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La fusione dei due quotidian! caifolici 

Che cosa sara 
r«Avvenire»? 

Un'op&razione politica comploisa che la Chiesa da 

qualche iempo aveva progeftato e che era ha rea-

lizzato — Una « wolla imporlanle » ! — II proble-

ma dei conlrolli gerarchici e delE'autoritarismo 

II nuovo giornale uscito in 
questi giorni con la testata 
Avventre non e soltanto il 
risultato di una concentra-
ilone di testate, ottenuta 
con )a fusione di L'Avvrnire 
d'Italia tli Bologna e L'Italia 
di Milano e dettata da esi-
genze editoriali {il nuovo 
giornalc si stampa a Mila
no, ma nei piani del suo 
sviluppo sono prcviste per 
il futuro anehc una edizione 
di Roma e un'altra in una 
citta del Sud da sccgliere), 
ma e una operazionc politi
ca eomplessa che la Chiesa 
da qualche tempo aveva pro-
gettato e che ora ha rcaliz-
zato. 

Alcuni giorni fa, quando 
a Milano si preparavano i 
numeri « zero» del nuovo 
giornale, Leonardo Valentc, 
che ne ha assunlo la direzio-
ne, diehiarava: ' L a nascita 
del nuovo quotidiano catto-
lico potra segnare una svol-
ta importanle. sotto due 
aspetti fondamentali: l'usei-
ta di minorita del giornali-
smo cattolico italiano, I'ini-
7.io di una evoluzione di tut-
ta la stampa italiana ». 

Pud esiere interessante, 
come fatto editoriale, che 
Avveuire, oggi ancora in for-
malo tradizionale sia pure 
con certe soluzioni grafiche 
nuove, assuma il prossiino 
22 gennaio il forma to « ta
bloid », ma prcme piu capi-
re le ragioni e il program-
ma di questo nuovo giornale 
cattolico. 

I redattori, i colleghi che 
vi lavorano, con una certa 
i n s i s t e n t dichiarano che il 
nuovo giornale sara aperto 
a tutti i prohlemi, ed e fat
to interamente da laici come 
se volessero liberarsi di un 
peso contenuto nella parola 
clericale, e il direttore, con 
orgoglio, afferma: «II laica-
to appare ormai maluro, an-
che in Italia, per assumersi 
I'onere di una rcsponsabi-
lita di cosl grave impor-
tanza ». 

In realta, tutta la stampa 
cattollca italiana 6 sotto il 
conlrollo, direfto o indiret-
to, deH'aulorita ecclesiasti-
ca e per lo piu sono saccrdo-
ti che dirigono e scrivono. 
Gli stcssi quotidiani scom-
parsi nclla fusione, come 
L'Avvemre d'Italia e L'lta-
Ma, erano rispeltivamente 
l'espressione dell'arcidiocesi 
di Bologna e di Milano, co
me 11 nuovo cittadino 6 le
gato all'arcidiocesi di Ge-
nova. 

Vecchie 
testate 

Si tratta di vecchie testa
te: L'Avvenire d'Italia, co
me espressione dei cattolici 
emiiiani, aveva settanlatre 
anni di vita e come lantl al-
tri giornaii era entralo in 
crisi gia da qualche decen-
nio, ma sempre aveva rice-
vuto i finanzlamenti ncces-
sari dclla Curia e da altre 
fonti interessate ad una sua 
linea conformista, anticomu-
nista e conservatrice. L'equi-
lihrio fu rotto sotto la dire-
zione di Raniero La Valle 
con Ja svoita conclliare e 
con il card. Lercaro arci-
vescovo di Bologna. Si parl6, 
aliora, di una funzione pro-
fetiea del giornale come 
espressione di una Chiesa 
profetica. Fu, pero, un'espe-
rienza breve, mal soppoiia-
ta dalla Curia romana e an-
cor meno dal gruppo doro-
leo dclla DC, che vedeva nei 
giornale un pericoloso stru-
mento di apertura e di libe-
fo colloquio dei cattolici con 
le altre forze politiche e 
cultural! del mondo contem-
poraneo fra cui, in primo 
luogo, i comunisti. L'ltalia 
aveva cinquantasei anni: na-
to nei 1912 in sostituzione 
del quotidiano I'Unione (che 
cinque anni prima era risul
tato dalla fusione di L'Os 
seroatore Cattolico e Lega 
Lombarda) aveva mantcnu-
to sempre un atteggiamen-
to modcralo. In occasione 
dclla ccssazione dellc pub-
blicazioui, 1'attuale arcive-
scovo di Milano, card. Co
lombo, ha detto clic ci6 e 
avvenuto «non per costri-
zione, ma volontariamenle, 
nclla speranza di un piu 
grande bene*. Quale9 11 card, 
Colombo dice che il nuovo 
giornale Avuenire sara « un 
quotidiano di laici cattolici 
rivolto a tutti coloro che de* 
siderano una visionc dclla 
vlU e una interpret azione 

degli avvcninienti, ispirnte 
ai principi del Vangelo ». 

Non vogliaiuo chiosare i 
messaggi, le dichiarazioni e 
i voti augurali che porpora-
ti, nuovi ed ex dirctlori si 
sono scambiati, ma deside-
riamo solo vedcre il gior
nale alia prova dei fatti, nei-
l'incontro e scontro con i 
problemi che incalzano quo-
tidianamentc e con quelli 
che rlguardano la prospeiti-
va, ossia la .socioIn nuova 
(perche quella attuale fa ac-
qna da tutte 1c parti) da co-
struire in un mondo di pace 
e di vera solidarieta umana. 

L'attuale legislatura non 
si presenta facile, sia per 
le riforme che dovevano es-
scre e sono invece ancora 
sul tappeto, sia per i proble
mi nuovi e complessi che si 
sono presentati nei corso del 
1968 e non varra un patc-
racchio governativo a risol-
verli seriamentc. Problem) 
come le regioni, la riforma 
della scuola media e univer-
sitaria, la democrazia nolle 
fabbrbhe, come la partecipa-
zione dei lavoratori alia vi
ta dello Stato, la revisionc 
del Concordato e la riforma 
del diritto di famiglia cosl 
come l problemi di un diver
se rapporto dell'Italia con il 
resto del mondo, compreso 
quello socialista, non posso-
no esserc seriamentp affron-
tati e risolli senza i'apporto 
dclle grandi componenti po
litiche e cultural! fra cui i 
comunisti. Di qui la necessi
ty storica di un discorso nuo
vo che il mondo cattolico, 
finora, non ha saputo fare 
ncl suo insieme, ma solo at-
traverso teologi o sacerdoti 
coraggiosi o altraverso rivi-
ste avanzate e gruppi spon-
tanel, in verita, sempre piu 
numero'si tanto da preoccu-
pare la DC e gli ambientl 
piu retrivi della Curia ro
mana. 

Le 2 politiche 
della Chiesa 

La Chiesa cattollca ha con-
tinuato a perscguire due po
litiche: di apertura anche 
coraggiosa sul piano Inter
nationale e verso gli stessi 
paesi socialisti; di apertura 
caula, alternata a curiose 
cliiusure, verso le forze po
litiche itatiane di ispirazio-
ne marxista. Anche questa 
fase e, stata interessante, ma 
non basta piu in rapporto a 
ci6 che e stato e ha detto 
il Concilio e, soprattutto, di 
fronte a problemi che urgo-
no e che impegnano quoti-
dianamente comunisti, so
cialisti e cattolici. 

E' con questa problemati-
ca e con questa realta che 
il giornale deve cimenlar-
si ccrcando, innanzilutto sul 
piano del linguaggio, di es
serc cl iaro .sia dl fronte 
alle cose che agli altri in-
terlocutori. I fatti diranno 
se sono fondati i propositi 
preannunciati di voler fare 
un giornale nperto e, per 
dlrla con il direttore, « come 
una specchio voritiero, in-
formato, spregiudicato e at-
tento di ogni giornata che 
viviamo ». 

Gli uomini che dovrebbe-
ro garantire questa linea so
no, oltre ai vescovi Costa c 
Pangrazio in rappresentanza 
della Conferenza episcopa-
le italiana, l'avv. Vittorino 
Veronese (piesidente del 
Banco di Roma e amico di 
Pap3 Montini per le carichc 
ricoperlc nell'Azione catlo-
lica), il prof. Luigi Pedrazzi 
(presidente dclla society 
editoriale * II Mulino »), il 
prof. Giuseppe Lazzati (ret-
tore deirUniversita cattoll
ca del Sacro Cuore di Mila
no), P. Roberto Tucci (di
rettore di « Civilta Cattoll
ca » ed autorevolo personali-
ta della Chiesa). 

E' sotto questo patrocinio 
che nasce il nuovo giornale 
cattolico a carattcre nazio-
nale e con il proposito di 
collocarsi in una posizionc 
autonoma rispelto alia DC e 
con il programma di favon-
i'C un discorso nuovo dei cat
tolici italiani con le altre 
forze politiche e culturali 
inipognate di fronte agli 
slessi problemi. Non c'6 che 
da attundere che alle paro
le corrispondano i fatti e pur 
do che ci riguarda saremo 
disponibili per ogni discorso 
che seriamentc contnhui.sca 
a fare uscire il noslro paese 
dal marasma in cui si £ cac-
ciato non cerlo per colpa 
dei comunisti. 

Importante documento programmatico approvato dal CC del PCF 

ranees ismo 
Le lotte per le riforme di strufturo «sono una parte della lotta di classe che indebolisce il capital ismo e apre la sfrada alia costruzione di una 

societa socialista » - Prefigurati i caratteri che le strutture socialiste potranno assumere in Franciei e la conseguente espansione delle liberta civili 

&cSfflote picdiiatjo e arrestat()l 

SAN FRANCISCO — Un drammatlco momento delle manifestation^ studente&che nell'UnivRr&ltd statale. II rav. Claire Nesmllh, 
50 anni, sclileratosi al flanco del giovnni, e afferrato dai pollziotll, picchlato ed arrestato Insieme con molte altre persone. En 
secondo piano si nolano alcuni student! negrl 

Dal nos t ro cor r i sponden te 

PAUKJl, 0. 
« Per una democra/ia avan-

/<)ta, per una Kr.incta sochi 
lisl.i * o il lilolfj di un dif-
ctnm-nio d) <|ii.ir.tiitaciiU)UL-
pagine che il Cuniilalo Ceti-
trnle del PCF ha approvalo 
o rcso pubblico slasera, al 
lenuine di due pionu di la 
von v di thscussmrie sulla i"'' 
la/Ktno con hi qu.i.o il sogie 
lano gcnrrale Waldcck Ro 
chol a\eva prownlalo c illu 
str.ito it testo. 

Si tralla, come ha detto il 
relatoro nella sn.i uilrodu/i') 
no. di un Icslo c\w in un cer
lo -icnso aggioi'n.i c ^viluppa 
le idee cssonziah del diciol 
tesinio congresso del PCF al 
la luce dogh av\enimenti di 
iii.i|!gia c di gmgiH). 

l.o studio delle lolle della 
prima vera scorsa, dclle for
ze e dellc tenden/c nuove che 
in esse si erano manifestate, 
hanno jxirmesso m comunisti 
franccsi di approlondirc l'a-
nalisi dei camhiamenti pro 
dotlisi nei paesc e di conce-
pire con magginre chiarezza 
le condizioni nolle quali la 
Krnncia pu6 avnuzare vei^it 
il socialismo. 

Secondo il PCF. sciopen v 
lotte di rnaggio sono stali * il 
primo grande scontro del pe-
riodo di accclerala conccn-
trazione capitnhstica. il pri
mo scontro Ira i lavoratori e 
il potere». Questo lotte han
no posto con lorza il proble-
ma della sostitU7ione del pa< 
tore gollisla con un govcrno 
di dcmocrn7ia nvaiuata. 

Se, nonoslantc i success) e-
cononiici slrappati dai lavo
ratori, non -si e avuta sosti-
tu/ione di polere. eio e acca-
dulo perche « e mancata una 
iolida inlesa non soltanto [ra 
i partiti di sinistra ma anche 
tra lo organizzazioni sinda-
cali, le forze antimonopolisli-
che della cilia c della campa-
gna». Insomnia, non si 6 
crcato quel nuovo rapporto 
di forze indisponsabile alia 
conquista del ixilerc. Ma il 
problema e stato posto: e i! 
PCF, in questo condizioni nuo
ve, scale oggi il dovere o la 
necoshitii di presentaro un prn-
prio programma che possa 
anche coslituire una piatta-
forma comune di azione per 
luite le forze democratiche c 
antimonopoljstiche di Fran-
cifi. opcrai e rantadini. pic-
coli c modi imprenditori, ar-
tigiani, tecnici. celo medio, 
inlellettuali e sludenti. 

Questo dunquc 6 il senso 
del documento pubblicalo sin-
sera dal PCF: partendo dalla 
convinzione che con le lotte 
della primavera scorsa quai-
cosa e profondnmente muta-
lo nolle strutture della socie
ta francese, che d'ora in poi 
bisogna ed e possibile < anda 
ro piu avanti». che < per 
strapparo conqmste social! de-
cisive e per mantenerle non 

basta dare scacco al reginu' 
dei mono|K)h ma c n ^ossa-
no farlo arrelrarc c >.UKT-
lo », i comunisti franco-i pon-
gono a tulle le I'or/o dei'iocra-
liche del paeso un obieUl\o 
pi'ineipale soslitinrc il poloiv 
gollisla i con una demoerazia 
politica ed economica avan 
valJi che apra hi via ai socia
lismo s>. 

II proeesso acceleralo <li 
concenlra/iDiie capilahstica. 
oltre a colpire durameiue la 
classe opcraia, lendc uie\i-
tabilmenie a trahfonnnre in 
hnlariaii. cine a « prolclari/-
z,ue » sir,Hi winpre ])iu am 
pi della societa. profesMoni-
su. arligiani. piccoh priidul 

Frosinone 

Infossicate 

da acetone 

70 ragazze 

in fabbrica 

Dal nos t ro cor r i spondente 

FROSINONK, 0 
Do|w le IreiiUi di icri. oggi 

altre quar.inta ragaz/e che 
lavorano preoso lo stabihmen-
to Mallor di Frosinone sono 
rimaste intossicate |X>r 1'uso 
deH'acelone, Alcunn di esse 
sono slide ricoveratc all'ospc-
dale civile di Frosinone dove 
ieri erano slate ricoveratc 
quindici detle tronta ragazze 
intossicate. 

Per protestor? contro l'in-
sonsibihla tlcH'azienda die ri-
fiuta di premiere provvedi-
menti per la salvaguardin del
la salute dclle lavoratnei, i 
dipendenti dclla Mallorj sono 
C'tilrali in agitazione. 

La Camera Confederal del 
Lavoro die piu volte 6 dovuta 
inlervenire. inutilmente, pres-
so 1'azienrla per il rispetlo 
delle piu elementari norme sa-
nitarie. si e rivolta al prcfet-
to il quale ha disposlo un ac-
certamento tramile il medico 
provinciaie. 

Da parte sua il compagno 
Tullio Piclrabono. deputato al 
Parlnmenlo, hn invinto un to-
Icgrammn al ministro Rosco 
per sollecilarlo ad iraporrc al
ia Mallorj il rispelto dclle nor
me per la salute e la incolu-
mita e jx?r impedire che la 
ditto insisln ncH'irrcs|»nsabi-
le atteggianicnto 

Danilo Roveda 

Dopo 12 anni di sonno sindacale nelFazienda di Perugia 

Si sono svegliate quelle deH'«Angora» 
Una condizione operaia insostenibile e paghe da 58 mila al mese — II ricafto anti-sindacale — La lofta e I'accordo al ia«Peru-
gina»sono diventati un modello — Visioni produflive anguste e provincial! corrispondono alio sfrutlamenfo del lavoro«nero >» 

Alceste Santin 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 6 

L'uovo, lanciato da un me
tro di dislnnza, ando a spiac-
cicarsl con suono morbldo In 
testa alia bella indossatnee 
bionda, fresca di parrucchie-
ro. Un momento di silenzio e 
poi il pianto dlsperato della 
indossatnee seguito dn iapi-
da fuga sua e delle sue due 
colleghe. E' stata 1'unica « vio-
lenza » durante i plcchetti al-
l'« Angora Spagnoll » dl Peru
gia, I'll novombre scorso, gior-
no di stiopcro per le « zone » 
salariall. Con quell'uovo sono 
state cosi tottc di mezzo an
che le tre uniche ostinate cm-
mire che volevano entrure in 
fabbrica a ogni costo rltenen-
dosi esLianee alle ragioni del
lo sciopero. L'uovo l'aveva ti-
rato con preclsione una del
lo ragazze della « Spagnoli », 
una delle 1300 circa che quel-
I'll novembre hanno sciopera-
to compattamente dopo do-
dici anni — dicmmo clodiei 
anni — dl «pace sindacale» 
nell'azlenda perugina. 

Per la prima volta dopo la 
svoita pesante del 1956, 
all'« Angora Spagnoli » si e tor-
nati a scioperare. E questo e 
un importante punto dl piir-
tenzn. Per la prima volta do
po dodici anni, in quest! gior-
ni, si toina a rieleggere la 
Commissione interna (anche 
se fra mllle angberle padro-
nah; basil dire che la 15ire-
zione preiendeva tiddirittura 
una domanda in carta da ool-
lo per ncevere gli incaricati 
di presentare la tista). Per 
anni all'« Angora » non c'e. sta
ta commissione inlerna, ma 
un sindacatu azjendalo CISL 

11 cui comitato opcraio am-
messo a discutere con 11 pa
drone Spagnoli, era forma to 
da delegati di reparto *irima 
designati dalla Direzlone e poi 
«cletti» dagli operai. Per la 
prima volta la CGIL, che nel
la iicltta Spagnoli)- — a San
ta Lucia, alle portc di Peru
gia — non aveva diritto di asi-
lo, presenta una sua lista nel
la quale sono i nomi di tre 
membrl della CLSL passati al 
sindacato unitario nelle scor-
se settlmane. E naturalmente, 
sotto questa spinta spontanea 
operaia, ancho la CISL ha co-
mlnclato a camblare politica 
alia ((Spagnoli^): per non ve
nire progressivamente estro-
messa dai lavoratori. 

Primo punto, 
il mlario 

E' importante caplre che co-
sa 6 successo in una azienda 
ftno a oggi tanto tranquilla. 

Primo punto, il salano. Un 
tempo le operaie dell'it Ango
ra » guadagnavano piu di tutti 
a Perugia. La fabbrica era sta
tu 1'ultlma venule, fra quelle 
peruglne. Negb anni della 
guerra (chi non lo ricordaV) 
si lanclo, con buona intuizio-
ne, «,u un prodotto « autarchl-
co», alloni sconosciuto: la 
lana leggerissimu del conigli 
d'Angoia. Non e'era massaia, 
in qucgli aum a Perugia, che 
non tenesse nell'orto o in so-
laio qualche contglio: la « Spa
gnoli )i compravn hi lana dal 
privjti c nasccvano t golf pe-

losl che in quegll anni — vln-
cendo facllmente contro le la
ne dure e fredde csistenti — 
fecero moda. Per anni i sola-
rl dell'« Angora », sull'onda del 
buon succosso iniziale, furono 
I piti alti a Perugia. Oggi e il 
contrario. 

La « Spagnoli » 6 crescluta 
molto. Produco bene nei set-
tore confezionl e calzemaglie, 
produce una sorta di pregia-
to «cachemire», fa modelli 
dl serle di buona quallta. Hi-
mane perb una ditta dalle vi
sion! nnguste, pravlnciali, da 
gestlone personalistlca, pru-
dente e di conservazione piu 
che di espansione. E questa 
miopia si nflette nella politi
ca sociale dell'azienda. Al pa-
ternahsmo del fondatore Ma
ria Spngnnli, si o sostituito 
l'autoritansmo del Hglto Lino, 
uno del « big » di Perugia nei 
campo flnanziario, puntual-
mente presidcnte (flno a po-
chi giorni ti\) della squadra 
di calcio e attivo sostenltora 
del neo-fasclsmo locale singo-
Iftiruente vltnle a Perugia per 
vecchia tradizione antl-conta-
dina e antioperaia di un nu-
cleo agrario fasclsta an'.ago-
nista dl un retroterra che b 
invece fra i piu « rossl» di 
Italia. 

Oggi un'operala della « Spa
gnoli » lavora dieci ore per 
guadagnnre quanto guadagna 
una sua compagnu alia « Peru-
gina»: e smmo sempre nel-
Inmbito tli pfighe dn qulnta 
zona salarmle. 

I tempi .son fissati eon nu-
torita e arbitrio. E' conccsso 
un iempo dl due attimi (ogni 
attimo e un terzo di minu-
to) per il camblo del capo 

da lavorare, e di quatlro atti
mi per andare al gabinetto. Si 
guadagna dalle 58 aJle (12 mila 
mensili con un orano che va 
dalle 8 o cinque alle 13 e sel 
(un minuto in piii per recupe-
rare I'uscita a mezzogloino il 
sabato), dalle M alle 17. II la
voro b pcsantissimo, lo strut-
tnmento durissimo .Senibra in-
credibile, ma me lo sono fat
to propno rlpetere bene dal
le operaie: per uno stesso 
idenlico capo di vestlario, con 
11 solo mutamento periodico 
del nome (mulamenio dovuio 
a ragioni pubbllcitane) si inu
la arbitrnrinmente anche il 
Iempo del cotlfmo. Cosl lo 
stesso taglio della stossn pez-
za per fare il capo di vestia-
rio ni nome — pnnmmo — 
« Gjov.mnl » va fatto lmprov-
visatnente in meno tempo per 
1'ideniico capo che ora pero 
si chiaitia « Carlo ». 

C'e poi la piaga del lavoro 
a domicllio. Per non sottosta-
re alia legge relative a questo 
tipo di lavoi azione, Lino Spa
gnoli noniina alcuno « eapet-
ten (come le chianmno qui) 
che riuniscono da quatlro a 
quindici ragazze, ottengono 
ogni ottrezzatum dnH'azienda 
e qulndt si (scrivono come ar-
tiglane. E cosl prolirera \\ la
voro net a, quello oscuio dol 
sottosalurio e della fame. 

Di tutlo questo le operaie 
della « Spagnoli n sono stufe. 
Soprattutto la lezione decusl 
vi ^ venuta per loro dal In 
« IVrugina ». Qui c'6 per tradl-
zone una classe operaia com-
Kittiva, lenacemenlo nttacca-
t.i ai suoi dirltti. I,e lotte re-
rciiti, compatte della «Peru-
g nn» che ha scioperato per 

sel giorni duramente, sfidan-
do ogni rappresagllo e anghe-
rm padronnle, hannc dalo ot-
limi frutti. NoH'azlendo s( e 
renlizzato un accordo che pre-
vede la abolizlone di fatto del
la quarta c qulntn catcgoria 
(un esempio di valore nazio-
nale); che concede un aumen-
to di venti lire ornrie enlro 
gennaio come acconto sull'abo 
lizlone delle « zone »; che in
troduce una commissione ope-
rai-direzione clie discutora pre-
ventlvamenlc i tempi di lavo-
raztonc; che avvia I'assorbl-
mento dei troppi stagionali 
che oncora la «Perugina» 
sfrutta vergognosamente. 

Acque 
stagnanti 

La « Perugina » 6 quindi di-
venlala un punto di n-
ferimento. E' un'n/.lcndn che 
va bene (in tra anni ha por 
tato il fatturato da 17 a ,18 
miliardi circn, con un utiic 
presumfbfle nei 'G7 di alme-
no '.] miliardi e mezzo) e gli 
opcrai lottnndo sono rluscitl 
a otlenere qualcosa. II fntto 
Fibliastanza slngolare e che gli 
Spagnoli sono anche denlro la 
«Perugina» (per un as per 
cento circa) e si (rovano co 
si In curlosa poslzione eon-
traddtttona dalo che le lotto 
alia « Perugina » sono diventn 
te II modello per le operaie 
delt'rt Angora ». 

L'importanza delle lotte ope
rate r dei loro frutti, micros-
sa del resin anrho le prospei 
live strutlurali di questo tipo 

dl fabbrlche. A certi llvellt di 
salario e a eerie dimension! 
(la «Perugina» sin sin 2500 
opera! circa e MO Impicgatl) 
il condiztonamento del salario 
6 decisivo per muovere ie ae
quo stagnanti di una visione 
imprenditoriale sostanxlnhnen-
te plgra, grottn, provinciaie. 
Per esempio l'azionc per 1'nbo-
lizione degll stagionali (cose 
da azienda semi-artigiana, fab-
bricatrice di torroni nalnlizi o 
ruocbi artificial! per lo « te
ste») potrebbe stlmolaro 
aztendc come la « Perugina» 
a un rnzionale completamento 
del clclo produlttvo, intepra-
to (come hanno gia fetto 
« MoLla » o « Alemagna n) da 
prodotti eslivi, diversificatl o 
piii H di base «. 

Lo stesso vale per la ((Spa
gnoli ». A prospetlive dl que
sto genere deve per6 pensa-
re la classe operaia, muoven-
dosi con autonoma declsione 
e slrappando vanlaggi che 
rendano sempre piii limltati i 
margin) dell'iilile indiistrlale 
nelle attunli condizioni Solo 
cosi, per questa strada, si stt-
molano nuovi invosllmenti, piu 
complessi process! di corre
lation! e Induzioni Industrie-
II e si costringono n vislonl 
meno llmitate Q cnsnllnghe I 
possessori dl un enpitale pri-
vato olio per loro naturn e vo-
cazione sono invece poriatl n 
gestne con porhl mulnmenti il 
pntrimonio, accontentnndosi 
- per gnianiirsi il profitto ~ 

dl rodere e sgranoccbiaic con 
lo sfruttamenio, il sotlo sala
rio e 11 ricatto occupaziona-
lo le gin tanto misere busto 
puga operaie. 

Ugo Baduel 

ton delle campngnc, tecnici t 
inlellettuali, facendone allret-
tanti allcali della classe ope
raia: le lotto di maggio han
no dimoslratn questa pi'ofon-
da veiita la cui lezione non 
puî  v non de\'e ossive uascu-
rata 

Ivsisle dunquc nei paesc la 
polcnziale possibilita di lot-
la di classe sempre piu am-
pia, capacv di rarcoghcio la 
maggiiti'anza rcalo della po-
pula/ione labonos.i e di con-
durla prima alia eonqui^a 
di una democrazia a van/a ta 
e successivamenlc- al sociali
smo 

Che cosa e una < democra
zia .uanzata >? K' un regi
me ncl quale sono stale ope
rate profonde riminio di 
striiltura, ncl quale il poler# 
di acquisto dei salan c Malo 
aumentato, ncl quale vicne 
garanlito il pieno impicgo, 
nei quale vongono progressi
vamente limitati i poleri doi 
monopoh attraver.so la na-
zionalizzazione delle gnuidi 
industi'ic, dclle handle e una 
profonda e democralica ri
forma fiscale. Per i comuni
sti franccsi non c'e contrad-
di/ionc Ira lotte rivendicnti-
ve e per le rifoi-rne di slrut-
tura e la lotta per il sociali
smo. Le lotle per lo riforme 
di stiutlura, per la conqui
sta nppunlo di un regime di 
democrazia avnnzata, «sono 
una parte della lolla di clas
se che indebolisce il capita-
lismo e apre la strada alia 
cosiru/ione di una sociela so-
r i n h s l a T> 

Come avverra in Francia II 
passaggio al socialismo e 
quali forme prendsra un re
gime socialista I'ra.nccse? Ov-
viamenlo il PCF non puo fare 
oggi profezie, ma all'cpoca at
tuale, caratlerizzala come si 6 
visto dalln possibility di al-
leanzc sempre piii vaste contro 
il potere dei monopoli, i co
munisti franccsi pensano 
die sia possibile arnvare alia 
trasformazione socialista del
la society francese per via 
pacihea c < sono decisi a 
onenlare risolulnmrnto tulta 
la loro altivila per creare le 
condi/.ioni di passaggio paci-
fico al socialismo >. 

Per quanto riguarda la na-
tura e il carattere del regi
me sociaiista, fondandosi sul-
le condizioni atluali della 
Francia, il PCF ne delinen i 
Irafti caralterislici cssenziali 
come segue: accanlo alle 
grandi imprest nnzionalizzate 
sussisteranno, e per un lungo 
poriodo, piccole e medic im-
prese private. Per i contadini 
il socialismo vorra dire ri
forma agraria, terra a chi la 
lavora, sviluppo della coo-
perazione. Nessuna espro-
prinzione o nazionalizznzione 
dovra minacciare i commer-
cianti e gli arligiani, i libori 
professionisti; la jiroprieta 
privala, frullo del lavoro e 
del risparmio, sara rispottata. 
L'cdihcazione del socialismo 
sara il compilo non soltanto 
dclla classe operaia ma di 
tutti gli strati sociali intcres-
sati al rovcsci3mcnlo del do-
minio del grande capitals. 

Esscnzialo. a queslo rignar-
do, 6 il capilolo delle liborlA: 
tutti i partiti democratic!, af
ferma il documento del PCF, 
che si dichiareranno per <1 
rispelto dellc leggi dol nuovo 
regime sociale potranno par 
teciparc alia vita jwlitica dol 
paese e godranno dei diritti o 
dclle liberla garantili dalla 
Cosliluziono. II Parlamento 
sarA rafrorzalo come vcro rnp-
prescnUnte delle aspiraziom 
poi>olnri. Inline sara indispeiv 
sabile la col! a bora zione e 1'al-
leanza strella, su un pro
gramma comune, dej due prin
cipals partiti che si richia-
mano nl socialismo. il Pnrt.Uo 
comunisU e il Partifo socia
lista. 

II regime socialista dovra 
reali7Z.are « una democrazia in-
Unilamcntc snperiorc n qual-
siasi domoerazia borghese K 
far parlecipare effetlivamen-
te il popolo alia gcslione della 
cosa pubbliea, assicuraro la 
liberla di espressione c di pen 
sicro, di riunionc e di associa 
zione, garantire le piu ampie 
liberla sindacali o il dirillo di 
sciojxnxi per tulti i lavoratori. 

La Francia socialisU — con
clude i) documento — dovra 
averc una pohlica cslcra ton-
data sulla coesislon/a pacidca, 
il disarmo, la non proliTcrazio-
ne dello anni micleari, 1'ami-
cizia con tutti i paesi e in 
primo luogo con i paesi socia 
listi. la sicure7/.a euroj>ea, la 
liberla dei po|K)li anaira op-
prcssi. 

L'uilcrnazionalisnio prolela* 
rio cho ispira c conlnuiera ad 
ispiraro l'azionc inloriwziixiaio 
del PCI-' si roiKierA * sulla 
eguaglianza e Tindiixindenza 
di ciasctm partito », 

Augusto Pancaldi 


