
'iS,*i''n ' • '* v/*-f'' '•%•"*,•' '"' 

larcolad) 10 ottobra 1962 PAG. 11 / mov imento d^mocrat lco 

La tribuna congressuale de « I'Unita » e 

aperta da oggi: essa e a disposizione, il 

mercoledl ed il sabato e per tutta la durata 

della campagna per il X Congresso, dei 

compagni che intendono intervenire nel 

nostro dibattito. 

Gli interventi, come e noto, possono es-

sere inviati a «Tribuna congressuale» 

presso il Comitato centrale del PCI in via 

delle Botteghe Oscure 4, o alle redazioni 

del nostro giomale in via dei Taurini 19 e 

di « Rinascita » in via dei Polacchi 28 - Roma 

Raccomandiamo a tutti di inviare pezzi 

conc/si in modo da meftere il maggior nu-

mero possibile di compagni in condizione 

di prendere parte al dibattito. 

La redazione si riserva la facolta di rias-

sumere gli interventi troppo lunghi o che 

trattino di argomenti gia esaminati. 

Riformu agraria 
e ceto medio 

tribuna con 

In un momento In cul la 
crisi della mezzndria investe 
intere region! itallano (o an-
che 11 governo dimostra dl 
esserne consapevole). questo 
modievale rapporto ha attec-
chito e si cstcndc notevol-
mente nella floricoltura im-
periese; e cib B1 spiega da 
un lato con l'impetuoso svi-
luppo produttlvo della flori
coltura (dal 1948 al 'Gl la 
produzione commerciata di 
fiori cresce dl oltre il 50 Cc) 
e dall'altro come accentuato 
sfruttamento di manodopera 
a basso prezzo. come uno del 
modi mnscherati della pene-
trazione capitalistica nella 
floricoltura. Penetrazione che 
non si presenta tanto col con-
notatl tradizionali. poicne so
lo circa 100 sono ]e aziende 
con piu dl 10 braccianti o 
mezzadri e poco piii di 10 
quelle che totalizzano 70-80-
100 braccianti e mezzadri. 

E'. invece. proprio la azien-
da mezzadrile media che da 
l'idea dello sfruttamento elc-
vato. 2500 metri di terreno 
ospitano in genere 50.000 ga-
rofani che. ad una resa media 
di L. 70 per pianta. produ-
cono un reddito annuo di tre 
milioni e mezzo di lire, divisi 
a meta. 1.750.000 per il con-
cedente, altrettanto al m « -
zadro. A quest*ultimo. sot-
trntta la sua quota dl parte-
cipazione ai diversi aspetti 
del costo di produzione e la 
remunerazione del lavoro. re-
stano alia fine dcll'annata 
floricola non piu di 200.000 
lire, inentre lo stesso calcolo 
porta per il concedente nd 
un ricavo netto di circa un 
milione. piu che sufliciente a 
remunerare l'interesse del ca
pitate! 

Si spiega cos) lo sviluppo 
anomalo (rispetto al resto 
d'ltalia) della mezzadri a e 
come la mezzndria sia seelta 
da tantl proprietari. a prc-
ferenza della conduzlone con 
braccianti. per 1 piu facili 
roddlti che oflre. Si spiega 
anchc come la conqulsta dei 
piccoli e medi proprietari 
tloricoll ad una prospettlva 
antlmonopolistica, condizione 
di difesa e sviluppo dell'a-
zienda contadina. abbia pre-
sentato flnora dlfTlcoltu no-
tevolissime. Su cib il rap
porto di attivita della Fede-
rnzione comunlsta di Imperia 
per 11 X Congresso affcrma: 
«...Abbiamo qui il problema 
della terra a chi la lavora. 
della terra al mezzadri. Esso 
va affrontato con un progres-
sivo spostamento a favore del 
mezzadro del rapporto con 11 
concedente (nuovo e piu 
avanzato patto colonico): va 
accompagnato con un'opera 
di propaganda e dl chlarifl-
cazione che Investa, prima 
ancora dei mezzadri, lc se-
zionl di Partito della zona 
floricola; va inquadrato nella 
prospettiva di forme asso
ciate di tipo cooperative che 
precedano. accompagnino e 
seguano la conquista della 
terra, assicme alia richiesta 
di piu consistentl investlmcn-
ti pubblici. 

Soprattutto la parola dor-
dine '"terra at mezzadri" si 
deve Intcndere come il mo
mento decisivo della nostra 
politica verso il ceto med:.o 
floricolo: riuscire ad evltare 
che le difflcolta o comunque 
i problems di tantl piccoli e 
medl proprietari si scarichl-
no sulle spalle del mezzadro 
(e del bracciante) mcridio-
nale. sigmnchera far prende
re coscienza a questi stcsfi 
piccoli proprietari che ob;et-
tivo della loro lotta non do-
v'essere quello di contenere 
le condizioni dei mezzadri. ma 
pno e deve esser nvolto con-
tro i monopoli e le conse-
guenze della loro politica in 
agricoltura - . 

Senonche questa formula-
zone, probabilmente eorret-
ta. ha incontrato flnora * 
nella stessa di icunione del 
Comitato Federale sul rap
porto di attivita. opposizloni 
o resistenze: lo stesso accenno 
nVl rapporto alia chiarifica* 
z o n e nel Partito :nd:ca che 
v; sono compagni <in genere. 
propr.o concedenti d terra 
ai mezzadr. meridor.ah m-
migrat!' che hanro la d:re-
2 one di rrol'e nostre »ez:oni 
e che ?o*t<»ngnno ura strana 
vis one dfi'e nl'.f :inz«- en! c«vo 
med o Fssi riompnd-«no come 
cor.c.l-aro lo nof.re afTerma-
Z;oni di buonn volonta e d: 

alleanza col ceto medio con-
tadino e il proposito dl pas-
saggio della sua terra ai mez
zadri? E dicono ancora: l'o-
biettivo deve essere quello 
dello spostamento del rap
porto a favore del mezzadro; 
di riforma agraria si potra 
semmal parlare in seguito; e 
ci6 anche per non alienarcl 
le slmpatie dl queli'aliquota 
di ceto medio floricolo che 
ha fatto la sua scelta a sini
stra. 

Essl colgono in effetti una 
certa realta; rispondono alia 
necessita di non gettarsi in 
una predlcazlone a freddo 
sulla riforma agraria. senza 
preparazione adegunta. con 
una « sortlta - che resterebbo 
incomprensibile ai eoncedentl 
coel come ad una buona par
te di mezzadri; gli obiettivl 
intermedi sulla via della ri
forma agraria. la chiarifica-
zione politica e lo rivendi-
cazioni sindacall immediate 
(nuovo patto colonico) sono 
senz'altro da apprezzare 

Ma queste posizioni fanno 
anche pesnre rlschl e remore 
assai gravi su tutta la nostra 
linea in agricoltura VI e da 
considerare, intanto. che solo 
un migllaio delle 8-10 mila 
famiglle contadlne dan no ter
ra in concessione ai mezzadri 
e di contro ad esse stanno 
pur le 1500 famlglle dl mez
zadri; le eifre piu sopra for-
nite. inoltre. indicano come 
— anche nel caso della mo-
desta nzlenda ipotizzata — 
esista una situazione dl sfrut
tamento e dl lnglusto arric-
chimento. da eliminare. So-
prattutto. •» chiara l'inten-
zione di chi sostiene: - par-
leremo "dopo" di riforma 
agraria-. Questo "dopo" ri-
marra sempre tale, flno a che 
le tappe intermedle si tra-
sformeranno In definitive e 
i real! obiettivl di fondo an-
dranno smarriti. sotto le sug
gest ionl del riformlsmo spic-
clolo. 

Una visione sufflclentemen-
te dialettica delle cose deve 
invece far risaltare il legame 
tra riforma agraria e condi
zioni del ceto medio e farcl 
capirc che il piccolo proprle-
tario concedente acquistora 
una chiara coscienza del ne-
mico. che c il monopolio. in 
quanto gli siano sottratte ic 
facili e lngiuste scappatoie 
alle sue difflcolta. rapprescn-
tate dallo sfruttamento del 
lavoro mezzadrile e bracclan-
tile; cosi come il mezzadro. 
dlvenuto proprietario. che 
sappia ricostituire la sua 
azienda su dimension! piu 
vaste e moderne mediante 
forme associative, rappresen-
ta un punto dl riferimento 
o un esempio per 11 ceto me
dio agrlcolo nel tentat ive che 
questo dovra compicre. di 
fronteggiare la penetrazione 
capitalistica e le conseguenze 
della politica dei monopoli. 
Lo sforzo ulteriore che si 
imporra alia nostra Federa-
zione sara di far chiarezza 
attorno alle tre component! 
della riforma agraria. cosl 
come delineate nella Confe-
renza reglonale del comunlstl 
ligurl. - terra + forme asso
ciative + mezzl di produzio
n e - e attorno al punto dl 
riferimento democratico di 
tutto il movimento. quel cen-
trl dl potere contadlno che 
devono essere le Conferenze 
agricole comunall; il loro 
successivo. piu vasto dlsple-
gar^i in sonso provinciale c 
:1 loro collcgamento con la 
Regione 

II rapporto di attivita del-
H Federazlone ind.ca. inflne. 
che dovrcmo accelerare pre
parazione e attivitA affinehc 
concretamente inizi la lot»i 
dei mezzadri per ottenere la 
partecipazione efTettiva alia 
direzione dell'azlenda. la dl-
vis'.one del prodotto in na
ture e non delle somme rl-
cavate. il riconosclmento nel 
fatti al dirltto alia casa di 
abltatione. insomma uno spo
stamento a loro favore del 
rapporto col concedente. che 
dla fiducia e chlare prospet-
tive anche circa la conquista 
della terra Parallelamente a 
cift. far sorgere le prime for
me associative, oominciare a 
creare centri di potere demo
cratico nelle campagne 

Francesco Rum 
della Segreterlft della Fed. 

di Imperia 

Riproporre in termini nuovi 
la questione meridionale 

Come garantire I'unita 
della classe operaia 

La dtscussione cortares-
sualc intomo alia Tcsl c 
al documento meridionale 
deve scrvirc alle oroanir-
zazioni di partito nel J\lez-
zoo ionto a un esamc forte-
mente flutocritico del lo 
stuto del partito. del sua 
oricntamento e della sua 
tuizifltiim polit ica; esamc 
che consenta qticlla impe-
f»osa ripresa del movimen
to meridionulista. per la 
quale esistono le condizio
ni e cfie e tudispeJisahi/e 
si reali^cj. 

Questo esame tanto piu 
e nccessario, in quanto lo 
stato del partito, nel A/er-
zoqiorno e nelle isole. e 
preoccupante, come ditno-
strano non solo I dati re-
lativl al tesscramento ma 
anche i reccntl risulfafi 
elettorali. 

Credo che, in primo luo-
ao, ci si debba sforzarc di 
definite in modo unitario 
la situazJonc polit ico che 
si e detertninata nel Mez-
zogiarno e, quiudi, di indi-
care anchc una prospetti
va unitaria: perche p r o 
prio dalla diversity di aiu-
dizlo sulla situazione, e 
quindi anche sulla pro
spettiva, deriva buona par
te di quelle incertezze che 
rendono difficile nl parti
to 1'lniziativa politica e 
pereid stesso la possibili-
t« di tin suo rafforzamen-
to e di un suo sviluppo. 

Credo che il qiudizio sul
la situazione sul quale si 
deve concordnre sia qttelfo 
di una D.C. che, tra csita-
zioni e contraddiziu/ji in
terne, cerca tuttuvia. anche 
nel Mczzogiorno, di stabi-
lire un nuovo blocco di po
tere del quale sia parte in-
tegrante anche il partito 
socialista. , 

Questo tentativo di costi-
tuirc un nuovo blocco di 
forze politiche e sociali «* 
sostanzialmente imposto 
dal fatto die il sistema 
tradizionale di allcanze con 
il quale la DC hn tenuto 
soggiooato il Mczzogior
no per oltre un decennio 
e ormai definitivamente 
spczzato. 

E' stato tt movimento po-
polare guidato dal partito 
comunista che ne ha deter
minate il naufragio. met-
tendo in crisi le varie pO' 
Utiche successlvamcnte ten-
tatc dalla DC net con/ro»-
ti del Mczzogiorno: e ne 
hn determinate il naufra
gio sia attravcrso lc lotte 
che si sono svlluppatc nel 
Mczzogiorno. sia attravcr
so la lotta generale dei 
lavoratori italianl per una 
svolta a sinistra, che ha 
rlproposto la quest ione me
ridionale alia coscienza del 
Paesc in termini non piii 
diffcribili. 

II ruolo delle 

lotte popolari 
Ccrto, il mutamento di 

rotta della DC c anche de
terminate dalla necessita di 
adeguarc le strutture poli
tiche ai mutamenti della 
situazione economlca, ma 
se & vero che in Francia c 
in Cermania questo ade-
guamento, contrarlamentc 
a quanto avvicne in Italia, 
segue una linea di tndebo-
t imenfo deal i ist ituti della 
democrazia, credo che si 
debba riconoscerc al io lot-
la economlca e politica dei 
lavoratori c delle masse 
popolari un ruolo decisivo 
nell'avcr determinato una 
situazione che tende sem
pre pfu a meffere ai mar-
ginl le forze pol i t iche del
ta destra monarchlca c fa-
scista. 

Ml scmbra che sia facile 
accordarsi su una analisi 
delta situazione che indt-
vldul questa tendenza in 
atto: le difflcolta tembrn-
no invece insorgcre quan-
do si tratta di collcgare a 
questa tendenza I'azione e 
t'inrriatira del partito. Per-
che non scmbra chiaro a 
tutti che in tpicsin sitvn-
zione compito nostra fon-
damentale deve essere 
quello di svlluppare una 
in iz ia t i fa che approfondi-
sca ancor piu la crisi del 
blocco tradizionale. che la 
faccia esplodere c costrin-
ga la DC a uscire definiti
vamente dolf 'eqii iroro 

Da un Italia che si spo* 
sta verso sinistra noi co-
munlst i non nbbiamo nulhi 
da perdere ma tutto d.i 
guadagnare; direl anzi di 
piii, che la nostra funzionc 
di forza politica declslvn 
diventa tanto piu evident** 
quanto piii la lotta affron* 
ta i temi centrali della eo-

struzione di uno stato vcra-
mentc democratico. 

Ma non abbtcmio nulla 
da perdere a una condi
zione: a condfrione che an
che nella situazione poll' 
tiea cos\ modlflcata slamo 
capaei di essere un partito 
strettamente legato alia 
realtd. alle cslgcnzc delle 
grandi masse laz>orafrici e 
dei oittaditii. e quindi un 
partita capace di esprime-
re non solo gli tnteressi 
ennfinocNti mn anclic quel-
H di prospelt ira di tutto 
il popolo itallano. Nd re-
stercmo soli . ne. come 
qualcuno dice, saremo 
* svuotati » 5«* supremo 
far questo. 

L'esperienza 

in Sardegna 
A'oj in Sardegna, per 

esempio, eon una lotta vhe 
ci ha impegnato in prima 
persona abbiamo t?isto ap-
prot?ato. nella nuova si
tuazione polit ica na2io»ule, 
un disegno di legge per 
I'attuazionc di quel piano 
di Rinascita che e stato per 
annl la nostra rivendica-
zione fondamentale. Pos-
siamo dire per questo die 
I'approvazione della legge 
consente alia DC di isolar-
c( o che ci rende difficile 
I'iniziativa politica? E' ve
ra anzi il contrario: la Icn-
ge, se saremo capaei. ci 
consentlra, come piu ci 
consente, di sfabil lrc »iuo-
vi legami politiri con altri 
strati della popolazionc e 
can forze politiche intcres-
sate alia soluzione dei 
nuovi problemi, e ci of-
fre la possibititd. su un 
terreno assai piii avanza
to che nel passato. di con-
durre aranti le battaglie 
per un reale nmmoderna-
mento delle strutture urre-
trutc dcU'isola. 

O forse la nazlonallzza-
zione dcll'energia elettri-
ca per In quale el siamo 
battuti per tanti antii, non 
ci off re tin terreno di lot
ta ancor piii avanzato per 
portare arant i . in unifa con 
altre forze sociali e polit i 
che. la battaglia per attua-
re nel nostro paesc quel 
regime di democrazia che 
e indicata dalla Castitu-
zione? 

II problema e perefd 
quello della piattaforma 
programmatica che s iamo 
capaei di proporrc in mo
do concreto c real ist ico 
alle grandi masse dei cit-
tadini c dei lavoratori, in-
tcrprctandone le esigenze 
profondc, che molte volte 
non sappiamo cool iere ap-
pieno, pcrchc" non abbiamo 
la capacitd di cool iere i 
mutamenti che intcrvengo-
nn nella realta de l le cose c 
nelle cosclcnzc degll uo-
mini, proprio per la spintn 
al rlnnovamento che la no
stra azione rlcsce ad Im-
primcre. 

Le Tcsl c il documento 
meridionale indicano le lf-
nec della nostra iniziatlva 
polit ico. Credo che ques to 
aspeffo vada svlluppato a 
fondo. 

lo vorrcl sofjcrmarml 
brevemente sulla necessita 
che la nostra piattaforma 
rivcndicatlva pur artico-
landosi. come e indispensa-
bile. a seconda de l le varie 
situazioni. deue atjere fut-
tavia la capacita di prcscn-
tarsi come una piattaforma 

capace di riproporre in mo
do globalc il problema del 
Mczzogiorno; dl riproporre 
ciod la questione meridio
nale come questione unita
ria, che t> del Mczzogiorno 
ma e contemporancamente 
di tutto il Paesc, c che va 
affrontata pcrcio con una 
nuova politica nazionale, 
che puo essere capace di 
risalverc I nodi del Mezzo-
omrno perche r i so lre rptel* 
h di tutto II Paesc. 

Per questo credo die la 
'.otta per la programmazio-
ve rcgianalc. nel quadra di 
una praqrammaziane na
zionale, democratico, deb
ba essere il ccntro della at-
male baltnnlia merldiann-
lista: c Intta per la pro-
qrammazinne regionale 
rno! dire, a mia parere: a) 
regiane. e pereid lotta per 
la riforma della organizza-
zione dello stato; b) nuovo 
assetto della agricoltura 
meridionale e perclo lotta 
per la riforma agraria; c) 
estensionc dell'intervento 
pubblico nella industrla. c 
pcrcio lotta per un proces-
sn di industrializzazionc 
del Afezzoaiorno non su
bordinate) ngll interessl dei 

nriippl monopolistic!; d) 
adeouamenfo delle s trut
ture del la uifa clulle, e pcr
cio lotta contro oli aspetti 
piu gravi c nppariscenti 
dcll'arretratezza del Mez-
zogiorno daU'anal/nbeti-
smo alia salute pnbblica. 
I'ccetcra. 

Portare aranti questa 
piattaforma politica non e 
certo facile; tanto piu che 
le condizioni del partito 
sono quali il documento 
meridionale describe. 

Ma a mio parere. e la 
discusslone congressuale 
dorrebbe sotfo!fiiean» que
sto elemento con forza. un 
esame oggcttivn della 
realtA ci dimostra die esi
stono forze in movimento 
con lc qunli c possibile 
portare avanti questa po
litica e rlnsaldnre il par
tito. lo pensa che dl tre 
elemcitti di questa realta 
dovremmo soprattutto te
ller cotito. 

/« primo luogo della H-
scossn operaia: del fatto 
dot) die nel Mezzogiomo 
si d 1'entifo sriltippandn tin 
movimento di lavoratori 
(dcll'industriii e dell'agrl-
coltura) die ha earatterl-
stichc del tutto nuovc ri
spetto al passato: un mo-

rimciito d i e . per gli ob-
bieftii'i r irendicafiri im-
incdiuti e di prospett ira 
intomo ai quali si articola, 
da ai iutmrutori una co
scienza di classe noterof-
mente sri luppnta. 

In secondo fiioqo della 
volonta di ribellione che 
anima centlnala di miglia-
ia di contadini e pastori. i 
quali anchc ranno mati i-
rundo una nuova e pin 
arai i iatu cosapeuolerra di 
classe. 

Injinc degli orienfatnen-
tl nuovi dc iropin ionc pub-
blfen. dalla quale, anche 
come riflessa della piii ge
nerale s ituazione naziorui-
le, sempre piii pressanfe e 
ragionata parte la richie
sta di « tempi nuoid > per 
il Mezzogiomo. 

Credo die donrcmo te
ller conto di questi de
menti della realtd anche 
per proeedcrc con coraq-
gia a quel le scelte pol i t i 
che o orpanizzatirr die 
debbano vedcrci sempre 
piii impcptiati nel le orga-
nizzazioiii di massa c so
prattutto nelle organizza-
ziani dei contadini. 

Girolamo Sotgiu 
delta Segr. va. sarda 

Lu conquista dcU'unita del
la classe operaia u del movi-
memo democratico si pic-
sonta oggi, indubblnmente, 
BII u n terreno con obblettivl 
e contcnutl diversi dul pas
sato. Per quel che intendla-
ino dire pioseguendo ci par 
giusto ricoi'dnrt! come tin dal 
tempo dei « fatti ungheresi » 
ci fu chi profetlzzo catastio-
tlciimcntc la crlsl e la vi-
ciim disfattn del PCI e chi. 
molto piu « bencvolmentc . 
si incarico di otTiire al no
stro qiuulro dirigente inter-
medio oltre ad un attestato 
di parzlnle benemcrenza per 
il servl/io prima piestato, 
una scappatoui. previa ubiu-
ra del comunlsmo. e forse 
una slstemazione per i piu 
• meritovoli ». 

All'ombia degll errorl nl-
trul — ed nnche nostrl — 
o, prlnclpulmente, alia foscu 
luce dei risultati, per for-
tuna non tutti fortunatt, di 
anni ed annl di prcpara/.lono 
e di provocnzionl fatte con
tro Ii' giovatu ed incsperte 
Hepubbllche popolari, cumin-
cinrono a stagliarsl rapnortl 
dl tipo nuovo con il PSI e, 
coiiscgueutemente. quelli con 
il resto di quel partitl e dl 
quelle forze dalla cul imtta 
dlpende nnche oggi e 1'unltn 
dolln claase operaia e quella 
del movimento democratico. 
Sono pussnti alcuni anni da 
allora. E' vero: 11 problema 
primo — dcU'unltn delln clas

se operaia — si presenta 
oggi in modi diversi da quel 
tempo, ma 6 altresl vero 
che davauti al movimento 
democratico si sono sclhusi 
oriz/.outi ben piu ampi di 
icri. 

La reslstenza prima, la 
correzlone dl parte degll er-
rori del passato e lo sforz(» 
fatto in <iuesti anni dal PCI 

per eonvogliare contro la par-
\e piii virtllenta — In cam-
mi politico ed economlco -
in lotta deirnvauguarcha del
la classe operaia, non sono 
.stati vani. urazie a tutto cio 
molti nostrl compagni ed 
amlcl cominciano a sentirsi 
• diversi » del passato. 

Lu colpe nostre non man-
cano ma rltenlnmo che spes-
so le stesse sono ben diverse 
dl quelle cho cl oddcbltano: 
criaininianiolo, comunque. 

Una dl queste colpe. a mio 
nvvlso, stn nell'nver delegato 

• altrl partitl ed nitre forze 
democratiche a far da « sen-
sali • vero*(i interi ccti u ca
tegoric di lavoratori da noi 
distantl e. diciamolo pure, 
da nol ritenutl per lungo 
tempo avvicinabili solo come 
• compagni di vintfgio • 

Avevamo ed abbiamo la 
possibility dl Intessere un 
dlalogo diretto c senzn ln-
termedlari con tutte quelle 
f»>rze che non hanno no in-
teresse, n6 volonta a sacri-
flcarsl suH'arn delle mire 
guerrafondalo dl pochl D SU 

Piii chiarezza 
nel dialogo 

con i cattolici 
Uno del pioblemi fru i plCi unportantl o decisivl cho dovra 

essere affrontato nel congress*, a comlneinre dn quelli delle 
sezinni. e quello del dialogo ron I cattollcl nelle attuall nuove 
condizioni. K' questo un aspotto della politica del partito 
che pone questions di orientamento, prima dl tutto. ma anche 
element! di pratica quotidiana e dl programma. i'ono perci6 
questioni important! ehe riguardano l'attegglamento ell or-
flanizzazioni «> di singoli compagni glacche non pare |»ssa 
aiTcrmarsi rhe su tutta la materia vi sia nol partito 1'at-
tenzlone nccessarln Basta. pi-r non fare che un esempio, 
nfnrsi nllii situazione o.sistente in nioite sezioni Utoina com-
presa) non appena le questioni del dialogo salt.nno fuori 
in (lUalcho modo; piii d'una volta fastidio. scetticismo. aperta 
negazinne presiedono alle discussinni. Quando su tutto non 
campeggia il frusto avvertituento a non fldarsi per nulla, a 
non man-mre nella direzione del dialogo. donde una posl-
zione n.itunilo di vlgllanza che si risolve in una politica 
protestataria. dl denuncia. dl acldn polOniica in dcflnltlva 
sterile e iucapace di fare del partito elemento coprotagonista 
della battaglia in eorso per il rinnovamento dell«» strutture. 

Su questa situazione cosl complessa e nuova risjietto al 
precedente Congresso. che vede come novita Importante il 
movimento cattolico. nella eua atraordlnarla eterogeneita. ten-
tare per la prima volta nella sua storia un avviclnamento 
contraetato e drammatleo con una pnrte del movimento 
operalo e con cI6 affrontare nodi dl struttura da nol piu 
volte indlcatl (nazlonallzsazlonl. regloni. enti dl sviluppo 
agrlcolo. programmazione). anchc qui con Incertezze e eon-
trastanti spinte. in questa situazione dumjue. era forse auspi-
cabllc che le Tcsl si soifermaBscro magglormente per scavare 
piii a fondo sul nostrl orientamenti. Almeno nella speciflca 
parte In cul ol csamlnano lc condizioni per una nuova unita. 

Togliatti all'VIII Congresso atlcrmava tcstualmente che 
- la rlccrca dl una via Itnllana al soclallsmo neeessarlamcnte 
dovra comprendere un'atleanza politica con quelle forzo cat-
tollche che. partendo dal gencrlco splrito anticapitallstico. 
slano gluntc alia deciaionc dl faro 11 necessario pcrchc lo 
strutture capitallstiche sublscano lc necessario profonde tra-
sformazloni - (Attl del Congresso. pag. GO). 

Ebbene. e da rlconformarsi questa pregiudlzlale Imposta-
stazionc? Per gruppl notcvoli di compagni lo e senz'altro. 
ma e Inutile nascondercl cho - t a n t i - non e - t u t t i - o cho 
anzi 1'lnsorgere del centro-slnlstra con I suol nnnessi e con-
ncssl ha nsollevato vecchle e nuove perplesslth. 

SI sentc cho nelle nostre organizzazlonl la domanda si 
pone anche perche nel paaaato I'acccttazlono qua e la e etata 
prccaria; e lo risposte cho ne escono mettnno in luce, del 
resto non per la prima volta. contrast! e disaccordl ma anche 
apcrte resistenze che non possono essere ulteriormente eluse. 

£o nostra presemo 
Non e lnfattl montando la guardla al tentativo dl isoiarcl. 

certo presents anche nella sinistra cattollca. che il partito 
riesce a pesare nelle scelte politiche. Non e negando o sonnet-
tando che qualcosa nnche di Importante si sin mossn all'ln-
terno di qu<*sro mondo. che noi riusciremo nd e»%ere reali 
contraenti nella battaglia fra la destra conservatrice e il 
composlto sehleramento che postula comhiamenti Perche 
questi postulftti. non dimentlchiamolo. sono anche il ri*ultato 
della nostra presenza e del nostrl cnuncintl. alcunj dei quali 
oggi non solo vedlamo accolti. ma farsi strnda soltanto perche 
sostenutl da noi in mo.lo determinantc e sen/a baratti di 
vertice II taglio ai monopoli clcttrici. la Hegione Friuh-
Vonozia Giulia. certa programmazione. sia pure con contc
nutl diversi da quelli che avremmo voluto, si fanno strada 
in una lotta dove determlnante e la nostra presenza. Ed e 
sulla linea dl quanto si afTcrmava nl IX Congresso: - Se vi 
sono forze cattollche progressive che vedono la necessita 
delle riforme da nol propostc e si decidono ad aglre per 
attuarle non potremmo che nalutare questa Iniziatlva. La 
collabor.-i7.Knie sara indireita ma egualnvnte s.ira una s«"trt:i 
di collaljor.izione» (Atti. prig 73>. 

K* evidente quindi. per usarc una c.ilzante deflmz.ono d. 
Amendola, che davvero chi ha pui fijo piii tease. M.t M h.i 
pid fllo quando sul problema intervenga nel partito un.i 
comprensionc di massa e non solo di elite; e se nel partito 
vt s-'ira il necessario seirato dibattito. 

Ii concetto che la via italiana ;il socialismo compr«*nde 
di.itoghi «.• intese con forze cattohchc e da conffrmar.- «-.*ph-
citamente ma anche do approfondire proprio nlla luce dello 
nuovc condizioni che se tempo fa era no Ipotlzzablll. oggi 
esistono e possono anzi eslstere magglormente proprio a se
conda del nostro atteggiamento. 

Blsogna tener presente che anche sul piano ideale la DC 
sente di non poter ulteriormente sfuggire alia stretta del 
confront col nostro patrimonlo Ideale. Dl qui le sue inl-
zir.tive- dal con%egno di S. Pellegrino a quelli di intellettual! 
nol tentativo di dare - tin'anlma - Ideologlca al movimento 
che sorpassi la deterlore pratica della gestione del potere. 
II ditcorto da fare al cattolici democratlci come dialogo nelle 
attuall condizioni non pu6 quindi essere solo una somma-
torla dl cose posslbili d'ineontro o convergenzn varia. Nei 
nostri congressi tutto II problema dovra essere posto per 
verlflcnre. fra 1'altro. se 11 partito comprende e ritiene doversl 
responsabilmente impegnare bandendo reticenze che oggi piu 
che msl e'e necessita slano chiarlte ad ognl llvello. 

Primo De Lazzari 
(Roma) 

lotta per la pace 
e lotta per 

il socialismo 
Mi pare che nelle - Tr.il . <mi ben dclto — c ripetuto — che 

la )>o.isibilifrt di colluborozione di un partito opcraio con partiti 
borahesi a ttt'cllo aorernatiro su proarummi di tipo de-
mocrntico e non .toda/ma non debba essere neqata, purchc 
ruinitiyii chidro it fine della (otta. iVcl condurrc questa lotta 
cioi^, non -si deve viai dimciilirurt* o cancctlarc I'of'bicttiuo fi
nale del movimento opcraio che e ralibattimetito del cupituli-
smo c la coslrii'io'ic del socialismo. 

Quindi una lotta da condurre con lu cosricririi c la ralou-
ta di uperurc In modo antaqonistico alle clnsfi dominant! per 
ereare lc condizioni di una roll lira i> di una trasformazione 
del sisfcrna. Di qui riiiiportari^u di partirolari lotte rirendi-
cutire. per le rifortne, per certe eonipiiste miche parziali. 

Orbene to credo che (/i/nndo jxirhamo del P.S.J, e del suo 
appoaoio at governo di - centro-siuistra » dobbiamo dire al-
eunc parole chidrc anche — e soprattutto — a proposito della 
pace e delta oiierra. problema base delta lotta per la costru-
rione deJIo sorietft soclnli.stn. 

A paaiiid 12 delle tesi Icguinma: 'Gravi difflcolta. nello 
sriliijipo dflfa nostra nzione per I'muta del mornnento oprrnio 
e (Jetiiurralieo .IOIIO seaturite e scaturi-scoiio »ion solo dallu 
rottura del patto d'unitA d'azione g del patto di consiiltozione 
con it partito sorfalf.itu ifaliano. ma da tutto Vorientamento 
che abbiamo preccdcnfcmcnfc deflnito e che abbiamo dctto 
ejjrre oaqi prcvalentc ncila mapaioran-a del PSt. Talc orien
tamento hit indotfo (ptesto partito a uscire dat Moeiutento 
della pace... •». 

Una decisione errata 
Credo sia super/liio joltotinfare it danno ed il rifardo che 

tale decisione (Vusclta del P.S'f dal Morimento delta pace; 
ha porlnto alia lotta per la costruzione di una socleta socia
lista in Italia, eonl come supcrfluo — credo — sia dimostrarr 
come nei diriprnti autonomist! del PSI. quando hanno preso 
quella decisione. fosse offuscato il fine socialista della lofta 
rhe quel Momincnfo in Italia e nrl mondo intiero stn condu-
centlo. Credo anche che nrssuno abbia dei dubbi sul fatto 
che la lotta prr la pace va di pari panso con la lotta per il 
sorinlismo perchi* il socialismo non si fa ccrto con la qnerra 
(specie ron il tipo di pucrra rhe dourebbe essere combnttuta 
oppi.'). -Ma ammrjio rhe il sistema socialista dovesse uscire 
vittorinio da un - confronto tcrmanuclcare - con 11 rapitalismo 
nella sua fnse supremo. Vumanitil — quella rimast-i — quale 
ranfnppio ne frarrebbel 

Ecco quindi la necessitii di portare aranti una forte azione 
di rhiarincojione. perche" se e vero — rom'e vero — che ri e 
fi>i nesso fra democrazia e soclallsmo e fra socialismo e 
Jlberta. un nesso ancor pin indinsolubile lega la lotta per la 
pace a quella per il socialismo. 

I.'Italia, insicme a qualche altro Stato del mondo (tutti 
possono essere contati sulle dita drlte mani) ha, sul suo 
trrritorio. instnllate rampe dl lanclo prr missili atomicl 
americani. Qurstn con I noverni Scelba. PeJla. Stpni. Tam-
broni. Fanfanl, di eentro-slnistra. 

t'n partito delta classe operaia che non abbia otfu*cato 
il fine .ioria!i.«ta delta sua lotta credo che avrebbr doi'tito 
porre delle condizioni anche e soprattutto in quel campo 
per uppoaaiare un governo borahesc. Son dico ehe avrebbr 
dovuio pretendere (e per la sua natura di classe aerebbe 
anch- potato {aria. .) un impcano dal aoverno in aesta-
zlone prr Vuscita da determinati blorrhi milifari, tna almeno 
Prr Jo sanmbrrn dal nostro trrritorio di certe arml mici-
duill. Certo non avrebbe slamficato chledtre la ~ luna nel 
pozzo - dnl ntomento ehe vi sono decine e decine di stati 
— anrhe piii important! del nostro — i quali. pur aravitando 
attorno nl fistrma di cut I'imperiatUmo americano e il pro-
tollpo. hanno nfiutato di accettare dette basl 

Voolio dire con questo che se qualche dirigente della 
magaioranza niifonomi.ifa del PSI non ha chiari la prosprt-
tira rij il fin-- ^orinl:sf,: drlla lotta per la parr, il pe.rf.to 
rocie.Usta •"• j>'T<J>ito '' .\'o. ti'faffo' 

i t tratta rvidentemente dl porre in termini nuor: la 
Intta per la pace rinforzando ed allargando I'unita delta 
clr.sse operaia e del mocimfnto democratico: la nuova S.IH.-.-
rione. come e d'tfo aiusfnm',nte nelle - T e s t - , pone la lotta 
politica *'i un t»-rr.*no p'v'i c.rc.n'ato Del rc\ta la manife^t.i-
zioif marinura per I: pe.ee svolta*i sul lido di P. Recanati 
if '< apouo di 'pietfiznnn n-' •'• la prova piii tampante: il 
Comandante delta l.caa dei J'escatori sollecito la adesione 
di tutti i partitl ma la Federazlone del PSI non rispose. 
Una forte azione capillare di propaganda fatta dal pescatort 
«tr<<i dtrde risultati imprevisu: gli (tenth at partito socia
lista non <eilo hanno pnrteripa'.o alia manifestation* ma 
hanno ctdiriffura cicreftafu di far parte del fomifafo orga-
ni:;atorc. 5^!ando pol ron i loro nntanti pavesati a festa 
fra ali scro^ciariti npptauti di oltre 25 mila ptrsone. 

Son si tratta quindi di nmptanpere 1'iintta di ieri. come 
qualeuno con atteogiamento settario fa. ma di larorare piu 
intWiipentcnK'nte per Popoi e per il domani. .Velio stesso 
partito socialista vi e una forte corrente di sini<rra animnla 
da una stneera rotonta di pace e le. base del PSI. autono-
mista o no. e direttamente intcrcssata al problema della 
pace come condizione per arrleare al socialismo t come 
bene supremo da custodire gelosamente anche al prezzo di 
sacriflci e di lotte. 

Antonio Galieni 
del Comitato Fedcralo del PCI dl Macerota 

quella dei profitti monopoli
stic!? 

La rispnsta puo essere po-
sitiva, ma a determinate 
condizioni. 

llicunosciamo anzitutto che 
dietro la « dclega . concessa 
ad altri abbiamo nnscosto, 
pur non volendolo, una certa 
nostra incnpacita o pigrlzia 
nella elaborazione degll s tes-
si problemi « vital! ». Per 
osprimerml con un esempio 
rlcorderb il perlodo del « Co-
mitati di Rinascita • e la 
suddivisione schematica che 
el verllleava negli etes^l lnter-
venii pubblici. H comunljta 
(quasi sempre un compagno 
dirigente sindacalc) che apre 
il dibattito e che parla per 
I prolctnrl prevalentemente, 
II « professore • socialista in-
cariciito a parlare sulla scuo-
la, mentre per un colloquio 
sul ceto medio si andava 
nlla rlccrca dl nltri nmlci 
o rappresentanti dl altrl par
titi democratlci. Dopo, quan
do II compagno professore e 
gli altrl compagni ed amlcl 
per ordlne del loro partitl 
non hanno piu potuto, o vo
luto, partecipare a dette as
sise e nol ci slamo trovati 
davantl nlla responsablllta 
dl dover condurre diretta
mente • tutto > il dialogo ne
cessario. ci s iamo accorti 
dei nostri limiti. 

Estendinmo questa analisl 
nl movlmenti cultural!, per 
In pace, ecc. ed avremo il 
risultato completo di come 
quella « delega » data ad al
trl si 6 pol riflessa sin al-
I'lnterno del partito (flno a 
quando ci si limita a fare 
un discorso « terra, terra » 
chiunque pu6 dlrlgere una 
Sezlone e « rnppresentare » 
11 partito* che all'esterno, 
dove noi nnivamo con l'ap-
parire, in pratica, come ca
paei solo dl Interpretare e 
difendere gli interessi d'una 
parte soltnnto del movimen
to democratico. 

Una volta corretti questi 
errorl bastercmo da soil, al
lora? Non e questo il nostro 
pensiero. Ma noi — nnche 
da noil — poediamo far B\ 
che allMntcrno del PSI, del 
PSDI. del PRI. degll schie-
rnmentl democratic! locnll c 
della stessa DC si impon-
gnno certe esigenze demo-! 
cratiche c popolari per la 
cul soluzione — nnche non 
volendolo — ogni gruppo di
rigente dovra battcrsi. as -
s lcme a noi, se non vorra 
rldurre il suo partito n sem-; 
plice spettatore. Nell'odierna( 
fase storica, contrnssegnatai 
dal passaggio dal capltali-] 
smo al socialismo. la l iberta 
di nir.novra di quei partiti 
che lino ad oggi hanno fatto) 
l'nltaienn fra una propagan 
da verbale contro le vecchle' 
strutture ed il prepoterc mo-| 
nopolistico c un'attivitn pra
tica tesa anzitutto nd impe 
dire I'unita delln classe ope^ 
rn!a c del movimento demo 
cratico. e costretta s empn 
piu a restringersi. 

Un esempio. Dopo la guer-
rn dl Liberazlone e la ca-
duta del fasclsmo si presen 
tarono davantl ai partitl al
lora esistenti scadenze im 
proregnblll. Partlcolarmenti 
nel Mczzogiorno. comunist 
n soclnlistl erano forze mi 
merlcamente talmentc esi 
gue che. se non fosse s tat 
per il prestigio • csterno 
che questi partitl avevano. 
ncssuno 11 avrebbe degnat 
dl una polemlcn. Eppurc ba 
stcrebbe fare un giro nel ci 
mitero dei partitl e delle for 
mnzinni locall defunte. per
che tncapacl o impossibili 
tatl a coglicre e far propri 
le aspirazionl che le ma?si 
avevano allora. per conveni 
re che quando nella maggio 
rnnza delle popolazioni su 
bentrano certe esigenze 
certe « nspettativc . o i par
titl (tutti) rie-cono ad ade 
guarsi o intrlstiscono e spa 
riscono — come forze deter 
minanti — nonostante tut:<-
le • combines • studiate da 
gli stratoghl. 

Da esigue minoranze ch 
erano. il PCI ed il PSI, pn 
prio perche piii che il com 
puto schemntico del votl ch«j 
questo o quello schieramenti 
unlto avrebbe loro portato 
seppero cogliere le aspira 
7ioni di larghe masse, di 
ventarono. e lo sono ancora 
maggioranza in ccntinaia d 
comuni. Vi sono c vero de: 
comuni. anche nel Mezzi 
giorno. dove da un po' d 
annl a questa parte il PCI 
nonostante tutti gli sforzi fat 
ti. si e trovato g i i a dove: 
portare avanti dn « solo » l 
battaglie che prima e ia sta 
to possibile condurre anzi 
tutto insi«»me ai compagni 
socialisti. 

Un'espericnza nuova indul 
biamentc ma anche interes 
sante non solo per noi: nei 
comuni dove il nostro par 
tito % stato all'altewa del 
suol compltl. oggi non si pi 
ser.ta piu una prospettivi 
•imitata al neonato < cent 
Ninistra • perche il PCI h; 
la maggioranza assohita: 
cio non solo non ha osta 
lato. ma £ stato U («tto d< 
terminante. p«r far riprei 
dere al PSI la strada uni] 
taria dalla quale, come dij 
cevamo. pr ims aveva rit 
nuto glusto allontanarsi 

Antonio Ventun 
Segvetario della 

Federazione di Mater» 
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