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SETTIMANA POLITICA 

II prezzo dei voti fascisti 
II possente sussulto anti

fascista chc ha scosso il pae-
ee, e che si e espresso nelle 
grandi manifestazioni popo-
lari del 25 aprile e del pri-
iiio maggio, straordinarie per 
unit a e forza. ha trovato que-
6ta volta echi e risposte fin 
nei piu alti vertici dello Sta-
to. II presidente dclla lie-
pubblica e il presidente del-
la Corte costituzjonale han-
ino denunciato con inequivo-
cabili parole l'esistenza e la 
pericolosita del rigurgito fa-
scista. Si sono susseguite, 
neH'ultima settimana, prese 
di posiziono di assemblee 
elettive di comuni, provin
ce e regioni, da Ravenna a 
Matera, fino aH'iniportanto 
voto unitario dell'assemblea 
siciliana, a chiedere misure 
cho mettano fine alia piaga 
fascista con i suoi corollari 
di violenza, aggressioni, di-
sordine. 

Una voce ha taciuto fino-
ra, quella del presidente del 
consiglio. E non e un si-
lenzio casuale, trattandosi 
del capo di un governo che 
si e appoggiato apertamente 
o ripetutamente ai voti dei 
fascisti. E' questo il nodo 
politico che sta oggi di fron-
to alle forze democratiche, 
alia vigilia tra l'altro di im-
portanti dibattiti parlamen-
tari che hanno al centro il 
problema della lotta contro 
l'eversione di estrema de-
stra: come, cioe, assicurare 
al paese una guida che colga 
la ferma volonta antifascista 
dello masso popolari, e il 
inonito di altissime perso
nality della Repubblica, tra-
ducendoli in precise scelte e 
azioni capaci di stroncare la 
trama nera. 

Come rispondera Andreot-
ti a richieste precise come 
quelle contenute nelle inter
p e l l a t e comuniste presen-
tate alia Camera e al Sena-
to, che chiedono l'impegno 
di colpire anche i mandanti 
delle violenze squadristiche, 
di metter fuori legge le or-
ganizzazioni di destra che si 
sono poste fuori della le
gality democratica, e di ga-
rantire la lealta costituzio-
nale di tutto 1'apparato sta-
tale? 

Come rispondera alia ri-
chiesta dei compagni socia-
3isti e dei deputati della si
nistra indipendente di ap-
plicare fino in fondo la leg-

N E N N I — II governo 
non ha caplto la lezlo-
ne del 12 aprile 

ge del 1952, che impone di 
garantire lo Stato repubbli-
cano dalla provocatoria e 
minacciosa catena di violen
za fascista? Come risponde
ra la maggioranza di gover
no alia richiesta di autoriz-
zare il processo contro Al-
mirante, accusato da un al
to magistrato di ricostitu-
ziono del partito fascista? 
Questi nodi si presente-
ranno di fronte al Parla-
mento gia nel dibattito di 
mercoledi alia Camera, in 
quello successivo al Senato, 
nelle sedute delle giunte che 
dovranno decidere dell'au-
torizzazione a procedere con
tro il segretario missino e 
contro Ciccio Franco. 

II problema di una chiara 
e radicalo scelta antifasci
sta da parte del governo e 
dunque aperto, o non solo 
per il pesante condiziona-
mento a destra che lo quali-
fica, non solo per la chiara 
impronta reazionaria che 
contraddistingue ogni aspet-
to della sua politica, e che 
sta portando al caos setto-
ri fondamentali della vita 
del paese, dalla scuola ai 
servizi, ai prezzi; ma anche 

ANDREOTTI - Nep-
pure una parola contro 
le violenze fasciste 

per il modo come i piu 
recenti drammatici avveni-
menli sono — o non sono — 
stati compresi e assunti co
me punto di partenza per un 
discorso nuovo su una rea-
lo politica democratica e an
tifascista: « Ancora non c'e 
stato — ha notato Nenni in 
una recente intervista — da 
parte del governo e della 
maggioranza un tentativo di 
interpretare il significato di 
questo 12 aprile: n6 nel suo 
aspetto parlamentare, no nel 
suo aspetto di piazza ». 

E neppure c'6 stato, que
sto tentativo, aH'interno del
la Democrazia cristiana. E' 
veramento assai grave che 
nel vivo di un dibattito con-
grcssuale, di fronte a mol-
teplici richiami alia assun-
ziono di responsabilita pre
cise sui problemi reali del 
paese, in un partito come la 
DC, che ha da quasi trenta 
anni le massime responsabi
lita di governo, il tema del-
l'antifascismo come scelta 
di fondo per l'azione di go
verno occupi cosl poco spa-
zio — salvo che nelle posi-
zioni degli esponenti delle 
minoranze di sinistra — e 
che nessuno spazio sia ri-
servato a una attenta ricer-
ca autocritica sulle cause 
cho hanno reso possibile il 
rigurgito fascista. 

Negli ultimi giorni, il fuo-
co incrociato contro Andreot-
ti si e intensificato: il PRI 
aggrava lo accuse attorno a 
questioni nodali come la 
RAI-TV, la politica economi-
ca, l'inflazione; i socialde-
mocratici, se pure stanca-
mente, conducono le « con-
sultazioni » per la formazio-
ne di un nuovo governo, co
me se gia non facessero piu 
parte di questo; solo Bignar-
di e la pattuglia libeiale di-
fendono, con il centro-de-
stra, la loro estrema possibi
lity di contare qualche cosa 
alia direzione del paese. 

Ma un'alternativa matura, 
oltre che fra le forze politi-
che, nella larga unita antifa
scista e democratica che si 
estende nel paese, fra i la-
voratori, fra i giovani, fra 
le masse popolari. Nessun 
governo che non ne tenga 
conto potra portare il paese 
sulla strada che la Costitu-
zione ha tracciato. 

Vera Vegetti 

IN CORSO LA FASE PIU' CONVULSA DELLA CAMPAGNA CONGRESSUALE 

Quale linea per la ? 
La crisi del centro-destra e I'assenza di un disegno storico valido — Le tesi di Taviani (partito conservator* senza altri ag-
gettivi) e di Moro (partito popolare e antifascista) e quella di Rumor — Rigidezza del sistema delle eorrentj — Una fndagine 
ufficiale: la base dc piu arretrata dell'elettorato — Si parla di « organigrammi» — leri e oggi le assemblee regionali 

La Democrazia cristiana si 
guarda alio specchio della cri
si del centro destra. Nelle 
giornate di ieri e di oggi si 
stanno svolgendo contempora-
neamente i congressi regiona. 
li dello « Scudo crcciato »: uiia 
nuova conta dei voti e delle 
deleghe dopo quella che si 
e svolta nelle assemblee se-
zionali; ma per adesso nessu-
na novita politica di rilievo. 
Per la prima volta, nei suoi 
trent'anni di vita, la DC arri-
va alia soglia del Congresso 
nazionale senza avere una 
proposta politica certa da pre-
sentare. Ne tl governo in ca-
rica, ne Vatteggiamcnto della 
segreteria del Partito costitui-
scono un punto dt riferimen-
to sicuro, indiscutibile. In es-
si stanno, ami, i due epicen-
tri della crisi. Cosl, nessuno 
pud dire di avere in tasca la 
falsariga della politica dc per 
i prossimi anni. 

Andreottl. appena rientrato 
dal viaggio a Washington e a 
Tokio, ha fatto sapere ancora 
una volta di non voler presen-
tare le dimissioni. Rimane a 
Palazzo Chigi nonostante tl 
precipitare della crisi del cen
tro-destra. Forlani fa rtpete-
re, invece, che la politica del
la DC non pub cambiare. e 
che non cambiera. Ma in che 
cosa k conststita questa poli
tico? La formula della «cen-
tralitau e stata soggetta a 
molte - interpretazioni (pare 
che perfino il senatore Fan-
fani Vabbia definita aun pa

sticcio »), ma poi ha finito per 
essere il veicolo ttsato per ri-
portare i liberali nel gover
no al posto dei socialisti. Con 
il centro-destra, quindi, e con 
tutti i suoi condtmenti dovu-
ti al qualunqmsmo e Qll'u ef-
ficientismo» burocratico di 
Andreotti. fallisce anche la 
teorla della « cent ralira ». Cib 
contribuisce a dare un carat-
tere particolare al prossimo 
Congresso Non sara in di-
scussione, tnfatti, soltanto una 
crisi politica sempre piu gra
ve, ma il destino stesso dello 
« Scudo crociato » Dove vuo-
le andare il Partito dc? Quale 
« disegno storico » esso vuole 
darsi? Non e casuale che si 
parli motto, da qualche tempo 
a questa parte, di che cosa 
sia realmente la DC, e che 
se ne diano immagini diffor-
mi. Si tratta forse solo di un 
partito conservatore al pari di 
molti altri esistenti in Euro-
pa? Oppure si tratta di una 
formazione che, pur assolven-
do al ruolo di principale par
tito della borghesia. conser-
va anche notevoli radid popo
lari, in conseguenza di un 
complesso di ragioni storiche 
e sociali che ne costituiscono, 
in definitiva, la upeculia-
rita »? II tema e tra i piu di-
battuti anche alt'interno del
la DC. L'on. Moro, in partico
lare, ha fatto della sua tena-
ce polemica nei confronti del 
centro-destra un mezzo di ri. 
flessione sulla stessa DC. Egli 
amitutto. rivendica al Parti-

LE CORRENTI 
Dorotei (Rumor-PIccoli) 
Nuove cronache (Fanfanl-Forlanl) 
Impegno democratico (Andreottl-Colombo) 
Base (De Mita, Gallon!, Marcora, Granell i , Bassetti) 
Forze nuove (Donat Cattln) 
Morotei 
Tavianel 
Nuova sinistra (Sullo) 
Centrist! (Scalfaro) 

La corrente di Taviani ha gia annunciate la confluenza in 
quella dorotea. dalla quale si era staccata nel "67. Quella 
di Sullo, nella suamaggioranza, andra con i fanfaniani. La 
corrente di c Impegno democratico * probabilmente si dividera 
in due: una parte andra con Andreotti e una con Colombo. 
La corrente di Scalfaro sara sciolta. 

24,6% 
18,9% 
16,2% 
10,6% 
9,4% 
7,9% 
7,7% 
1,7% 
1,5% 

Incontro tra governo e sindacati sui problemi degli insegnanti 

Scuola: mercoledi la trattativa 
Saranno affrontate le questioni del trattamento economico del personale, dell'assunzione dei fuori ruolo, i punti 
centrali dello stato giuridico e della riforma - Le decisioni dei sindacati autonomi e i pericoli d'isolamento della lotta 

I prossimi giorni saranno 
quasi certamente defcerminan-
ti per la definizione della ver-
tenza scolastica: l'incontro go
verno sindacati di mercoledi 
prossimo dira esplicitamente 
quali sono le immediate pro-
spettive. 

Due punti intanto sono stati 
chiariti gia neU'incontro di ve-
nerdl scorso: la trattativa av-
verra settore per settore (e 
quindi la scuola rappxesentera 
una questione a se stante, sen
za demagogici e ingiusti pa
rallelism! con mansioni, pro
blemi, struttuxe che poco o 
niente hanno in comune con 
la scuola) e per ogni catego-
ria verranno affrontati global-
mente tutti i problemi sui tap-
peto, in modo da evitare un 
innaturale e sbagliato isola-
mento delle rivendicazioni eco-
nomiche dalle altre. 

Par quanto concerne la scuo
la, quindi, e chiaro: mercoledi 
«i tratteranno i problemi eco-
nomici, ma cib awerra in 
stretto coliegamento con gli 
altri gross! temi quali quello 
dell'immissione dei fuori ruo
lo, dell'awio all'uniflcazione 
del ruoli ecc, nella prcspet-
tiva della democratizzazione e 
delle riforme delle strutture 
ecolastiche. 

Quest'impostazione della ver-
tenza. che ribadisce quella del
la precedente trattativa Con-
federazioni-governo interrotta 
dal governo stesso nel feb-
braio scorso, tiene conto con 
piena consapevolezza del giu-
stiflcato malcontento dei set-
tecentomila e piu insegnanti 
e non docenti. L'irresponsabi-
lita del governo ha fatto giun-
gere alia Camera un moncone 
di legge sullo stato giuridico 
che non contiene piii ne* la 
parte degli aiunenti retribu-
fcvi n6 quella, altrettanto es-
eenziale. degli organi di go
verno della scuola: e cresciuta 
cosl fra il personale della scuo
la una legittima esasperarone 
che oerca uno sbocco imme
diate nella soluzione positiva 
delle rivendicazioni o, in man-
canza di questa, di una lotta 
decisa ed al pari tempo con-
Eapevole e responsabile, che 
tale soluzione lmponga al go
verno. 

Di cib le Confederazioni si 
sono fatto carico avanzando 
nei confronti del governo una 
piattaforma che aggancia gli 
aumenti economlci ai proble
mi di ristrutturazione (innan-
2itutto anticipazione dell'unl-
ricazione dei nioli e ossunz'o-
ne dei fuori ruolo) ed a quelli 
di una prcspettiva di democra-
tizznzione e di riforme 

In questa situaz'oni va re-
pistrato l'annuncio deili scio-
peri da parte dei sindacnti 
autonomi Dal lfi al 18 n w ^ n 
e dal 22 a) 25 miireio quello 
dello SNASE per le e!emnn 
tari; dal 22 al 25 maggio. dal 
29 maggio al 1° giugno e dal 
4 gtugno ad oltranza col bloc-
co degli •crutlnl e degli esa-

mi quello di altri sindacati 
autonomi della scuola media 
e secondaria (fra di essi, pe-
rd. il SNSM ha rinviato la de-
cisione definitiva all'll mag
gio). 

Ci auguriamo vivamente che 
la trattativa di mercoledi ab-
bia esito positivo e che tutti 
1 sindacati della scuola pos-
sano riconoscersi neU'eventua-
le risultato positivo. sicche 
gli scioperi possano venir scon-
giurati. 

Nell'ipotesi negativa di una 

rottura della trattativa e in
vece auspicabile che le deci
sioni dei sindacati autonomi 
vengano seriamente ri mediate 
sicche. di fronte al persistere 
di una posizione Irresponsabi-
le del governo, si possa anda
re ad un'azione di lotta unl-
taria, che garantisca agli in
segnanti ed al personale sco-
lastico la comprensione. 1'ade-
sione, 11 sostegno degli altri 
lavoratori, dei genitori, degli 
studenti. 

n blocco degli scrutini. gia 

malauguratamente sperimen-
tato nel gtugno del 1970 per 
iniziativa degli stessi sindaca
ti autonomi che oggi lo ripro-
pongono, porto gli insegnanti 
all'isolamento e alia soonfitta 
(alio stesso insuccesso e anda-
to incontro il recentassimo 
sciopero ad oltranza indetto 
da un sindacato autonomo del 
personale non insegnante)- La 
lotta di oggi percio pu6 e de-
ve essere diversa: gia lo scio
pero unitario del novembre 
scorso ha dato ai dipendenti 

della scuola la misura di quan
to contino l'unita della cate-
goria e la solidarieta degli 
altri lavoratori. 

Esse sono fondamentali per 
il successo delle rivendicazio
ni economiche. e per Paffer-
mazione della dignita e della 
valorizzazione professlonali de
gli insegnanti: da esse dipen-
de la causa della democratiz-
zazione, del rinnovamento e 
della riforma della scuola. 

Marisa Musu 

A Cagliari la IX Conferenza regionale del Partito 

Una nuova via per la Sardegna 
nelle proposte dei comunisti 

II rapporlo fra sviluppo indusfriale e sviluppo agricolo - Una piattaforma fondafa suH'occupaiione e le riforme 
allemaliva alle scelte fallimenfari della DC e dei suoi govemi - Oggi le conclusioni del compagno Enrico Berlinguer 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARL 5 

Sviluppo industnale o svi
luppo agricolo? E dal momen-
to che le due scelte non devo-
no esciudersi, quale il rap. 
porto tra 1'industria e la tra 
sformazione deiragricoltura? 
In queste elementari, ma non 
semplici domande riproposte 
alia 9 Conferenza regionale 
del PCI dal relatore compa
gno Mario Birardi e dalle die-
cine di delegati finora inter-
venuti. si racchiude una Iun 
ga polemica, un grosso dibat 
tito che ha impegnato per an 
ni ie forze pohtiche sarde dl 
fronte al tema della emanci-
pazione dell'Lsola dal sottosvi-
luppo e dalla arretratezza 
economica. 

Quando la DC e 1 suo) go
vern] impostarono la indu 
stnalizzazione della Sardegna 
in termini di puro lavoreg-
giamento dei monopoU privati, 
trascurando ogni rapporto tra 
capital! investlti e numero di 
occupati, una grande batta 
glia popolare prese corpo nel-
I'lsola, rivendicando la dire 
zione pubblica dello sviluppo 
industriale. In parallelo. ve 
niva richlesto un processo di 
riforma agraria in modo cne 
industria e agrlcoltura. unite 
In un program ma minima 
mente omogeneo. potessero 
costitui re i'a&se principale su 
cut far marciare la rinasclta 
dell'Isola. Industrie di base ad 
iniziativa pubblica. che faces-
se crescere Intorno a se una 
vasta rete di manlfatture 
complementarl capaci dl in-

crementare. con bassi investi-
menti di capital!. 1'occupazio 
ne, e di far progredire Ie 
zone interne agro-pastoral!: 
queste le richieste popolari 
soiled tate dalla iniziativa del 
nostro partito. contro le scelte 
padronali fatte dai vari ga 
verni diretti dalla DC. 

Oggi. I comunisti non sono 
soli a sostenere questa linea. 
E* emersa — forse per la 
prima volta — col rapporto 
conclusivo della Commissione 
parlamentare di Inchiesta sui 
banditismo e attraverso il di
battito alia recente conferen 
za mendionale di Cagliari, la 
coscienza che nel quadro del 
I'attuale tipo di sviluppo eco 
nomico non si possono risol 
vere I problemi della Sarde 
gna e del Mezzogiomo 

Non si tratta, pero. di ml-

f:liorare, aggiustare, raziona 
izzare I'attuale meccanlsmo 

economico. ma di mutarlo 
profondamente. Non si tratta 
— per quanto ri guarda diret-
tamente la Sardegna — di ri-
finanziare il Piano di rina 
scita, quello stesso. cioe. che 
ha condotto a risultatl falli. 
mentari con la programma-
zione delle coslddette «catte-
drali nei deserto*: 

I fenomen) gravl della dl 
soccupazione (oltre 300 000 
iscritti alle liste dl colloca 
mento nonostante II pauroso 
spopolamento dell'Isola e in 
particolare della provlncia dl 
Nuoro che regis tra un decre-
mento della popolazlone resl-
dente pari al 4 per cento), 
la perdurante sottoccupazlone, 
1* rlpresa mjuulcclm della di* 

soccupazione, si aggiungono le 
diecine di migliaia di giova 
ni. anche diplomat! e Iaurea 
ti. che non trovano aperta 
nessuna prospettiva. 

Alle diecine di migliaia dl 
giovani, alle grandi masse d! 
lavoratori occupati e disoccu-
pati. e necessano aprire una 
prospettiva diversa. Ma e 
chiaro che i problemi possono 

Manifestazioni 
del PCI 

OGGI 
Cagliari: Berlinguer; S.S. Glo 

vanni (Milano): Bwfalini; Ba-
gnoli (Napoli): Cassutta); S. 
Agala (Bologna): Galetti; Si ra 
cusa: Occhetto; Messina: Ma-
caluso; Aosta: Pecchioll; Po-
pott (Pescara): Reichlin; Reg 
gio Calabria: Borghlnl; Cagli 
(Pesare): Cappellonl; Lhtone 
(Milano): Gladresca; Castel Ral-
mondo (Macerata): lanni - O. 
Valori; Manfago (Pordenone): 
Brini; Crofone: Malagoginl; An-
drla (Bari): Monbello; Alessan
dria: Plovano; Pordenone: San-
do ntenico. 
DOMANI 

Gorilla: Cera»olo; Napoli: 
Cossutta; Livorno: Macaluso; 
Borgo V (Torino): Pecchioll; 
Udine: G. Berlinguer; Follonica: 
Nardl; Savona: Origlia; Trieste: 
Sandomenlco. 

MARTEOI ' 
Pordenone: G. Berlinguer; To

rino: Peggia. 

essere awlati a soluzione, e 
lo sbocco positivo alia crisi 
economica e politica dell'isti 
tuto autonomistico potra rea 
Iizzarsi. nella misura in cut 11 
movimento per la piena oc-
cupazione trova un collega 
mento con Ie Iotte per una 
programmazione scolastica, 
per una diversa strategia dl 
sviluppo Industriale basato 
sulla utillzzazione delle risorse 
localL per la trasformazione 
delle zone interne agro-pasto-
rali. 

II PCI. dunque. contrappo 
ne una piattaforma alternau-
va fondata sulla occupazlone 
e sulle riforme. su un pro-
gramma in grado di util izzare 
strumenti della Regione e che 
comprenda alcune scelte prio-
ritarie (agrlcoltura, ml. 
niere. industria manifatturie-
ra, scuole, case e servizi). 
Cid significa invert! re le seel 
te general! perseguite dalle 
forze dominantt nel nostro 
paese. costringere subito aile 
dimissioni II govemo Andreot
ti Mala god t (che offre spazio 
alia eversione fascista comun 
que mascherata, e contlnua a 
provocare guasti gravl), e si
gnifica soprattutto lndicare 
nuove scelte fondate sulla ri 
soluzione del problema merl-
dionale 

In un tale contesto si muo-
vono ! comunisti sardi, come 
emerge dal dibattito in corso 
alia Conferenza che verra 
chlusa domani da un discorso 
del compagno Enrico Berlin 
guer. 

Giuseppe Podda 

to tl dovere di non lasciarsi 
trascinare dalla corrente che 
in quel momento si ritiene 
prevalere: a Forlani e agli 
altrt rimprovera di avere la-
sciato credere agli elettort 
«che a dissipare le loro ap 
prensioni e a risolvere i loro 
problemi bastava un governo 
di centro-destra con un mar-
gine irrisorio di maggioran
za », e del tutto privo di awe-
mre. Nel discorso moroteo 
prende risalto, quindi, la fun-
zione del Partito come guida, 
ancorata ai suoi caratteri di 
forza « antifascista » e « popo 
lare» (sono stati Moro e le 
correnti di sinistra, nel corso 
della campagna congressuale, 
a ricordare con insistenza la 
definizione data da De Gaspe 
ri della DC: «un partito di 
centro che muove verso si
nistra r>). 

L'on. Taviani e stato, inve
ce, e non da oggi, il teorico 
di una DC concepita come for 
za garantista della conserva-
zione, senza altre etichette. 
L'attuale mmistro del Bilan 
cto vorrebbe uno « Scudo cro
ciato » consapevole del pro-
prio ruolo « laico ». cio<S pron 
to prima dt tutto a respinge. 
re molti dei fermenti che agi-
tano il mondo cattolico spe 
cialmente dopo il Concilw 
Egli ha anche il vezzo di ft-
chiamarsi spesso all'esperien-
za francese dell'MRP di Bi-
dault' e alia sua tngloriosa 
scomparsa dalla scena, cer 
cando di spremere da essa 
qualche severo ammommen-
to per la DC italiana, la qua
le, secondo lut, rischierebbe 
di fare la stessa fine dei de-
mocristiani francesi abbando 
nando una posizione di ucen-
tralita». Taviani dimentica. 
tuttavia, che il terzo partito 
della Resistenza francese tin 
sieme ai comunisti e ai socia 
listi) st dismtegrb non cer 
to perche negli anni cinquan 
ta si era spinto troppo a si 
nistra, ma al contrano per
che, sbandando rovinosamen 
te a destra, trovd m De Gaul
le, proprto su quel terreno, 
un protagonista ben piu ere-
dibile e in ogni caso in grado 
di offrire un cemento ideate 
capace dt influenzare, purtrop-
po, anche vasti set tori popo
lari. Del resto, il destino del
la DC tedesca, pur non es-
sendo arrivato a sbocchi ca-
tastrofici come quelli del
l'MRP, non e sostanzialmen-
te disstmite: la sconfitta e 
puntualmente arrtvata quando 
Strauss e Barzel hanno cer-
cato di costringere il loro par. 
tito nella gabbia di una poli
tica non piu adeguata ai 
tempt 

Rispetto al discorso tavia-
neo, diversa 6 la vistone al
ia quale si e tsptrato il ca
po della corrente dorotea, lo 
on- Rumor (stranezze demo-
cristiane: proprio in questi 
giorni Taviani ha deciso ina-
spettatamente di tornare, in-
sieme ai suoi, nel gruppo do-
roteo, dal quale era usctto 
nel '67 dicendo che sarebbe 
andato a astanare la de
stra a). Rumor chiede alia 
DC, prima di tutto. un ripen-
samento autocritico, pregiudt-
ziale ad ogni npresa di dialo-
go con i socialisti. Vn ripen-
samento che dovrebbe partire, 
secondo I'esponente doroteo, 
dalla constataztone che oggi 
la societa italiana e « piu gio-
vane*, piu pronta ai cambia-
menti, e che in essa & pre-
sente anche un tentativo del
la borghesia di astabilire rac-
cordi in basso, verso il mondo 
del lavoro (...), e non solo, 
come una volta. con le classi 
tradizionalmente detentrtd del 
potere economico e politico» 
(tutto questo, in un quadro in 
cut i « valori fondamentali non 
appaiono piu minacciati dap-
pressom). Il discorso di Ru
mor non & privo di ambtzio-
nl, del resto dichiarate, ma 
rischia di apparire solo vel-
leitario. o addirittura mera-
mente propagandistico, senza 
un adeguato seguito di fatti 
e dt analisi spassionate Come 
6 possibile far fronte ai biso-
gni della societa di cut parla 
I'attuale ministro degli Inter-
ni con questa DC? 

II capo dei dorotei ha posto 
Yaccento soprattutto ra due 
capisaldl: da un lato. la bor
ghesia cosiddetta Ulumlnata; 
dalValtro, fl mondo del favoro. 
Ma come si colloca la DC ri
spetto a questi due poll? Chi 
sono. intanto. gli iscritti de-
mocristiani che hanno ootato 
nel corso dei congressi di se-
zione (o ai quali questo dlrit-
to e stato negato dai aiochi 
di correntei? Uno studto del 
ran. Luciano Radl. capo della 
segreteria politica della DC, 
trae conclusioni non certo con-
fortanti Egli con ferma. ormia-
mente. che la base democri-
stiana abbraccia oente di oqni 
strato sociale mSe si tiene 
presenter — aggiunge — eta 

1 ISCRITTI ALLA DC 
| PROFESSIONE 1962 % 

Agricoltura 

Iniprendltori 
Coldlretti 
Mezzadri 
FIttavoli 
BracciantI 

12,1 
1,8 
0,3 
4,8 

1971 % 

0,3 
10,6 
0,7 
0,1 
3,5 

Industn'a 

Imprenditori 
Imptegati 
Operal 

0,8 
2,8 

16,7 

0,8 
3,0 

13,6 

Commercio e turismo 

Imprenditori 
Dipendenti 

4,1 
1,6 

4,0 
2,1 

Credito e assicurazioni 

Imprenditori 
Dipendenti 

0,1 
0,3 

0,1 
0,6 

Artigianato 

Imprenditori 
Dipendenti 

4,3 
1.5 

3,3 
1,5 

Libere professioni 

Professional 
Dipendenti 

Pubblico impiego 

Studenti 
Pensionati 
Casalinghe 
Altr i 

2,0 
3,0 

11,7 

2,5 
5,3 

25,8 
0,0 

1,6 
0,2 

12,7 

6,0 
7,0 

25,0 
4,3 

I dati sono ufficiali e sono stati pubblicati dalla Discussione. 
Sotto la voce « Pubblico impiego > debbono essere compresi 
i dipendenti pubblici che svolgono stabilmente attivita per 
conto della DC. 

Un milione e mezzo 
soffoscriffi dai 
300 diffusori 

in visifa a Mosca 
Hanno sottoscritto piu di 

un milione e mezzo per la 
stampa comunista i trecento 
compagni, rappresentanti dl 
tu'.te Ie federazlonl del Par
tito, che in occasionc del 
1° Maggio sono stati a Mosca 
con il viaggio organizzato per 
premiare i protagonist! della 
dlffusione e della sottoscrizio-
ne della stampa "72 

II viaggio ha rappresentato 
un riconosclmento del prezlo-
so contributo d s ^ dai trecen
to compagni negli anni della 
loro mili7ia al rarforzamento 
del partito, durante 1 quail 
si sono impegnati cor entu-
slasmo per raggiungere e a 
volte largamente superare gli 
obiettivi della sottoscrlzlone 
per la stampa comunlsta. La 
cifra esatta del loro versa-
mento • dl L. 1.509.340. 

larga rappresentanza dei lavo
ratori autonomi. delle casa
linghe e dei dipendenti pubbli
ci. si pub affermare che la 
grande maggioranza degli 
iscritti della DC e costituita 
da categorie piccolo-borghesi 
o da categorie con mentali
ty, idealt e interessi ricondu-
cibili a quelli della piccolo 
borghesia»; la base degli 
iscritti e sensibilmente diversa 
da quella elettorale, essa 
«non rappresenta equfltbrata-
mente ne i rapporti dl classe 
esistenti nel Paese, ne quelli 
che caratterizzano Velettora-
to dc». In sostanza, • la DC 

viene giudicata piii arretrata 
rispetto ai suoi stessi eletto
rt (e cid d dovuto anche — as-
serisce l'on. Radi — al «deli
berate disegno» di inserire 
nel Partito a rappresentanti di 
categorie piu disponibili per 
manovre clientetari e di po
tere »). 

Nella convulsa campagna 
congressuale nelle sezioni dc 
e stata confermata, anche al 
di la delle previsioni, la rigi
dezza del sistema deUe cor
renti. A distanza di quattro 
anni dall'ultimo congresso 
(1969), dopo tante bufere. tl 
risultato finale e risultato 

scontato, senza variaztoni dt 
rilievo. Le correnti hanno agi-
to come comparttmenti sta-
gni, limitando al minimo i ca
st di trasloco o di a tradi-
mento ». Nessuna posizione dl 
predominto locale e stata scos-
sa in modo decisivo. Cib va
le per i dorotei nel Veneto e 
nel Trentino, per le sinistre a 
Milano, per i fanfaniani tn To-
scana, per Colombo in Basili-
cata, ecc. ecc A Roma An
dreotti ha fatto di tutto per 
avere un'affermazione tchiac-
ciante, sfruttando la sua at-
tuale posizione e la forza di 
convinzione del sottogoverno, 
eppure e riuscito ad arrtvare 
appena alio stesso risulta
to del doroteo on. Petrucci, il 
quale ha perd piu alleati di 
lui. 
Le dispute sulle percentuali 

assegnate alle varie correnti, 
le contestaziont di broglt e so-
praffazioni, sono una coda ine
vitable alia fase dei congres
si Jocali Ma gib IP vncifera-
zioni cambiano argomento: • 
parla dt organiqrammi, 
cioe di dlstribuzlone delle 
massime poltrone Nel dibat
tito congressuale sono emer-
se con una certa chiarezza 
soltanto due posizioni: quella 
di Andreotti a favore della 
prosecuzione del centro-de
stra, e quella di Moro e del
ta sinistra per la ripresa dei 
rapporti con il PSI Dorotei e 
fanfaniani non hanno ancora 
impegnato la loro parola. dan-
do in definitiva il tono al 
quadro generate dell'tncertez-
za democristiana. Nonostante 
cid, circolano gia le liste dei 
nuovi incarichi: Andreotti sta 
difendendo con testardaagtne 
il posto di presidente del Con
siglio. ma i beni informati 
giurano sui fatto che egli sa
ra presto sostitutto da Tizio 
o da Caio. e che. percib. alia 
segreteria del Partito dovreb
be andare un altro personag-
gio ancora. Ma per fare che 
cosa? Certo, questo e un mo
do per riconoscere che tutto 
e in gloco. al vertice della 
DC. Ed e anche un modo per 
prendere atto della crisi del 
centro-destra. Da questa cri
si, tuttavia, non si esce sol
tanto con quella specie di gio-
co dei quattro cantoni che so
no le alternanze degli organi
grammi dc, ma con I'apertura 
di una pagina realmente 
nuova. 
Vedremo pot se e tn quale 

misura questa esigenza si ri-
fletta nelle file delta DC. 

Candiano Falaschi 

Ad un anno dalla tragica fine dello studente 

Pisa: sia fatta piena luce 
sull'uccisione di Serantini 
Appello del PCI, dell'ANPI e della giunfa comunale per 1'accerfamenfo della verita 
II ricordo dei drammatici incident! - Una vera caccia all'uomo da parte dei 
poliziotfi per difendere uno squallido raduno missino - Subi un feroce pestaggio 

Da) nostro corriipondente 
PISA, 5 

E' passato un anno dal gior-
no della morte, in un carcere 
senza alcun soccorso, dei gio-
vane Franco Serantini Due 
giorni prima, proprio il 5 
maggio si era svolto uno 
squallido raduno mls^lno — 
«protetto» da un ingente 
schieramento di polizia —, al 
termine di una campagna 
elettorale che si tento di con-
durre sulla base della sclagu-
rata teoria degli aoppostl 
estremismi», in un succedersi 
incredibile di provocation! da 
parte dei piO not! rottami fa
scisti pisani e delle loro squa-
dracce. 

II raduno fascista si svolse 
nel piu completo isolamento 
politico e morale, nella gene-
rale condanna e riDJlsa di 
tutta la cltta. Ma la polizia 
non si sa sulla base di quali 
a disposizioni ». mise in stato 
d'assedio un'intera clltA. 

Repart! della «Celere» 
coinvolsero 1'intero centro cit-
tadino nella operazlone di 
« sclogllmento 9 di un gruppo 
di dimostrantl della * sinistra 
extraparlamentare ;> : cesl a 
«frontegglare» I fascliti. 
Questa noperazione di poli 
zia» divenne in alcum mo 
menti una vera caccia airuo-
mo: fu nel corso di questi 
scontri che II giovamsstmo 
anarchico Franco Serantini 
ebbe la «sventura» -li tro-
varsl nel bel mezzo dl un 
gruppo dl «celerlnl •: venne 
prima picchiato a san^ue e 
poi arrestato. La perizia ne 
croscopica — eseguita per 
conto della Magistratura — 
afferma che 11 giovane t o 
vette subire un vero. feroce 
pestaggio. riportando n r - w o -
si traumi in varie parti del 
capo. 

Per quelle ferite. 1ue glor 
ni dopo. il 7 maggio 1972 
Franco Serantini. muore ne! 
carcere Don Bosco di Pisa 
Nessuno muove un d'to per 
curarlo, nonostante foss^ro 
evident! le sue gravl condi 
zioni. E* passato un anno: 
ancora nulla e dato sapere 
dei responsablli materia:! di 
quel tragico assassinio ed an
cora oggi ogni democratico. 
ogni persona onesta. 'hide in 
verita «non solo per rendere 
giustizla al giovane anarcn! 
co». ma soprattutto — come 
dice un manifesto fatto affia-
gere dalla Federazlono del 
PCI — a per rlstablllre una 
fiducia nella democrazia che 
e forte quando sappla colpi

re con fermezza coloro che si 
pongono al di fuori dei valori 
della Costituzione e del rispet
to della vita umana». 

In questi giorni varie sono 
state le prese di posizione — 
l'ANPI, il Comune di Pisa, 
forze democratiche — con le 
quail, chiedendo che sull'epi-
sodio sia fatta piena luje, & 
vuole affermare un oropon.-

Leva Togliatti: 
altri 15 mila 

reclutati al PCI 

SI sviluppano nelle federazlo
nl e nelle sezioni comuniste le 
initiative per I'ulteriore raffor-
zamento del PCI e della FGCI 
attraverso la c Leva Togliat
ti ». In queste settimane che 
hanno visto e vedono mobili-
tarsl a fondo la coscienza anti
fascista del popolo italiano, so
no stati oltre 15.000 i giovani, 
i lavoratori, le donne che per 
la prima volta hanno chiesfo 
la tessera del PCI . Altre mi
gliaia I nuovi iscritti alia fe-
derazione giovanile. 

Fra i numerosi impegni as
sunti dalle organizzazioni co
muniste, segnaliamo quello 
della federazione di Grosseto, 
che dopo aver superato il 100 
per cento degli iscritti al PCI 
e alia FGCI si e impegnata 
— In un telegramma al com
pagno Berlinguer, da parte del 
compagno Rossi segretario del
la federazione — a raggiun
gere con la c leva Togliatti > 
15.000 tesserati al PCI e 10)00 
alia FGCI. Anche la federazio
ne di Ferrara dopo avere su
perato il 100% si e impegnata 
a reclufare altri 1.000 com
pagni. 

Tra I risultati piu signiflca-
tivi realizzati in queste ultime 
settimane nel corso della « Le
va Togliatti», quelli raggiunti 
dalle federazlonl di Milano (616 
nuovi iscritti), di Modena (243), 
dl Firenze (310), di Pisa (274), 
di Siena (425), di Napoli (455). 
di Foggia (375). dl Enna (285). 

Per quanlo rlguarda <a FGCI 
da scgnalare la federazione di 
Genova che con le recenti nuo
ve adesioni ha ragg.unto la ci
fra complessiva di 435 reclu
tati di cui 377 ragazze e la fe
derazione di Cosenza con 400 
nuovi reclutati di cui 152 r»-
gazza. 

mento ben preciso: «ricorda
re Franco Serantini significa 
rinnovare l'impegno a battersi 
perche giustizla sia fatta, per
che la Repubblica coIpi3cs 
senza esitazione 1 fascist! • 
tutti coloro che non si rico-
noscono nella Costituzione iav 
ta dalla Resistenza«. Ri3or-
dando il «caso» Serantini — 
come af fermano i comunisti — 
e necessario rilevare come 
dopo di esso la violenza fa
scista sia venuta alio soper-
to, come lndicano i fatti di 
Milano, di Genova. di Reggio 
Calabria. 

II caso Serantini e esempla-
re. Ricordiamo come mor). 
Franco agonizzo per molte 
ore nel carcere senza riceve-
re assistenza adeguata; am, 
quello stesso carcere si tento 
di fame passare sotto siien-
zio la morte; 1'inchiesta con
tro I responsabili — avocata 
dal procuratore dl Firenze, 
Calamari — non ha fatto al
cun progresso (anche proprio 
per gli intralci frapposti al-
1'opera della Magistratura pi-
sana). Si ricordera. and, che 
il magistrato pisano che ave-
va prosciolto il giovane dalla 
accusa di cradunata sedizio-
sa e resistenza aggravate,». 
dando quindi un colpo ai ten-
tativi d! insabbiare il caso, 
fu proposto per II trasferi-
mento da parte della Procure 
Generate di Firenze. 

Solo nei giomi scorsl il Con
siglio Superiore della Magi
stratura ha respinto la richie
sta dl trasferimento. Pud co
sl aprirsi una concreta pro
spettiva per rintensificazione 
delle indagini da parte della 
Magistratura pisana ed arri-
vare finalmente aH'incrimina-
zione dei responsabili deli'Of-
sassinio 

Si tratta dl andare avanti 
con risolutezza, senza com-
promissioni. Ricordiamo an
che la gravissima Iniziativa 
della Incrimlnazione .lei com
pagno senatore Umberto Ter-
racini. che — in un artieoio — 
aveva denunciato con forza 
«gli intrighi e le :omnl!ci 
omerta » tendenti ad In^bbla-
re l'inchlesta. 

Sergio Mazzeschi 

Tutli I deputati comunisti 
sono lenuti ad essere pre-
sentl SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA alia sedute dl 
mercoledi 9 maggia. 


