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'-• (4b inara e quello delle Parte-
w •;, cipazioni statali (cantieri, 

porto, Italsider). Si tratta 
di due questjoni che trova-
no • una collocazione nel-

Tambito della battaglia p o 
,- litica, oltre che regionale, 

nazionale e" per gli stessi 
orientamenti governativi. 
Per la loro soluzlone e ne-
cessario dunque un colle-

; gamento nazionale che per-
metta di definire unitaria-
mente obiettivl e linee ar-
ticolatc di azione. II mo
rn en to del coordinamento 
nazionale appare del resto 
non meno necessarlo sulle 
question! dei Piani di svi
luppo regionali e della pro-
grammazione. 

In definitiva il decentra-
mento e una esigenza po-
litica, indispensabile per 

• accrescere 1 iniziativa del 
partito utilizzando tutte le 
forze di base. Si tratta di 
supernre ritardi seri (in 
particolare per quanto ri-
guarda il decentramento 
€ verticale >) e di definire 
giustamente i compiti di 
una azione decentrata, 
compiti non solo di studio 
e di elaborazione ma di 
direzione operativa per 
estendere e coordinare 
I'inlziatlva sul piano na
zionale. La soluzione di 
questi problemi dara un 
notevole contributq a svi
luppare sempre piu il ca-
rattere democratico e di 

' massa del partito. 

Gruppi 
Assistiamo oggi — dice il 

eompagno Gruppi, respon-
sabile della Sezione per la 
educazione ideologica — a 
un notevole sviluppo di in-
teresse per i problemi ideo
logic!. Da cosa - dipende? 
Molto probabilmente dal 
fatto che i problemi della 
via italiana al sqcialismo 
sono stati maggiormente 
assimilati e cos! si sono fat-
te piu chiare le implicazio-
ni teoriche che quei pro
blemi comportano. Urge a 
questo punto l'esigenza di 
rendere esplicitl 1 presup-

. posti teorici e di sviluppar-
li, anche al fine di supe-

' rare le incomprensioni che 
ancora sussistono - per la 
nostra linea politica. D'al-
tro canto sentiamo una sol-
lecitazione che ci viene da 
nuove • forze intellettuali, 
dai giovani che affrontano 
i temi proposti dal movi-
mento operaio. Persiste pe
ro un diaframma tra que-
sta nuova sensibilita che si 
manifesta per i problemi 
del movimento operaio e 
del nostro partito, e l'ade-
sione militante. E' qui che 
emergono' i nodi di teoria, 
proposti in forme anche 
drammatiche dalla storia 
del movimento comunista, 
riaffioranti dal dibattito e 
dalle division! del movi
mento operaio internazio-
nale, dai nuovi problemi 
avanzati dal terzo mondo e 

. che richiedono un'ulteriore 
elaborazione. 

II problema che ci si po
ne'non e soltanto un pro
blema di partito, interno: e 
il problema che nasce dalla 
crisi della direzione ideale 
della societa. Le forze do
minant capiscono oggi che 
non si puo piu tenere in 
piedi il vecchio diaframma 
f ra la cultura « d'elite » e 
la cultura « popolare >, che 
se esse voglinno mantenere 
la loro egemonia devono 
porsi in grado dt estendere 
a nuovi strati di massa la 
loro influenza ideologica. 
Non si pud perd dimentica-
re che se l'antico diafram
ma e saltato cio e dovuto 
non soltanto alio sviluppo 
delle forze produttive, alle 
conspgtienti trasformazioni 
economiche e social! e al
ia industrializzazione della 
cultura; h dovuto anche. e 
in larga misura, alia spinta 

- di un forte movimento ope
raio, democratico, e alle 
nuove esigenze cultural! 
che esso pone Nasce qui 
1'alternativa egemonica fra 
una cultura e una direzio
ne idea!e della societa che 
viene dall'alto e tende a 
mantenere le ma^se popo
lari in posizione subordi-
nata, e 1'indirizzo democra
tico che propon? uno reale 
unificazione culturale che 
renda or^anico 11 rapporto 
fra intellettuali e masse. 

Per meglio comprendere 
i compiti del presente. noi 
dobbiamo risalire a un mo-
mento drammatico nella 
vita del partito: il 1956. Fu 
tin moment© di crisi idpo-
logica che lacerd il tessuto 
ideale sul quale si era fon-
data • la nostra azione di 
educazione e formazione 
del quadri e dei militanti. 
FT avvenuto cos! che fra 
lo sviluppo della linea po
litica del partita (Telabora-
zione della via italiana) e i 
presupposti teorici si e 
aperto un certo distarco, 
poich6 raentre la linea po
litica £ andat? avanti spin
ta dalla urg<*nza degli svi-
luppi storici. le acquis?zio-
ni teoriche sono rimaste in 
gran parte ouelle di un 
tempo. Si tratta ogRi di 
comprendere i nessl che 

j - esistono fra coesistenza pa-
* cifica e rivolnzione <:oc:a-
1/ lista. fra determinate ri-

vendicazioni sindacali e ri-
forme di struttura, f̂ a ri-
fonne di stnittura e pote-
re politico Quando tali nes* 
si non divengono chiari. 
non vengono esplidtamen-
te rfsolti, nasce il perieolo 
da un lato di una visione 
corporativa, opportunlita, e 

dall'altro di una reazlone 
estremista. 

II eompagno Gruppi in-
dica a questo punto alcuni 
dei piu gross! temi di me-
ditazione, riesame, elabora
zione: il problema dello 
Stato, cos! come venne af-
frontato da Lenin in Stato 
e rivoluzione e cosl come 
ci si pone oggi, anche dopo -
!1 >.• processo di sviluppo > 
gramsciano della concezio-
ne leninista di egemonia; 
la qucstione del partito 
c nuovo », come partito che 
resta leninista, ma si arric-
chisce di nuovi element!. 

Ecco quindi che appare . 
chiaro come il momento 
della educaz>one ideologica 
nel partito (che e poi ela
borazione attiva) diventa 
momento essenziale della 
direzione politica che sen-
za di esso appnre monca e 
insufficicnte. Nasce quindi 
l'esigenza d! investire tut-
to 11 partito di un'attivita 
di formazior.e ideologica 
ch<3 deve articolarsi ai vari 
livelli (corsi, seminar!, 
conferenze, dibattiti). Ci6 
ci pone il compito di pro-
muovere una grande leva 
culturale di massa che na-
sca dalle Case del popolo, 
da: circoli culturali, dalle 
sez'oni. dal sindacato, dalle 
cooperative. 

Papapietro 
Ci6 che distingue — dice 

il eompagno Papapietro, di 
Bar! — la lotta impostata 
dal nostro partito in Pu-
glia per la programmazio-
ne regionale, e che l'idea 
della programmazione che 
essa agita non nasce da 
una elaborazione di tipo 
tecnico-intellettuale, ma si 
fonda su un movimento di 
lotte, soprattutto incentra-
to nelle campagne; un mo- . 
vimento che l'alto grado di 
emigrazione non e riuscito 
ad attenuare, e che parte • 
da una spinta a superare i 
vecchi rapporti, di produ-
zione non solo come fatto-
ri di arretratezza sociale 
nelle campagne, ma come 
impedimento alio sviluppo 
generale dell'economia e 
della societa pugliese. Lo 
elemento caratteristico del
le lotte agrarie in Puglia di 
questi ultimi anni e dato 
infatti dalla coscienza che 
la soluzione dei problemi 
agrari (nel senso del supe-
ramento della colonia, del-
l'arresto dell'emigrazione, 
dell'elevamento produtti-
vo) valica i confini delle 
campagne e si pone come 
condizione - dello - sviluppo 
democratico dell'intera eco-
nomia pugliese: in tutte le 
sue implicazioni di merca-
to, di industrializzazione, 
di scelte d'investimento e 
di valorizzazione della for-
za di lavoro in una nuova 
strutturazione della vita. 
produttiva e della vita ci
vile della regione. 

Cosl, • nella • pratica,r le 
lotte condotte nelle campa
gne in questi ultimi anni 
hanno superato — nella 
precisazione consapevole 
degli obiettivi — il vecchio 
piano di lotte interne della 
agricoltura, hanno investi-
to i problemi delle citta, 
richiedono sbocchi avanza
ti di riforma. Ci6 attraver-
so il rifiuto di un tipo di 
sviluppo del Mezzogiorno 
per c poll >, quale 6 stato 
condotto dai monopoli e 
dal capitalismo di stato, 
contrapponendo ' l'esigenza 
di un altro tipo di svilup
po poggiato essenzialmen-
te sulfa necessita di fer-
mare sulla terra una parte 
sempre piu larga di capi-
tale e di rendita terriera 
sotto forma, intanto, di piu 
alto salario bracciantile e 
di piu alto riparto colonico. 

II movimento e la spinta 
unltaria, dal basso, su que
sti temi e su questa linea 
ha di fatto condizionato 
certe scelte e certi atteggia-
menti anche di vertice. ed 
e il caso dell'Unione delle 
province pugliesi. dove al
cuni settori della stessa 
classe dirigente cattolica 
hanno accettato — proprio 
sotto questa spinta — una 
prima convergenza con noi 
sugli strumenti della pro
grammazione. combattendo 
con noi contro il tentativo 
di destra di accettare la 
programmazione secondo il 
disegno dei monopoli. in 
condizione subordinata e 
parassitaria. 

La battaglia sulla pro
grammazione. cosl condot-
ta. attraverso l'intervento 
attivo delle masse, pone 
in crisi ogni impostazione 
che tenda di falto a 
sottrarre alia questlone 
meridionale il carattere 
di "grande questione na
zionale. o che ponga que
sto problema in puri ter
mini « quantitativi >. di 
semplice « razinnalizzazio-
ne > del sistema Tende in-
vece ad impedire lo svilup
po di un meccanismo di ac-
cumulazinne. sottraendriffli 
le basi del suo finanzia-
mento. la sua utilita per 
chi lo muove: tende di con
tro a creare una ptaltafor-
ma prnpulsiva nuriva. de-
mocratiea. imnedpndo che 
sia paeatn dal Moz^netnrno 
il coeto dello svilupoo mo-
nopolistico. snezzsndo anzi 
questo tipo di eviluopo 
• La presenza di una forte 
spinta di massa su questo 
terreno ha fatto si che i 
problemi della riforma si 

i presentino in Puglia subito 
e chiaramente come pro-

I bleml di potere, e che la 

giornata del dibattito 
programmazione si giochl 
subito sulla corda della 
scelta politica del protago-
nista: le masse popolari 
massicciamente in movi
mento o il monopolio. 

0. Menabue 
•'- La ** compagna Osanna." 
Menabue, di Modena, ha" 
affermato che le recenti 
misure governative hanno 
dimostrato come anche la 
entrata del PSI nel gover-
no non abbia impedito al
ia ' destra economica di 
prendere fiato e di impor-
re le sue leggl. Le stesse 
forze che compongono le 
attuali giunte d! sinistra 
nei comuni sentono il pe
so negativo di questa linea 
governativa che porta al
ia contrazione degli inve-
stimenti pubblici e perci6 
stesso rende assai piu dif-
flcoltoso II compito di far 
fronte alle complesse esl-
genze delle popolazioni. 

La linea politica del 
centro sinistra ha inoltre 
jrla inciso negativamente 
sullo sviluppo dell'occu-
pazione e maggipre si e 
dimostrata in questi ulti
mi tempi la resistenza pa-
dronale sul terreno della 
applicazione dei nuovi di-
ritti contrattuali dei lavo-
ratori. Particolari * riflessi 
negativi si sono avuti so
prattutto suj livelli del
la occupazione femminile, 
passata, in Emilia, dall'ot-
tobre del 1962 all'ottobre 
del 1963. da 417.200 unita 
a 378.700. Tale contrazio
ne di ben 39.500 unita la-
voratrici femminili si e 
verificata mentre l'occupa-
zione maschile 6 rimasta 
nello stesso periodo di 
tempo pressoche stabile. 

Ridimensionamenti del
le attivita d'aziende a pre-
valente manodopera fem
minile si registrano un po' 
ovunque nella nostra re
gione. mentre va ripren-
dendo importanza il lavo
ro a domicilio, l'eterna 
valvola di sicurezza della 
industria emiliana. Tale 
situazione 'dimostra come 
piu che mai si rinnovino 
oggi i pericoli che le don-
ne vengano relegate a po-
sizioni subalterne ed arre-
trate. 

Per questo e necessarlo 
che con piu forza anche le 
mnasse femminili respln-
gano il centro sinistra e 
contribuiscano a portare 
avant! un'alternativa gio-
bale alia linea governati
va, articolando il proprio 
impegno su obiettivi con-
creti il cui conseguimento 
faccia fare un passo avan- ' 
ti alio sviluppo democra
tico della societa. 

Due elementi prlncipali 
sono emersi nel corso del 
recente convegno sulla 
emancipazione femminile e 
la programmazione tenuto 
in Emilia. 1) I termini 
nuovi in cui la questione 
femminile va posta nello 
ambito di una politica di 
programmazione democra-
tica; 2) il contributo che 
il partito deve dare per 
portare i] grado di com-
batlivita attualmente esi-
stentc fra le donne al li-
vello di coscienza politica 
generate. Perche tale im
pegno vi sia. e tuttavia ne
cessarlo superare la visio
ne settoriale che tuttora 
esiste nel Partito a pro-
posito dei temi della eman
cipazione femminile, e ne-
cessario, cioe, far com
prendere che essi oggi si 
pongono al livello delle 
Ftrutture, che investono i 
P'ii generali problemi del
la societa. 

Terraroli 
• I problemi del Partito 
nelle zone a < bassa densi-
ta > elettorale sono stati al 
centro dell'intervento del 
eompagno Terraroli, segre-
tario della Federazione di 
Brescia, il quale, ripren-
dendo i giudizi critici sul-
l'attivita del Partito in que-
ste zone contenuti nel rap
porto di Macaluso e nell'in-
tervento di Longo, ha ri-
cordato che il problema e 
fondamentalmente politico, 
anche se esistono — e co
me tali vanno affrontati — 
problemi di organizzazione. 

A dimostrare cid e il fat
to che nelle - elezioni del 
28 aprile si e avuto qui un 
risultato omogeneo, una 
manifestazione della scarsa 
capacita della nostra or-

^anizzazione di tutte le pro
vince interessate della 
Lombardia e del Veneto 
(con 1'eccezione di Vicen-
za e di Venezia) di conse-
guire i risultati raggiunti 
nelle altre province e che 
hanno determinato una ge
nerate avanzata del Parti
to Alia base di questi ri
sultati non e'e, dunque, il 
fatto che alcune organiz-
zazioni abbiano lavorato 
meno bene di altre, ma un 
fenomeno generalizzato su 
un'area che investe regio-
ni di diversa formazione e 
tradizione storico-politica, 
ma che, nel suo complesso, 
presenta omogeneita di 
particolarita economiche, 
sociali e politiche. 

Non basta. quindi. denun-
ciare ritardi delle nostre 
organizzazioni nel com* 
prendere, e dominare, i 
fenomeni derivati dalle tu-
multuose trasformazioni e-
conomiche e sociali di que
sti anni, ma occorre por
tare il discorso su un pia
no piu alto, storico ed idea
le che pennett* di com

prendere e .*• sviluppare 11 
discorso sulle nostre insuf-
ficienze e sui nostri ritar
di, in una dimensione che 
esalt! il ruolo — in larga 
misura ancora potenziale 
— delle nostre organizza
zioni. . '-" •: : . ' ." ' 

A questo proposito, Ter
raroli ripropone la necessi
ta di ancorare il discorso 
alia formulazione del eom
pagno Togliatti, che liqui-
da la concezione determi-
nistica che affidava alia 
estensione delle conoscen-
ze e al mutamento delle 
strutture sociali la possi-
bilita di modificazioni ra-
dicali nella coscienza re-
ligiosa. 

In particolare, non si pu6 
dimenticare che il movi
mento cattolico, dall'oppo-
sizione alio Stato liberale 
in poi, ha trovato in que-
ste zone il terreno non so
lo per radicalizzarsi, ma an
che per sviluppare tenden-
ze e movimenti che, sep-
pure, riassorbiti nella me-
diazione interclassista, non 
sono eliminabili e, soprat
tutto, non sono rigidamen-
te riassorbibili, come e 
dimostrato, tra 1'altro, dai 
piu vivaci « momenti > che 
hanno caratterizzato la sto
ria del movimento cattoli
co: il primo Novecento, il 
primo dopoguerra, la lot
ta di Liberazione. 

La radice dell'avanzata 
della DC nelle zone operaie 
riscontrata il 28 aprile va 
cercata qui: e questo dato 
dimostra non solo che il 
tessuto delle organizzazio
ni cattoliche garantisce la 
< tenuta > della DC, ma che 
ci troviamo di fronte ad 
una grande forza popolare 
organizzata che esercita la 
sua egemonia anche sulle 
forze sociali piu avanzate. 
Non si tratta, dunque, co
me e testimoniato anche 
dalle lotte piu recenti, ad 
esempio, dei metallurgici 
bresciani, di una massa di 
manovra passiva e docil-
mente inquadrata, ma di 
un movimento vivace e a-
vanzato che rende difficile 
e complessa l'azione di me-
diazione dei gruppi diri-
genti d.c. 

La questione di fondo e 
qui ed e da qui che biso-
gna partire per analizzare 
gli errori e le deficienze 
del movimento operaio, che 
per la sottovalutazione del
la questione contadina e 
della questione cattolica, 
nonche per i ritardi a co-
gliere i processi di trasfor-
mazione in atto, perde ter
reno sul piano elettorale e 
vede ridotte le sue posi-
zioni di classe. Si aprono, 
cosl, i pericoli dell'opportu-
nismo e della chiusura set-
taria, per superare i quali 
occorre, prima di tutto, da
re una qualificazione poli
tica ed ideale alia nostra 
azione con una iniziativa 
continua rivolta alia esal-
tazione dei termini dello 
scontro di - classe e alia 
contestazione sul piano 
ideale del riformismo, cosi 
da impegnare le masse cat
toliche sulle discriminanti 
di fondo, incominciando dai 
temi della politica di piano. 

Serri 
Nostro compito essenzia

le — ha detto il eompagno 
Serri, segretario della Fe
derazione di Reggio Emi
lia — e la ricerca delle li
nee e degli strumenti at
traverso i quali portare a 
nuovi livelli di sviluppo il 
movimento unitario di lotta 
per le riforme sociali e po
litiche necessarie al Paese. 
II movimento unitario e di 
fronte oggi ad alcuni mo
menti di verifica. 

La nuova dislocazione 
delle forze socialiste pone 
in discussione in Emilia 
non solo una linea unitaria, 
ma pone anche in essere 
immediatamente un peri
eolo per i centri di potere 
democratico. La proposta 
di una linea di discrimina-
zione a sinistra, anche se. 
rivolta nei confronti del 
PSIUP, sarebbe un ele
mento di disgregazione di 
tutto il movimento unita
rio. • Bisogna combattere 
questa linea contrastando 
con chiarezza alcune den-
denze a tornare a forme 
superate di unita operaia. 

Non sono mancati incer-
tezze ed errori. Essi si su-
perano nella consapevolez-
za che il processo unitario 
cresce e si espande in col-
legamento stretto con l'a
zione delle masse e che il 
processo per la realizzazio-
ne di nuove maggioranze 
non e meccanico. non e una 
semplice aggiunta di altre 
forze politiche. ma un pro
cesso che passa aUMnterno 
delle forze politiche esi-
stenti e degli stessi strati 
sociali e che ha come con
dizione essenziale l'unita 
della classe operaia e dei 
suoi partiti. A Reggio Emi
lia, per esempio. proprio 
nel momento in cui abbia-
mo realizzato l'unita delle 
forze socialiste a livello de
gli enti locali. sono emerse 
alcune posizioni nuove nel
la DC, in narticolare a pro
posito della questione dei 
rapoorti coi comunisti." 

Ci6 vuol dire che tra le 
masse cattoliche deluse da 
questo centro-sinistra e in 
atto un processo su larga 
scala e a rapida conclusio
ns verso nuovi sbocchi po-
litici? Sarebbe illusorlo cre-
derlo, perche- e sempre 
crescente il rischio che que
sts forze vengano riassor-

bite all'lnterno della mano
vra in atto oggi: e impor-
tante perd cogliere tutta la 
preoccupazione politica che 
cresce tra queste forze e 
che ci fa dire che ci tro
viamo di fronte ad un mo
mento decisivo. Un mo
mento, cioe, in cui si pos-

: sono liberare una volonta e 
una concreta azione di rin-

inovamento democratico da 
parte di nuove forze politi
che e sociali. 

La condizione essenziale 
e che 11 nostro Partito sap-
pia collocare il dialogo con 
le forze politiche in una 
vigorosa ripresa delle lotte 
di massa, mobilitando i piu 
ampi strati sociali. Condi-
zioni nuove, a questo pro
posito, si sono create di 
fronte alia grave situazio
ne economica e ad evidenti 
sintomi di crisi sociale che 
investono la giovane clas
se operaia venuta dalle 
campagne, formata . dalle 
masse giovanili e femmini
li, ma forse ancor piu il 
ceto medio produttivo delle 
citta. Da tale situazione 
puo nascere non solo un 
potenziale di lotta rivendi-
cativa ma anche una nuova 
presa di coscienza politica 
che metta in crisi 1'inter-
classismo della DC. Sa
rebbe pero un errore 
limitarsi ad assistere a 
questa crisi: bisogna lottare 
per sbocchi positivi di essa, 
elevando a nuovi livelli po-
litici e ideali il grado di al-
leanza che gia esiste tra 
questi ceti e la classe ope
raia. Percio e necessaria 
una vasta iniziativa politica 
del partito, capace di im-
porre attraverso un .movi
mento di massa i primi pas-
si sulla via del controllo de
mocratico della economia, 
dell'assegnazione del cre-
dito, del controllo degli in-
vestimenti. In stretta con-
nessione con la battaglia 
politica per le riforme di 
struttura si tratta di ripren-
dere con forza la battaglia 
per una nuova democrazia 
e per superare positiva-
mente la crisi che investe 
gli istituti democratici di-
staccandoll sempre di piu 
dalle masse. In Emilia que
sta crisi e contestata dalla 
nostra forza e da iniziative 
ed esperienze anche valide 
e original!, ma che — tut
tavia — non escono ancora 
dalla frammentarieta e dal 
localismo. Non a caso un 
punto debole e la nostra 
lotta per la Regione. Anche 
su questo piano, dunque, e 
necessario l'intervento del-
l'iniziativa politica del Par
tito, capace di raccogliere. 
le molteplici esperienze a 
livello degli enti locali, del
le cooperative, ecc. per col-
legarle ad una visione uni
taria e nazionale del rin-
novamento della democra
zia, che vada dal Parlamen-
to alia fabbrica. Solo cosi 
l'azione del movimento de
mocratico emiliano pud as-
sumere il valore di una 
grande battaglia politica. 
Tutto cio richiede l'inter
vento autonomo e unifica-
tore del partito. 

Sereni 
E' giusta — afferma il 

eompagno Sereni, della Di
rezione del Partito — la va-
lutazione critica comples-

slva contenuta nel rapporto 
del eompagno Macaluso sul
lo stato del movimento nel
le campagne. II dibattito 
successivo sottolinea, pe-
raltro, come siano tuttora 
aperti una serie di proble
mi: non solo quelli di una 
analisi piu aggiornata dei 
processi economic!, sociali 
e politici in corso; ma an
che quelli di una precisa
zione degli obiettivi imme-
diati e finali, e soprattutto 
delle forme di lotta per la 
riforma agraria. 

Le organizzazioni.sinda-
cali, contadine, cooperative, 
ecc. che operano nelle cam
pagne hanno realizzato, pur 
in una condizione sempre 
piu difficile dovuta all'eso-
do, un notevole lavoro di 
elaborazione e di lotta ar-
ticolata in forme nuove e 
complesse. Di questo lavo
ro e delle sue condizioni, 
per altro, il Partito ha an
cora scarsa consapevolezza. 
Se, per esempio, e facile 
prendere coscienza del gra
do di mobilitazione dei 
braccianti — la cui azione 
si pu6 definire nella cifra 
di dodici milioni di ore di 
sciopero in un anno — piu 
difficile e farsi un'idea del
la mobilitazione dei mezza-
dri e dei coltivatori diretti, 
per i quali la lotta ha do
vuto sempre piu articolarsi 
su scala locale e aziendale 
e in forme di lotta com
plesse. 

A questo proposito e ne
cessario migliorare la no
stra azione giornalistlca e 
di propaganda per far com
prendere che una lotta at-
torno alle tabelle dell'equo 
canone, un successo nel 
Consorzio nazionale bieti-
coltori, l'organizzazione di 
una stalla sociale o una ma
nifestazione di produttori 
di tabacco possono avere 
una incidenza effettiva non 
minore di quella di uno 
sciopero di braccianti. 

Nessuno meglio di coloro 
che lavorano in campo con-
tadino puo avere consape
volezza delle enormi lacu-
ne che restano ancora da 
colmare: questo non deve 
pero far dimenticare che le 
lotte dei lavoratori e dei 
piccoli produttori nelle 
campagne — in particolare 
nell'ultimo anno — hanno 
inciso per decine di mi-
liardi nella rendita fondia-
ria e sul processo di ac-
cumulazione capitalistica, 
mentre nuovi strumenti co-
operativi e associativi han
no cominciato a costituire 
un minimo di potere con-
trattuale dei contadini nei 
confronti del monopolio. 
Controprova di questa pres-
sione rivendicativa sono le 
leggi agrarie presentate dal 
governo, leggi sulle quali 
il nostro giudizio non puo 
che essere molto • severo, 
giacche esse non solo non 
si muovono sulla via della 
riforma agraria. ma soprat
tutto non affrontano i pro
blemi produttivi piu urgen-
ti dell'agricoltura. non 
modificano nulla ne per 
quanto riguarda la disponi-
bilita del prodotto. ne per 
quanto riguarda la direzio
ne dell'azienda, ne per 
quanto riguarda il diritto 
alle migliorie. Per altro, 
non dimentichiamo che 
queste leggi comportano 
modifiche nelle quote . di 
riparto non insignificanti 

a danno della proprieta 
terriera e dell'impresa ca
pitalistica concedente ter-
reni a mezzadria. 

E' evidente che i gruppi 
dominanti hanno sentito la 
pressione reale ed eflicace 
del movimento contadino 
ed hanno percid dovuto fa
re delle • serie concession! 
sul terreno salariale, del 
canon i d'affitto e dei ripar-
ti. Per altro, mentre sottoli-
neiamo alcuni successi del
la lotta contadina, dobbia-
mb riconoscere che e stata 
sipo ad ora insufficiente la-
nostra azione per portare 
avanti il movimento delle 
masse su di una linea di 
riforma agraria. 

Queste questioni sono ora 
in discussione nel Partito 
al fine di precisare le linee 

: della nostra politica agra
ria in modo autonomo da 
quelle delle organizzazioni 
di massa che agiscono nel
le campagne e delle quail i 
comunisti sono parte com-
battiva e dirigente. Infatti 
— ha sottolineato Sereni — 
se siamo per l'autonomia 
delle organizzazioni di mas
sa, siano anche per l'auto
nomia del Partito dalle or
ganizzazioni di massa. Se
reni ha continuato poi sot-
tolineando come siano di-
ventati una realta i peri
coli contro i quali i comu
nisti avevano chiamato i 
contadini a lottare nel cor
so della Conferenza agraria 
nazionale. Ora appare chia
ro, per esempio, che biso
gna combattere e superare 
le aziende capitalistlche, 
presentate sino a qualche 
anno fa come la via per 
superare la crisi. I piani 
governativi imperniati sul
la subordinazione al mono
polio e sulla azienda capi
talistica sono falliti anche 
nei compiti tecnicl loro as-
segnati. Non esiste, inoltre, 
alcun sintomo che sia stato 
veramente messo in moto il 
meccanismo di < aggiusta-
mento > della produzione 
sui consumi attraverso una 
modifica del saggio di pro-
fitto. E cio non a caso, giac
che oggi il meccanismo e 
affidato al sopraprofitto mo-
nopolistico e il risultato e 
l'attuale crisi. 

Ma da cio derivano an
che larghe possibility di u-
nire le masse popolari nel
la lotta per la riforma a-
graria, una lotta che inte-
ressa tutta 1'economia na
zionale e tutta l'opinione 
pubblica. 

Esistono possibility di da
re a questa lotta un rilie-
vo ed un?unita maggiore? 
Senza dubbio, ha afferma
to Sereni. La lotta di cia-
scuna organizazzione conta
dina, cooperativa, ecc. sa
rebbe senza sbocchi se non 
avesse la prospettiva di 
trasformazioni strutturali, 
cioe della riforma agraria. 
Bisogna pero lavorare per
che la lotta per la riforma 
agraria — e quindi anche 
contro l'azienda capitalisti
ca — diventi patrimonio 
effettivo di tutto il partito 
e trovi in questo fatto nuo
vo slancio e nuova capacita 
di iniziativa. In particolare, 
bisogna oggi operare — in 
migliaia di Conferenze a-
grarie — perche la nostra 
posizione sulle leggi agrarie 
governative non resti nel 
chiuso del Parlamento. ma 
conquisti le masse popolari. 

I commenti sulla Conferenza 

Come lastampa scopre 
il dibattito nel P.CI. 

Pur fra nuove contraddizio-
ni e palest deformazioni. la 
stampa di tutti i settori anche 
ieri non ha potuto non fare 
emergere dai suoi commenti 
sulla nostra Conferenza orga-
nizzativa la prova di forza 
data dal dibattito che si sta 
svolgendo a Napoli. Sembra, 
in realta, che gli inviati che 
siedono nel settore risercato 
alia stampa siano continua-
mente combattuti fra la diret-
tiva ricevuta di dimostrare 
in ogni modo che nel PCI 
nulla cambia, che fl PCI non 
e capace di un dibattito inno-
vatore serio e coraggioso. che 
il suo • destir.o resta quello 
della - sterilita politico - e 
I'cccitamento che provano 
ogni qual volta quei luoghl 
comuni sono contraddetti dal-
lo sviluppo del dibattito. Cosl 
per TAvanti! - / I PCI scopre 
i suoi limiti >. ma poi non e 
in grado dt supcrarli: per il 
Popolo cib che invece il PCI 
' scopre - e la democrazia! Ma 
naturalmente al solo scopo di 
- attirare - gli iscritti (e doe. 
fa intendere. senza convin-
zione); per il Giorno. poi. la 
scoperta e che 'per il PCI i 
problemi oggi non sono orpa-
nizzativi, ma politici - (e for
se non e stato detto e ripetuto 
alia tribuna che cid che va 
rafforzato e proprio il nesso 
profondo fra organizzazione e 
politica?). 

Cid che piu colpisce. in tutti 
questi commenti. e la tenaee 
volonta di non voter accettare 
parole e concetti espressi e 
ripetuti alia tribuna (con una 
franchezza e un coraggio di 
cui pure si finisce a denti 
stretti per dare atto) per quel
lo che dicono. Riemergono co
sl le vecchie test care cH'an-
ticomunisrno » cisceral* - cir
ca la doppiezza comunista, il 
trasformismo, Vipocrisia,' Ma 
Quale doppiezza quando se

condo il Popolo il eompagno 
Longo avrebbe addirittura 
'allibitO' i dele gat i parlando 
della necessita di creare * un 
autentico costume democrati
co nel partito -1 (E di allibito 
per questa affermazione co
munista non e'e stato, ci pare, 
che U redattore del aiornale 
d.c). Secondo Tanalisi che fa 
il Popolo poi il PCI si giove-
rebbe delle posiziont -estre-
miste e protestatarie» create 
daWinsufficiente sviluppo del 
paese che "turn ha risolto al
cuni problemi di inglustizia --
Naturalmente, secondo il aror-
nale. i comunisti puntano - a 
impedire la soluzione dei pro
blemi del momento che tende 
a ribadire Vesclusione dei co
munisti dal potere ». 

Per il Messaggero il discor
so fatto ieri da Ingrao 'ha 
una sua logica interna *. ma 
dimostra che il PCI - non pud 
risolnere i suoi problemi re-
stando se stesso -. E" quanto 
mostra contraddittoriamente 
di sostenere TAvanti! che. do
po acere dato atto del clima 
di rinnovamento e anche di 
autocritica che si i manlfe-
xtato anche in questa occasio
ns. afferma che »!a colloca
zione e la struttura del PCI 
rimangono quelle dt ieri .e 
dcH'altro ieri -. 

Insomma. la stampa di de
stra e di centro-sinistra sem
bra costantemente divisa dal 
desiderio di conciliare due 
giudizi,che in realta non sono 
conciliabili: la dirisione. la 
confusione. la polemica inter
na e quindi la debolezza del 
PCI che lo portano apli ac-
centl * disperati - e scoperti 
di cui pit inviati vanno inva-
no cercando tracce in questa 
o quella parola; la forza, la 
temibilifa, la capacita tattica 
e strategica di un partito che 
malprado Tampio dibattito 
* resta se stesso >. 

Un ultima osservazione: nei 
giorni precedent! la conferen
za, i giornali di ogni settore, 
quasi seguendo una » velina •, 
si sono preoccupati di non 
fare cenno della nostra con
ferenza; il primo i giorno dei 
lavori alcuni giornali, come 
il Corriere delta Sera, hanno 
quasi ignorato la Conferenza. 
Ieri invece tutti i giornali so
no stati costretti a dare ampi 
titoli al dibattito (il Corriere 
ha di colpo promosso Vavve-
nimento alia prima pagtna) 
sottolineandone Yinteresse ge
nerate. E* rimasta ancora solo 
la Stampa a tentare di mini-
mizzare Vavvenimento, rele-
gandolo in una notizia a una 
colonna: ma va aggiunto che 
la Stampa ha anche ignorato 
ieri la notizia dei minacciati 
licenziamenti alia FIAT. E cid 
spiega molte cose. 

Ugo Baduel 
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UNMMPORTANTE NOVITA'! 

E' GIA' USCiTO IL 

CATAL0G0 
DELLA 

FIERA 
DI MILAN0 
Per la prima votta 6 stato pubbllcato, un mesa 
prima dell'apertura della XLII FIERA INTERNA-
ZIONALE DI MILANO, un Catalogo che contiene 
I'elenco dei prodotti che verranno esposti nel 
grande mercato campionario generale milanese 
con I'indicazione degli espositori che li presen* 
tano. II CATALOGO DI ANTICIPO della FIERA 
INTERNAZIONALE DI MILANO e in due voluml 
di complessive 1600 pagine e contiene anche la 
pianta generale a tre colori della Fiera e le plan-
tine di tutti i padiglioni con I'indicazione del 
numeri dei posteggi. 

II CATALOGO DI ANTICIPO della FIERA INTER
NAZIONALE DI MILANO e riservato agli operator! 
economici ed e in vendita al prezzo di L. 1.000 la 
copia. Gli interessati potranno fame richiesta 
alia Segreteria generale delta Fiera di Milano, 
Largo Domodossola 1, Milano. 

riber 
LA LAVATRICE 

DA 5 KG. 
MENO 

ING0MBRANTE 
60 cm. dl larghezza 

doppia vaschetta per 
immissione detersivo 

LAVATRICE 
SUPERAUTOMATICA 

con ruote rientranti 

ANNUNCI ECONOMICI 
1) COMMERCIAL! L. SO 5) 
BATTELLI. materassi Imper-
meabili. stivali. articoll rigon-
(iabili gomma. plastica. nylon 
Riparazioni esegue laboratorio 
specialiuato. Lupa. 4/A. 

ti CAPITA LI SOCIKTA L M) 
A.A- PHK8TITI raptdi a tutti 
SP.E.M. Firerue - Piazza S 
Croce 18 teL 2ti.4S.12 - GKOS 
SETO - Via TelamooJo 4/c. 
A TUTTI PBESTITI rateizzati 
ITALFID1 . Firenze . Piazza 
Kepubblica 2 - Tel 283 296. 

4> AUTO-MOTO-CICLI L. 50 
ALFA ROMEO VENTUR1 LA 
COMMISSIONARIA piu anllca 
dl Rona • Consegne Immedia
te. Cambl TaoUgKlosl. Facili
tation! - Via BissolaU ZA. 
AUTONOLEGGIO RIVIERA 

ROMA . 
Prezzl glornalieri ferlall: 

(Inclusi 50 km.) 
FIAT 500 D L. 1^00 
B1ANCMINA - 1400 
BIANCH1NA 4 postl - 1.400 
FIAT 500 D GiardinetU • 1.450 
BIANCHINA panoram. - 1^00 
BIANCHINA Spyder 

Tetto Invernale • 1.000 
BIANCHINA Spyder - 1.700 
FIAT 750 1600 D) . • 1.700 
FIAT 750 Multiple > 2000 
ONDINE Alfa Romeo • 2100 
AUSTIN A-40 S • 2200 
VOLKSWAGEN 1200 - 2*00 
SIMCA 1000 G L. - 2400 
FIAT 1100 Export - 2500 
FIAT 1100 D • 2600 
FIAT 1100 D S W. 

(Familiare) • 2.700 
GIULIETTA Alfa 

Romeo • 2800 
FIAT 1300 ' - 2-900 
FIAT 1300 S W. (fam.) - 3 000 
FIAT 1500 - 3000 
FORD CONSUL 315 - 3 10O 
FIAT 1500 Lunga • 3.200 
RAT 1800 - 3300 
FIAT 2300 • 3600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina - 3700 
Tel *T*9tt - 4»RZ4 . 4Z08I9 

II) I.F.7.IONI COLLCGI L. 50 
STENODATTII.OGRAFIA. Ste 
nografta. Dattilografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al 
Vomero. 29 • NapolL 

VARII L. M 

A ABBANDONARE affarj af-
fetti aspettate. Aurelio astro-
chiromanteradiestesico risolva 
immediatamente fidanzamenti 
matrimoni contrastati. Spirit! 
malati. Via Borgo Sanloren-
zo. 11. TeL 296187. 
MAGO egiziano fama mondia-
le premiato medaglla d'oro, re-
sponsi sbalorditivL Metapslchl-
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio Consiglia, 
orients amori. affart. sofferen-
ze Pignasecca 63. NapolL 

H i 

7) OCCASIONI 1* M 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo braccialL col-
lane. ecc, occasione 550. Fac-
cio cambi SCHIAVONE • Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (te-
lefono 480370). 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
c sole » disfunzionl e debolezze 
sessuali d| origtne nervosa, pal-
chlca. endocrlna (neuraatenia, 
deficienze ed anotnalle sessuali). . 
Vtstte prematrimoniali. Dotu P. 
MONACO Roma. Via Vunlnale. 
33 (SUzione Termini) - Scala si
nistra • piano secondo Int. 4. 
Orario 9-12. 16-18 e per appunta-
mento escluso II sabato pomerif-
glo e 1 festlvl Fuort orario. nel 
sabato pomerigglo e nel giomi 
festivl si riceve solo per appun-
tamento Tel. 471.110 (Aut. Com. 
Roma 16019 del 35 ottobre 19M) 

EM0RR0IDI 
Care rapltfe ln4ftt 

ael Centra Medico Btqulllno 
VIA CARLO ALBKRTO, 43 

' J 

STROM 

I Tra*p*rtl Fanaart InUmatlenall 

[700.700 

Dorroa 

DAVID 
Cora acteroeanie (aoabuiatorlaMt 

opcraxlorte) dell* 

EMOWHMWeYWVilttCOSt 
Cura o>1)« eompllcaaloni: Tagadi. 
OebtU. MtonL nicer* •arfooaa 

INflrrjNZIONI SKSBTJAU • 
f I N I I I I . P I L L I 

VIA COU M WKO e. 152 
TeL TUMI . Of Ma; fa«lt»19>13 

(Aart. M. Van. a. TTVWial -. 
•at m magna 1M) • 

fM; 
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