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dibattito le conclusion! 
(Continuations dalla 1. paglna) 

per l'attuazione delle Re
gion! ha quindi un signl-
ficato squisitamente poli
tico, e non pu6 essere limi-
tata ad un ambito pura-
mente tecnico e organizza-
tivo. Attraverso 1'Ente Re-
gione la vita stessa degli 
enti locali acquisterebbe un 
respiro e dimension! ben 
piu ampie: la soluzionc dei 
gravissimi problemi eco
nomic! che si presentano 
nelle regioni sottosvilup-
pate del Paese, nelle zone 
montane che si spopolano, 
nelle campagne abbando-
nate da una massa sem-
pro piCi numerosa, nelle 
citta sopraffollate, dipende 
dal successo della lotta per 
la Regione. La Regione si-
gnifica un controllo dal 
basso del programmi eco
nomic! pubblici, per una 
giusta soltizione del pro
blemi dell'energia, per una 
utilizzazione regionalo del
le risorse economiche na-
turali, la lotta contro l'im-
perare dei monopoli, la 
possibility di uno sviluppo 
delle Industrie piccole e 
medie o dell 'artigianato. 
Nel corso della lotta elet-
torale la battaglia per 1'Kn-
te Regione, necessariamen-
te unitaria, va intensjfica-
ta da . tu t t i i partiti regio-
nalisti. Noi salutiamo ogni 
iniziativa in tal senso co
me un necessario contri
bute al successo democra-
tico, all 'avanzata delle fur
ze popolari, al crearsi di 
una siluazione per la for-
mazione di nuove e piu 
larghe maggioranze demo-
cratiche, senza discrimina-
zioni, sul piano locale, e 
di una maggioranza nuova 
in tutto il Paese. 

Massimo CAPRARA 
Capolista 

per il Comune 
di Napoli 

Le popolazioni del Mez
zogiorno si apprcstano a 
cogliere il 6 novembre la 
occasione di una nuova 
avanzata, I'occasione per 
una effettiva restaurazione 
democratica. Esse sanno 
che, imponendo al governo 
di indire le elezioni ammi-
nistrative, 6 gia stato infer-
to un colpo alle ambizio-
nl totalitarie della D.C., 
che credeva di poter ritar-
dare il giudizio degli elet-
tori. Le masse meridiona-
li si battono oggi per limi-
tare e r idurre l'influenza 
elettorale esorbitante del
la D.C. e per toglierle il 
monopolio politico. Milio-
ni di cittadini meridional! 
sono privati da anni di am-
ministrazioni elettive: ol-
tre il 50 per cento della po-
polazione della provincia 
di Napoli vive in comuni 
retti da gestioni commissa-
riali, e Napoli stessa ha da 
oltre due anni un commis-
sario prciettizio. Napoli ha 
provato tutte le delizie del
la politica clericale, il d i -
sordine, la corruzione, le 
forme piu sfrenate di spe-
culazione. La catastrofe 
del bilancio si e aggrava-
ta, ed il deficit supera 1 30 
miliardi. Le elezioni, per-
tanto, hanno per le popo
lazioni meridional! un 
chiaro obiettivo: punire la 
prepotenza d.c. Negli ulti-
mi anni, profondi movi-
menti popolari nel Mezzo-
giorno hanno riaffermato 
la necessita di imboccarc 
una stradn nuova. I fatti 
di Marigliano e di Torre 
del Greco, non sono stati 
le solite « csplosioni meri-
dionali >, ma la manifesta-
zione di una presa di co-
scienza collettiva di mas
se che sono entrate in cam-
po con impeto generoso e 
che hanno fatto sentire la 
loro collera e la loro in-
soddisfazione contro l'in-
ganno del paternalismo, e 
contro lo sfruttamento. 

Nel Mezzogiorno, i] vec-
chio e ratteggiamento au-
toritario dello Stato. il nuo-
vo sono la nuova combat-
tivita delle masse e l'in-
contro di queste. nella lot
ta, con il partito, con l'or-
ganizzazione autonoma di 
classe dei Iavoratori. II po-
polo meridionale non 6 sta
to inertc ne passivo, n6 a 
luglio ne dopo. AM'eroica 
drammaticita delle giorna-
te di luglio non ha falto 
seguito, nel Mezzogiorno, 
1'ordinaria amministrazio-
ne, come speravano alcuni 
e come dimostrano la lotta 
all'Ilva di Bagnoli e quella 
dei portuali di Napoli. Lo 
antifascismo si e confer-
mato come la base politi
ca dell 'unita nazionale, 
quell'antifascismo che, nel 
1960, e insofferenza con
tro il sopruso e l 'arbitrio. 
I giornali non si acconten-
tano di avere assicurazioni 
euforichc e ottimistiche 
sulla situazione italiana. 
sul « miracolo italiano» che 
e stato duramentc pagato 
dalle masse popolari e dal 
Mezzogiorno. La stessa re-
lazione di Pastore al Par-
lamento mostra quali com-
plessi ed aggravati equili-
bri si celino dietro il « mi
racolo ». Se si approfondi-
scono i caratteri di questo 
fenomeno, si scopre che es-
so si fonda sui bassi sa-
!ari, sull 'aumento d e l l o 
sfruttamento del lavoro e, 
innanzitutto. sull'aggrava-
mento e suH'esasperazione 
della questione meridiona
le. Una politica governati-
va fondata sostanzialmentc 
Mri l ivori pubblici non po-

tevn portare a risultati dl-
versi. Si avverte che ci tro-
viamo ora in un momento 
decisivo della battaglia per 
il Mezzogiorno, mentre si 
profila il pericolo di una 
degradazione ad un ritmo 
piii rapido rispctto a qual-
siasi altro periodo dell'ul-
timo secolo di storia uni
taria. Lo stesso sviluppo 
della parte piii avanzata 
del Paese c alcatorio e non 
duraturo se non si affron-
ta e risolve la questione 
meridionale. Percio il Mez
zogiorno c ail'opposizione, 
senza astensioni. poiche av
verte che bisogna spezzare 
il dominio dei monopoli. 
per imporre un'inversione 
dell'indirizzo che non piio 
venire dall'alto ma che puo 
essere ottcnuta conquistan-
do nuovi centri di potere 
per combattere, da essi, 
una lotta avanzata ner un 
cambiamento generale di 
politica. La sconfitta della 
D.C. e l'avanzata del PCI, 
che si pone l'obieltivo di 
diventare il primo partito 
della citta, sono la condi-
zione perche Napoli e il 
Mezzogiorno siano diretti 
da nuove maggioranze de
mocratiche. Nostro obiet
tivo 6 porre fine all 'oppres-
sione coloniale che pesa su 
Napoli e sul Mezzogiorno 
per effetto della politica 
democristiana. Una brec
cia e stata aperta nelle 
giornate di luglio nella for-
tezza reazionaria: at traver
so di essa deve passare il 6 
novembre, con milinnj di 
voti, una democrazia mo-
dema, autonoma, che im-
ponga una svolta politica 
e faccia tramontare i so-
gn! autoritari e plcbisci-
tari della D.C. 

Ariolla FARNETI 
Sindaco 

di Meldola 
Quali temi della nostra 

azione potranno portare 
alio spostamento verso il 
nostro partito di piu lar
ghe masse femminili? A 
questa domanda Poratrice 
ha risposto ricordando co
me negli ultimi anni la 
occupazione femminile sia 
aumentata piii di quella 
maschile, avviando un pro-
eesso di motlificazione nel
la mentnlitu delle donne a 
cui si accompagna anche 
il formarsi di una coscien
za nuova nelle casalinghe, 
suscitata d n 1 progresso 
tecnico. dalla TV, da un 
modo di vita piii aperto. 

Da qui l'apporto fem
minile alle giornate di lu
glio, ai grand! scioperi 
sindacali, al movimento r i -
vendicativo che testimo-
nia il risveglio delle mas
se femminili e 1'afTermar-
si di piii avanzate esigen-
ze di vita e di lavoro. E' 
una spinta che si scontra 
con le condizioni sociali 
ed economiche ancora ar -
retrate che la societa ita
liana riserva alia donna, 
con il fascismo aziendale 
che si traduce per le ope
rate in ulteriori limitazio-
ni e umiliazioni, con la 
ostilita della DC per le 
nspirazioni di progresso 
delle donne italtane. 

La DC non ha tenuto 
conto di queste nspirazio-
ni, la legge per la pensio-
ne alle casalinghe non e 
stata approvata. inoperante 
e rimasta quella sul lavo
ro a domicilio, invecchiate 
e immutate sono quelle 
sulla assistenza, i comuni 
sono obbligati a considc-
rare facoltative le spese 
per gli asili. i doposcuola, 
le mense. E malgrado que
sto bilancio oggi la DC ha 
il coraggio di rivolgersi 
alle donne chiedendo loro 
di uscire di casa: in realta 
6 un invito a uscire di ca
sa ma solo per recarsi a 
votare D C 

D'altro canto nello stes
so programma d.c. le r i-
vendicazioni per le donne 
riguardano solo poche que-
stioni marginali. II partito 
comunista, viceversa. fon
da la sua politica verso 
le masse femminili sul 
grande tcma della eman-
cipazione c pone una serie 
di punti programmatici 
collcgati alia conquista dei 
comuni alle forze demo
c r a t i z e . Essi vanno dalla 
riforma della assistenza 
con I'assegnazione di am-
pi poteri in materia alle 
Regioni c a gli enti locali, 
alia riforma della scuola, 
alia istituzionc della scuo
la dell'obbligo e delle 
scuole maternc statali. al 
miglioramento dei servizi 
sociali. 

L'oratrice ha infinc ri-
cordato come solo 1*1.5 de
gli cletti nelle ammini-
strazioni locali sono don
ne, sostenendo, peraltro. 
che un allargamento di 
questa pcrccntualc sara 
ottcnuta con una maggio-
re immissione di donne ne
gli organismi di autogo-
verno locale associative 
(es. i consigli di madri 
per gli asili. ecc.) vivajo 
di nuovi quadri ammini-
strativi. 

Delegazione 
contadini di Lecce 
Una dclcgazione di con

tadini di Lecce viene a 
questo punto a recare il 
suo saluto al Consiglio. Un 
lavoralore sale alia t r ibu-
na e legge un messaggio 
in cui si afTerma che mal
grado la vendemmia sia 
in corso con feconde pro-
spettivc, i contadini non 

se la sentono di festeg-
giarla. La crisi agraria le 
cui radlcl affondano nelia 
politica padronale e in 
quella governativa rendo-
no preoccupante anche un 
giorno tradizionalmente 
felice. Per questo anche i 
piccoli e medi proprietari 
del Leccese non solo vote-
ranno in gran numero per 
il PCI ma entrano nelle 
sue liste per impedire che 
le sedi comunali seguiti-
no ad essere ranticamera 
dei padroni. 

Rinaldo SCHEDA 
Segretario della CGIL 

candidato 
al Comune di Roma 

Le prossime elezioni 
debbono dare uno sbocco 
positive) alia volojjta de
mocratica delle masse ri-
velatasi ancora una volta 
nelle giornate di luglio. Su 
questa linea uno dei com-
piti essenziali e di favorire 
una presenza attiva delle 
forze lavoratrici nella com-
petizione elettorale; si de
ve peraltro assolutamentc 
evitare come politicamen-
te dannose, ed elettoral-
mente inutili quelle inizia-
tlve tra i Iavoratori che 
flniscono con l'avere — an
che se non lo si vuole — 
un carattere improvvisa-
to, del tutto contingente 
e strumentale. Cio che oc-
corre sopratutto fare 6 di 
sollccitare e suscitare 
quelle iniziative e quelle 
lotte che con la azione dei 
mesj seorsi abbiamo con-
tribtiito a rendere mature 
nella realta del Paese e 
nella coscienza di larghi 
strati operai. 

Scheda ha quindi sotto-
lineato la crescente con-
nessione che esiste tra le 
esigenze rivendicative so-
cialj e sindacalj e lo svi
luppo democratico del 
Paese. Da questo nngolo 
visuale si puo ben dire 
che le giornate di luglio 
appaiono come il cuhnine 
piii alto del vasto e unita-
rio movimento rivendica-
t iv0 sviluppatosi neH'ulti-
mo anno e mezzo, che ave-
va ridato fiducin alle mas
se e portato forze nuove 
alia lotta. 

Tutto questo ha creato 
le condizioni per una ra-
pida estensione dell'azione 
rivendicativa resa ancor 
piii impellente dalla in-
soddisfazione crescente dei 
lavoratorj che avvertono 
l'alta congiuntura, j livelli 

f iroduttivi mai raggiuntl, 
a corsa sfrenata ai pro-

fitti e, di contro, il sempre 
piii stridente regime di 
basse retribuzioni, l'esoso 
sfruttamento, gli squilibri 
crescenti delia societa ita
liana. 

E* bene perd subito ag-
giungere che le lotte, par-
ticolarmente quelle ope-
raie. sono giunte a un pun-
to cruciale nel senso che 
se non si riesce a far ma-
turare rapidamente le con
dizioni per conseguire r i
sultati qualitativamente 
apprczzabili. il movimento 
rivendicativo potrebbe su-
bire contraccolpj severi. 

Bisogna quindi portare 
Ic lotte a un livello piii 
nvanzato con unn tensione 
che non subisca battute di 
arresto. Questo significa 
far leva su azion! che, ten-
dendo al miglioramento 
delle condizioni retributi
ve e contrattunH. siano 
nrticolate in niodo da raf-
forzare essenzialmente il 
potere contrattuale dei Ia
voratori a tuttj i livelli 
con I'obicttivo di rompe-
re il potere assoluto dei 
padroni nelle aziende. E' 
una battaglia che con la 
sua veste contrattuale sin-
dacale (cottimi, qualifiche, 
salario a rendimento, ora-
ri) guard a lontano. sostie-
nc c porta avanti grossc 
question! di contenuto de
mocratico avanzato: la re
staurazione delle liberta 
nci luoghi di lavoro, la 
sconfitta del fascismo pa
dronale nelle fabbriche. la 
partecipazione diretta dei 
Iavoratori — attraverso 
determinate forme di con
trollo — alia gestione della 
produzione. il riconosci-
mento pieiio della funzio-
ne del sindacato nella vita 
dello Stato. 

Sono obicttivj maturati 
nella coscienza dei Iavo
ratori e sorretti da una 
elevata combattivita come 
dimostra resempio. senza 
precedenti per l'obicttivo 
ottenuto. della Pertusola. 
Il momento c pert* cnicia-
le proprio perche 1'avver-
sario sente il contenuto ag-
gressivo e incalzante di 
questo indirizzo e mette in 
atto una sua contromano-
vra. In questo quadro va 
giudicata. aii escmpio. la 
campagna di c«alta?ione 
del njirncolo cconomtco, 
che vuole esaltarc le ri-
sorso della societa capita-
listica. isolare Tazione 
rivendicativa. convincere 
della necessita di bloccare 
i salari. Vi c inoltre una 
posizione della Confindu-
stria che sia con Tintran-
sigen/a. sia con concessio-
ni marginali vuol prevc-
nire e stroncare il movi
mento nelle aziende. 

A queste manovre del 
monopolio si prcstano an
che esponcnti della Cisl, 
i quali pur tra contraddi-
zioni evidenti c palcsando 
una crisi di oriciitamcnto, 
stanno assumendo posizio-

ni antiunitarie e dannose, 
come la sottoscrizione di 
accordi separati, la demm-
cia dell'accordo su! / C.I., 
la richiesta di trattative 
interconfederali suH'assel-
to zonale, con Tevidente 
anche se illusorio fine, di 
conqiiistare una condizio-
ne di monopolio sindacale. 
H' un disegno in cui pos-
sono giocare un possibile 
ruolo anche i margini de-
magogici offerti dall'nttua-
le governo. Pur tuttavia 
ogni insidiosa manovra 
verra frustrata se pronta. 
incalzante. sorretta da un 
largo respiro unitario. sa-
ra Tazione dei Iavoratori 
nel nrossimo futuro. 

Scncda ha a questo pun-
to tracciato un qundro del
le agitazioni in corso da 
quella degli elettromecca-
nicj a quella dei cartai, 
dei cotonieri. dei dipen-
denti degli enti locali, del 
gruppo Ansaldo. dei metal
lurgies triestini, degli edi-
lj dj Flrenzc. Palermo, Pi
sa, ecc, dei braccianti si-
riliani. E' un panorama in 
cui peraltro non mancano 
alcune deficienze e .squili
bri quali lo stato di pas-
sivita in grandi aziende 
monopolistichc, ii debole 
sviluppo rivendicativo in 
vaste zone del Mezzogior
no, il rischio di dlsperdere 
la spinta rinnovatrice dei 
giovani. Sono tutti motivi 
che accentuano il valore 
deM'impegno del nostro 
partito ad esaltare nel cor
so della campagna eletto
rale il contenuto sociale e 
democratico delle lotte 
operaie. la fun/lone posi-
tiva per una effettiva po
litica dj sviluppo, proprio 
nel momento del miracolo 
cconomico, dell'azione sa-
lariale e rivendicativa. la 
lotta per la occupazione. 

Avviandosi alle conclu
sion! Scheda ha indicato 
come uno dei punti di 
maggiore interesse per ! 
Iavoratori nella campagna 
per il rinnovo delle ammi-
nistrazioni consiste nel 
ruolo che queste pqssono 
svolgere nel quadro di una 
progranuna?ione dello svi
luppo cconomico regiona-
le c locale. Accanto a que
sto problema ne emergono 
nnche altri di particolare 
importanza: la riorganiz-
zazione dei servizi pubbli
ci, subordinatj sovente ai 
monopoli, una equa politi
ca fiscale, rattuazione del 
servizio sanitario nazio
nale. 

Sulle elezionj ammini-
strative — ha terminato 
l'oratore — la CGIL ha gia 
espresso alcuni p u n t i 
onentatlvi, ma e nostra 
opinione che dovra assu-
mere una posizione espli-
cita ufficiale che, nel mo
do proprio a una organiz-
zazione sindacale unitaria, 
favorisca un pronuncia-
mento elettorale rispon-
dente alia volonta demo
cratica espressa nelle gran
di lotte di luglio. 

Lino GRIMINELLI 
della FGCI 

di Reggio Emilia 
Nelle gioniate di luglio 

i giovani sono scesi nelle 
piazze mossi da un senso 
di rivolta per la nuiK'nta 
soluzionc delle qiicstioni di 
fondo della propria vita. 
dalla insofferenza per una 
csistenza meschina, fatta 
di ricatti e di corruzione, 
la sola che questa societa 
oggi possa loro offrirc. 

Sono questi motivi che 
hanno sostanziato la prote-
sta antifascista delle gio
vani generazioni ed e par-
tendo da questa considera-
zione che condurrenio la 
campagna elettorale fra i 
giovani sui grandi temi 
ideali di trasfornnzione 
della societa. 

Presentando Ic ele/.ioni 
come un momento per la 
trasformazione della -inMe-
ta cominceremo a tradurre 
rcntusiasmo combattivo in 
scelte politiche piii ;hiare 
e precise; dimostrer»*mo 
come rinnovamento della 
societa e sviluppo dello 
istituzioni democratiche 
comincino a prender vita 
e ad articolarsi attraverso 
gli istituti di potere loca
le; sosterremo con forza la 
partecipazione dei giovani 
a questi istituti 

Una proposta in quostc 
senso sara data dalla co-
stituzione in ogni comune 
dcll'assessorato alia g'o-
ventii e alio sport e djlla 
creazione delle consul te 
giovanili. organismi unita-
ri che hanno dimostr.ito di 
poter ftssolvere a Impor-
tanti\fi«iz1oni nel sostene-
re alcithVtondamentali esi
genze giovanili oltre a 
quella del lavoro. come la 
scuola. lo sport, la cultura. 

La campagna elettorale 
fra le giovani generazioni 
sara inline condotta. oltre 
che attorno al tema cen-
trale del rinnovamento de
mocratico del paese. an
che portando avanti .spc-
cifiche iniziative sulle que-
stioni della pace, del di-
sarmo. dei pericoli del riar-
mo tedesco. della lotla con
tro il colonialismo. 

Edoardo D'ONOFRIO 
Responsabile 

della Commistione 
centrale Enti locali 
II compagno D'Onofrio 

illnstra lc linec del pro
gramma preparato dalla 
commissione noniinata dal 

PCI e sottoposto all'esa-
me dei delegati al Consi
glio Nazionale. L'imposta-
zione del programma e-
lettorale per le ammini-
strazioni locali c politica, 
e cio non a caso o per ne
cessita propagandistica, 
ma per esigenze politiche. 
Una reale minaccia sovra-
sta la nostra giovane de
mocrazia, e questa minac
cia v i e n e direttamente 
dalla DC, che vuole pro-
lungare e perpetuare il 
prepotere p o l i t i c o dei 
gruppi clericali e della 
destra economiea su tutto 
il Paese. Bisogna dire 
questo all'elettorato, e dir-
gli che la bramosia di po
tere della DC e il suo pre
potere sono un malanno 
per il nostro Paese. L'eco-
nomia nazionale subisce 
il peso del predominio e 
deH'invadenza dei mono
poli. I Comuni, le Provin-
cie, le Regioni ne sono 
letteralmente soffocati. 
Nel campo •'politico, ia de
mocrazia repubblicana ha 
cessato di svilupparsi per 
l'azione nefasta della DC. 
La Carta costituzionale da 
12 anni attende di essere 
attuata nelie sue parti es
senziali. La DC ha consi-
derato e considera la Co-
stituzione, come ebbe a 
dire 1'attuale ministro de
gli Interni, una trappola. 
Non ha voluto l'attuazione 
degli ordinamenti regio-
nall, ha negato l'autonomla 
e ia liberta ai Comuni e 
alle Provlncie, ha accen-
tuato ! poteri fascisti dello 
Stato accentratore, dando 
ai 500 prefetti. sottopre-
fetti, vice-prefetti e com
missar! democristiani, dis-
seminati In ogni angolo 
del Paese. poteri inauditi 
e vessatorl. II potere della 
DC 6 tirannico. oppressi
ve e antidemocratico e il 
suo antifascismo si risol
ve in una pura afferma-
zione verbale priva di 
contenuto o, nella pratica, 
ricca di significato oppo-
sto. Ogni elettore deve 
convlncersi ed essere con-
vinto che il monopolio 
politico della DC e una 
minaccia permanente alia 
democrazia italiana. Sol-
tanto un colpo serio alia 
prepotenza dc pud allon-
tanare il pericolo che so-
vrasta la nostra democra
zia e conscntire un ritorno 
alia normale, corretta e 
leale competizione demo
cratica e il coiuiegiiimento 
di una vera e propria re
staurazione democratica. 
Qui sta rimportanza poli
tica delle elezioni ammi-
nistrative, Il cui risultato 
deve contribuire a dare 
una spinta a sinistra a 
tutta la politica generale 
del Paese e, nel contem-
po, deve dare ai comuni e 
alle provincie maggioran
ze democratiche, unitarie 
e antifasciste capaci di 
opporsi al sopruso, alia 
sopraffazione della politi
ca dc negli enti locali e di 
restaurare in essi la de
mocrazia e la sovranita 
popolare. 

La DC parla di fedelta 
alia Regione e alle auto
nomic locali: sono temi che 
richiedono un dibattito 
che e prima di tutto poli
tico e che non pud non 
investire l'azione svolta 
dai governi democristia
ni. E' per questo che noi 
accusiamo e accusercmo 
nella campagna elettorale 
la Democrazia Cristiana di 
non aver voluto realizzare 
l'Ente Regione e di me-
ditare ora I'afTossamPnto 
deiristituto. Not accusia
mo la-DC di non aver vo
luto concedere l'autonomia 
agli enti locali e di avere 
anzi. con i prefetti, forza-
to la mano del potere 
centrale sui comuni e sul
le provincie, e cercato di 
privare gli enti locali per-
sino dei loro diritti abi-
tuali. Come la Regione, 
cosi 6 stata sistematica-
mente sabotata dalla DC 
la riforma della legisla-
zionc comunale e provin-
cialc. che sostanzialmente e 
ancora quella fascista: solo 
i comunisti hanno presen-
tato in Parlamcnto una 
proposta organica e piena-
mente rispettosa delta Co-
stitu7ione. mirante a ri-
formare la legge comuna
le c provinciale e a prc-
disporrc lc condizioni per 
fare dei comuni e delle 
provincie organi moderni 
<\'. ."imministrazione. in 
grado «!• tlifendere vera-
mente gli :ntere.ssi Iegisla-
tivi c di diventare uno 
stmmcnto di direzione e di 
sviluppo dell'economia lo
cale. I fatti provano che 
la DC continua a promet-
tcre fedelta alia Costitu-
zione ma non mantiene il 
suo impegno ed anzi agi-
sce in senso opposto. E* 
un gioco che dura da 
troppo tempo e che le ele
zioni del 6 novembre deb
bono colpire e far ce>sa-
re. Questi sono gli ele-
menti essenziali del nostro 
programma elettorale. II 
carattere politico di essi 
deriva dalla situazione 
e dai problemi che que
sta pone. Gli stessi proble
mi locali risultano essere 
strcttamente legati alia 
soluzionc della questione 
del governo e dell 'indi-
rizzo politico del governo. 
particolarmente alia solu-
zione del problema della 
attuazione dell'ordinamen-
to regionale. I problemi 

local! non si presentano 
perci6 come frammentari 
e parziali ma come par
te integrante dell'indiriz
zo politico generale. La 
bandiera della Costituzio-
ne, della democrazia e 
delle autonomic locali 6 
caduta da anni dalle mani 
della DC: il partito comu
nista tiene invece ancora 
salda nelle sue mani que
sta bandiera che portera 
sempre piu avanti per la 
piena realizzazione della 
democrazia nel n o s t r o 
Paese. 

I minatori 
della Pertusola 

Tra gli scroscianti e 
commossi applausi dcll 'as-
semblea, sale sul palco una 
delegazione degli eroici 
minatori della Pertusola, a 
nome dei quali parla Giu
seppe Pois, per portare al 
Consiglio Nazionale il sa
luto dei 1700 operai della 
miniera sarda che per 24 
giorni hanno occupato i 
pozzi. Un capitalista stra-
niero. dice Pois, che per 
cento anni ci ha portato 
via le nostre ricchezze, la-
sciandoci un misero sala
rio e la silicosi, pretendeva 
di continuare a pagarci co
me se il nostro lavoro fosse 
fatto da uomini di razza 
inferiorc. La nostra lotta 
contro i padroni della Per
tusola e una tappa impor-
tante nel movimento per 
la rinascita della Sardegna. 
Da anni il nostro partito e 
il partito socialista com-
battono la battaglia per il 
Piano di Rinascita, e que
sta lotta e seguita da tutti 
i cittadini: ad essa danno 
ora il loro appoggio forze 
politiche diverse, ma tutte 
autonomiste. Ma nonostan-
te i successi del movimen
to per la rinascita della 
Sardegna, la democrazia 
cristiana tenta sempre di 
rinviare le nostre richieste, 
tradendo i sardi; percio ii 
movimento operaio e 1'in-
tiero movimento autono-
mistico hanno compreso 
che il solo modo per spez
zare la resistenza democri
stiana 6 di lottare sempre 
piii impetuosamente contro 
la DC. Noi abbiamo capito 
che se vogliamo fare con-. 
creti passi avanti dobbia-
mo affrontare i punti no-
dali della situazione, e ci 
siamo mossi sapendo di a-
vere al nostro fianco la so-
lidarieta di tutto il movi
mento operaio italiano. La 
nostra lotta non e finita; 
noi resteremo vigilanti e 
non accctteremo che la 
battaglia che abbiamo in~ 
gaggiato non abbia esito 
positive Con la nostra vit-
toria noi apriremo una 
breccia attraverso la quale 
potra passare tutto il mo
vimento operaio sardo. Noi 
ringraziamo i membri del
la direzione del PCI che ci 
hanno guidati con il loro 
consiglio, e tutte le fede-
razioni che ci hanno aiutati 
e un ringraziamento par
ticolare inviamo alia nostra 
cara UnitA. 

II compagno Ingrao, a 
nome della presidenza del 
Consiglio Nazionale, ri-
sponde al saluto dei mina
tori della Pertusola. assi-
curandoli che il Partito co
munista continuera ad ap-
poggiare la lotta di tutti i 
minatori sardi per l 'auto
nomia della Sardegna e per 
ii progresso di tutti i Ia
voratori italiani-

Silvio LEONARDI 
Candidato 

al Comune di Milano 
11 Comune, pur con evi

denti limiti. puo svolgere 
un'ampia azione antnno-
nopolistica sopratutto at
traverso una politica di 
municipalizzazione. E cosi 
nel campo delle arce fab-
bricabili, dello sviluppo 
urbanistico. del risanauien-
to delle ftnanze comunali. 

A Milano dove la con-
troparte c costituit.i i>er 
tutti questi punti da /»rga-
nizzazioni a carattere rno-
nopolistico (la Edis.>n per 
il gas e 1'elettricita. il Con-
sorzio Iatte per la Centra
le. i gruppi finanziari per 
le arce) la lotta antiniono-
polistica occupera uno spa-
zio notevolc nei program-
mi di vari partiti. Questo 
e il fmtto deH'azione --he 
abbiamo svolto negli ulti
mi anni e delle esigenze 
che la citta pone obiettiva-
mente nel suo sviluppo. 

Ci6 che lega uomini e 
donne di categoric e oartiti 
diversi e che costituisce 
una base com vine aniirr.o-
nopolistica non d la -nise-
ria. ma la differenra di 
diritti. rimpossibilita di 
p a r t e c i p a r e attivamente 
con il meglio di se stessi 
alia costruzione della so
cieta. Ia necessita di /idat-
tarsi a professioni e rom-
piti che non soddisfano c 
inferiori alle propne ea-
pacita. pur di gu.idagn.ire e 
non essere sommersi in una 
citta estrcmamente e^igen-
te, la durezza di ogni anche 
piccola conquista a cui si 
contrappone la facilita e il 
privilegio di chi part ?cipa 
al potere dei grandi grup
pi. E* proprio in una situa
zione dinamica come quel
la di Milano, dove si ac
centuano le aspirazion: e 
le esigenze di successo. che 
risaltano particolarmsnte 
chiari i limiti e la insoste-
nibilita delle strutture mo

nopolistichc. Lo stesso ente 
locale si trova nella im
possibility di assolvere alle 
funzionj di sviluppo della 
citta per il condizionamen-
to imposto dall 'attuale 
struttura. 

I vecchi metodi nun rcg-
gono piii. la storia del bi
lancio in pareggio e tra-
montata, la via deH'iinle-
bitamento e preclusi: £e il 
Comune vuole svolgere 
una poiitica edilizia, von-
dizionare lo sviluppo ur
banistico, rammodernare i 
trasporti pubblici deve m-
tervenire contro la specii-
lazione sulle aree, se "uole 
cambiare il bilancio ener-
ge'ico deve colpire la Kdi-
son, e via di seguito. 

Le comuni rivendicizio-
ni antimonopolistichc di 
varie formazioni politiche 
non sono sufficenti a ga-
rantire una azione conse-
guente ma ne costituisoono 
la premessa se vengono 
evitati compromessi di so-
stanza sempre possibili in 
situazioni di questo :ipu. 

Citando il successo rag-
giunto con la municipaliz
zazione della Edison-gas, il 
compagno Leonardi na. ad 
esempio, sottolineato come 
esso non sia stato ancora 
consolidato. Se l'azione non 
verra condotta unitaria-
mente nel momento della 
fissazione del prezzo del 
riscatto. se il Comune non 
manterra un costante rap-
porto di informazione e 
consultazione con le mas
se, il monopolio, proprio 
attraverso la divisione po
litica, potra imporre gravi 
condizioni di conipromesso 
c riguadagnare il terreno 
perduto. 

Le parole, i programmi e 
anche le intenzioni posso-
no essere simili ma il con
tenuto di una vera azione 
antimonopolistica puo, in-
fatti, solo derivare da una 
azione unitaria e demo
cratica nella quale il no
stro partito deve avere la 
parte che gli spetta. Per 
questo la migliore garanzia 
per poter condurre a ter-
mine un'azione antimono
polistica e costituita da una 
nostra vittoria elettorale. 

Arturo COLOMBI 
della Direzione 

del Partito 
11 compagno Arturo Co-

lombi ha ini/.iato il suo in-
tervento ricordando le ci-
fre che dimostrano come la 
situazione dell'agricoltura 
costituisca il rovescio del 
« miracolo > italiano: men
tre rispetto al 1953 la pro
duzione industriale e pas-
sata da 100 a 153,9, la pro
duzione agricola e passata 
a 115. Nello stesso periodo 
si jnasprisce, nell'agricol-
tura. il contrasto tra Nord 
e Sud: rindice infatti sale 
a 120 per il Settentrione e 
a 105 per il Mezzogiorno. 

Ma non si creda, ha af-
fermato il compagno Co-
lombi. che tutte le aziende 
agricole siano in crisi, per
che ad essa s\ sottraggono 
le aziende capitaliste che 
con i finanziamenti dello 
Stato hanno potuto fare 
cospictii mvestimenti. Î a 
crisi agraria colpisce in
vece duramente il reddito 
di milioni di aziende con-
tadine che non hanno la 
possibility di ridurre i co-
sti di produzione. Nello 
stesso tempo la meccaniz-
zazione delle grandi azien
de ha espulso dalla terra 
centinaia di migliaia di 
braccianti; ma" malgrado 
questo esodo la disoccupa-
zione bracciantile e soprat-
tutto la sottoccupazione re-
stano elevate. Peggiorano 
le condizioni di vita dei 
contadini e dei mezzadri 
anche in quelle zone ove a 
costo di grandi sacrifici e-
rano stati fatti degli inve-
stimenti. La situazione, ha 
concluso su questo punto 
Colombi. e stata aggravata 
dalle avvcrsita atmosferi-
cbe che hanno falcidiato i 
raccolti cerealicoli, ossia 
quelli delle regioni piii po-
vere: per il solo grano il 
minor raccolto incide per 
oltre 110 miliardi di lire 
sui redditi agricoli. 

Colombi ha poi afferma-
to che governo e DC si rcn-
ilono conto dello stato di 
disagio e di crescente mal-
contcnto delle masse con-
tadine. Awer t i to dalla cri
si che attraversa la sua or-
ganizzazione Ikmomi tenta 
di recuperare la fiducia e 
il controllo dell'elettorato 
contadino presentando il 
mito del < piano verde > 
come toccasana per tutti i 
mali. Noi comunisti — ha 
detto il compagno Colombi 
— vogliamo che il piano 
venga sollecitamente di-
scusso ed approvato dal 
Parlamcnto ma dobbiamo 
dire francamente ai conta
dini che per trasformare il 
progetto attuale in una 
legge che rechi loro u:i ef-
fettivo aiuto e necessario 
apportare delle {.rofonde 
modificazioni che implica-
no un radica'.e mutamento 
della politica agraria e del
l'indirizzo generale della 
politica economiea del pae
se. La politica agraria del 
governo attuale e della 
DC si ispira alia linca d c 
monopoli e del MEC e j e 
proprio questa politica che 
i contadini debbono con-
dannare con il loro veto 
Se e vero che il MEC esige 
la liquidazione di milioni 
di aziende contadine si de
ve denunciare questo t rat-

tato iniquo: non e'e nessu-
na ragione per sacrificare il 
contadino italiano still c ' -
tare del MEC. 

Dopo aver afTermato che 
per far superare ai con
tadini le condizioni di in-
feriorita nelle quali le lo
ro aziende si trovano nei 
confronti delle aziende ca-
pitalistiche occur re acco-
gliere le giuste rivendica-
zioni espresso nel proget
to Sereni-Milillo, il com
pagno Colombi e passato a 
ri cord a re gli emendamen-
ti che j comunisti presen-
taiono al piano verde, per 
impedire che esso sia <una 
riforma agraria alia rove- j 
seia >. In particolare ha I 
aifennato che i deputati 
comunisti chiederanno che 
i contributi in conto ca-
pitale siano accordati uni- j 
camente ai coltivatori di
retti singoli ed associati, 
che gli stanziamenti siano 
ripartiti regionalmente per 
collegarli ai piani regio
nal i di sviluppo. che per 
qunnto ri guard a il con
trollo degli investimienti 
il potere tli decisione sia 
atfidato ai comitati regio-
nali, provinciali e comu
nali deH'Agricoltura, inte-
grati dalle rappresentan-
ze delle amminislia/.ioni 
locali e delle organizza-
zioni sindacali e conta
dine. 

Un problema onnai ma-
turo — ha alfermato poi 
il compagno Arturo Co
lombi — e di promuovere 
ed agevolare il trasferi-
mento della proprieta del
la terra ai mezzadri. La 
presentazione del progetto 
di legge del PCI per dare 
la • terra ai mezzadri ha 
avuto una larga risonan-
z-a in ogni ambiente <-*d ha 
contribuito alia mobilita-
zione unitaria della cate-
goria in quanto ha aperto 
la prospettiva di una so
luzionc integrale del pro
blema. Che il problema 
sia di scottante attualita 
lo prova tra l'altro quan
to ha afTermato Ton. Segni 
al Consiglio nazionale del
la DC tenuto nel maggio 
scorso, quando di^se che 
< il pit)blema che a noj si 
impone e che puo avere 
una importanza enornie e 
quello di agevolare o co-
stringere i proprietari, a t
traverso disposizioni di 
legge, al passaggio dalla 
mezzadria alia proprieta >. 
L'on. Segni — ha prose-
guito il compagno Colom
bi — aggiungeva, dimo-
strando ancora una volta 
lo struraentalisuio dejla 
politica d .c : «toglieremo 
cosi uno dei maggiori in-
centivi al permanere e al 
rafforzarsi del comunismo 
in Toscana e in Emilia >. 
Invitiamo — ha detto Co- ' 
lombi — Ton. Segni c i 
suoi colleghi ad unirsi a 
noi per discutere ed ap-
provare una legge che pro-
muova il passaggio della 
terra ai mezzadri: ritenia-
mo perd che a da r e forza 
alia nostra iniziativa par-
lamentare sia piii che mai 
necessaria l a ' pressione 
delle masse mezzadrili c 
il loro voto. 

Un'altra parte del di-
scorso e stata poi dedi-
cata ai compiti nuovi e 
di grande responsabilita 
che la crisi agraria pone 
alle amministrazioni loca
li. per far in modo che 
esse divengano piii che 
per il passato centri pro-
pulsori delle iniziative per 
lo sviluppo deH'agricoltu-
m e delie condizioni del 
vivere civile. Non si t rat-
ta — ha afTermato Co
lombi — di un appoggio 
solidaristicn verso i con
tadini ma di un interven-
to in prima persona dei 
Comuni e delle Province 
quali organi rappresenta-
tivi di tutti j contadini per 
difenderli dai monopoli e 
dagli enti corporativi. dal-
l'esosita del fisco. l^y am
ministrazioni locali. n -
chiamandosi anche al € pia
no verde>. debbono inse-
rirsi nella lotta ner lo svi
luppo delPagricoItura. per 
stimolare e controllare gli 
investimentj pubblici. per 
aiutare i contadini a di-
fendere Ia loro proprieta e 
i loro redditi. Colombi ha. 
a questo proposito. indica
to una serie di compiti che 
comuni e province posso-
no assolvere. Ha poi con
cluso il suo intervento af-
ferniando che nelle cam
pagne csistono condizioni 
favorevoli pCr una grande 
avanzata della democra
zia: se la nostra iniziati
va dj lotta sara adeguata 
i contadini p^rteranno un 
contribute notevole all 'a
vanzata del partito c alia 
creazione di una nuova 
magcioran/.i democratica. 
unitaria e,l antifascista. 

N. COLAJANNI 
Segretario 

della Federazione 
di Palermo 

Ancora una volta il go
verno e I.i DC si qualifi-
can.i verso la Sicilia in un 
modo preciso che fa piaz
za pulita di ogni equivoco. 
Basta ricordare i fatti piu 
recent:, da quello piii cla-
moroso ct>stituito dall'ac-
cordo DC-MSI nel gover
no regionale all'intervcnto 
del Ministro dell'Interno 
per fissare la data delle 
elezioni. al blocco di leg-
gi come quella suR'asM-

stenza ai Iavoratori agri-
roli e suH'imposta sui pro-
fitti petroliferi II governo 
Fanfani sta dunque rical-
cando le tradizionali po-
sizioni anti autonomisti-
che; non solo, ma si e 
giunti a Palermo, unico 
caso in Italia, ad aprire 
un processone elettorale. 
basato su una montatura 
poliziesca. contro 71 Iavo
ratori che hanno parteci-
pato alle manifestazioni 
contro il governo Tam-
broni nel luglio scorso. 

Di rronte a cjuesta oiTen-
siva del governo e della 
DC la risposta popolare 
non e stata debole. Grandi 
lotte sindacali unitarie. co
me quella dei braccianti, 
provano che la scelta com-
piuta dai gruppi dirigenti 
nei confronti della Sicilia 
non resta senza risposta. 
Da tutto questo discende 
L-on chiarezza l'esigenza di 
dare un colpo alia DC, di 
una forte e continua cri-
tica globale alle sue posi-
zioni che consenta un al
largamento del fenomeno 
che ha portato al sorgere 
del movimento enstiano 
sociale. 

E' una linea che ci per-
mette di jwrre ambiziosi 
obiettivi perche se lino ad 
oggi in Sicilia comunisti 
e socialisti governano cen
to comuni. 6 ormai possi
bile raddoppiarne ii nu
mero grazie aH'alleanza frn 
le tie forze autonomiste 
(PCI. PSI e Cristiano so
ciali). In questo quadro, 
pur non nascondendoce-
IIP la difHcolta. e possibile 
anche la conquista del co-
iiiune di Palemio. 

II nostro partito indiea 
cost la strada di una nuo
va avanzata delle posizio-
ni autonomistiche mentre 
i tentativi per cosiddette 
soluzioni di centro sinistra 
si dimostrano illusori nei 
fatti. Lo prova il fallimen-
to del tentativo di Agri-
gento dove, malgrado Po-
rientamento della destra 
socialista e quello dei fan-
faniani locali. solo i grup
pi conservatori e clericali 
sono usciti rafTorzati. Un 
altro esempio ci c fornito 
dall'esito del passo com-
piuto per sostituire il go
verno regionale DC-MSI 
con un altro di centro si
nistra e risoltosi con un 
esplicito rifiuto della DC 
che preferisce la formula 
attuale. 

Resta dunque come uni-
ca alternativa valida la li
nea di unita autonomisti-
ca, alia quale il risveglio 
operaio in atto nelle citta 
siciliane fornisce le condi
zioni per nuove vittorie. 

Gelasio ADAMOLI 
Capolista 

per il Comune 
di Genova 

L'accento posto dal Co-
mitato Centrale e nel rap-
porto del compagno To-
gliatti sul forte rilievo po
litico che assumono le 
prossime elezioni e una 
impostazione che, mentre 
risponde alia situazione 
generale del nostro Paese, 
e la sola possibile a Ge
nova e in tutta la Liguria 
per dare una giusta spie-
gazione alle popolazioni 
della grave e continua de-
cadenza delle regioni e per 
indicare una valida pro
spettiva di rinascita. La 
Liguria va alle elezioni 
con tre capoluoghi di pro
vincia. su quattro in regi
me commissariale; il quar
to capoluogo. La Spezia, 
deve lo stesso uscire da 
una situazione anomala e 
di compromesso. I risultati 
del dominio assoluto della 
DC sulla Liguria si espri-
mono dunque in una crisi 
profonda e generale dei 
poteri locali. nel quadro 
di una crisi profonda e ge
nerale che investc i settori 
tipici deU'economia ligure: 
le attivit.i marittime. ie at-
tivita industrial!, l'agricol-
tura pregiata c lc attivita 
turistiche. A Genova si t ro
vano. csasperati e amplin-
ti. gli aspetti e gli effetti 
del monopolio clericale che 
ha condizionato in tutti 
questi anni la vita politica. 
economiea e culturale di 
tutta la reeione. F.' da Ge
nova quindi che deve svi
lupparsi un vasto movi
mento. che si estenda a tut
ta la Liguria e che abbia 
protagonista la classe ope-
raia. per liberare le pro
vince ligurj dalla soggezio-
ne del capitale finanziario 
genovese e far uscire l'at-
tivita politica dai ristretti 
limiti del provincialismo e 
del municipalismo che 
hanno. talvolta. invischia-
to la stessa azione del mo
vimento operaio. 

A Genova i risultati am-
ministrativi della gestione 
clericale sono fallimentari. 
Nessuna citta del Nord ha. 
in senso assoluto o relati-
vo. il deficit di bilancio de-
nunciato dalla cessata am-
mmistrazione. ne ha accu-
mulato. in rapp«-trto alle 
propne entrate. tanti de-
biti quanti ne ha accumu-
lati il Comune di Genova. 
Nello stesso tempo le strut
ture della citta non sono 
uscite dal vecchio schema. 
II diseorso si fa ancora piu 
serio sul piano economico 
generale- dal porto alle 
grandi fabbriche di stato 
sino ai settori tradizionali 
dcll'industria private, si 


