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SI Congresso d e l l a FGSI 

I GIOVANI DEL PSI 
E LE POSIZIONI 
ESTREHISTICHE 

ANCHE dopo le elezionl del 
2 * 1972, come In altre recen-
tl occasion!, nel PSI, si aprl 
di fatto una dlscussione sul-
la opportunity dl mantenere 
in vita l'organlzzazlone giova-
nile. II risultato elettorale in-
soddisfacente, nel determlna-
re ii quale non poco aveva 
pesato rirrllevante contribu
te dei nuovi elettori, rlpropose 
un tema che era stato spesso 
suggerito dalle diKlcolta che 
incontrava la PGSI a trovare 
uno spazio autonomo nell'inl-
ziatlva politica glovanile, ad 
esercitare un ruolo di dire
zione nelle lotte della gioven-
tu operaia e studentesca. 

Ad un primo e rapldo sguar-
do 11 26° Congresso nazionale 
della PGSI, concluso a Vene-
zia domenica scorsa, ha 
espresso la volonta di uscire 
da tale situazione di incertez-
za, e dl riconfermare l'esisten-
za dell'organizzazione giova-
nile socialista tentando di su-
perare una concezlone e un 
ruolo deflnitl in moltl lnter-
venti di semplice «cassa dl 
risonanza» del Partito e 1 
forti limiti di presenza attiva 
Ira le nuove generazioni. 

Moltl osservatori sono stati 
per6 concordi nel giudicare 
le motivazloni portate a so-
stegno dl questa volonta e le 
argomentazioni tese a suffra-
gare tale scelta, lontane dai 
problemi reali delle masse 
giovanlli e del Paese, con la 
inevitabile conseguenza di ri-
durla, da interessante dato 
politico, a pura e semplice 
professione dl fede. Non e un 
caso che nel riferire del dibat-
tito, a testimonianza della sua 
distanza da un'analisi attenta 
della realta italiana e da con
crete proposte d'lniziativa e 
di lotta, molti glornalisti sia-
no stati costretti a richiamare 
11 tema che lo ha maggior-
mente caratterizzato: 11 tema, 
cioe, del rapporto con i grup-
pi estremlsti o, come e stato 
impropriamente detto, con i 
gruppi spontanei e con la co-
siddetta «nuova sinistra». 

Si tratta di una questione 
di cul certamente e utile di-
scutere: ma la prima cosa che 
va osservata e che essa non 
pud certamente sostituirsi ai 
veri problemi di contenuto, 
ai problemi asslllanti e dram* 
matici della realta giovanile 
e della realta nazionale intor-
no ai quali ogni forza di sini
stra deve pronunciaxsi. Sulla 
questione del rapporto con i 
gruppi, comunque, sono emer
ge posizioni nettamente dlf-
renzlate, anche negli inter-
venti dei compagni piii auto-
revoli che formavano la dele-
gazione del PSI, da quello dl 
Lombardi a quello dl De Mar-
tino. L'atteggiamento che e 
parso prevalente, e quello di 
«simpatia critica» verso i 
gruppi estremlsti che dovreb-
be costituire uno degli ele
ment! della futura opera di 
«rifondazione» della FGSI, 
per fame un «polo di aggre-
gazione di esperienze non sem-
pre omogenee fra di loro». 

La prima annotazione da 
fare e che un atteggiamento 
politico, quale che sia, non 
pud' essere fondato su ragio-
namento di metodo ma deve 
discendere da un esame del
le posizioni di merito; nella 
fattispecie, dalle posizioni di 
merito dei gruppi estremiz-
zanti. Francamente tale esa
me non ci sembra vi sia sta
to, nell'insieme del dibattito 
congressuale. Esso vi e stato 
in alcuni interventi e, in tal 
caso, portava inevitabilmen-
te a conclusion! t ra di loro 
diverse. Ma cid che ha sor-
preso maggiormente e stato 
1'insistente richiamo ad una 
presupposta insensibilita del 
nostro Partito sui temi della 
difesa ad oltranza della demo-
cxazia e del suo continuo rin-
novamento, da cui il PSI se-
condo le sue tradizioni liber-
tarie ed il suo patrimonio sto-
rico, avrebbe sempre teso a 
differenziarsl. 

Una tale anallsi, come gia 
ha rilevato la nostra stampa, 
e assurda: e basta ricordare 
la vicenda del fermo di poli-
zia proposto dal centrosini-
stra e contro cui i comuni-
sti e il PSIUP furono soli a 
battersi. Ma inaccettabile e 
anche la raffigurazione della 
situazione attuale. Secondo 
tale raffigurazione, la repres-
sione, come dato piii appari-
scente della controffensiva 
reazionaria, colpirebbe a co-
raggiose avanguardie» nei 
confront! delle quali, all'inter-
no del movimento operaio, vi 
sarebbe una divisione fra chi 
le difende e chi preferisce la 
scomunica, favorendo oggetti-
vamente l'azione repressiva. 

Questa posizione capovolge 
la realta. La battaglia sul ter-

reno politico e ldeologico con
tro posizioni ritenute non so
lo errate ma dannose per gli 
interessl della classe operaia e 
del movimento democratlco 
non solo non significa arretra-
mento nella lotta antirepressl-
va e per lo sviluppo della de-
mocrazia ma e, al contrario. 
una lotta essenzlale contro la 
repressione e per lo sviluppo 
della democrazia. Infatti, se 
non si combatte contro posi
zioni le quail possono portare 
e portano ad errori gravl e a 
vie senza usclta (bastl cltare 
la ripresa delle posizioni sul 
« socialfasclsmo ». l'attacco in-
discrimlnato alle istituzionJ 
democratiche, la esaltazione 
dello scontro per lo scontro, 
ecc.) si favorlsce la repressio
ne e l'attacco contro la demo
crazia. giacche determinate 
posizioni recano giovamento 
oggettivo alia destra. 

Al movimento operaio, di 
fronte al ruolo politico ogget-
tivo e alle posizioni soggettive 
di certi gruppi estremistl, 
competono ben altri compiti 
che non quello di dividersl ar-
tificlosamente fra presunti 11-
bertari e presunti non liber-
tari. 

Al fondo di cert! atteggia-
menti, a cui non sono Durtrop-
po rimaste estranee falsifica-
zionl madomali della nostra 
linea politica, crediamo vi sia 
tra l'altro una sottovalutazlo-
ne della forza, della combat-
tivita, della capacita dl lotta 
del movimento operaio e de-
mocratico, che nel suo com-
plesso non solo non e caduto 
nella falsa alternatlva riformi-
smo-massimallsmo, non solo 
ha resistlto ai tentativl conser-
vatorl e reazionarl e ha respin-
to i rigurgiti neo-fascisti. ma 
oggi e in grado di determina-
re i caratteri della netta in-
versione dl tendenza di cui ha 
urgente bisogno il nostro 
Paese. 

Siamo fra i primi a far 
presentl i pericoli dl soluzioni 
formali all'attuale crlsi politi
ca e sociale dell'Italia, ma non 
riusciamo a comprendere la 
fondatezza di certe valutazioni 
su presunti cedimenti del mo
vimento operaio che sarebbero 
oggi all'ordine del giorno in 
particolare quando si analiz-
za la politica del Partito Co-
munista. Secondo no! la re-
gola del dibattito deve essere 
la franchezza. Se si vuole at-
taccare la destra socialista, lo 
si deve dire e non nasconder-
si dietro una distorsione di co-
modo della politica del PCI. 

Neli'esame di questa politi
ca, comunque, occorre con 
chlarezza partire, per cid che 
attiene agli anni recenti, dal-
lo sforzo immenso compiuto 
per evitare il pauroso scivola-
mento socialdemocratico di 
destra e la linea della rottura 
permanente a sinistra, sforzo 
coronato da successo. Ma que-
sto sforzo unitario deve conti-
nuare, perche senza una nuo-
va unita tra le forze di sini
stra e tra le forze popolari e 
assurdo pensare ad una modi-
ficazione di fondo della realta 
nazionale: ed e su questo pun-
to, allora, che bisogna misu-
rarsi con proposte politiche 
reali. 

E' stato affermato nel dibat
tito di Venezla che la PGSI ha 
di fronte a se un periodo di 
alcuni mesi durante 1 quili do-
vra verificare la fondatezza 
delle scelte comoiute per giun-
gere rapidamente ad una nuo
va assise congressuale. consi-
derati i forti limiti registrati 
nella preparazione di questa. 
Siamo convinti che le Dossi-
bilita per un forte rilancio 
della oresenza dei giovani so
cialist! fra le nuove generazio
ni esistono. 

Ma rerche esse si triducano 
in realta crediamo sia neces-
sario entrare nel merito di 
auestioni oolitic^e che Dure 
er<mo o^eetto di att°n7'one 
nelle tesi ma c*e sono state 
auasl comolctaropnle ieiyirn-
te a Venez'a. e che non dph-
ba essere d*»'esrato a ne«uno 
il con-oito Hj t r^form^r 0 1» 
esteenze di r'nn^v-imento 
espresse d^Ha eioven»" 'n Int-
t i . in mo't«»olici in'7«a».'ve un'-
tarfe. nella enstruzion* di 
movimentt Hi p a w . antorio-
mi e united. P*i ip on«sVi 
sforzo la can^Htft di si'ne^are 
i motivf d< sfi^'irfa *» d* rt«hi-
siop"* di cu> "ortaio 'a re^^ori-
cTh!]'tA anch** c**rti <*~iinr,» 
e'^rc^isti. »» dJ f--»r svn!««-re 
alia iroventfi it«n»*in un ruo
lo attjvo e cr ' t ro 'a TVII'J yvzt,. 
t^^l'a T%a'r " ririnv9Tt)i»T)tn so-

Renzo Imbeni 

Acuita la vertenza 
degli insegnanti 

La ripresa delle Iezioni ha 
coinciso con rintensificarsi 
della polemica sindacale nei 
confront! della legge sullo sta
to giuridico e con rinizio (ri-
spettivamente al Senato ed 
alia Camera) della dlscussione 
In commisslone delle propo
ste di legge sulle misure ur
gent! per 1'univeisita e sulla 
scuola secondaria superiore. 

Uno del sindaoati autonomi 
— 11 SASMI — ha minaccia-
to nuovamente il blocco degli 
scrutlni, ma per il momento 
la sua posizione oltranzista 
rlsulta abbastanza isolata. 
Per cercare possibill alleanze 
il SASMI ha convocato do-
mani una riunione con gli al
tri sindacati autonomi. Non 
sembra perd che la sua linea 
di uno sciopero ad oltranza 
«be danneggerebte gravemen-
te milioni di alunni gettando 
la categorla nel plu completo 
iaolamento e votandola quln-
di a una pesante sconfitta, 
abbla posslbilita di essere fa-
cSlmente accettata. 

Alia Camera il dibattito sui finanziamenti 

Le scelte del governo destinate 
ad aggravare la crisi agricola 

La legge del centro-destra prevede investimenti insufficient, manca di valutazioni sicure per il quinquennio 75*79 e sottova-
luta le richieste delle Regioni limitandone fortemente i poteri - L'opposizione del PCI ribadita dai compagni Bernini e Di Marino 

Gran parte del centro viefafo agli aufomobilisli 

Milano: da ieri 
in f unzione 

l'isola pedonale 
Sventato il tentativo di forzare il blocco -1 «fur-
bastri»sono rimasti impantanati nei «sensl unlcl» 

Un altro sindacato autono
mo. 11 SNSM. ha infatti rin-
viato qualsiasi decisione al 
proprio Consiglio nazionale 
che si riunira 1*11 maggio, 
mentre lo SNASE (sindacato 
autonomo della scuola elemen-
tare) ha proposto al proprio 
esecutivo che si riunira do-
mani precise date di sciope
ro (dal 9 a i m e dai 15 
al 19) evldentemente disgiun-
te da un eventuale blocco de
gli scrutlni. 

Lo SNASE ha rihadito che 
le rivendicazionl per cui si 
batte sono gli organ! collegia-
H di democrazia soolastlca, la 
unificazione dei ruoli, Tasse-
gno perequativo, l'abolizione 
delle note di qualiflca, le 11-
berta sindacali. 

Sabato e domenica Intanto 
si riunira il Consiglio nazio
nale del sindacato scuola 
CGIL, mentre il 7 e 1'8 mag
gio si riunira per dLscutcrc 
anche della vertenza scolasti-
ca il Comitato direttivo uni
tario delle ire Conf< derazlonl. 

La Camera ha iniziato ierl 
il dibattito generate sulla pro-
posta dl legge del governo per 
il finnnzlamento aU'agricoltu-
ra. Si tratta dl una scadenza 
legislativa di grande rilevan-
za, non solo perche" e'e ur-
genza di una rapida ripresa 
degli Investimenti in questo 
settore dopo la grave stasl 
del '72, anno nel quale l'agrl-
coltura e rimasta priva di 
qualsiasi finenziamento, ma 
anche perche il dibattito in-
veste il ruolo che all'agrlcol-
tura bisogna assegnare ai fini 
dell'avvlo di una ripresa pro-
duttiva generale e qualificata 
e costituisce anche una impor-
tante occasione dl verifica 
della volonta del governo di 
mettere le Regioni in grado 
dl operare effettive scelte. di 
politica economlca. 

La proposta di legge del go
verno e gravemente negati-
va, isplrata come e a una so-
stanziale linea dl emargina-
zione economlca del settore 
agricolo, che si esprime attra-
verso l'insufficienza degli in
vestimenti prevlsti per il '73-
'74, l'assoluta mancanza di 

Sabato a Milano 

Convegno 
della Lega 
sui poteri 

alle Regioni 
Per iniziativa della Lega 

per le Autonomie e i Poteri 
local! si svolgera sabato a 
Milano (ore 9, Sala dei Con
gress!, via Corridoni. 16) un 
convegno nazionale su a Po
teri alle regioni e agli enti 
local! per l'edllizia scolasti-
ca, il diritto alio studio, il rin-
novamento della scuola». 

La relazione introduttiva sa-
ra svolta da Filippo Hazon, 
assessore alia cultura della 
Regions Lombardia. Comunl-
cazioni saranno presentate da 
slndaci e amministratori lo
cal!. II dibattito sara conclu
so dall'on. Michele Achilli, 
della giunta nazionale della 
Lega. 

Oltre un 
milione e 

200 mild copie 
deirUnita 

diffuse 
il 1° Maggio 

In pieno svolg:men!o la 
seconda fappa del'a cam-

pagna abbonamenfi 

Ancora due grand! risulta-
ti per la diffusione dell'Unl 
I i : 950.000 copie diffuse il 
25 aprile ed oltre 1.200.000 
diffuse II 1. maggio. 

Sono stati in tal modo rag-
giunti ed in numerosi casi 
superati I pur nofevoli Ii 
veil! di diffusione registrati 
nel corso della campagna 
elettorale dello scorso anno. 

L'aver portato fra un mi
lione di lavoratori la voce 
del partito e una risposta 
politica che i comunisti han 
no voluto dare alle forze che 
oggi attentano alia legalita 
democratica del nostro paese. 

Un risultato che testimo-
nia la permanente mobilita-
zione di futfo il partito e 
tufta la sua capacita di por-
si sul piano dell'iniziativa di 
massa. Ancora una volta I 
nostri milifanti e tutte le or-
ganiuaztoni hanno voluto 
pun tare suit's Unita > quale 
strumento fondamentale del
la politica del partito, con 
fermando cosi una tendenza 
oositiva gia operante da 
tempo. 

E' necessario che questa 
capacita di impegno e di 
organlzzazione permanga in 
atto, soprattutto neli'immi-
nenza del periodo estivo. 

Occorre organlzzare con 
continuita la diffusione fe 
riale davanti alle fabbriche 
e alle scuole, estendere e 
rafforzare la diffusione do-
menicale dell'c Un:ta >, inv 
pegnando quelle organizza-
zloni che su questo terrene 
registrano ancora incertezze 
e rifardi. 

Anche i risultatl della cam
pagna abbonamenfi vanno 
consolidati nel corso della 
seconda lappa che si svol
gera da maggio a fine ot 
lobre. 

Inlensificare e qualiflcare 
le Iniziative e II lavoro per 
l'« Unita >, rilanciame II sl-
gniflcalo vuol dire dare un 
conlrlbulo essenzlale alia 
campagna per la stamp* co 
munisla che si sviluppera 
nel prossimi mesi. 

Ai diffusorl, ai giovani, ai 
mililanSi e alle organlzzazlo-
nl del oarlito vanno II plauso 
ed II rtngraziamenlo della 
d^rezione del partito, della 
commisslone centrale di 
slampa-propaganda • della 
direzione del glomale. 

L'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

AMICI DE « L'UNITA' > 

previslonl sicure per il quin
quennio dal '75 al "79, la gra
ve sottovalutazinne delle ri
chieste che sono state avan-
zate dalle Regioni ed il forte 
ridlmensionamento dei loro 
poteri. 

Ben otto sono le proposte 
di legge che le Regioni hanno 
elaborato per chiedere al Par-
lamento un provvedimento le-
gislativo che stanzi, per cin
que annl, 1.500 miliardi dl 
lire, 300 miliardi all'anno, da 
assegnare mteramente alle as-
semhlee regionali. A questa 
richiesta s'lspira anche la 
proposta dl legge presentata 
dal PCI, mentre la proposta 
di legge presentata da alcuni 
parlamentari della DC chie-
de uno stanziamento di 250 
miliardi di lire per il solo an
no 1973. Di queste proposte 
II governo dl centrodestra non 
ha tenuto alcun conto, predl-
sponendo un progetto dl leg
ge che all'esiguita degli stan-
ziamenti accompagna la ri-
conferma delle vecchle strut-
ture autoritarie e burocrati-
che deU'erogazlone della spe-
sa pubblica nel settore agri
colo. 

La massiccia iniziativa del
le Regioni — ha detto il com-
pagno BERNINI — sta a sot-
tolineare la grande importan-
za che U settore agricolo ri-
veste a! fini di una ripresa 
produttiva che abbia una 
componente essenzlale nello 
sviluppo deiragricoltura. II 
compagno Bernini ha denun-
ciato con forza l'atteggiamen. 
to del governo di centrode
stra che solo alia fine del 
1972, quando cloe per un in-
tero anno l'agricoltura era 
rimasta senza investimenti, si 
e declso ad elaborare un pro
getto di legge di rifinanzia-
mento del settore. Questo pro
getto (che conferma il vuo-
to di iniziative che si e avu-
to per il '72) e lnadeguato e 
inaccettabile. Sono anzitutto 
esigui gli stanziamenti prevl
sti: per il '73 la proposta del 
governo prevede infatti una 
spesa dl 120 miliardi di lire, 
Si tratta di cifre inferior! 
agli stanziamenti medi annua-
li realizzati negli ultiml anni 
di applicazione del «piano 
verde n. 2 », quando alle cam-
pagne andarono 212 miliardi 
di lire. 

Non meno grave — ha det
to Bernini — e la sottova-
lutazione che nel progetto di 
legge del governo si fa delle 
prerogative delle Regioni in 
materia agricola: mentre, in
fatti, le assemblee regionali 
hanno chiesto la completa di-
sponibilita dei finanziamenti 
in agricoltura per poter av-
viare una seria politica di 
programmazione in questo set-
tore, il governo accentra an
cora nelle mani del ministero 
e degli altri organism! buro-
cratici centrali la utilizzazio-
ne dei fondi, assegnando alle 
regioni solo 74 miliardi per 
il 1973 e 95 miliardi per il 
1974. Bemini ha infine con-
fermato la netta opposizione 
dei comunisti al progetto di 
legge del centro-destra. 

II compagno DI MARINO, 
per parte sua, ha chiesto una 
sostanziale modifica della pro
posta di legge del governo al 
fine di: 1) portare gli stan
ziamenti, cosi come chiesto 
dalle Regioni, a 300 miliardi 
annui, per cinque anni; 2) dl 
poire la gran parte di questi 
stanziamenti a disposizlone 
delle Regioni perche" esse pos-
sano enettivamente opsrare 
delle scelte di riforroa e di 
programmazione; 3) di in-
dicare alle Regioni, quali scel
te prioritarie di intervento, 
quelle a favore dello svilup
po della piccola impresa con-
tadina. della diffusione delle 
forme associative e coopera
tive. della integrazione del 
reddito contadino. 

Solo cosi — ha detto Di 
Marino — e possibile ricono-
sccrc alia agricoltura una fun-

zione tralnante ai fini della 
ripresa economlca, rlcono-
sclmento che Invece manca 
completamente nel disegno 
di legge del governo. D'altron-
de, ha detto Di Marino, solo 
con una scelta netta a favo
re dello sviluppo deiragri
coltura, is possibile garantire 
una rilevante quota di occu-
pazlone anche In questo set-
tore, un allargamento ed un 
potenziamento dell'apparato 
industriale di trasformazlone 
del prodotti agricoll, un ele-
vamento di redditi agricoll, 
un indirizzo piu positivo di 
consumi Interni. 

De Marino ha anche affer
mato che la critica dei comu
nisti al progetto dl legge del 
centro-destra non riguarda 
soltanto i suoi aspettl quan
titative bensl anche I prin-
cipi qualitativi che lo ispira-
no. Esistono, da un lato, la 
yislone frammentarla che que
sto governo ha dei problemi 
agricoll del paese, vlstl se-
paratamente dalla esigenza di 
un nuovo tipo di sviluppo e 
di un nuovo quadro di rap-
porti economici internaziona-
li, e, dall'altro, la pervicace 
volonta del governo di esau-
torare . Regioni e Comuni e 
qulndi di attaccare i princi-
pi della programmazione de
mocratica 

Fortemente critico verso il 
disegno di legge governativo 
e stato anche il socialista 
SALVATORE, che ha denun-
ciato la esiguita degli stanzia
menti e l'esautoramento del
le Regioni. II socialdemocra
tico CETRULLO ha invece 
difeso la politica agricola co-
munitaria ed invitato il go
verno a presentare solleci-
tamente al Farlamento il prov
vedimento di attuazione delle 
direttive comunitarie. 

La dlscussione prosegue 
oggi. 

A Montesilvano 

Concluso 
il Congresso 
dei giovani 
delle ACLI 

Si sono conclusi nella matti-
nata del Primo Maggio a Mon
tesilvano (Pescara) i lavori 
del 13. Congresso di Gioventu 
aclista. Al Congresso ha por
tato il suo saluto il Vescovo di 
Pescarf. mons. Iannucci che 
ha molto insistito sui «compiti 
formativi e apostolici > dei gio
vani aclistl nel mondo del la
voro. Ha quindi replicato al 
dibattito congressuale il Dele-
legato nazionale uscente Sozzi. 

Quest'ultimo — che lascia la 
carica per raggiunti limiti di 
eta — ha detto che dal dibat
tito 6 emersa con sufficiente 
chiarezza la fisionomia di Gio
ventu aclista che ha saputo 
dare una risposta positiva alle 
istanze e agli interlocutori cui 
ha riaffermato di fare riferi-
mento: la realta giovanile. le 
ACLI, il movimento operaio nel 
suo complesso, la comunita 
cristiana. 

Si e quindi votato per il Co
mitato nazionale: sono stati 
eletti 33 membri della maggio-
ranza «di sinistra» (peraltro 
molto differenziata al suo in-
terno) e 7 della minoranza. Ora 
il Comitato nazionale dovra 
eleggere il Direttivo e il nuovo 
Delegato nazionale. 

La conferma in una serie di pesanti rilievi avanzati dalla Corte dei Conti 

E SEMPRE PIU GRAVE IL BILANCIO 
POLITICO-ECONOMICO DELLA RAI-TV 

Sotto accusa I'attuale direzione aziendale ed il ministero delle Poste - Sottolineata la necessity di 
adeguare le strutture istituzionali deil'ente radiotelevisivo alle istanze di pubblico interesse 
Due documenti consecutivi 

sono venuti in questi giornl 
a gettare nuova luce sulla 
gravita della situazione attua
le della Rai-Tv. Diciamo del
la relazione del bilancio '72 
approvata lunedl scorso dal
la assemblea degli azionisti 
aziendali e di una relazione 
della Corte dei Conti sulle ge-
stioni flnanziarie della RAI 
per gli anni 1969. 1970 e 1971. 
Del primo documento e nota 
la sintesl comunicata attra-
verso le agenzie di stampa; 
del secondo — che dovrebbe 
essere consegnato al Parla-
mento — sono note ample in-
discrezloni pubblicate da un 
quotldiano romano. 

E' su quanto emerge da 
questi stralci di relazione che 
occorre. in primo luogo. ri
chiamare Tattenzione: giac
che essa sembra confermare, 
sia pure sotto un profilo pu-
ramente finanziario. le ripetu-
te denunce dei comunisti nei 
confronti dell'attuale direzio
ne della Ral e del gruppo po
litico democristiano che la tu-
tela. Per render conto della 
gravita delle osservazonl 
mosse dalla Corte dei Conti 
alia gestione finanziaria del-
l'azienda, pud essere chiarifi-

catrice l'osservazlone finale 
quando la Corte afferma che 
I'attuale struttura privatistica 
dell'azione rende alargamen-
te inoperanti gli strumenti del 
controllo* e sottolinea la ne-
cessita «di una riforma legi
slativa dell'Ente radiotelevisi
vo che ne adegui le strutture 
alle istanze di pubblico inte
resse proprie del servizio pub
blico che esso gestiscet. 

Questo giudizio ha un pre-
ciso risvolto politico: e non a 
caso esso smentisce la tesi 
governativa che, attraverso la 
a relazione Quartulli», insiste 
invece per la riconferma del
la natura privatistica dell'a-
zlenda. La Corte, insomma, 
sembra far propria la tesi 
che per evitare altri arbltril 
o illegalita di gestione, occor
re un radlcale cambiamento 
di indirizzo istituzionale. 

Ma quali osservazionl di me
rito vengono svolte? Le indi-
screzioni emerse af fermano la 
esistenza dl un primo duro 
giudizio sul ministero delle 
Poste (da sempre"aifidato a 
fanfaniani) «per la sua ca-
rente funzlone di vigilanza. 
denunciata dalla limitatezza 
degli interventi. per lo piu ci>-
coscritti a prescrizioni di ca-
raltere tecnico*. 

MILANO — L'imbocco di via Montenapoleone chiusa da ieri al Iraffico automobilistico. II car-
telle- indica che il translto e consentito solo a veicoli che debbono scaricare e carlcare merci 
nella celebre strada. 

MILANO. 2 
Cento vlgili e quaranla autogru non sono bastati questa matlina a contenere I'lmpalfo dei 

mllanesi motorizzati con la novita dell'isola dal Iraffico llmitato istituila in gran parie del 
centro. II provvedimento varato dopo molte discussioni e perplessita mira a scoraggiare I'uso 
del mezzo privato nel centro della citta; fino a ieri dentro la cerchia dei navigli, la piu 
interna delle tre circonvallazioni milanesi, entravano non meno di 230 mila macchine al giorno: 
il che voleva dire paurosi ingorghi nelle ore di punta, il blocco dei mezzi pubblici nel traffico. 

Irrespirablle l'aria in gran 
parte del centro come dimo-
strano abbondantemente i 
quotidiani bollettini con i da-
ti relativi all'inquinamento 
atmosferlco forniti dal co-
mune. 

Questa mattina tuttavia no-
nostante 1 giornali, la radio 
e la TV ne abbiano parlato 
a lungo, migliaia di vetture 
hanno cercato di forzare gli 
ingressi aproibiti» dell'isola, 
si sono imbrigliati con i nuovi 
sensi unici, hanno causato in-
credibili ingorghi davanti agli 
autosilos di parcheggio. 

II comune, tuttavia, e la vi
gilanza urbana sono ottimisti: 
si pensa che per i primi gior-
ni vi saranno difficolta. ma 
una volta finlto il rodaggio. la 
situazione potra migliorare e 
1'obiettivo di rldurre a venti-
mila il numero delle macchi
ne in transito per le strade 
del centro potra essere una 
realta. II provvedimento in-
teressa l'area compresa fra 
piazza della Scala, via Manzo-
ni, piazza Cavour, via Sena
to, piazza San Babila, corso 
Europa, via Pecorari, via 
Giardino, via Mazzini. piazza 
del Duomo. All'interno di que
sta area potranno circolare so
lo le auto dei residenti (un 
migliaio in tutto) che saranno 
munite di un apposito con-
trassegno e che per altro do-
vranno dimostrare di posse-
dere un idoneo posto dl rico-
vero per l'auto. 

Accesso anche per i taxi in 
ogni ora, mentre lungo 
via Montenapoleone continue-
ra per ora a transitare 1'auto-
bus «Ov. L'isola non e tut
tavia un'area compatta: e In
fatti attraversata da alcune 
strade «libere» che dovran-
no permettere agli automobili-
sti di raggiungere gli autosilos 
che In questi anni sono sor-
ti in questa parte del centro. 
anche lungo queste strade 
(parte dl via Vittorio Ema-
nuele, corso Matteotti. via 
Agnello, via San Paolo, via 
Santa Redegonda, via Patta-
ri) sara comunque vietata la 
sosta 

E' questa acarenzan che 
evidentemente ha consentito 
alia RAI una lunga serie di 
atti oggi riprovati dalla Cor
te. Fra questi e, innanzi tut-
to. U meccanlsmo seguito ai 
primi di gennaio per giunge-
re alia modifica della struttu
ra del Comitato Direttivo della 
Ral (quando, cioe, fu fatto 
spazio al giomalista di estre-
ma destra Matte! estrometten-
do il socialista Fichera); ma 
e anche il modo in cui. nel 
luglio del *71, si declse la co-
stituzione di un fantomatico 
a comitato di presidenzav ri-
masto sempre privo di funzio-
nl. Si tratta, come si vede, di 
question! sulle quali sempre 
1 comunisti hanno espresso — 
in termini politic! — il pro
prio giudizio di dura con-
danna. 

Le osservazionl. Inline, so
no aspre anche in termini fl-
nanziari. In pratica sembra 
che la Corte dei Conti non con
sider! leciti i slstemi attraver
so i quali la Rai ottiene a rim-
borsi» dal governo per le co-
sidette «trasmlssioni specialin 
o per gli impianti eseguiti 
a oltre gli obblighl Imoosti dal
la convenzione ». Siamo. anco
ra. alia conferma delle ripe-
tute denunce svolte dai comu

nisti e dalle sinistre in Par-
lamento: ma non v'e dubbio 
che la fonte da cui proviene 
rinsieme di queste osservazio-
ni non pu6 non Imporre un 
riesame di tutta la questio
ne, attraverso un intervento 
parlamentare capace di far 
luce sull'lnsleme della gestio
ne radlo-televisiva La que
stione, infatti, va assal oltre 
la mancanza dl una «rigo-
rosa e sana amministrazio-
net> per assumere un signifi-
cato generale e politico che 
deve essere sviiuppato sotto 
tutti i suoi aspetti. 

La gravita delle denunce 
della Corte, del resto. e sot
tolineata dalla relazione di bi
lancio aziendale per l'anno 
•72: una relazione trionfalisti-
ca. che non esita a compia-
cersi proprio di c!6 che la 
Corte giudica negativamente 
(ad esempio: 1 vent! miliar
di straordinari regalati l'an
no scorso alia Rai dal gover
no) e che maschera dietro un 
cumulo di cifre senza senso 
l'amara verita dell'attuale ca-
tastrofe finanziaria e politica 
della Rai, dando chiara di-
mostrazione di quali e quanto 
gravi siano gli orientamenti 
dell'attuale gruppo dirigente. 

Contro posizioni qualunquistiche che indeboliscono la democrazia 

A proposito di due aff ermazioni di Storti 
Sottchnetatho ed esaltiamo 

1'importanza delle prove uni-
tarie dei sindacati, ultimissi-
ma delte quali e lo straordi-
nario primo maggio che si i 
Qvuto l'altro ieri. Ci siamo sjor. 
zalt e ci sforztamo dt recare 
il massimo contributo dei co
munisti al processo unitario 
dei sindacati che si fonda sul
la loro plena autonomia e in
terna democrazia. In questo 
quadro e del tutto ovvio che 
noi consideriamo pienamenle 
giuslo che i sindacati e i loro 
esponenti si pronunctno su 
tutti i grandi temi della so-
cieta e, dunque, sui pwblemi 
di fondo della politica del pae
se. Naturalmenle cid compor-
ta un dibattito che, com'i lo-
gico, si svolge alVinlerno dei 
sindacati, tra sindacati e par-
titi, tra esponenti sindacali e 
rappresentanti di forze poli
tiche. 

Nel quadro di questi dibat-
titi ci sembra doveroso sotto-
lineare alcune gravi afferma-
zioni che sarebbero state pro-
nunciate da Bruno Storti, se-
gretano della C1SL. e che so
no state riferite dalla Stampa 
di Torino il 30 aprile con la 
massima evidenza, Queste af 
fermazioni non flgurano su al
tri giornali: esse perd non so
no state smentite dall'interes-
sato. Polemizziamo con queste 
affermazioni con animo ovvia-
mente sgombro da ogni rife-
rimento personate: in questo 
stesso numero riportiamo 
VeffXcace discorso pronunciato 

dallo stesso Storti alia mani-
feslazione del 1. maggio a Na-
polt. Avrebbe detto, tra l'altro, 
Storti parlando al congresso 
dei tessili C1SL: «Parllamoci 
chiaro. i partiti pensano di 
piu ai fatti loro che a quell! 
della societa. Stanno gia pre-
occupandosi dei post! che 
avranno nel future governo o 
dei vantaggi che potranno ri-
cavare stando aU'opposizione. 
Si parla troppo di formule e 
e'e una preoccupante sordita 
nei confronti delle cose che 
riguardano il paese». 

Parlando poi del rapporto 
con il parlamento, con il go
verno e con i partiti, Storti 
dopo aver detto di ritencre 
che «le istituzioni democrati
che si rafforzino meglio con 
un sindacato che fa bruciare 
il sedere a tutti dal mattino 
alia sera» avrebbe aggiunto: 
• Cosi evitiamo il rischio che 
si addormentino e che riten-
gano che bastino le etlchette 
secondo to schema: destra cat-
tiva, sinistra buona. Manco 
per sogno». 

Entrambe queste affermazio
ni, se sono state riferite fedel-
mente, da .un lato contraddi-
cono la verita, dall'altro lato 
contraddicono la linea stessa 
che la Federazione CGIL-
CISLUIL ha piu volte manife-
stato. 

Interessa, innanzi tutto, la 
verita. In Italia esistono par
titi molto divcrsi fra di loro. 
Che senso ha accomunarll tutti 
Insleme in un attacco gene-

rico? Un tale modo di ragio-
nare e soltanto qualunqui-
stico: esso serve unicamente 
a portare aequo a quelle forze 
di estrema destra che svol-
gono una diffamazione contro 
il asistema dei partiti* al 
fine di discreditare tutto il 
sistema democratico e costi-
tuzionale. Ma le forze di estre
ma destra che cosi ragionano 
sono — come si sa — esse 
stesse organizzate in partito: 
e dunque si propongono solo 
di sopprimere gli altri par
titi per ritornare al metodo 
della ttrannide. Ad un tale 
gioco nessun democratico do
vrebbe prestarsi. Ogni parlilo 
ha le sue reiponsabilita. Evi
dentemente. non sono le stes
se le responsabUita di chi sta 
da 27 anni al governo — come 
la DC — e di chi sta — come 
il PCI — da equal tempo al-
l'opposizione. Ed e falso dire 
che i «partiti* si preoccu-
pano piu dei « fatti loro * che 
di quelli della societa, piu del
le * formule* che dei pro
blemi. Pub darsi che vi siano 
partiti che si comportano in 
tal modo. ma allora vanno in-
dicati con il loro name e pre
cise critiche. 

Per quanto ci riguarda, fan-
no fede i nostri documenti e 
le nostre azionU e da esse e 
certo che non anteponiamo le 
«formule* ai problemi, giac
che sempre not ci siamo bat-
tuti per una politica, per con-
tenuti precisl, contro logi-
che puramente nominalitti-

che. Non xntendiamo dire che 
i comunisti siano esenti da 
errori; diciamo che se vi sono 
critiche da fare anche a noi 
siano esse di merito, precise 
e circostanziate. come chie-
diamo per gli altri. Niente dt 
peggio per la democrazia di 
una imprecazione che fa di 
ogni erba un fascio. Se si 
vuol sottclineare I'esigenza di 
stare ai problemi del paese 
si esaminino le indicazioni e 
le proposte di ciascuna forza 
politica rispetto a questi pro
blemi e si assumano sopra di 
tali indicazioni posizioni di 
merito. 

Ma, se e importanle — come 
noi abbiamo sempre sottoli-
neato — la questitone dei con-
tenuti non e certo secondario 
il problema degli schieramen-
ti. Falso e stabilire un'equlva-
lenza tra destra e sinistra. An
che qui e ovvio che noi non 
pensiamo affatto che la sini
stra sia immune da errori. Al-
tra cosa e, perb, il program-
ma, la politica, la base sociale 
della sinistra, altra cosa il 
programma, la politico, i colle-
gamenti economici e sociali 
della destra. N6 si pub dimen-
ticare che, in Italia, non vi 
c soltanto una destra conser-
vatrice per suo programma e 
per sua volonta, ma anche 
una destra eversiva e fasci-
sta. Stabilire un'equivalenza 
fra queste forze tra di loro 
opposte, e opposte sia sui pro
blemi generalt del paese, sia 
sui problemi specifici dei la

voratori, e — ancora una rol-
ta — una caduta qualunqui-
stica che porta solo danno 
non alia sinistra, ma alia de
mocrazia italiana, ingenera 
confusioni gravi e pericolose. 

Occorre, contro argomenta
zioni di questo tipo, una net
ta azione politico: ed essa 
deve essere tanto piii rigoro-
sa quanto piii chi le porta in
nanzi pretenda di parlare di 
difesa della democrazia. Quan
do infatti proposizioni qua
lunquistiche fioriscono nelle 
parole degli uomini della de
stra, immediata i la consape-
volezza della loro pericolosita. 
Diverso e, invece, se argomenti 
di tale natura, mutuati dalla 
destra. vengono portati avanti 
da esponenti e forze democra
tiche: allora cib pub ingene-
rare disarmo e scoramento 
nel momento in cui, invece, e 
necessario la lotta. Ni vale 
I'argomento secondo cui anche 
frasi del tipo che abbiamo ri-
ferito servono in qualche mo
do da stimolo. 

Certo, la critica i non solo 
necessario ma indispensabile: 
e noi, con la nostra azione cri
tica e la nostra lotta (anche 
se non ricorriamo ad espres-
sioni scurrili) abbiamo contri-
buito a mettere alia frusta piii 
d'uno. Ma la critica e positi
va quando essa intervtene con 
precisione ideale e politica e 
tende a sviluppare le conqui-
ste democratiche e non si 
esaurisce in una agitazione ge-
nerioa che flnisce con U rival-

gersi contro il sistema demo
cratico stesso. E, infatti, nel 
senso di un metodo fatto di 
precisione politica si muove 
la linea esposta nei propri 
documenti dalla federazione 
CGllA:iSL-VlL: una linea, ap-
punto, fatta di proposte pun-
tuali e circostanziate. In no-
me di tali proposte la Federa
zione ha, poi, assunto un atteg
giamento critico verso la poli
tica concreta dell'attuale go
verno e verso I'idoneita stessa 
di questo governo a risolvere 
i problemi del paese. Tutto db 
non in nome di un preconcet-
to verso nessuno, ma, appun-
to, di una attenta valutazione 
di merito. Questo metodo i, 
senza dubbio, del tutto giusto 
e corrisponde alia plena auto
nomia delle organlzzazioni 
sindacali. Ma questo metodo 
6 non solo diverso, ma oppo-
sto, a quello rispecchiato dal
le frasi che abbiamo citato. Ed 
e percib che ci pare doveroso 
segnalare che posizioni come 
quelle espresse in queste fra
si non sono soltanto di danno 
alia democrazia italiana. ma 
ai sindacati stessi: e draltron-
de non potrebbe essere diver-
samente. La causa dei sindaca
ti, se essi vogliono assolvere al 
ruolo che ad essi compete, fa 
tutt'uno con la causa deilm 
difesa e dello sviluppo delte 
conquiste democratiche wtmei-
te dalla Costituzlone, 


