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Prima giornata di dibattito al convegno promosso dal CESPE e dalFIstituto Gramsci 

AMPIO RICONOSCIMENTO DELLA NECESSITA 
DI NUOVE SCELTE DELL'IMPRESA PUBBLICA 

Vivace confronto di posizioni — I miitamenti nella situazione oggettiva e la necessity di partire dai problemi reali nell'intervento di Napolitano — I problemi della program-
mazione nel discorso di Barca — Gli interventi di Giolitti (PSI), di Guerra (segretario CGIL), del presidente della G ESCAL Briatico e dei cattolici Saraceno e Lombardini 

II convegno promosso dal 
CESPE e dall'Istituto Gram
sci su «Imprese pubbliche e 
programmazione democrati-
ca», aperto lunedl sera con 
la presentazione delle rela-
zioni, e entrato leri mattina 
nel vivo del dibattito con lo 
intervento dl dirigentl politici 
ed economisti. Nella diverslta 
delle posizioni espreose, l'ac-
cordo si e manifestato su due 
punti: 1'iniziativa cade oppor-
tuna, in un momento in cui 
l'economia italiana richiede 
nuove scelte; la posizione del
le imprese pubbliche di fron-
te ai problemi aperti e da 
tutti criticata, ritenuta in-
sufficiente, maldiretta o ne-
gativa dagli intervenuti. Hi-
feriamo gh interventi seguen-
do un certo ordine dei temi af-
frontati. 

L'on. ANTONIO GIOLITTI 
ha espresso un giudizio po-
sitivo sull'impostazione e le 
relazioni portate al convegno 
soffermandosi poi sui punti 
che lo trovano in posizione 
di dissenso. Per Giolitti e 
«ottimistica» una valutazio-
ne del ruolo svolto dalle im
prese pubbliche e «pesslmi-
stica » un'analisi che present! 
uno Stato impotente di fronte 
alle grandi imprese private. 
Egli ritiene acquisibile, attra-
verso la programmazione, un 
effettivo esercizio del potere 
pubblico di indirizzo e con
trollo delle grandi imprese, 
potere che si esprimerebbe 
in forma di «comando» ver
so le tmprese pubbliche e di 
«contrattazione programma-
ta» verso quelle private. 

Esemplificando col caso 
della Montedison, Giolitti ri
tiene che l'lstituto mobiliare 
italiano dovrebbe risolvere 
questo problema della dire-
zione pubblica; ha aggiunto 
che comunque la eventualita 
del passaggio della Montedi
son nel sistema delle Parteci-
pazioni statali rimane un 
problema aperto. Infine, ha 
espresso parere negativo sul 
progetto di legge del PCI per 
l'approvazione parlamentare 
dei programmi delle Parteci-
pazioni statali in quanto a-
vrebbe «effetto paralizzante 
deU'attivita imprenditoriale ». 

Un nuovo tipo 
di sviluppc 

' Agll " aspetti " generall del 
convegno e stato dedicato an-
che 1'intervento dell'on. GIOR
GIO NAPOLITANO. La pro-
posta comunista di un «nuo
vo tipo di sviluppo », quale 
condizione della ripresa eco-
nomica, ha detto Napolitano, 
non pud essere respinta sen-
za entrare nel merito. Essa 
non nasce da uno schema i-
deologico, in cui preferenze 
e scelte siano precostituite, 
ma dall'analisi oggettiva del 
problemi che stanno di fron
te all'economia ed alia socie
ta italiana. Quando chiedia-
mo una svolta nell'intervento 
delle Partecipazioni statali 
nel Mezzogiorno proponiamo 
precise analisi ed alternative 
alle quali occorre sia data 
risposta. 

I piii ri levant I mutamenti 
nella situazione oggettiva 
dell'ultimo decennio sono e 
semplificati nella crisi dei 
gruppi imprenditoriali priva-
ti e nella estensione dell'in-
tervento pubblico a sostegno 
del profitto. I limiti di questo 
sforzo — posto in evidenza 
dall'aumento • della presenza 
statale nell'economia — sono 
evidenti nell'incapacita che 
esso dimootra nel compito di 
far use ire la societa italiana 
dalla crisi. La modifica del 
ruolo dell'impresa pubblica 
implica uno spostamento po
litico a sinistra e per questo 
opera il movimento operaio, 
seguendo una Iinea di con-
cretezza e di collegamento 
con tutti gli interessi nazio-
nali, ponendo i problemi spe-
cifici dell'operare degli stru-
menti di intervento economi-
co. II controllo democratico. 
di cui ha parlato anche Gio
litti. richiede un mutamento 
tanto degli orientamenti po
litici che degli strumenti eco-
nomici. Non puo sfuggire a 
nessuno l'evidente compene-
trazione che si e andata rea-
lizzando fra gruppi dirigenti 
della DC ed i centn d: potere 
economico. 

La proposta di legge del 
PCI off re una base di discus-
sione Anche in questo caso 
non basta negame la validita; 
occorrerebbero, semmai. altre 
proposte che noi siamo pron-
ti a discutere. Purche non si 
abbia timore di intraprende-
re, in un momento di crisi 
di valori, la via di un'espe-
rienza originate, con nuovi 
punti di riferimento scelti in 
un confronto democratico, 
che abbia come scopo un si
stema piu democratico di di-
rezione dell'economia 

GINO GUERRA (segretario 
CGIL) si e soffermaio sulla 
esperienza del rapporto s;n-
dacati- partecipazioni statali, 
nel quale si sono trovati di 
fronte «alla piu infehce sin-
tesi delle tendenze padronali 
e corporative. Si spiega in 
questo modo la risposta 
sprezzante e provocatoria ai 
metalmeccanici che avevano 
richiesto di trattare sugli in
vest! menti nel Mezzogiorno ». 
Guerra ha illustrato la posi
zione espressa dai smdacati 
in un documento unitano le 
Partecipazioni statali nel 
Mezzogiorno devono operare 
per una profonda trasforma-
zione agraria e delle piccolt 
e medie imprese I sindacati 
spingeranno per ottenere 
massicci investimenti. che 
non siano di rapina, ma rac-
cordatl col tessuto economi
co esistente, stimolanti per 
l'lntera economia. 

FRANCO BRIATICO (presi

dente GESCAL) ha cercato 
di dare una spiegazione delle 
carenze delle imprese pubbli
che ponendo in evidenza la 
costante subordinazione dello 
apparato industriale italiano 
al capitate finanzlario, attra-
verso le banche. Dal 1969 in 
poi 1 vincoli si sono raffor-
zatl ed oggi l'espresslone 
maggiore di questa subordina
zione e la Montedison. «Lo 
IMI. banca dl affari, dovreb 
be operare a cavallo tra una 
funzione di vigilanza e l'in-
tenzione di far valere le re-
gole di economicita. Si trat-
ta di una posizione sostanzial-
mente debole, perche l'lstitu
to non ha dalla sua ne i po-
teri giuridicamente definlti 
di un effettivo controllo, ne 
i pieni poteri in materia di 
finanziamento. Quindi, il pro
blema della Montedison non 
e chiuso». Briatico ha esal-
tato il ruolo di Enrico Mattei 
all'ENI, in quanto si sareb-
be emancipato dalla grande 
finanza per operare piii libe-
ramente in campo industria
le. Ha detto di condividere le 
proposte per l'approvazione di 
programmi qulnquennali del
le imprese pubbliche da parte 
del Parlamento e di un si
stema di intervento dei sin
dacati e delle region! nella 
loro formulazione. 

LUCIO LIBERTINI, sempre 
sul problema del controllo 
pubblico, ha detto che non si 
tratta di « andare a caccia di 
nuove e costose nazionalizza-
zioni, ma piuttosto di utiliz-
zare a fondo. senza limitazio-
ni e senza rinunce, tutto lo 
enorme settore pubblico, com-
prese Montedison, le banche 
e la Banca d'ltalia, per rea-
lizzare una conversione indu
striale ed una nuova scala di 
priorita». Quanto al control
lo specifico, esso «si espri-
me oggi in una serie di lot-
te Intorno alle grandi scelte 
di sviluppo ed investimento; 
ha carattere pluralistico, com-
prende un'autonoma pressio-
ne del sindacati, un ruolo 
crescente dei delegati e dei 
consign di fabbrica». 

NICOLA CACACE (Istituto 
di ricerche - ISRIL) ha detto 
di concordare con le critiche 
dei relator!. Quanto al Mez
zogiorno, ha citato l'impiego 
del 65 per cento degli Investi
menti delle Partecipazioni sta
tali in settori a bassa occu-
pazione e la mancanza di 
scelte — che ha determinate 
pesante dipendenza dell'Italia 
dall'estero — nei settori della 
elettronicf.. cant'orlstica, chi-
mica specializzaiu. Le scelte 
delle Partecipazioni statali 
hanno privilegiato le rendi-
te di posizione, operando lar-
gamente nei settori dei tele-
foni e delle autostrade men-
tre un settore come quello 
della meccanica strumentale 
e stato completamente tra-
scurato. 

MARCELLO COLITTI (Uf-
ficio studi END ritiene che 
i risultati delle Partecipazio
ni statali siano positivi, an
che se «il processo di svilup
po degli anni '50 e dei primi 
anni "60 ebbe limiti molto 
gravi» Ha svolto quindi una 
analisi delle «strozzature» 
dell'economia italiana, ricon-
ducibili al «flusso disordina-
to quanto imponente di ma-
nodopera dal Sud al Nord, 
flusso prodotto principal men
te dall'assurda accumulazio-
ne di domanda di lavoro da 
parte delle imprese private in 
zone molto ristrette ». Si e sof-
fermato quindi su due situa-
zioni settoriali. l'energia e la 
chimica, rilevando che 11 pro
blema energetico solleva que-
stioni di rapporti fra Europa 
e Stati Uniti e fra Europa e 
paesi produttori di petrolio 
mentre nel campo della chi
mica sono le interconnexion! 
con gli utilizzatori sociali e 
settoriali che vanno svilup-
pate. 

Sul raccordo scelta econo-
mica-scelta sociale hanno in-
sistito altrl due Interventi 
della mattinata. ALARICO 
CARRASSI in relaz:one all'edi-
lizia. dove 1'intervento del
le Partecipazioni statali 
si pone, in relazlone al
ia strategia generate degli in
vestimenti. come una scelta 
arretrata». per cui occorre 
far leva su un'imziatlva che 
faccia perno sul dpcentramen-
to regionale del mez2i di fi
nanziamento PAOIJO CIOFI 
nferendosi alia economicita 
delle imprese. ha nafferniato 
che « nessuno vuole una ge-
stione passiva e inefficiente, 
ma si deve chiarire il ruolo 
deH'impresa pubblica: se de
ve servire solo a contrastare 
le tendenze al ristagno e alia 
inflazione, oppure dare impul-
so ai consumi sociali in un 
necessano attacco alle strut-
ture» Ed ha portato ad 
esempio Roma ed il Lazio 
come unarea dove nuove 
scelte produttive debbono es
sere fatte per nuove scelte 
di consumo L'on LUIGI AN 
DERLINI ha rilevato i dati 
di fatto che hanno portato 
la Montedison nell'area pub
blica e che ora rendono pos-
sibile — e una diretta respon-
sabihta politica del govemo — 
la elaborazione d! un piano 
di sviluppo della chimica spe-
cializzata ANICET I.A PORS 
(del PCF» ha esposto le scel
te che stanno alia base del 
programma comune della si
nistra in Francia 

Nella seduta pomertdiana 
II dibattito e stato arrtrchito 
da due autorevoll voci uit 
tohche. quella del pnile»or 
PASQUALE SARACENO e 
quella del professor SI 
RO LOMBARDINI Que-
st'ultlmo ha esordito rammen 
tando che nel recente conve
gno economico della DC egli 
aveva auspicato che si svllup-
passe un approfondimento, da 
parte dl tutte le forze antl-

Un'immagine dell'Aula Magna del Palazzo dei Congress! durante i lavori del convegno 

fasciste, delle cause e del oos 
sibill rimed! all'attuale gra
ve crisi economica Dopo aver 
rilevato che le forze popolarl 
debbono battersi per una .n 
verslone del rapporto fra con
sumi privati e consumi 3oc:ali 
finalizzando a tale obiettivo 
non solo t finanziiuiicnti pub 
blici ma anche il sistema pro. 
duttivo nel suo complesso. lo 
oratore ha attribuito 11 falll-
mento della programmazione 
economica alia resistenza e 
al peso crescente dei ceti pa-
rassitar! non contrastati da 
quelle che ha definito generi-
camente le forze politiche che 
si richiamavano a intenti ri-
formatorl. 

Si sarebbe creata — a giu
dizio di Lombardini — una si
tuazione di stallo riguardo ad 
una programmazione riforma-
trice: da un lato, doe, si a-
vrebbero i sindacati in posizio
ne di mera difesa dell'occu-
pazione e, dairaltro. ceti non 
produttivi e parassltari che 
cercano di trarre profitto dal
la stessa situazione di ineffi-
cienza del sistema produttivo. 
L'aspetto piu grave dl tale 
stallo e che in esso possono 
maturare rischi di deteriora-
mento del quadro democra
tico e di una svolta autori-
taria. 

Competitivita 
internazionale 

Altro aspetto affrontato da 
Lombardini e quello della 
competitivita internazionale. 
Stiamo assistendo. ha detto. 
ad una accentuazione della 
conrorrenza Esclusa ovvia 
mente la soluzione autarchica, 
dobbiamo proporci di essere 
un operatore attivo in campo 
internazionale se vogliamo .m 
pedire una progressiva lnva-
denza del capitate straniero. 
con le sue evident! conseguen-
ze politiche a carico della no

stra autonomia. 
II professor SARACENO — 

che come e noto, e stato nel 
dopoguerra uno dei protago
nist! della complessa vlcenda 
dell'IRI e delle partecipazioni 
statali — ha sostenuto che 11 
sistema delle aziende pubbli 
che deve essere ordinato in 
modo che l'impresa possa sta
re sul mercato In una posi
zione del tutto eguale a quella 
dell'impresa privata. anche se 
il suo comportamento non 
pu6 non essere diverso. L'eco-
nomicita della impresa corri-
sponde alia esigenza dl 1m-
piegare in modo fruttuoso Is 
risorse di cui essa dispone. 
Spetta al Parlamento fissare 
gli scopi che le partecipazioni 
statali devono persegulre e de-
terminarne 1 cost!. Non sono 
quindi le imprese che hanno il 
potere di decldere 11 tipo dl 
utilizzazione delle risorse pub
bliche. A parte — ha aggiunto 
Saraceno — la vulnerazione 
dell'ordine costituzionale che 
si avrebbe nel caso che le 
imprese facessero scelte poli
tiche. si verificherebbe anche 
una situazione nella quale non 
sarebbero piu dlstinguibill i 
costl derlvantl da flni dl pub
blica utilita da quelli della 
inefficienza. 

Sul terreno piu generate, a 
giudizio del professor Sara
ceno, verrebbero sconvolti i 
punti d! riferimento dell'inte-
ro sistema produttivo: le im
prese a partecipazione stata
le sarebbero certamente In 
perdita e perderebbero cgni 
slancio con la conseguenza d! 
una decadenza del sistema 
proprio nel momento in cui si 
estendono le imprese multi-
nazionali. In relazione a que-
st'ultima questione l'oratore 
ha ricordato rimportanza che 
ha avuto In Italia quella scel
ta politica che ha puntato a 
dar vita all'ente pollsettoria-
le, che e lo strumento dl 
espansione piu potente e mo-

derno di cui dlsponga l'azio-
ne pubblica 

II problema che oggi si po
ne — ha aggiunto Saraceno 
—- e quello di adeguare 1 mez-
zi necessari agli obiettlvi da 
realizzare non cadendo nel-
l'errore di pretendere che una 
parte del sistema operi fuori 
del mercato aspettando che il 
resto continui a seguirne le 
leggi. La soluzione starebbe 
in una programmazione, che 
grjizie all'intervento del Par
lamento, sapesse correttamen-
te definire gli obiettivi da rag-
giungere. In assenza di que
sto si verifica una prevalen-
za del carattere di «supplen-
za » deh'iniziativa privata sen
za avere modo di sapere quan
to la supplenza e richiesta da 
strutture superate e quanto 
dalle necessita dello sviluppo. 

II problema della 
programmazione 

' La ricerca che si svolge in 
questo convegno — ha conclu-
so l'oratore — deve indiriz-
zarsi non sul comportamento 
delle imprese e del sistema, 
bensl sul quadro nel quale 
essi devono operare. 

II compagno BARCA ha ri
levato come la posizione dei 
comunisti italiani sul possibi-
Ie ruolo dell'impresa pubbli
ca si fond! su un declso pre-
supposto teorico — la con-
traddizione e bivalenza del 
capitalismo monopolistico di 
stato — e suite specificita 
della situazione economica e 
politica italiana. Ad evitare 
equivoci e bene ricordare che 
tale ruolo rimane in ogni ca
so Interno alle leggi del ca
pitate; esso puo essere tutta-
via condizionato verso fini 
different! secondo il quadro 
politico in cui viene colloca
t e Qui si pongono i proble
mi della democrazia e dei 
modi concreti attraverso 1 

quail una volonta politica 
riesca a orientare e a control-
lare gli strumenti dell'inter-
vento statale. Si pone il pro
blema centrale di un quadro 
di riferimento generate: il 
problema della programma
zione. L'assenza di un tale 
quadro costituisce oggi il fat-
tore principale di crisi. E qui 
11 discorso diventa necessaria-
mente un discorso di politica 
economica. 

Tutti parlano — ha aggiun
to Barca — di una lotta alle 
rendite, di nuovi consumi, di 
una nuova domanda nel mo
mento in cui e manifesto che 
il vecchio tipo di domanda 
non sorregge piu gli Investi
menti. Ma guai se dimentioas-
simo che la lotta alle rendite 
puo essere vincente solo se 
offre una prospettiva positi-
va a tutte quelle numerose 
forze sociali che sono in un 
modo o nell'altro coinvolte 
nelle rendite stesse: ceti in-
termedi, in primo luogo, ma 
nnche strati popolari. Forze 
che sono cresciute negli ultl-
mi anni proprio per il costo-
so sistema di mediazione 
messo in atto dalla DC. Una 
tale lotta presuppone una co-
raggiosa operazione politica 
capace di garantire il consen-
so necessario e di gestire que
sta prospettiva positiva sorret-
ta da una nuova qualita di 
domanda. La programmazio
ne — ha concluso Barca — 
e fallita finora indubbiamen-
te per una serie di deficienze 
e anche per le deficienze re
lative al funzionamento del-
l'apparato statale. Ma e falli
ta soprattutto per l'incapaci-
ta della DC a compiere que
sta operazione la quale richie
de un rapporto nuovo con le 
grandi forze popolari italiane. 

II professor FORTUNATI 
deH'Universita di Bologna ha 
detto fra l'altro che la que
stione che si pone e quella 
di fare assolvere al sistema 

delle imprese pubbliche un 
ruolo di condlzionamento di 
tutta la vicenda economica. 
Questo significa, in definiti-
va, porre effettivamente un 
problema di programmazione 
economica. Infatti se una pro
grammazione trasformatrice 
non si risolve solo con un 
determinato tipo dl direzio-
ne delle imprese pubbliche, e 
pur vero che una dlrezione 
demdocratica di queste im
prese e indispensabile per por-
tare avanti una politica di 
riforme. Senza questo concor-
•so ogni prospettiva riforma-
trice sarebbe illusorla. 

SALVA'TORE D'ALBERGO 
dell'Universita di Pisa ha no-
tato come attraverso il mec-
canismo di intervento delle 
imprese pubbliche si sia ve-
nuta via via determinando 
una trasformazione dello Sta
to nella sua natura di mec-
canismo istituzionale. R<vso at
traverso corpi separati di nuo
vo tipo rlspetto a quelli tra-
dizionali a carattere repressi
ve, mira con le forze mode
rate da cui 6 gestita a ri-
comporre le contraddizioni e 
a superare le crisi in cui ri-
correntemente e coinvolto 11 
capitalismo monopolistico di 
Stato. 

Per il compagno TRIVA sa
rebbe quanto mai errato pen-
sare che il ruolo e 11 compor
tamento delle imprese pub
bliche, dopo che il sistema del 
centralismo di cui sono par
te e stato Investito dalla Isti-
tuzione delle Region! ed e 
ora messo in discussione dal 
carattere strutturale della cri
si economica, diventl ruolo e 
comportamento ripetitivo del 
passato, rivolto solo a con-
servare 11 centralismo pre esi-
sistente. E' per questo che la 
riforma delle Partecipazioni 
statali e degli enti economici 
di Stato deve essere profonda e 
deve assumere come riferi
mento importante la posizio
ne espressa dalle Regioni se
condo la quale la gestione 
pubblica degli enti di Stato 
deve avvenire sotto il control
lo e l'indirizzo del Parlamen
to con una direzione di ema-
nazione parlamentare e re
gionale e con un assetto fon-
dato sul decentramento e la 
partecipazione. 

CIPRIANI, segretario della 
Federazione dei lavoratori chi-
mici, ha affermato fra l'al
tro che, mentre s! decide la 
socializzazione delle perdite 
della Montedison, si riaffer-
ma il carattere privatistico 
di questa societa e si precede 
ad una ristrutturazione fon-
data sui licenziamenti degli 
operai e non su chiare e pre
cise scelte di linea economica. 
Cio pone in risalto la man
canza di volonta di ristruttu-
rare una industria chimica in 
funzione dell'agricoltura. del
la casa. dello sviluppo della 
produzione farmaceutica men
tre si tende a determinare 
una divisione artificiosa di 
mercato fra Montedison e ENI 
annullando cosl completamen
te il ruolo dell'azienda chimi
ca pubblica. 

Gli ultimi interventi sono 
stati del vice presidente del
la Cassa di Risparmio di Ca
labria e Lucania Michele Coz-
za, del compagno Santoro, del 
segretario della Federazione 
metalmeccanici Morelli e dei 
comagni Gargiulo. Lamanna 
e Polillo. Dei loro interventi 
riferiremo domani. 

I commenti della stampa 
ai lavori del convegno 

L'apertura dei lavori del 
convegno del CESPE e del-
l'lstituto Gramsci ha avuto 
notevote risalto sulla stam
pa. Pur nella diversa angola-
zione dei commenti. largo e 
stato il riconoscimento della 
serieta e deU'importanza del-
l'impegno che si puo riscon 
trare nelle relazioni. 

Le questioni delle quail 
Giorgio Amendola, Peggto, 
Pesenti e Colajanni hanno 
trattato si riferiscono ad al-
curu a nodi » che interessano, 
insieme all'avvenire dell'im-
presa pubblica in Italia, le 
stesse questioni dello svilup
po economico e sociale. Amen
dola, in particolare, ha posto 
11 problema deU'occupazione 
nel quadro della esigenza di 
una lotta generate per un 
nuovo indirizzo della politica 
economica. SulPdcanfi/, Gian-
franco Salomone rileva che 
«si tratta di un'impostazione 
giusta, a condizione perb di 
non iasciare troppo spazio 
alia logica della nslruttura-
none Oggi. purtroppo — af-
ferma il giomale del PSI -
la programmazione & stata 
messa nel dimenticatoio e vi 
restera fin tanto che un nuo
vo corso politico non sard so-
stituito a quello attuale*. 

Anche 11 giomale del PR1, 
la Voce repubbltcana. riferi-
sce ampiamente l'argomenta 
z'.one di Amendola e degli al 
tri relaton, riferendosi in par
ticolare alPafTermAzione se 
condo la quale il PCI non e 
favorevote a « nn'estensiane il 
hmitata e indiscriminata» 
delle partecipazioni sUUh II 
giornale repubblicano scrive 
che «s» tratta di coniirterazio-
m che in larga parte concor-
dano con le nostre, ma se ne 
differenziano — soggiunge — 
sia nel riferimento al modello 
di sviluppo, sia nella mancan
za di un processo autocrilico 
net confront! della sinistra •» 

(e qui non manca di esprl-
mersi nuovamente una curio-
sa caratteristica della poleml-
ca del PRI: si mostra inte-
resse per gli argomenti della 
sinistra, ma nello stesso tem
po non si rinuncla a chiede-
re a autocritiche » in una sola 
direzione, quasi che le forze 
conservatrici meritassero In-
vece un'assoluzione plenaria). 

Pregiudiziale e l'atteggia-
mento del Popolo, il quale ti-
tola: «71 PCI vuole snatura-
re le partecipazioni statali*. 
Secondo il giornale dc, I co
munisti italiani sarebbero con-
vlnti « che Vimprenditoria mi-
sta pubblico-privata possa ri-
velarsi un potente strumento 
nella strategia di graduate in-
serimento nel potere*. Le 
proposte del PCI per le Im
prese pubbliche, a giudizio 
del Popolo. lascerebbero in
terfere ache la riorgamzza 
gione auspicata porterebbe 
alia degenerazione del siste
ma. giacchi in una commistio-
ne assurda tra potere eseculivo 
e potere legislativo e in una 
imprecisata funzione parte-
cipativa e di controllo da par
te delle Regioni e dei sinda
cati, Vimprenditoria pubblica 
resterebbe paralizzala». Evi
dent* mente, il commentatore 
del giornale dc, Luca Laurio-
la, preferisce che le imprese 
pubbliche — in luogo dei con
trail! democratic! dei quali 
parlano i comunisti (e non 
soltanto loro, per fortuna) — 
COiiUnuino a conoscere la pra 
tica della • lottizzazione del 
potere» di marca democri-
stiana della quale abbiamo 
sotto gli occhi alcuni esempl 
recentissimi. E* insistendo In 
questa pratica. In effettt. che 
pu6 aggravarsl un vero pro
cesso di snaturamento della 
funzione delle Imprese pub
bliche. 

II Corriere della sera pub-
bile* diw artlcoU, A Arm* di 

Demetrio De Stefano e di 
Massimo Riva. Quest'ultimo 
tenta un parallelo tra il con
vegno di Perugia della DC e 
quello dell'EUR. Egli sotto-
linea che nelFassembtea de-
mocristiana il dibattito fu 
« un'occasione per strumenta-
li giochi di potere». a Niente 
dt tulto questo — soggiunge 
— al palazzo dei congressi del
l'EUR ». dove invece. pur con 
qualche sfumatura, le relazio
ni Ksi sono completale Vuna 
con Valtra ribadendo il cen
tralismo politico, ma anche 
Vefficiema e la capacita orga-
nizzatira del PCI*. II com
mentatore del Corriere rileva 
che nella platea del convegno 
del PCI, *cosa impensabile 
fino a pochi anni fa*, si po-
tevano notare uomini degli 
istituti pubblici e privati, 
voltre a qualche economista 
un po' snobbato a Perugia*. 
e scrive che forse, in questo 
caso, 1*« efficienza organizza-
tiva* del PCI pud essere 
a una pericolosa sirena che 
pud far superare molti con-
trasti ideologici». In realta. 
II discorso impostato all'EUR 
non mira a superare nessun 
contrasto Ideologico. bensl ad 
aff rontare sul piano delle pro
poste politiche problemi che 
richiedono una larga conver-
genza di forze. e che proprio 
In questa sfera possono e deb
bono essere affrontati 

Sul romano Globo. Salvato-
re Rea rileva che secondo i 
comunisti la riorganizzazione 
delle partecipazioni statali 
a e chiamala a sanare una si
tuazione giunta al hmite del
la crisi e deve percib fare 
perno. nel quadro di una 
programmazione democratico, 
sull'alleanza delle imprese 
pubbliche con le piccole e me
die imprese. un'alleanza fon-
data sull'attuazione delle ri
forme di struttura e sulla par. 
tecipation* contapevoU della 

massa dei lavoratori*. Som-
maria e la trattazione del 
confindustriale II Sole-24 Ore. 
che appare preoccupato di 
esprimere soprattutto una 
vecchia posizione propagan-
distica: «/n Italia — scrive 

— stiamo sperimenlando or-
mai da parecchi anni un si
stema socialista inserito in un 
sistema capitalista, ma que
sta esperienza risulta delu-
dente per i lavoratori non 
meno che per i capitalisti it. 

Rapina con 

sparatoria 

(un ferito) 

a Milano 
MILANO, 9. 

Rapina con sparatoria sta-
mane a Bovisio Masciago (Mi
lano) dove quattro malviven-
ti hanno assaltato la locale 
agenzia della Cassa di Rispar
mio delle Province Lombarde 
in via Biraghi 8. 

I malviventi hanno fatto 
Irruzione nella banca verso le 
II. Erano armati di pistola e 
uno di loro aveva un mitra. 
Sotto la minaccia delle armi 
hanno immobilizzato clienti e 
impiegati. Quindi. mentre gli 
altri tre rimanevano a guar-
dia, il quarto si e awicinato 
alia cassa e ha costretto Tim-
piegato addetto a consegnare 
tutto il denaro contenuto ne
gli scorn parti: non si conosce 
1'esatto ammontarc del botti-
no indicato dai 7 ai 10 milio-
nl. Prima di uscire dalla ban
ca uno dei malviventi ha e-
sploso anche alcuni colpi di 
pistola uno dei quali ha feri
to un clientc, Carlo Donzelli, 
ad una gamba. 

La distruzione 
della frutta 

sard discussa 

in Parlamento 
La fallimentare e deleteria 

politica della liquidazione del
le produzioni di peri, meli e 
pesch!, portata avanti dal go
vemo in adesione alle diretti-
ve protezionistiche comunita-
rie, dovra essere discussa in 
assembles pubblica dal Sena 
to. Infatti, un prowedimento 
govemativo di sanatoria, che 
prevede lo stanziamento per 
gli anni 12-1Z di 17 miliardi 
di lire nel complesso quali 
premi ai contadini che estir-
pino meli, peri e peschi, e 
stata mandata in aula, su ri
chiesta del gruppo comunista. 

II compagno Cipolla, nel 
motivare la decisione, ha ri
levato che la politica perse-
guita dal govemo, in ossequio 
alle direttive CEE. danneggia 
i nostri produttori e da van-
taggi a quelli di altri paesi; 
peraltro nei regolamenti co-
munitari assicurano a tali 
prodotti — I soli attivi nella 
bilancia agricola de! paga-
menti — adeguata protezione. 

La commlsLsone, successiva-
mente, in sede referente, ha 
approvato 11 prowedimento. 
Contrarl i comunisti, si sono 

-attanutl 1 senatori soclalUU. 

Campagna abbonamenti 1973 
Con l U n i t a piu forte il P.C.I. 

A Firenze 10 milioni in piii 
in abbonamenti e nuovi lettori 

La federazione fiorentina 
del PCI si e pasta questo 
anno, per la campagna ab
bonamenti a YUnita, un 
obiettivo di tutto rispetto, 
assal impegnativo: 50 mi
lioni di lire, contro i 40 mi
lioni dell'anno precedente. 
Dieci milioni in piu che do 
vranno essere, dicono i 
compagni di Firenze, nuovi 
abbonati e soprattutto nuo
vi lettori. 

Gli spazl da coprire non 
mancano: basta che ogni 
sezione raffronti il numero 
delle famiglie dei compa
gni e simpatizzanti col nu
mero delle copie feriali, 
oppure il numero dei let
tori feriali col numero del 
lettori della domenica. Ed 
a Firenze son partiti bene: 
attivi nelle piii grosse se-
zioni, tenuti dall'Associa-
zione Amici de YUnita e 
dalla sezione propaganda, 
per discutere del ruolo del
la nostra stampa, oggi, in 
relazione alle esigenze di 

un salto politico di qualita 
ed in relazione alio stesso 
stato del Partito. Ed ecco 
i primi successi: alia meta 
di dicembre quasi un mi-
lione in piu versato rispet
to alia stessa data dell'anno 
scorso. La sezione di Pon-
tassieve: gia ha versato un 
milione per abbonamenti a 
YUnita, di cui L. 700.000 
corrispondenti a nuovi ab
bonati. Alia sezione di Ru-
iina: 5 nuovi abbonati a 
Rinuscita. Calenzano ha 
realizzato per ora 100 nuo
vi abbonati speciali a YUni
ta per uno o due giorni la 
settimana. La sezione di 
Capalle 15 nuovi abbonati 
tra YUnita e Rinascita, 
mentre la sezione di S. Ca-
sciano Val di Pesa ha gia 
raccolto 10 nuovi abbona
menti a Rinascita. 

II lavoro continua con ot-
timi risultati, e continua il 
dibattito con le sezioni 
proprio nei congressi che 
si svolgeranno nelle prossi-
me settimane. 

Piii di 60 abbonamenti 
gia rinnovati a Lecco 

La federazione di Lecco 
ci scrive: 

«Nei giorni scorsi si e 
riunito il Comltato diretti-
vo della Federazione con i 
compagni responsabili del
le varie commission! di la
voro, per mettere a punto 
le linee di un piano di la
voro e stabllire i nuovi o-
biettivi della diffusione e 
degli abbonamenti de YUni
ta e Rinascita. 

La linea del piano e le 
decisioni sono state sotto 
poste ai compagni delle se 
zioni e delle cellule di fab-
brica per la concretizzazio-
ne degli impegni. 

Per la campagna abbona
menti si pone l'obiettivo 
di passare da 140 abbona
menti annuali a YUnita a 
160 per un totale di oltre 
3 milioni di lire. Alia data 
del 31 dicembre sono stati 
rinnovati 60 abbonamenti, 
di cui 11 nuovi, raccolti tra 
insegnanti e giovani operai 
dei consigli di fabbrica. 

Per Rinascita si pone lo 
obiettivo di passare da 80 

abbonamenti a 100, supe-
rando le 600.000 lire, 15 
nuovi abbonamenti sono 
stati gia raccolti tra i gio
vani operai della CISL e 
della CGIL dei consigli dl 
fabbrica e 5 tra gli stu-
denti. 

Per la diffusione giorna-
liera. tenendo come base 11 
mese di ottobre con 850 co-
pie, si propone di passare 
a 1.000 copie al giorno e 
nelle giornate festive dalle 
attuali 2.000 a 2.200. 

Un positivo lavoro e sta
to realizzato quest'anno 
con la diffusione nelle fab-
briche SAE di Lecco, Offi-
cine di Costamasnaga, Tu-
bettificio ligure di Abbadia 
Lariana. 

Altro positivo risultato, 
che deve essere sottolinea-
to, e la presenza sulla pa-
gina regionale di servizi 
sulla citta e sulla provincia 
che ci ha permesso di dif-
fondere nella sola citta di 
Lecco oltre 40.000 copie de 
YUnita nei primi 11 mesi 
del 1972 ». 

Da Viterbo svolta decisa 
nella campagna abbonamenti 

La segreteria della fede
razione comunista d! Viter
bo intende imprimere al 
lavoro di diffusione del no
stra giomale e della nostra 
stampa un nuovo ritmo. 
Soprattutto un diverso im-
pegno ed una svolta nella 
campagna abbonamenti, ge-
neralizzando esperienze va-
lide, come quella di Vigna-
nello per esempio, dove si 
e fatta una ricerca attenta. 
ed una conquista politica. 
di quei compagni e simpa-
tizzanti che non leggono 
mai o leggono solo la do
menica il nostra giomale. 
La recente e vittoriosa 
campagna elettorale ed il 
ruolo svolto da YUnita han

no ottenuto l'effetto dl 
porre meglio a fuoco il va-
lore del problema «diffu
sione e lettura de YUnita e 
Rinascita». Cosl la segre
teria ha convocato proprio 
in questi giorni in federa
zione un convegno provin
ciate di partito proprio su 
questi problemi (invitati i 
compagni dirigenti provin-
ciali ed una venticinquina 
di segretari di sezione del 
PCI e di circoli della 
FGCI). II convegno e stato 
presieduto dal compagno 
Enzo Giorgetti, segretario 
nazionale dell'Associazione 
Amici dclYUnita. Ad esso 
hanno preso parte molti di
rigenti del Partito. 

COME 
CI SI 
ABBONA 

II versamenfo per la sottoscrizione 
dell'abbonamenlo in conto correnfe 
deve essere effelfualo sul conto nu
mero 3/5531, intestalo a « I'Unita », 
viale Fulvio Test! 75, Milano (CAP 
20162). I versamenti a mezzo vaglia o 
assegni devono essere rimessi all'am-
ministrazione de «I'Unita », viale Ful

vio Testi 75, Milano (CAP 20162). Una raccomandazione im
portante e quella di scrivere con chiarezza sui documenti di 
versamenfo il proprio cognome, nome e indirizzo completo dl 
codice postale, riducendo cosi la possibilita di errori, disguidi 
nell'arrivo e ritardi nell'attivazione dell'abbonamenlo. 

Per chi e gia abbonato, e preferibile servirsi per il rinnovo 
del modulo di conto correnfe che viene inviafo da « I'Unita • , 
oppure attraverso I'Associazione «Amici dell'Unita > locale. 
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