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Si prevede la chiusura di interi stabilimenti 

PIEMONTE: DURO COLPO ALL ECONOMIA 
SE PASSAIL PIANO MONTEDISON 

forie politiche ed enti locali si sono collocatl al fianco del sindacati e del lavoratori declsi o respingere le decision! del co/osso 
chlmlco - Vercelll diventerebbe una citta-dormitorlo • Program matt i llcemlamenti e nan le annunciate mattlvlta sostitutlve* 

Le conclusion'! del convegno organinato dall'lpolm a Cagliari 

Indispensabile il dialogo 
f ra i popoli mediterranei 
Al di la delta dlversitd, e spesso della divergent, delle poshlonl espresse, e emersa dal dlballlto la 
cosciema che condlilone prima per fo sviluppo dei Nesi dell'area e la rkerca di soluiioni negotiate 
per i problemi tuttora aperti - Un'appasslonata testimonianza sul dramma del popolo palestlnese 

DALLA REDAZIOME 
TORINO, 21 gennaio 

<cProgrammazione? So ne 
parla tanto, ma poi che ac-
cade? La Montedison defini-
sce un piano di ristruttura-
zione che prevede la chiusu
ra di interi stabilimenti e un 
rivoluzionamento generale del-
la sua attivita in Piemonte 
senza che la Regione sia nep-
pure chiamata preventivamen-
te a discuterlo, a pronunciar-
si. E allora che resta da pro-
grammare? I licenziamenti?». 

AH'assessorato regionale del-
la programmazione mi mo-
strano un documento. E' il 
testo del comunicato che era 
stato emesso nel gennaio del-
lo scorso anno dopo l'incon-
tro tra una delegazione di 
amministratori piemontesi e 
i dirigenti del colosso chimi-
co: « La Montedison ha infine 
aderito all'invito di esamina-
re insieme con gli organismi 
regionali il piano di ristrut-
turazione per quanto riguarda 
la sua presenza nella regio
ne piemontese...». Al collo-
quio era intervenuto il dot-
tor Rivolta, assistente di Ce-
fls per le pubbliche relazio-
ni. Un impegno ad alto li-
vello dunque, ma e stato u-
gualmente stracciato: la Mon
tedison ha preteso di decide-
re al di sopra di tutto e di 
tutti, la Regione ha ricevuto 
uno stralcio del piano quan-
do gia il piano stesso era 
stato inoltrato al governo e 
al CIPE. 

II Piemonte ha reagito pron-
tamente, con la massima e-
nergia. Forze politiche ed en
ti locali si sono subito col
locati al fianco dei sindacati 
e dei lavoratori decisi a re
spingere l'atto di forza. II pia
no Montedison e stato giudi-
cato « disastroso ». Prevede la 
smobilitazione totale della 
Rhodiatoce di Verbania (ol-
tre 4 mila occupati), il di-
mezzamento della manodopera 
alia Chatillon di Vercelli 
(1650 su 3 mila), la riduzio-
ne di un terzo dei dipenden-
ti alia Chatillon di Ivrea (650 
su 1900). In complesso, ol-
tre 6 mila posti-lavoro in me-
no nel solo settore fibre, ai 
quali dovrebbero aggiungersi 
nuovi « tagli » nei cotonifici 
Valle Susa e alia Farmitalia 

Fatti chiudere 
in Brianza i 

salonksposizione 
dei mobilieri 

MILANO, 21 gennaio 
La «lotta per gli orari» 

aperta da mesi tra i mobi
lieri della Brianza e la Re
gione lombarda ha registra-
to oggi una giornata di par-
ticolare tensione. I mobilie
ri, infatti, che alia domenica 
registrano un'alta percen-
tuale di visitatori (e quindi 
di acquirenti), alle mostre 
dei Ioro prodotti, non riten-
gono giusto l'obbligo che fa 
loro la Regione di tener 
chiusi i saloni di esposizione 
anche perche. dicono, non 
avvengono delle vendite ma 
solo visite che in alcuni ca-
si si concludono, poi, nei 
giorni o nelle settimane se-
guenti, in vendite vere e pro-
prie. 

Per sostenere questa loro 
posizione hanno deciso di te-
nere aperti nella giornata 
odierna i saloni di esposizio
ne. A Seregno, Meda ed in 
altre localita brianzole i Co-
muni hanno fatto interveni-
re i vigili urbani per eleva-
re contravvenzioni. obbligan-
do i mobilieri a chiudere: a 
Lissone. i mobilieri hanno 
dato vita ad una manifesta-
zione di fronte alia caserma 
dei carabinieri. 

di Settimo Torinese. La con-
tropartita? La Montedison pro-
mette «insediamenti sostitu-
tivi» che dovrebbero riassor-
bire gran parte della manodo
pera, ma — aggiunge — ci 
vorrh del tempo, anche due 
o tre anni, e naturalmente le 
decisioni saranno a quell'epo-
ca condizionate dall'andamen-
to della congiuntura e dalla 
situazione di mercato. 

Insomma, tutto e chiaro e 
deiinito al millimetro quan-
do si parla di smobilitazioni 
e licenziamenti; tutto diven-
ta «flessibile» (e il termi-
ne usato dalla Montedison) 
e cioe incerto, precario, affi-
dato ai u se» e ai «ma», 
quando si tratta di assume-
re impegni precis! in materia 
di occupazlone. Nessuna si-
curezza, salvo il fatto che la 
Montedison vuol liquidare cer-
ti stabilimenti e ridimensio-
narne altri per «risparmia-
re» e rendersi «competiti
ve ». II grande gruppo chimi-
co reclama i finanziamenti 
pubblici per turare le falle di 
una gestione irresponsabile, 
ma nello stesso momento pre-
tende di scegliere al di fuo-
ri di qualsiasi controllo e di 
applicare i criteri privatisti-
ci della cosiddetta «efficien-
za aziendale ». E, naturalmen
te, restando fedele a questi 
canoni che hanno gia condot-
to l'economia nazionale in un 
cul di sacco, colpisce i li-
velli occupazionali proprio 
nelle zone industrialmente piu 
deboli, quelle nelle quali la 
politica di disinvestimenti ri-
schia di gettare l'economia in 
uno stato patologico cronico. 

Che pub accadere, ad esem-
pio, in una citta come Ver
celli? Lo chiedo al sindaco 
Carlo Boggio, democristiano: 
« L'economia vercellese attra-
versa un periodo di gravis-
sima crisi, dopo una fase di 
immobilismo ora abbiamo im-
boccato la china della reces-
sione. Col piano Montedison, 
se dovesse andare avanti, Ver
celli diventerebbe una citta-
dormitorio, ipotesi contro la 
quale intendiamo batterci con 
tutte le forze». II Consiglio 
comunale, riunito in seduta 
straordinaria, ha respinto il 
piano della Montedison, ha 
chiesto che il governo e il 
CIPE ne ordinino la sospen-
sione. «Facciamo carico alia 
Regione e alio Stato — ag
giunge il sindaco Boggio — 
dell'obbligo di intervenire con-
cretamente . per il manteni-
mento dei livelli occupazio
nali ». 

Quando i lavoratori della 
Chatillon hanno scioperato 
contro il piano Montedison, 
una delegazione dei commer-
cianti vercellesi e andata dal 
sindaco e gli ha detto: «L'in-
tera nostra categoria e pron-
ta a partecipare a questa bat-
taglia da cui dipendera il 
futuro della citta*. 

Anche Verbania si e fer-
mata. II Consiglio comunale 
ha espresso a l'unanime ri-
chiesta che il governo sia im-
pegnato a non concedere... al-
cuna copertura al piano del
la Montedison», la quale va 
posta sotto il diretto control
lo delle Partecipazioni stata-
li. II sindaco Pietro Mazzola, 
comunista, dice: « I disegni 
della Montedison mettono in 
pericolo non solo l'economia 
di Verbania, ma quella della 
intera zona. Lo stabilimento 
fibre di Fallanza, secondo lo 
IRES, dovrebbe rappresenta-
re uno dei punti di alterna-
tiva alio sviluppo monoindu-
striale del Piemonte determi-
nato dalla FIAT: ora, invece, 
si minaccia di liquidarlo. Dob-
biamo percib mantenere sal-
damente collegati l'azione di 
lotta contro il piano Monte
dison e la fase di discussio-
ne del piano regionale di svi
luppo ». 

L'antivigilia di Natale, Ver
bania ha ospitato un conve
gno regionale, una grossa as
sise unitaria con la parteci-
pazione di decine di sindaci, 
dei consign di fabbrica di 
tutti gli stabilimenti Monte

dison del Piemonte, di parla-
mentari e dirigenti slndacali. 
II governo e. stato duramen-
te criticato per aver di fat
to lasciato via libera a un 
tipo di scelte che tra l'altro 
signiflcano rinuncia al piano 
per la chimica. Queste le con
clusion! cui si e giunti: « No » 
al programma di ristruttura-
zione basato sul licenziamen
ti, richiesta dl «passare» la 
Montedison alle Partecipazio
ni statali. II convegno dl Ver
bania ha costituito in prati-
ca l'atto di apertura dl una 
vera e propria vertenza tra 
il Piemonte e il colosso chi-
mico che, dl 11 a pochl gior
ni, ha avuto la sanzione di 
massa di tutti i dipendenti 
Montedison del Piemonte (cir
ca 25 mila), impegnati in uno 
sciopero generale. Punto cen-
trale della piattaforma, larga-
mente unitaria, e la richiesta 
di un controllo pubblico sul-
la Montedison, indicata come 
strumento indispensabile di 
una economia programmata 
in nome deU'interesse collet-
tivo. 

Un documento della segre-
teria regionale del PCI ha 
sottolineato che la lotta in di-
fesa dell'occupazlone costitui-
sce «un aspetto decisivo del
la battaglla plii generale per 
un nuovo meccanismo di svi
luppo ». Dlfendere Rhodiatoce 
e Chatillon vuol dire creare 
le premesse «per la cresci-
ta dl una nuova industria 
tessile e dell'abbigliamento ». 
Ecco le ragionl dl fondo per 
cui la Giunta regionale deve 
saper corrispondere alia pres-
sione del movimento dl lot
ta, assumendo le iniziative 
necessarie. Anche il convegno 
di Verbania aveva invitato il 
governo piemontese a convo-
care urgentemente Comuni, 
sindacati e partiti per cerca-
re insieme il modo di im-
porre l'alt al piano Monte
dison. 

Nerio Nesi, capogruppo del 
PSI alia Regione, ricordache 
«il problema Montedison e 
stato discusso ripetutamente 
in Consiglio regionale sotto 
la spinta dei partiti di sini
stra, interpreti della dramma-
tica situazione degli operai in 
cassa integrazione e di colo-
ro che rischiano dl perdere 
il lavoron. Jl Consiglii) s i , e 
pronunciato 'decisamente, con
tro il «piano della disoccu-
pazione ». Nella discussione a-
perta da una interrogazione 
comunista, l'assessore alia pro
grammazione ha annunciato 
passi nei confronti del go
verno e della direzione Mon
tedison. Ma — chiede polemi-
camente Nesi — a cosa ha fat
to finora la Giunta regiona
le? ». 

Anche nella DC, tuttavia, 
cresce la convinzione che fe 
ormai indispensabile un deci
so rovesciamento di tenden-
za. In un convegno al quale 
erano presenti Ton. Donat 
Cattin, il segretario della CISL 
Delpiano e l'assessore regio
nale al Lavoro si e affermato 
che il risanamento delle strut-
ture industriali deve essere 
coerente alle linee della pro
grammazione regionale e ri-
spqndere all'esigenza di una 
a diversif icazione produttiva 
deU'economia piemontese ». E 
si e espressa piena solidarie-
ta alle organizzazioni sindaca-
li e ai lavoratori che si bat-
tono per respingere il piano 
Montedison. 

Le prossime settimane ve-
dranno una vigorosa ripresa 
della lotta. I sindacati stan-
no mettendo a punto «un pro
gramma di sviluppo dell'azio-
ne» articolato nelle diverse 
province. E a fianco della 
lotta operaia matura un'e-
spansione dell'iniziativa negli 
enti locali e a livello delle 
forze politiche. In questo qua
dra e da segnalare un conve
gno regionale sul settore del
le fibre e sulle prospettive 
deU'economia piemontese che 
si terra a breve scadenza, 
promosso dal PCI. 

Pier Giorgio Betti 

Impresslonante incendlo a Las Vegas 

Centrale termoelettrica in fiamme 

LAS VEGAS (USA) — Un impresslonante incendio si e scatenato nei serbatoi di nafta di una centrale termoelettrica nelia citta del Nevada, 
provocando tre morti e tre ustionati gravi tra gli addetti aU'impianto. Nella telefoto ANSA si scorge a destra un vigile del fuoco issato su 
una scala e protetto da uno scudo di amianto, mentre proietta un getto d'acqua nel tentativo di arginare 11 disastro. 

Grave calo, in dieci anni nel nostro Nese, della popolaiione attha fraiHei 64 anni 
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In Italia per ogni due persone 
ce n'e una che non ha lavoro 
Critkhe delfOCSi ai gomnantl dc e al grande padronato - lindustrfo e i seniii non sono stati in grado di assorbire i la
voratori espulsi dalle campagne - lo sviluppo delle esportaiioni fondato sullo struttamento di manodopera cpoco car a* 
Insufficient! stamiamenti pubblici • Oltre un milione dl disoc:upati «ufttciali i - L'ltalia alt ultimo posto per foccupaiione 

ROMA, 21 gennaio 
L'ltalia e fra i Paesi ca

pitalistic! piu avanzati (in 
quelli socialisti, com'e noto, 
non esiste disoccupazione) 
quello che ha registrato, ne
gli ultimi 10 anni, il piu vi-
stoso calo delle forze di la
voro. Secondo i calcoli del-
l'OCSE (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo 
delle nazioni piii industrializ-
zate), resi pubblici in questi 
giorni, la popolazione attiva 
italiana, compresa fra i 15 e 
i 64 anni, e scesa dal 1959 al 
1970 dal 65,4 al 55,7 per cen
to, perdendo circa 10 punti. 
I cali maggiori si sono re
gistrar, naturalmente, nella 
agricoltura per l'accentuarsi 
dell'esodo delle braccia, so-
prattutto giovanili, a causa 
delle condizioni di arretratez-
za in cui si trova questo set-
tore fondamentale deU'econo
mia nazionale, nel quale pre-
valgono posizioni di mero pa-
rassitismo. La diminuzione 
delle forze di lavoro comun-
que impegnate in una qual

siasi attivita riguarda, tutta
via, anche l'industria, il com-
mercio e i servizi. Sta di fat
to che, fra i Paesi dell'OCSE, 
il nostro risulta fra i piu ar-
retrati nel campo dell'occupa-
zione. Nel Canada, infatti, la 
popolazione attiva, sempre fra 
i 15 e i 64 anni, e pari al 64 
per cento, in Lussemburgo 
al 64,8, in Gran Bretagna al 
72.7, in Svezia al 74,3, in Au
stria al 67, in Olanda al 72, in 
Norvegia al 64,1, in Giappone 
al 72, in Francia al 67,4 per 
cento. II Belgio, a sua volta, 
dispone del 63,6 per cento di 
popolazione occupata, gli Sta
ti Uniti d'America del 69,9 e, 
infine, la Repubblica federale 
tedesca del 69,5. 

Ufficialmente, il numero dei 
disoccupati nel nostro Paese 
e pari a un milione e cento-
cinquantamila unita, di cui 
350-400 mila sono giovani in 
cerca della prima occupazio-
ne. Ma questi sono i dati re-
lativi agli iscritti nelle liste 
di collocamento, alle quali 
sfuggono porzioni assai rile-
vanti di veri disoccupati, par-

Dibattito con un giornalista dellf« Unita» all'l.T.C. di Seregno 

Come in una scuola e entrato il Vietnam 
La discussione sui problemi reali del mondo e la maturazione delle coscienze per una scelta di vita 

SEREGNO, gennaio 
Una scuola tecnico-commer-

ciale sepolta nella nebbia del
la « cintura » milanese, ore 8. 
E ' ancora quasi buio a Sere
gno quando in un'aula del-
l i s t itu to scolastico i sibili 
delle bombe americane sgan-
ciate sulle case, gli ospedali, 
le strade di Hanoi spengono 
di colpo il vociare dei ragaz-
zi, gli occhi incollati alia pa-
rete dove viene proiettata 
una filmina sulla lotta del 
popolo vietnamita. 
• II film dark lo spunto ai 
ragazzi di due classi e a quel
li di altre due che si succe-
deranno dopo, per porre do-
mande a un giornalista del
l ' s Unita >, gia inviato nel 
Vietnam, sui vari aspetti po-
litici, religiosi, umani, ideolo-
gici della realta vietnamita, 
di una indomita lotta popola-
re che ha scosso le coscien
ze del mondo e che e diven-
tata oggi, ancora di piii do
po l'indegno voltafaccia di 
Nixon, lotta di tutti i demo-
cratici. 

La lezione e insolita e for-
se per questo e seguita con 
molta tensione fino ad oltre 

mezzogiomo dalle varie sco-
laresche (alia fine si raccol-
gono anche fondi per il Viet
nam), dimostrando la validi
ty di nuovi metodi educativi 
e quindi di formazione dei 
ragazzi, mdirizzandoli alia co-
noscenza e all'mterpretazione 
dei problemi del proprio tem
po, attraverso cagenti cultu
ral! » anche esterni alia scuo
la. 

La collaborazione scuola-so-
cieta civile non e oggi sol-
tanto un indirizzo teorico, e 
diventata necessita: i libri e 
l'esperienza propria o di al
tri, il contatto diretto col 
mondo per essere dentro e 
parte del mondo, per saper 
scegliere con cognizione di 
causa anche un indirizzo di 
vita. 

Questa necessita scaturisce 
nella scuola di Seregno dalle 
stesse domande dei ragazzi; 
molte domande e quasi nessu
na owia: tutte problematiche, 
tese a mettere in discussio
ne fatti e motivazioni della 
lotta vietnamita, del compor-
tamento americano, degli i-
deali per i quali tra le parti 
si combatte. 

E* insieme una lezione di 
storia, geografia, filosofia, e-
conomia e diplomazia politica 
che si conclude con un unico 
rammarico: non poter discu-
tere e approfondire di piii 
da parte di coloro che vi par-
tecipano; non aver potuto a<̂  
sistere da parte degli studen-
ti di altre classi dell'Istituto. 

La Resistenza vietnamita 
sbalordisce tutti. Di fronte ad 
essa i giovani si pongono do
mande che devono servire a 
se stessi. La ricerca insisten-
te, ad esempio, sul motivo 
di fondo che fa «tener duro » 
ai vietnamiti, di fronte ad una 
aggressione che non ha rispar-
miato i metodi piii brutal! 
per vincere e si ritrova inve
ce sconfitta. 

II dibattito si accende sul 
significato delta * guerre di 
popolo », sui valori ideali che 
devono esseme a base, sulla 
guida politica, percio, che il 
movimento di lotta deve ave-
re, sugli obiettiv! chiari da 
raggiungere, valid! per tutti. 

« Ma per quale societa com-
baUono i vietnamiti?*. tC 'e 
un progetto-tipo di societa da 
conquistare con l'unificazione 
del Vietnam?*. 

In qualcuno fa capolino la 
paura del «comunista»: giu
sto combattere contro l'ag-
gressore e il governo fascists 
da lui sostenuto, ma dopo? 

II paragone con l'ltalia e 
valido e sviluppa il discorso 
sulla nostra recente storia na
zionale. La Resistenza italia
na, che fu guidata e quindi 
egemonizzata dai comunisti, 
aveva come obiettivo la con-
quista di un potere democra
tic© valido per la grande mas
sa degli italiani. Oggi la so
cieta democratica e messa in 
pericolo; oggi come allora tut
to il popolo e chiamato a di-
fendere la democrazia con i 
fatti, con l'impegno, quindi, 
a costruire, a rafforzare gli 
strumenti democratic! non so
lo per la propria difesa ma 
per un nuovo avanzamento 
sociale. II Vietnam e questo 
che sta facendo: la mobilita-
zione popolare deve continua-
re anche dopo la vittoria, per 
non perdere il terreno politi
co conquistato. 

• L'America non ci ha ri-
messo a non rispettare i pat-
ti?». Ecco la discussione sul 
motivi intern! ed internazio-
nali della politica americana 

e sulla logica del capitale. 
Qual e l'azione dell'URSS e 
della Cina?»; «Perche l'ONU 
non interviene?»; «Che posi
zione ha assunto la Chiesa 
vietnamita?*; «Cosa fa il go
verno italiano per il Viet
nam?*. 

Tutte domande che conten-
gono vaste problematiche, che 
denotano una sensibilizzazio-
ne notevole in giovani e ra-
gazze che malgrado la loro 
eta — 14-17 anni — «sento-
no * di dover capire il mon
do che 1! circonda per sce
gliere da che parte stare, non 
solo col sentimento ma con 
la ragione. 

L'esempio di Seregno di-
mostra quali esperienze si 
possono fare nella scuola, con 
insegnanti che sentono la re-
sponsabilita del loro lavoro. 
Togliere la scuola dairisola-
mento, aprirla ai problemi 
reali della societa e del mon
do. Questa e la richiesta che 
viene anche dagli student!. 
Ignorarla e segno, oltreche di 
debolezza politica, di anti-
cultura. 

Tina M«rlin 

ticolarmente donne. La real
ta e quella indicata dall'OCSE 
fonte owiamente non sospet-
tabile. E questa verita mol-
to amara dice sostanzialmen-
te che su ogni due italiani 
che potrebbero lavorare uno 
non fa nulla, o vive di ren-
dlta, o «campa» con qualche 
sussidio, o dispone di mode-
ste pensioni, o tira avanti a 
spese della propria famiglia. 

Le conseguenze di questo 
stato di cose si riflettono, na
turalmente, nel complesso del
la nostra societa nazionale: 
nei profondi e mai sanati squi-
libri territoriali fra nord e 
sud e all'interno delle stes
se aree geografiche piu avan-
zate (basti pensare alia rela-
tiva arretratezza del Veneto 
rispetto alle altre zone delll-
talia settentrionale); nelle dif-
ficolta in cui si trovano mi-
lioni di famiglie di operai e 
di impiegati; nel sottosviluppo 
del Mezzogiomo e delle isole. 
Ma a parte questo, cib che 
interessa maggiormente nel 
rapporto dell'OCSE sono le 
indicazioni relative alle cause 
della situazione italiana. 

Sono ormai alcuni anni che 
sulla stampa govemativa e pa-
dronale si vanno imbastendo 
vere e proprie campagne sul 
cosiddetto «assenteismo» e 
sulla «dlsaffezione» dei la
voratori. Orbene, l'OCSE af-
ferma esattamente che «as-
senteisti e disaffezionati» so
no proprio i govemanti e i 
padroni pubblici e privati. 

L'aumento del numero dei 
pensionati, anche neH'arco di 
eta considerate, e l'estensio-
ne dell'eta scolastica incido-
no, owiamente, nelle statisti-
che pubblicate. Ma questi so
no fenomeni comuni a tutti 
i Paesi. Per quanto riguarda 
l'ltalia la fortissima contra* 
zione della popolazione attiva 
e dovuta principalmente « a 
cause struUurali* e alia de
bolezza dell'offerta di lavoro 
nei settori non agricoli. 

A questo proposito il rap
porto dell'OCSE e quanto mai 
esplicito. Rileva, anzitutto, 
che negli anni sessanta il 
principale motore della no
stra espansione economica so
no state le massicce esporta-
zioni, rese possibili dal fatto 
che gli impianti industriali 
nel nord sono stati gestiti da 
una classe imprenditoriale che 
si e potuto awalere «di ma-
no d'opera relativamente po-
co cara proveniente dal sud*. 
Tutto questo — rileva l'OCSE 
— «ha consentlto ai prodot
ti italiani di competere con i 
prodotti concorrenti nel cam-

K del mercato mondiale, ma 
ccupazione extra agricola e 

stata sufficientemente soste-
nuta daU'espansione della do-
manda interna, che e rima-
sta nettamente inferiore ai li
mit! impost! dalle considera-
zloni relative della bilancia 
dei pagamenti». e cioe all'esi
genza di vitalizzare ed am-
pliare il mercato intemo co

me hanno ripetutamente so
stenuto i comunisti e il mo
vimento sindacale (anche at
traverso le grandi lotte con-
trattuali del 1969). 
* L'OCSE rileva, inoltre, che 
non vi e stata in Italia una 
adeguata espansione dei ser-
vi sociali, i quali avrebbero 
potuto assorbire Iarga parte 
della mano d'opera espulsa 
dai campi. «Le spese di inve-
stimento da parte dello Sta
to — conclude, inoltre, il rap
porto — si sono evolute in 
misura non soddisfacente in 
tutto il decennio passato*; 
a La politica di sviluppo re
gionale ha largamente fatto 
ricorso alia realizzazione di 
progetti a forte intensita di 
capitale* (e a basso impiego 
di lavoratori, n.d.r.), special-
mente per quanto riguarda 
le poche cose fatte al sud. 

Le critiche dell'OCSE alia 
politica perseguita dai gover-
n! a direzione dc del nostro 
Paese, come si vede. non so
no ne poche, ne leggere. Es
se investono l'intera linea e 
coinvolgono govemanti e clas
se imprenditoriale in modo 
diretto. L'OCSE, tuttavia, non 
ha detto e non poteva dire 
una cosa essenziale (non ci 
aspettavamo tanto): non ha 
detto, cioe che al fondo di 
tutta l'azione svolta da gover
no e padronato in questi ul
timi dieci-dodici anni vi e 
stato lo sforzo costante di 
mantenere e rafforzare posi
zioni di rendita e di pura 
speculazione. 

Sirio Sebastianelli 

DALL'INVIATO 
CAGLIARI, 21 gennaio 

Cosi ampio e stato il ven-
taglio dei problemi economi-
ci, politici e culturali affron-
tati e discussi nel corso del 
convegno internazionale sul 
tema: «Le condizioni per lo 
sviluppo dei Paesi dell'area 
mediterranea », conclusosi og
gi a Cagliari, che sarebbe im-
posslblle, piu ancora che pre-
suntuoso, tentarne una sinte-
sl, fatalmente affrettata e su-
perficlale. Cib non significa 
che l'incontro fra studios!, 
esperti, uomini politici di qua
si tutti i Paesi della regione, 
promosso da un comitato sar-
do e da un comitato interna
zionale di iniziativa con la 
collaborazione dell'Ipalmo, e 
sotto il patrocinio del presi-
dente del Consiglio regiona
le della Sardegna, non abbia 
avuto successo. 

Questo e consistito innanzi-
tutto proprio nel confronto 
stesso delle idee, nello scon-
tro fra posizioni diverse, nel
la esperienza che ciascuno ha 
fatto, arricchendo le proprie 
cognizioni, correggendole, sco-
prendo nuovi punti di vista, 
misurandosi con difficolth in 
parte non previste, con ten
sion!, con rancor! e suscetti-
bilita ignorati i sottovalutati 
fino a ieri. 

SI sono udite voci che espri-
mevano esigenze divergenti e 
anche opposte: alcuni, per e-
sempio, si sono sforzati di 
affermare e di dimostrare che 
i meccanismi generatori di svi
luppo e sottosviluppo posso
no essere modificati partendo 
da una «razionalizzazione» 
dei rapporti fra MEC e Paesi 
in via di sviluppo, che ne 
« corregga » gradualmente, fi
no ad eliminarlo, il caratte-
re ancora neocolonialista; al
tri hanno posto in primo pia
no l'esigenza di una democra-
tizzazione pregiudiziale del 
MEC, attraverso un aumen-
to del peso politico delle for
ze popolari; altri ancora han
no sottolineato che ogni pia-
nificazione o programmazione 
e illusoria, se non e prece-
duta e accompagnata da una 
lotta risoluta ed efficace con
tro le grandi societa super-
nazionali. cioe contro gli oli-
gopoli; e'e stato chi si e preoc-
cunato di denunciare i peri-
coli di una supposta «com
plicity », sia pure involontaria 
e inconsapevole, fra le bor-
ghesie e le classi operaie de
gli Stati e delle regioni piii 
industrializzate contro gli in-
teressi dei popoli della riva 
meridionale del Mediterraneo; 
e chi. invece, ha ricordato che 
classi privilegiate e s'rutta-
trici esistono nei Paesi «po-
veri» non meno che in quel
li « ricchi» e che negli uni co
me negli altri e in atto. o 
deve essere stimolata, la lot
ta per l'emancipazione dei la
voratori. 

Differenze di valutazione sul 
presente e sul futuro sono 
emerse anche aH'intemo dei 
diversi schieramenti. Non so
no mancati forti richiami al 
tema della pace, senza la qua
le — si e affermato da par
te di alcuni — ogni disccrso 
sullo sviluppo e prematura; 
pace difficile, pace non fatale 
ne automatica, ma tuttavia 
possibile — ha detto il car
dinal Baggio, arcivescovo di 
Cagliari — perche frutto di 
una ricerca coraggiosa e il-
luminata; pace — altri hanno 
insistito — da promuovere e 
affermare non solo attraver
so una soluzione equa, giu-
sta e duratura del conflitto 
arabo-israeliano, ma anche at
traverso l'abolizione di tutte 
le basi, e il superamento dei 
blocchi, il ritiro delle flotte 
straniere. 

Con passione, con rabbia, 
con eloquenza, un sacerdote 
cattolico palestinese ha porta-
to in seduta plenaria la tra-
gedia di un popolo mediter
raneo scacciato dalla sua ter
ra, disperso, perseguitato e 
oppresso. Voci autorevoli di 
esponenti sardi del Parlamen-
to e deU'esecutivo regionale 
hanno sollevato i problemi 
deirautonomia dell'isola in e-
splicita ed aspra polemica 
con il governo di Roma, ac-
cusato di indifferenza e di pas-
sivita di fronte al saccheggio 
delle risorse umane ed eco-
nomiche dell'isola. 

Si sono uditi anche accenti 
di un estremismo esasperato 
che ad alcuni e sembrato 
grottesco, e che altri, invece 
hanno ronsiderato degno di 
attenzione, sia pure critica: e 
stato letto in aula un infiarn-
mato appello alia lotta contro 
il « colonialismo » intemo eu-

ropeo che si esercita — dice 
l'appello — in Sicilia, Sarde
gna, Corsica, Isole Baleari, 
Occitanla (Francia), Paese 
Basco, Catalogna, Bretagna. 
Irlanda; e che si maschere-
rebbe (qui l'estremismo della 
indlcazione diventa davvero 
inaccettabile) attraverso la 
concezione di autonomie re
gionali, definite aprioristica-
mente fittizie e ingannatrici. 

Su un punto, ci sembra si 
e potuta comunque constatare 
pure in cosi ampia diversita 
di posizioni una convergen-
za non formale fra tutti gli 
intervenuti, dai piii freddi tec-
nocrati, ai marxisti, fino ai piii 
audaci ed infiammati sognato-
ri di affratellantl utopie: la 
chiara consapevolezza che co-
mune e il destino, nel bene e 
nel male, di chi vive sulle 
sponde di questo mare che 
ha visto tante civilta sorgere 
e perire in paurose catastro-
fi storiche; e che quindi indi
spensabile e la ricerca, nella 
diversita di opinioni e degli 
interessi, di soluzioni concor-
date, programmate, negoziate. 
Al dialogo non e'e altra al-
ternativa che lo scontro, por-
tatore di tragedie apocalitti-
che. E" questo, per unanime 
consenso, al di la di risultati 
pratici e immediati che non 
potevano ancora esserci, e che 
non erano del resto previsti. 
il risultato di tre giorni di 
lavori e di dibattito. E' risul
tato non piccolo, tappa mo-
desta certo, ma significativa 
— e stato detto — nella storia 
di questa regione in cui si In-
contrano tre continenti. 

Arminio Savioli 

Contralto 

In pieno 
svolgimento 

la consultazione 
degli edili 

ROMA, 21 gennaio 
La bozza di accordo per il 

contratto di 1.200.000 lavorato
ri edili e da circa dieci gior
ni all'esame della categoria, 
che la dibatte e la valuta nel 
corso di centinaia e centinaia 
di assemblee in ogni luogo 
di lavoro. La consultazione — 
afferma un comunicato della 
Federazione dei lavoratori del
le costruzioni — sta riscuo-
tendo un generate e positivo 
consenso. aAl momento sono 
gia diverse centinaia le as
semblee tenute nei cant ieri, 
mentre ne sono previste alcu-
ne migliaia per la settimana 
che iniziaw. 

Le organizzazioni provincia-
li della Federazione di cate
goria, che hanno tenuto in 
questi giorni riunioni regiona
li su tutto il territorio na
zionale, sono impegnate in 
questa consultazione di mas
sa per il contratto ne nello 
stesso tempo per il rilancio di 
tutta l'azione rivendicativa del
ta categoria per i problemi 
dell'occupazione, dell'integrale 
applicazione della legge per 
le casa, del rilancio dell'edi-
lizia abitativa e pubblica*. 
Gli edili, da quanto emerge 
dalla prima fase della con
sultazione, valutano i risul
tati contrattuali «come un 
importante successo della ca
tegoria e quindi come spro-
ne a sviluppare con il massi-
mo impegno la lotta a tutti 
i livelli per la soluzione del
le questioni occupazionali e 
di un nuovo indirizzo della 
politica economica del Paese ». 

Su questo piano — conclu
de il comunicato sindacale 
unitario — «si stanno gia 
muovendo gli edili di nume-
rose province, con iniziative 
comunali e di comprensorio. 
in stretta unita con i lavora
tori di altre categorie e con 
le altre organizzazioni demo-
cratiche interessate al proble
ma della casa e delle opere 
sociali*. 

in 
agli abbonati annuali 

e semestrali 
5, 6, 7 numeri 

due volumi 

GRAMSCI 
SCRITTI POLITICI 


