate » (rosse di nome, ma 
nerc di fatto) agiscano pro
prio su commissione. 

disti e socialproletari — ha di
chiarato il segretario regiona-
le del PCI compagno Mario 
Birardi — rappresenta un im-
portante momento del proces-
so unitario, sviluppatosl In tut
ti questi anni di battaglie co
muni per l'autonomia e la ri-
nascita. tra le masse popo-
lari, nei Consigli comunali, 
nell'assemblea regionale. Que-
st'alleanza rappresenta un si
curo punto di riferimento per 
un'ampia unita di forze demo-
cratiche e autonomlstiche cui 
affidare la prospettiva di una 
profonda svolta nella vita po
litica, economica e sociale del
la Sardegna ». 

Giuseppe Podda 

Che cosa 
succede 

col rinvio 
dell'IVA 

II rinvio per 1'applicazio-
ne dell'Imposta sul valore 
aggiunto ha una seric dl 
conseguenze. alcune delle 
quali abbastanza gravi. per 
l'economia e gli operatori 
economici. 
• Rimangono in vigora 

I'lGE e le imposte comu
nali di consumo. Com-
mercianti e imprese ri-
prenderanno gli acquisti 
di magazzino. in parte so-
spesi. ed i Comuni da-
vono provvedere alia pro-
secuzione del servizio im
poste locali. 

• Uffici e impianti elettro-
nici (in genere affittati 
dalle societa fornilrici) 
statali. di privati o di 
consorzi per la contabili-
ta 1VA rimangono inef-
ficienti per almeno C me-
si. La perdita e di moltt 
miliardi. Le piccole azien
de tuttavia potranno or-

. ganizzarsi meglio e. so-
prattutto. battersi per cri
teri piu semplificati e ri-
duzioni dell'imposta. 

• La Comunita europea mi
naccia di imporre la so-
spcnsione di agevolazioni 
(rimborsi 1GE) aqli espor-
taton iwiliani. In tal ca
so si a pre un problema 
di compensa7ioni. 

In conclusione: il rinvio 
in se costituisce una perdi
ta e la sua causa e 1'av-
venturismo del governo clie 
solo ora scopre che 1'IVA 
danneggerebbe la economia 
italiana. 

II rinvio e un vantagglo 
se le piccole imprese si or-
ganlzzano meglio in questi 
mesl e si battono — comt 
indica il PCI — per eliml-
nare te imposte sui consuml 
popolari, rldurne altre, sem-
plificare la rlscosslone. 

L? inter vista di Longo 
(Dalla prima pagina) 

I'elemento fotidamentaie, di-
rei costitutivo del cenlro sini
stra. La novitii vera della si
tuazione sta nel fatto che al 
nuovo orientamento il PSI e 
giunto sulla base di una espe-
rienza che ha avuto due punti 
di riferimento: da un lato lo 
snaturamento della tradizione 
e delle caratteristiche del par
tito in conseguenza della poli
tica di unificazione con la so-
cialdemocrazia, dall'altro H 
carattere del movimento di 
massa che si e sviluppato in 
Italia dai 'C8 e che ancora og
gi continua Se si tengono pre 
senti questi due dati di fatto. 
si comprende che il migliora-
mento generate dei rapporti 
tra le varie component!' del
la sinistra italiana e la espe-
rienza unitana di tipo nuovo 
che essa sta compiendo non 
va vista semplicemente come 
una intesa tra partiti. come 
una iniziativa, diciamo cosi. 
soggettiva o di vertice. Essa 
e il riflesso di un movimento 
di massa di proporzioni e di 
qualita tall da imphcare an
che nuovi rapporti tra i parti
ti operai. Per questo e giusto 
parlare di una nuova prospet
tiva unitaria per la quale noi 
rilemamo debba esserci il 
contributo e 1'impegno di tut
te Je forze progressiste e po
polari, laiche e cattoliche. Non 
si tratta. e chiaro. di ripetere 
I'esperienza frontista. che. pur 
nelle sue luci e nelle sue om
bre, ebbe un grande valore 
nella fase stonca in cui si 
svolse. II nostro obiettivo e 
oggi molto piu ambizioso. 

. D. - Nella campagna 
elettorale per le elezioni 
del 1968 tu rivolgesti alia 
giovane generazione stu-
dentesca e operaia, impe- • 
gnata in prima f i la nella 
contestazione che doveva 
poi svilupparsi e concre-
tizzarsi nell'aufunno caldo, 
un discorso politico aper
to, una vera e propria 
«apertura», come fu scrit
to. A quattro anni di di-
stanza, quel discorso man-
tiene una attualita non 
soltanto elettorale? 

- R. • Non ha alcuna inlen 
zione di attnbuirmi una s*r 
ta di esclusiva per un discorso 
ai giovani che e e deve essere 
di tutto il partito. Nel mento 
della questione osservo poi 
che ogni generazione matura 
in un modo del tutto origina-
le la propria esperienza po
litica Guai a noi se ci pre-
figgessimo il compito di ris-il 
vere dall'esterno questo spe-
cifico problema delle masse 
giovanili. Ma in occasione del 
XIII Congresso voglio fare 
una osservazione. La larga e 
vivace presenza ai nostri con-
gressi provinciali dei eiovani. 
che in essi hanno nositiva-
mente portato Ie ragioni e la 
esperienza delle grandi lotte 
di mas?a di questi ultimi anni. 
mi sembra derivi dai fatto che 
il n4rtito ha saputo intendere 
11'animo e la carica contesta-
tnce e rinnovatrice della ge
nerazione del '68 ed ha sa
puto aprire ad essa le sue 
porte Questa forse e la mi-
gnore con ferma della validita 
p dplla elustczza della scelta 
coraggiosa. della < apertura » 
che faeemmo allora. badanlo 
al fondo del fenomeno di « rot
tura > che si verificava tra 
una nuova generazione c Tor-
dine sociale e politico esis*en-
te. Non voelio dire, con cid. 
che tutti i problemi siano sta
ti risolti e che una saldatura 
piena con l'avanguardia gio-
vanile sia gia stata realizza-
ta. Ma certo resperienza di 
questi anni deve servirci per 

I'avvenire. Dai giovani abb'a 
mo imparato parecchie cose 
che siamo riusciti a far vivere 
in tutta la nostra politica. Ma 
ai giovani abbiamo detto qual 
cosa di molto importanle: e 
cioe che in una societa com 
plessa e stratificata come 
quella italiana non e possibile 
avanzare in reparti isolati. 
per sortite che possono appa 
rire affascinanti ma riscua 
no di diventare smagliature 
isolabili e quindi ricucibili da 
parte del sistema capita list ico 
e della sua sovrastruttura po 
litica. II fatto che la genera 
zione del '68 non sia entrata 
in confiitld.' ma sia stata in 
gran parte impegnata nelle 
organizzazioni stnriche del 
movimento operaio italiano. e 
in primo luogo nel PCI. di 
mostra che anche la nuova 
generazione. in Italia, ha il 
senso della storia e delle con 
crete vie della rivoluzione sr 
cialista. 

D. • I I dibattito politico 
sembra concentrarsi sul- -
le questiont interne, e cio 
proprio nel momento in cui 
sul piano internazionale si 
verificano avvenimenti di 
eccezionale portata. Non 
e'e II risehio, in questo, di 
una chiusura provincial!-
stica? 

R. - Non certo per il rn 
stro partito che ogni giorno. 
con la sua azione. dimos'ra 
di essere attivamente al fian 
co dei popoli e di quanti si 
battono per la causa della h 
berta e deH'indipendenza e 
che intende rconrermar^i co 
me una grande forza coi!»qn-
la sul piano internazionale ton 
tutto cio che di rivoluzionario 
e di progressivo continua a 
maturare nel mondo. Ci sia
mo sempre guardati dai ri 
schio delle chiusure provincia 
li. E. del resto. bnsta vedere 
I'attenzione che all'estero con 
tinuano a su^citare le nostro 
iniziative e Ie nostre prese di 
posizione. per comprenderc 
come sia esatto questo nostro 
giudizio. Ma. per stare ai pro 
blemi interni. io tengo a ."-ot 
tolineare che una alternativa 
democratica. una svolta poli
tica. non e realizzabile e non 
e concepibile senza un muta-
mento della coIJocazione in 
ternazionale dell'Italia. senta. 
cioe. 1'acquisizione di una ef-
fettiva autnnomia internaro-
nale. Nel momento in cui per 
fino gli Stati Uniti d'Amen^a 
sono costretti a liberarsi dnl 
vincoli che i Foster Dulles 
avevano posto alia loro capa
city di iniziativa. sarebbe 
grottesco che lltalia conti-
nuasse. come sostengono de-
mocristiani e socialdemocra
tici, repubblicani e liberali. a 
isterilirsi nella ripetizione del
le giaculatorie atlantiche e 
americane. sia pure - recitan-
dole con un tono piu dimesso 
di dieci o anche solo cinque 
anni fa. Non e una afferma-
zione polemica o propagandi-
stica questa. ma una questio
ne di principio. Nel rivendi-
care I'autnnnmia effettiv-i e 
1'indipendenza piena dellTta 
Ha per una politica di disten-
sione e di pace noi siamo 
coerenti con la nostra linea 
di autonomia che 6 caratte 
riFtica non rinunciabile del 
nostro genuino imp°eno inter-
nazionalista. E' chiaro che 
per noi il princpio deirauto-
nonva. al quale in o?ni circo-
stanza in cui 6 stato necessa
rio abbiamo liberamente tspi 
rato le nostre valutazioni e 
prese di posizione, deve esse
re considerato come la base di 
ogni processo unitario • deTTe 
Torze operaie, socialiste. rivo-
luzionarie sia nel campo in-
terno che in qucllo 
lionato. 


