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TRIBUNA CONGRESSUALE 
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Adeguare 
i temi 
delVeman-
cipazione 
alle novita 
delta 
gioventu 
femminile 

La pjesenza delle donne nel-
le lotta generall del nostra 
Paese, l'estenslone del movl-
mento dl emancipazlone e 1) 
6UO carattcre avanzato, hanno 
fatto considerare glustamente 
al partito la disponibillta del
le donne nella lotta per la 
trasformazione In senso so-
clallsta della societa itatlana. 
Questa valutazione, non solo 
politica ma anche strategics, 
della nostra linea generate sul 
problema femminile non la 
rltroviamo pero sufficlente-
mente esplicita ne nelle tesl 
ne nel dibattito congressuale. 

Le forze del centro-slnlstra 
hanno tentato di emarglnare 
la questlone femminile, favo-
rendo la politica dei monopo-
11, dl limitazione e anzl dl ro-
strtzlone dell'occupazlone fem
minile, dando a questa un ca-
rattere precario e instablle, as-
aegnando dl fatto alia funzio-
ne della donna nella societa 
Italiana un ruolo subalterno 
(anche se sotto la parvenza 
di una modemlta caratterlz-
zata soprattutto dalla societa 
dol consuml) . Ma bisogna di
re che questo tentativo dl far 
tornare indletro le donne non 
so lo sul piano dell'acqulsizio-
ne del dlrlttl ma anche del 
livello dl cosclenza politica e 
civile, e stato respinto dalla 
loro ampia partecipazione al
le lotte politlche e soclall e, 
Keppure non con sufficiente 
coerenza e combattlvita, dagll 
stessi movimenti femmlnill 
del partlti del centro-slnlstra. 
Viene riproponendosi percib 
sempxe piu In termini unita-
rl restensione della lotta per 
la emancipazlone femminile. 

La tensione sociale e poli
tica che le masse femmlnill 
vivono non e derivata solo 
dalle lotte generall, o risulta-
to dl un malcontento e dl 
una insoddisfazione generica. 
Scaturisce piuttosto da una 
esperienza dl lotta e dl movi
menti sorti, in quest! ultlnil 
tempi, attorno ad alcunl te
rn! concretl quail la condlzlo-
n e operala femminile, 11 rap-
porto donna-socleta-farniglia, 1 
probleml della scuola, come 
pure sulla condizione conta-
dlna e 11 ruolo ausiliario par-
ticolannente pesante della 
donna nelle campagne, non 
so lo nella conduzione della 
azienda a mezzadrla ma so
prattutto neU'azlenda a tra
sformazione capitalistic^. Tut-
ti questl grossi probleml dl 
struttura mettono sempre piu 
In rilievo, al van livelli della 
vita sociale e civile, t'eslsten-
za di una specifics questlone 
femminile e ne deflniscono 11 
carattere per certi aspetti nuo-
TO e determinante ai finl del
la lotta per lo sviluppo ge
nerate della societa nazlonale. 

L'esperienza di questl ultl-
ml anni, vissuta anche da pae-
si socialmente avanzatl (1 
paesi sodallst l ad esempio), 
conferma che non esiste un 
rapporto meccanico tra strut
tura economica ed emanclpa-
zione femminile, e che la 
condizione dl inferiorita del
la donna — sia dal punto dl 
vista di diritto che. soprat
tutto di fatto — non viene 
automatlcamente superata dal-
lo sviluppo generate della so
cieta, ma richiede lnterventl 
e Impegnl speciflcl. E' lnne-
gabile merito del nostra par
tito, sia pure tra grand! zo
ne d'ombra. fra alti e bassi, 
aver mantenuto costantemen-
te ferma questa problematl-
ca femminile non solo da un 
punto dl vista sociale, ma co
m e fatto storico dl interesse 
generate e condtzionante tut-
te le prospettive di sviluppo 
democratico e socialista della 
societa italiana. 

II ratio nuovo rlspetto ad 
alcunl annl fa, che va verifl-
candosi ed estendendost, e la 
accresciuta presenza delle glo-
vani donne alle lotte per la 
pace, per 11 lavoro, per la li
berta nel nostra paese. In 
queste lotte le giovanl sono 
da tempo le piii attive. Mal-
grado cifc non si pu6 affer-
mare che la nostra linea di 
emancipazlone riesca ad esse-
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le generazioni piii giovani. An
che quando queste sono pre-
sect l nel partito, llmitano la 
loro partecipazione agll impe
gnl generall e sono portate a 
non considerare 11 problema 
della lotta di emancipazlone 
D6 come lappa Intermedia, D6 
c o m e components della llnea 
strategica. 

Naturalmente qui cl sono 
process! di formazione e di 
esperienze di generazione pro-
fondamente diversi tra le 
donne che da tempo milita-
no nel partito. II loro modo 
di essere attive, di partecipa-
re appunto alle battaglie po
litiche deriva da un rappor
to diverso con la famiglia, 
con 1 coetanei deU'altro ees-
ao: rapport! piti franchi, piii 
spregiudlcati e qulndl per 
molu aspetti decisamente nuo-
n da quell] che caratterizza-
f t n o le nostra generazioni. In 
«uesti aspetti di novita si pud 

cogliere l'errore e I'immaturl-
ta nella glovane soprattutto 
nella tendenza dl misurare se 
stessa e la sua partecipazione 
nella societa in quanto don
na, prevalentemente come un 
fatto da risolvere individual-
mente. D'altra parte anche 11 
carattere del movimento a cui 
11 piii delle volte parteclpa e 
abbastanza contingente, sal-
tuarlo e per battaglle politl
che Immediate. 

Ma da questa considerazlo-
no scaturiscono serl motivi dl 
riflessione per i llmlti della 
azlono nostra. II fatto che si 
constat! anche tra lo donne 
lo sviluppo della lotta e della 
tensione sociale e politica (ar-
riccrilta appunto dalla parte
cipazione di giovanl pro-
venlentl anche da amblenti 
diversi da quelll che tradlzio-
nalmente lnfluenziamo), o che 
al tempo stesso non vi sia 
sufficientemente una forza dl 
attrazlone sui temi dell'eman-
cipazlone credo che non deb-
ba indurci a Umitare la no
stra attenzione e ricerca crltl-
ca alio forme della nostra lot
ta e agli strumentl dl lavoro 
speciflcl (Commission! femml
nill e c c ) : fattl che, senza dub-
olo, hanno lnfluito, ma a mio 
parere relatlvamente. La no
stra ricerca devo essere invo-
ce particolarmente indirlzza-
ta alle inadeguatezze delle no
stra elaborazioni attorno alia 
linea dl emancipazlone e al 
loro rlflesso negativo sull'o-
rientamento generate del par
tito. Altrimentl non cl si pub 
spiegare (a meno di non rl-
durre tutto all'accusa dl 
B strumentallsmo» verso la 
maggior parte del compagni 
e delle organizzazloni di par
tito) 1 fortl squilibrl tra mo
ment! lmportantl dl Impegno 
e dl attenzione In occasion! 
dl lotte per 11 raggiungimen-
to di obiettivl immediati (ele-
zionl ad es . ) , e 11 consldere-
vole vuoto o comunque i'iner-
zla predominant^ che carat-
terizza l'iniziativa politica per-
manente del partito per t'or-
ganizzazione e la conquista 
ideale delle donne. 

In realta questo atteggtamen-
to contraddittorio nella con-
creta azione del partito e 1'in-
dice di un diffuso orlentamen-
to che so non giunge a conte-
stare apertamente 11 valore 
della lotta per i'emanclpazlo-
ne, lo sottovaluta fortemente. 
Ma da cosa deriva ci6 se non 
da una inadeguatezza dl ela-
borazlone dei contenuti del-
1'emancipazlone In rapporto 
piii stretto con 1 fenome-
ni nuovl che caratterlzzano la 
nostra societa? 

Ml pare che su questa que
stione si avverta acutamente 
la necessith di una conqui
sta Ideate dl tutto 11 partito 
per essere in grado dl proiet-
tarla all'estemo, riproponendo 
globalmente un rilanclo della 
emancipazlone femminile, fa-
cendo cosl assumere un va
lore nuovo e un respiro piii 
ampio anche alle lotto artico-
late per 1 nidi, per la scuo
la, per l'occupazione, per la 
condizione operaia e contadi-
na femminile, spesso oggi con-
cepite in termini meramente 
settoriali e qulndl subalterni, 
non organlcamente lnquadra-
ti nella dimensione delta stra-
tegia generate. E' chiaro che 
un rilanclo di tale portata 
non pub essere delegato alle 
sole compagne o agli strumen
tl tradizionall del nostra la
voro femminile. Cib che sto 
proponendo e una grande ini-
ziativa nazionale che impegnl 
direttamente sul terreno del 
dibattito e dell'azlone tutto 
11 partito dai vertici nazlona-
U a quelll pcrifericl delta se-
zione. 

Cib non toglie naturalmen
te che proprio nell'ambito del 
dibattito congressuale, e del 
processo di rinnovamento che 
esso propone, vi debba subl-
to essere uno sforzo consape-
vo!e per superare un divarlo 

La Questio
ne meridio-
nale 
t'abbiamo 
nel partito 

U nostra Partito, conducen-
do e portando avanti la sua 
battaglla meridlonalista, s! e 
battuto, almeno in alcunl par-
ticolari moment! della vita 
politica del nostra Paese, ad-
dlrittura per una lnverslono 
dl rotta delta politica gover-
nativa. Se questo e vera, co
me 6 vera, ml pare dl poter 
criticamente osservare che U 
Progetto di Tosj non ha dato 
sufficiente spazio alia questlo 
ne meridlonale, e ancor me
no al problema, per me fon-
damcntale, dello assoclazioni-
s m o contadino e a quello, non 
meno importante, della orga-
nizzazlono del nostra partito 
nell'Italia Merldionale. proble
ml l'uno all'altro collegatl. 

II problema del Mezzoglor-
no, come sappiamo, e un pro
blema vecchio, del quale ogni 
partito, sia della opposizione 
che della coalizione governati-
va, ha mostrato, almeno In ap-
parenza, di occuparsl. in ml-
sura maggiore o minora o an
che per sola demagogla. Nol 
comunisti to abbiamo posto 
in termini nuovi, di alternati
ve globale, come dicevo. alle 
lndicnzloni e scelte della coa
lizione governatlva. E tuttavia, 
la questlone meridlonale non 
ha fatto un solo passo avanti, 
anzl da piii parti si ripete che 
1) divarlo tra Nord e Sud e 
aumentato e che le condlzionl 
dl arrctratezza del Mezzogior-
no sono peggiorate. SI tratta, 
allora, di un problema che, 
come alcuni vorrebbero far 
credere, non ha soluzloni? 

Non basta, secondo me, por-
re il problema in sede parla-
mentare e di governo. In que
ste sedi si riuscira tutt'al piii 
a strappare qualche paternall-
stica concesslone o qualche 
solenne dlchiarazione dl un 
qualche mlnistro. No basta 
agitare 11 problema sulla stam-
pa, e nemmeno basta — le 
esperienze ce lo hanno dlmo-
strato piii volte — spostarlo 
sul piano delle rivendicazlonl 
social!, portando 1 contadlnl 
alia lotta, anche se questo ml 
pare il mezzo piii idoneo per 
avvlarlo a soluzione. E' chia
ro che nessuno potra conte-
stare la utilita di tutte queste 
Iniziative. Perb a me pare che 
11 problema e e rlmane ln-
nanz! tutto un problema poli
tico e, quindi, anche dl orga-
ntzzazione del Partito. 

Parto dalla esperienza che 
abbiamo fatto, in tanti anni di 
lotta, nel Vallo di Diano, In 
una zona cioe politicamente 
ed economlcamente depressa 
dell'entroterra salernitano, al 
confini con la Lucania. In ven-
ti o piii annl abbiamo orga-
nizzato assemblee di vario ti-
po e 1 contadlnl sono interve-
nuti partecipando animata-
mente alia discusslone. Abbia
mo organizzato conferenze piii 
impegnative, e 1 contadini non 
hanno mai mancato di far sen-
tire la loro voce dl protesta 
e di sdegno contra la politi
ca democristiana. Abbiamo or
ganizzato lotte slndacali, e 11 
abbiamo vistl impegnati, an
che per 30-40 giorni di segui-
to, in scioperi che sono rima-
stl memorabili per ampiezza 
e per la capacita combattiva 
dei suoi protagonist!. Li ab
biamo invitati ad organizzar-
si . ed abbiamo constatato, tra 
lo stupore accidioso della Bo-
nomiaiw, che in pochi giorni 

oji£i assai stridente tra le ml-
litanti e le dirigenti ai vari 
livelli del partito (che in lar-
ga misura hanno acuta con-
sapevolezza della lotta di 
emancirazione e aegu osiaco-
li che essa incontra, anche s e 
spesso non ne! termini piii 
aggiomati e aderenti alia real
ta di oggi) e il grande poten-
ziale costitu:to dalla presenza 
giovanile nelle lotte, e nelle 
battaglie poht:che generall. E' 
in questo ambito che l'assem-
blea delle compagne nelle se-
zioni, per essere strumento 
efflcace. dovra non solo es
sere aperta piii ampiamente 
alle forze nuove, ma dovra 
mirare a collegare 1 proble
ml concreti delle donne di 
un certo determinato ambien-
te con l'iniziativa generate del 
partito, in modo tale da far 
nsaltare il ruolo che l'inizia
tiva specifica verso le donne 
assume sempre piii per fare 
avanzare nel paese la nostra 
politica. 

Mila Pieraiii 
del CD della Federazione 

di Firenze 

oltre 2000 ccntadini hanno chie-
sto di iscriversi ad una im-
prowisata associazione. della 
quale hanno anche preso la 
tessera. 

E poi? fo i , aii ' improwiso, 
e'e stata la calata dei social-
democratici, i quali ripiglian-
do i nostri stessi temi, le no
stra stesse lotte, hanno dato 
vita dappertutto, in ogni pae
se . in ogni comrada, cosl nel 
Vallo come nel CUento, a se-
zioni dal loro partito, metten-
do a disposizione dei conta
dini, assetati di giustizia se 
non proprio di vendetta, an
che tutto un grosso e funzio-
nale apparato asslstenziale. 

\ Nel giro di meno di un mese 
noi fummo messi da parte e 
completamente esautoratl. « I 
comunisti? Certo, hanno ragio-
ne — essi andavano predican-
do — ma che cosa possono 
fare per vol? Noi soli abbiamo 
1 mez2i per costringere 1 vo-
s t n oppressor! a camminare 
dirittl». La lnlzlativa corag-
glosa e lsolata dl qualche ge-
ncroso e voientcruso compa-
gno veniva cnsl agevolmente 
sopraffatta da un partito cho 
si prcsentava, e con doviziosl 

mezzl a disposizione, In aper
ta demagogfa polemica con la 
DC, suo naturale alleato. 

La verlta — e ce la dobbla-
m o dire — e che H nostra 
Partito. nella maggior parte 
delle zone agrlcole merldlcna-
11, continua ad essere assente, 
almeno in manlera organica 
ed organlzzata. Cosl. mentre 
combattiamo la nostra batta-
glia per la questione meridio-
nale, mentre prendlamo posi-
zione contro la politica delle 
« aree depresse » e del « poll 
di sviluppo D, non ci accorgla-
mo che esistono nella nostra 
stessa organlzzazione lo aree 
depresse e i poll di sviluppo. 
Non cl accorgiamo che ab
biamo noi stessi, nell'interno 
della nostra stessa organizza-
zazlone, una questlone merl
dionale da risolvere. 

Salvatore Perongrni 
segretarlo della sezione dl 
Sala Consilina (Salerno) 

Medio 
Oriente, 
Israele, 
autodeter-
minazione 
dei popoli 

Net progetto dl tesl ml sera-
bra insufficiente 11 giudizio 
su quella che vorrel chiama-
re la « via sovletica al socia-
l l smo* . Manca una riflessio
ne sugli effetti che la nascita 
e la crescita del soclalismo 
in un paese arret rato, hanno 
avuto per 11 mondo lntero; 
manca, sempre per 11JRSS 
un giudizio sulle nazlonalizza-
zioni. sulla gestione autorita-
ria del potere politico ed eco-
nomico. sui rapport! tra socla
lismo e liberta, sulla legalita. 
Ma U vera punto critico risie-
de nel giudizio, in ultima ana-
list troppo ottimista, sullo svi
luppo del socialismo in URSS, 
giudizio che si traduce cosl 
in una fiducla sulla spontanei
ty di questo sviluppo, una 
volta che slano (come sono) 
state gettate le basi, clob le 
nazionalizzazJonl dei mezzl di 
produzione. 

E ' legittima lnsomrna una 
critica al « c o r s o » sovietlco? 
Oppure dobbiamo Umitare 11 
dissenso all'episodlo cecoslo-
vacco, lasciando 11 « corso » so
vietlco al suo destino? 

Solo esasperando, e qulndl 
travii>ando, il discorso sulle 
vie nazionali, noi saremmo in-
dotti a considerare la stessa 
Unione Sovietica come titola-
re di un diritto alia propria 
e autonoma via nazionale. non 
passibile di critica alcuna al
l 'estemo. E in tal caso la cri
tica dell'intervento in Cecoslo-
vacchia, appanrebbe legittima 
solo perche" 1TJRSS e Interve-
nuta negli affari di un altro 
pa*«p sorialista. sarebbe in-
somma critica dl forma, non 
dl sostanza. Del resto l'obiet-
tivo della sinistra italiana non 
e di ritagliare nel contesto in-
temazionale un posto per il 
nostra socialismo; ma dl ela-
borare un nuovo tipo di stra-
tegia mondiale del socialismo, 
e di muoverci conseguente-
mente, ben sapendo che mol-
to del nostra stesso future di-
pendera proprio dalla scelta 
che lTJnione Sovietica fara e 
dalle risposte che questo Pae
se sara in grado di dare al-
1'impenalismo amerlcano. 

A tale proposito un test 
fondamentale per il ruolo del-
lTJnione Sovietica e per quel
lo del nostra Partito. e costi-
tuito dai modo di affrontare 
11 problema medio-orientale, 
sul quale 11 progetto di tesi 
Intervene solamente per chle-
dere il ristablUmento della pa
ce attravcrso 11 ritlro delle 
truppe lsraellane dal tcrritori 
occupati « per dlchlarare che 

negll ultiml tempi 1 popoli 
arabl hanno accentuato la lo
ro lotta antlmperialista. 

Sono quest! richiami suf
ficient!? In realta a me sem-
bra che sarebbe necessario 
confermare ufficialmente nel
le nostra tesi congressuali 11 
diritto all'esistenza dello Sta
to di Israele, contro la con-
testazlone che di questa esl-
stenza fanno oggi non solo le 
forze arabe palestinesi, ma an
che dirigenti e giornalisti del 
nostra Partito, i quali condi-
vidono l'idea di uno Stato pa-
lestlnese binazionale- Questa 
posizione sembra, tra l'altro, 
trascurare l'esistenza di even-
ti storicl che agiscono come 
del catalizzatori di una de
terminate situazione gia la-
tente. La polizia zarista, spa-
rando sugli operai o sul citta-
dini di Pietroburgo non creb 
il movimento operaio russo, 
ma diede ad esso coscienza 
di esistere e dl contare come 
movimento. Tutto quello che 
venne dopo non e colpa del
lo Zar. Cosl, se gli ebrei han
no oggi lo stato di Israele, 
non 6 per Hitler, e nemme
no per Dreyfus o per i po
groms russl delta fine del se-
colo dlclannovesimo. Ma Hi
tler, l persecutor! dl Dreyfus, 
lo Zar e gli antisemlti che 
vennerc dopo costituiscono lo 
elemento negativo di una dia-
lettica di cui la tesi purtut-
tavia esiste. E questa tesi e 
la volonta ebraica dl sfugglre 
alia tendenza, che sembrb ad 
un certo punto un destino di 
costitulre permanentemente 
un popolo-classe, cioe una fet-
ta della societa in cui gli 
ebrei vivono. In una parola, 
gli ebrei chiesero, a se stessi 
si badi bene prima ancora 
che agll a l tn, una c normallz-
zazione n della propria posizio
ne sociale. E non v'e 
dubbio che una gran parte di 
ebrei cercb questa normallz-
zazione nell'assimilazione e 
cioe nel riflusso all'interno 
della societa dove essi , sino 
a quel momento, vivevano co
me corpo separato, nei ghet-
ti o quasi nei ghettl. 

L'errore — secondo m e — 
comincia precisamente quan
do si pretende che questa 
(della normalizzazione nell'as
similazione) sia la scelta giu-
sta, e si contrasta l'altra scel
ta, quella nazionale, chieden-
do la trasformazione dello sta
to ebraico in stato binaziona
le arabo-ebralco. Questa pre-
tesa, oltre a non godere dl 
nessun avaUo sul terreno del 
diritto internazionale, non mi 
sembra progressista, n6 in re-
gola con il principio dell'auto-
determinazionc dei popoli. E' 
stata inlattl l'organizzazione 
delle N.U. con il voto di tut-
te le nazioni civill, democra-
tiche e antifasciste ad opera-
re la spartizione della Pale-
stina in due Stati nazionali 
dopo che la proposta dello 
Stato bmazionale era stata re-
spinta. Le caratteristiche del 
movimento nazionale palestl-
nese del resto non si sono 
manifestate mai in termini 
tali da costituire qualcosa d! 
eversivo e di progTesslsta rl
spetto agll Stati arabi circo-
stantl, ne" lTJnlone Sovietica 
ha mai appoggiato tale movi
mento nazionale in Cisgiorda-
nia, contro la monarchia asce-
mita. 

Se dunqtie la sola legittlma-
zione della causa palestinese 
risiede nel principio dell'au-
todeterminazione dei popoli, 
appare allora evidente come 
la stessa regola debba vale-
re per il popolo ebraico. Una 
giusta posizione politica mi 
sembra dunque quella che ten-
da a sosienere la lotta del 
palestinesi. nella misura in 
cui essi vogliono costitulrsi 
in nazione indipendente s i , 
ma non per questo in concor-
renza con gli ebrei che han
no lo stesso eguale diritto. 

II compito nostra, insomma, 
mi sembra quello di favorl-
re una soluzione che porti nel 
Medio Oriente alia creazione 
di due Stati. l'uno palestine
se , l'altro israeliano, legati da 
mutui rapporti di rlducia. In 
altri termini la critica a Israe
le pub partire dalla consta-
tazione che questo Stato per-
segue oggi una politica con-
traria alia pace, mentre non 
pub appuntarsi sul fatto del
la esistenza dello Stato ebrat-
co. Altrimenti si contraddi-
ce clamorosamente 11 suo con-
clamato «diritto all'esisten
za ». 

Luciano Ascoli 
Sezione Campo Marzlo • 

ROMA 

Unita 
del partito 
con nuove 
forze in 
mezzo a noi 

In una societa in rapldo dl-
venire vi e spazio per tutti 
i gruppl dl opinione che si 
muovono lntorno ai fattl nuo
vl della societa. Gil studentl, 
1 gruppl spontanel, 1 cattollci 
del dissenso sono alcuni dl 
questi. Essi agiscono con orl-
glnalita ed Impegno politico 
da quando hanno capito che 
venlvano utilizzati nei modi e 
nel tempi funzionali alio svi
luppo neocapitalistico. Sono, 
percib, diventatl sempre piii 
antagonistl del slstema dorni-
nante, con precis! intentl anti-
autoritari e anticapitalistici. 
Piu volte hanno cercato di 
dare, veramente con molta ge-
nerosita, soluzioni diverse al 
nuovl e ai vecchi probleml: 
tentativi che, se non sempre 
accettabili, sono apprezzablli 
per la tempestivita, per 1 prln-
clpi, e soprattutto per gU 
obiettivl perseguiti. Questl 
gruppl sono riuscitl a crearsi 
una cosclenza sempre meno 
<t spontanea »: dovuta, natural
mente, al riflesso delle lotte 
fatte e delle alleanze speri-
mentate. 

Nel nostra Congresso — a 
differenza di quelll dei partitl 
governativi gia tenutlsi — non 
pub ne deve mancare un'ana-
llsi approfondita di questi (at^ 
ti: visti sotto il profllo della 
strategia rivoluzlonaria e del
la ipotesi dl una gestione piu-
ralistica del potere. 

Uno dei motivi dl questa 
analisi e 11 giudizio che tall 
forze e noi diamo sul centro-
sinistra del 1968, che a diffe-
renza dl quello del 1963 si pre-
senta anon come stato dl ne-
cessita, ma come scelta poli
tica » (Piccoll). L'attuale cen-
tro-sinistra vorrebbe essere, 
cioe, una rivincita dl Nennl 
e della socialdemocrazia sulla 
classe operaia, e una sQda pre-
cisa a tutto 11 paese, dlven-
tando, contemporaneamente, il 
puntello di quel mostruoso 
partito che e la DC la quale, 
grazle al governo organlco, ha 
evitato di disintegrarsl deQ-
nltivamente. scaricando sugli 
alleati la propria crisi. Ora la 
responsabillta dei socialist! go
vernativi e dlventata piii pe
sante dl prima, poiche la lo
ro scelta tmpllca un nuovo 
sacrificio di molt! anzlanl la-
voratori e di tutta una giova-
ne generazione lavoratrice e 
studentesca. Di fronte a que
stl propositi trovo giusto che 
U Partito non dia c t reguaa 
a questi mlstlficatoii e. attra-
verso 11 dibattito congressua
le, precis! le nuove forme dl 
lotta e le alleanze politiche 
e ideal!, nonche elegga qua-
drl direttlvl capaci dl portar-
le avanti senza fughe, ma an
che senza pericolosi ritardi, 
creando. nel contempo, le con
dlzionl per una gestione de-
mocratlca del potere come al
ternative at centro-slnlstra. 

Con questa pagina, alia 
vigilia deH'apertura della 
nostra assise nazionale di 
Bologna, si chiude la 
a Tribuna » per 11 XII Con
gresso. Gli interventl in-
viatl alia « Tribuna » che, 
per ragionl di spazio, non 
hanno potuto essere pub-
bllcati, verranno tutti mes
si a disposizione della 
Commlssione Politica del 
Congresso, perchg ne ten-
ga conto nei suoi lavori 
alio stesso titolo dl quelli 
pubblicatl. Diamo qui dl 
seguito. in ordine alfabe-
tico. l'elenco dei flrmatari 
degll interventi non pub
blicatl. 

Fiore Ammendola, Napo-
11; Rocco Aloe, Cosenza; 
Ciro Alfano, Napoli; Luigi 
Arbizzani, Reggio E.; Ade-
lindo Anglolini, Pisa; Ser
gio Alimonti, Roma; Giulio 
Bana, Genova; Vincenzo 
Barone, Napoli; Flavio 
Bail, Vlcenza; Tulllo Be-
nedetti, Torino; Otello 
Biondi, Ancona; Vannuccio 
Broccolini, Firenze; Pietro 
Bartolettl, Roma; Arman
do BorelH, Napoli; Carlo 
Bruzzi, Bologna; Lanfranco 
Bombelli, Torino; Lando 
Bortolotti, Uvorno; Pietro 
Banu, Roma; Gino Bonven-
to, Rovigo; Pietro Bianco, 
Catanzaro; Guido Bimbi, 
Roma; Luciano Casadei e 
Giulio Sapelli, Torino; Ma
ria Cade-ddu, Gcjiova; An-
gclo Cillo, Avellino; Bruno 
Colecchia, Venezia; Fran
cesco Carai, Roma; Dome-
nico Cenci, Roma; Egidio 
Chiericato, Padova; Ales-
sandro Cardulli, Roma; 
Stelvio Capritti, Roma; 
Lia Cucconi. Torino; E-
doardo Cigarinl, R<?ggio E.; 
Arturo Calandrone; Pa-
squale D'Angelantonio, Te-
ramo; Maurizio Davolio, 
Modena; Salvatore D'Alber-
go, Roma; G.M. Domaschi, 
Verona; Renato Delgaldo. 
Campobasso; Renato De 
Matteo. Napoli; Antonio 
Esposito, Napoli; Romano 
Ferrari, Mantova; Franco 
Funghi, Roma; Fazio Fran
chi, L'Aqulla; Ella Forglo-
ne, Napoli; Domenlco Flo-
renzano, Ancona; Gluliano 
Ferilll, Roma; Carlo Fran-
cavilla, Bar!; Aldo Gian-

In questo senso vanno tnte-
se e sviluppate le lotte che 
prendono corpo In ogni parte 
d'ltalla. Devono, cioe. diven-
tare sempre piii momentl di 
contestazione e dl elaborazlo-
ne, per una opposizione su 
tutti i frontl al capitallsmo 
monopollstico e alle sue scel
te. Punto essenziale. per una 
lotta sul piano economlco, e 
ta battaglla per piii alti satar), 
per nuovl lnvestimentl produt-
tivl nel Mezzogiorno, per lo 
allargamento del mercato In-
terno. per le riforme di strut
tura. Tutte lotte che trovano 
11 loro punto dl unione nella 
abollzione delle zone salaried, 
che. In concreto, sono anche 
zone cultural! e soclall, dove 
si fanno sentlre forme antl-
che di autoritarlsmo, dl sog-
gezlone e di sfruttamento del-
l'uomo siuTuomo. Ritengo op-
portuno, per la conquista delle 
strutture ove si annida 11 po
tere in tutte le sue forme, 
condurre le lotte partendo dal
le cose note, le contraddizio-
nl del slstema, e con metodo 
lnduttivo ed articoJato ricon-
durle alle cause che le gene-
rano. Si tratta di unire nella 
lotta, il particolare al genera
te; estendendo la protesta da 
un settore all'altro e da una 
reglone all'altra, creando, per 
tale scopo, zone politiche omo-
genee e comunicanti, non so
lo attraverso una migliore e 
piii funzlonale riorganizzazio-
ne del partito e un potenzia-
mento degll organismi di mas-
sa, ma sollecitando la forma
zione dl nuovi centri di inter-
vento, di direzione e dl nuovl 
lstituti di democrazia dl base, 
capaci dl spianare la via al 
social ismo. 

Altra condizione indispensa-
bile, per l'affermazione del so
cialismo nel nostra e in tutti 
1 paesi, e la conservazione del
la pace e l'amiclzia tra 1 po
poli, nonche una nuova con-
cezione deH'internazionallsmo 
proletario. Per questi motivi 
non vanno confusi l'interven-
to In Cecoslovacchla con gli 
aiuti militarl al Vietnam 
o la presenza della flotta so
vietica nel Mediterraneo. Va, 
altresl, precisato con chiarez-
za che per tutti noi 1TJRSS e 
stato e rimane 11 primo gran
de paese socialista e il baluar-
do efficace contro rimperiall-
s m o vecchio e nuovo, e non 
vogliamo che questa sua fun-
zlone, travallcando 1 suoi sco-
p!, si trasforml in quello d'una 
specie dl a gendarme del so
cial ismo ». Al di la, comunque, 
dl fattl e circostanze dlversa-
mente interpretabili, penso 
debba essere riaffermato U 
prlncipo « dell'unita nella di-
verslta»: unico principio che 
cl unisce, mentre il clima di 
scomunica cl divide e nuoce 
alia unita del fronte rivoluzio-
narlo Internazionale. 

Sono Inline profondamente 
convinto della necessita di riaf-
fermare l'unita del Partito, 
per 11 slgnlficato politico che 
cib assume In questo momen
to. Tale azione sara senz'altro 
facllitata dall'assenza di cert! 
pseudo compagni dl un tem
po, ora meglio collocati nella 
socialdemocrazia, che faceva-
no addirittura 1 a cinesi B di 
t u m o . Al loro posto avremo. 
seduti accanto a nol, giovanl 
student! ed operai che sono 
stati appassionatl protagonist! 
delle grand! lotte per la pace. 
la liberta e 11 socialismo. 

Edilio Petrocelli 
del CD della Sez. dl Isernla 

(Campobasso) 

Rai-Tv 

Gontrocanale 

nonl, Lucca; Enrico Gua-
landi, Imola; Loris Gallico; 
Pietro Gallo, Alessandria; 
Stefano Grossi e Angelo 
Valenti, Bologna; Mariano 
Guzzini, Ancona; Edo Ga-
raboldi, Brescia; Marino 
Iacomelll , Roma; Pietro 
Ivaldi. Cagllari; Pietro Leo
ne, Roma; Primo Leone 
Bertocchi, Bologna; Mario 
Mammucari, Roma; Giu
seppe Margotti; Marco 
Maestro, Pisa; Olivio Man-
cinl, Roma; Lilli Musso, 
Genova; Renzo Marinelli, 
Milano; Micheluzzi. Mila-
no; Mauro Mori. Grosseto; 
Eugenio Musolino, Reggio 
C ; Ferdinando Marchetti, 
Viareggio; Niccolo Mezzet-
ti, Pisa; Gabriele Mattuti-
no. Torino; Giorgio Mi-
glioranzi, Verona; Miche
langelo Maggio, Milano; 
Giorgio Maggiolinl, Milano; 
O. Mattioll, Pesaro; Ales-
sio Malfatto, Rovigo; Ober-
dan Magnan, Rovigo; Ca-
millo Mazzone, Reggio C ; 
Bruno Mancinelli. Roma; 
E. Morocutti, Lussembur-
go; Giovanni Monti, Mila
no; Pietro Marcato, Pado
va; Pasquale Natullo, Na
poli; Davis Ottani, Firen
ze; Silvino Poletto; Priamo 
Pennecchi, Milano; Enzo 
Priolo, Rirnini; G. Petrac-
chl. Pisa; Ubaldo Petrone, 
Latina; Alberto Panighet-
ti, Brescia; Armando Par-
lato. Cremona; Mino Per-
goiari, Ravenna; M. Teresa 
Peschiera. Genova; Salva
tore Polidoro, Roma; Au-
relio Polisini, Rimini; Clau-
dlo Repetti, Livorno; Ivo 
Rlghi, Bologna; Riccardo 
Riccardi, Caserta; Umber-
to Rossi , Roma; Ettore Ro-
vatl, Pavia. Bruno Sam-
buco, Milano; Vittorio 
Sartogo. Roma; Mario Sal, 
Milano; Sandra Sermen-
ghi. Bologna; Salvatore Si-
doni, Reggio C ; 39* Sezione 
del PCI • Borgata Parella, 
Torino; Sezione del PCI 
c Lenin ». Cagllari; Evole 
Testa, Ravenna; Francesco 
Tiby, Roma; Maurizio Tiri-
ticco. Roma; Ignazlo Usi-
gllo, Milano; Gino Vanzl, 
Torino; Andrea Vasile. Ro
ma; Lino Visari, Roma; 
Aedo Violante, Napoli; Al
fonso Verga, Roma; Mar-
cello Valgattarl, Livorno. 

CROMWELL - Son 6 un 
paradosso: le uniche cose va-
lide, chiare, nelle due puntate 
del Cromwell: ritratto di un 
dittatore. secondo noi. erano il 
riassunto degli avvenimenti die 
abbiamo vixto all'inizio della 
secondo. puntata e tili interventi 
finali della voce juori campo 
che funzionava da « storico ». 
Senza questi brani — che. in 
realta. erano del tutto esterni 
al telefilm vera e proprio — 
non si sarebbe capito nulla 
della rivoluzione e della pverra 
civile inalesi e della dittatura 
di Cromwell, l.o scene(f()iato. 
infatti. e ce ne dispiace per In 
autore Flavio Nicolini e per il 
renista Vittorio Cottafavi, ave 
va nel complesso ben poco sen
so: era confuso. contradittorio 
e inef/icace. 

Certo. il jieriodo rievocato d 
uno dei piii comple.isi della 
storia europea: oremito di epi 
sof/i capilali. irio di contrast), 
travaoliato da spinte die sem-
brano continuanwnte inutare 
caratteri e tendenza. E Crom
well. nelle sue esitazhni e nei 
suoi bruschi mutamenti di rot-
la. d. insieme. ftglio e prota-
qonista di questo periodo. Ma 
appunto per questo. ci pare, 
era necessario operare drasti-
die scelte per f/iunpere a una 
sinie.st precisa, rinunciando alia 
narrazione cronolofjica. Nicoli
ni. invece. ha prejeritn la tra-
dizionale via della ricvocazione 
che cerca di riassumere le vi-
cende in scene successive: e il 
suo racconto ha finito per fii-
sperdersi in mille notazioni se-
condarie. in luno'ne scene pocn 
utili (come quella del re a 
letto con la reaina o l'altra 
della morte del re) o in scene 
nelle quali i Jatt't. riferiii o 
esaminati indirettamentc. risul-
tavano assai poco chiari (co
me quelle di Cromwell Lord 
protettore). 

D'altra parte, la forma tea-
trale iradizionale scelta da Cot

tafavi ha accentuato questi li-
miti al massimo: la recitazione 
insieme naturalj.su'ca c refori 
ca deoli attori lia ulteriormen 
te junzionato da elemento di 
distrazione e. al di la delle in 
tenzioni e della fot'wa di inter-
preli che posseanono pure un 
buon mestiere. ha iti/iacchilo 
parecchie scene (ricordiamo. 
in jtarticoture, quella del pro 
cesso contro il re e quella del 
lo sciofAimento del Rump Par 
liamc-nt da parte di Cromwell>. 

Come risultafo. 0 mancafa 
una analisi valuta delle forze 
in lotta nei loro vari aspetti; 
Vinformazione e stata povera; 
soprattutto non sono emersi al 
mrii tratti fondamentali del pe 
riodo: in jxirficolari'. troppo 
episodiche anche se ripetute. 
sono state le allusioni alle con 
fuse ma violentissime spinte po 
polari che. lunijo tutto il perio 
do. attaccando la societa nelle 
sue stesse fondamenta, vrinac 
ciarono piu volte di travoUierc 
la borqhesia nell'ondata rivo 
luzionaria che essa stessa ave 
va sollevato. In questo senso. 
ad esempio. la presenza di 
John Lilbunie e dei LireUatnri 
ha acquistato spesso un sapore 
quasi folcloristico. D'altra par 
te. proprio per la carenza di 
analisi. ancora una volta la 
storia e apparsa frutto della 
azione di alcuni « croi ? piu o 
meno fissi nei loro ruoli. 

Si aaaiunqa a questo che. alia 
fine. Nicolini e Cottafavi si sono 
lasciati sedurre da una sorta di 
tentazione shakesperiaua e han 
no spostato la loro attenzione 
sulla interpretazione < esisten 
ziale * del personaanio Crom
well (si veda tutta la parte fi 
nale). La psicolofjia. in questi 
casi, d davvero caltiva con.'i 
qtiera: Walkins, neH'Ultimo 
(ICKM Stuart, ha dimostrato di 
saperlo — ma un confronto tra 
il suo telefilm e questo sceneo-
giato non sarebbe neneroso. 

g. c. 

Televisione 1 
V E N E R D I : 

12.30 SAPEKE 
« II hit:go vlaggio: la via dl Crlsto », a cura dl Caporello 
e D'Alcssandro (6. puntata) 

13.00 SETTELEGIIE 
Oltre la quarta lezlone della scrie « Impariamo a sciarr »• 
II numero comprendc un servlzlo sulla via del marmn 
e un filmato dal titolo: < Per un ritorno slcuro • 

13.30 TELEGIORNALE 

17,00 LANTERNA MAGICA 

17.30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
Un telefilm della scrie «Thierry La Fronde * e la rubrica 
I/amlco llbro » 

18,45 CONCERTO DELLA CAPPELLA MONACENSIS 

19,15 SAPERE 
« L'uomo e II lavoro», a cura dl Angelo D'Alcssandro 
(5. puntata) 

19.15 TELEGIORNALE SPORT, Cronachc Italiane, oggi al Par-
lamento 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 TV 7 

22.00 IO. BERTOLT BRECHT 
SI tratta dello spettacolo prcsentato oltre un'anno fa dal 
Piccolo Teatro dl Milano. con Strehler e Milva. I.'adattn-
mento trlevislvo e dello stesso Strehler. la regla e di Lydia 
C. Rlpandelll. Nello spettacolo si ripercorre la blografla di 
Hrecht. attraverso la preseotazlone dl alcune delle poeslr. 
delle ballate e delle canzonl del grande scrlttore comunista 
tedesco. E* la prima volta che la TV manda In onda uno 
spettacolo dcdlcato a Brecbt: II «recital > di Strehler e 
Milva. pur se non restitulsce del tutto alio spettatore il 
carattcre dl classe e dl arma per la «guerra dl classe . 
dcll'opera di Brecht, permette almeno al pubbllco di c«mo-
scere alcunl scrittl slgnincatlvl del poeta e drammatiirgc 
che combattd sempre I'ordlne borghese e capltalistico e 
la sua Incarnazionc nazista. 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
11,30 CALCIO 

Da Viareggio Nando Martellin! fa la telecronaca del torneo 
internazionale giovanile 

18,30 SAPERE 
Corso d! Iiiglese 

21.00 TELEGIORNALE 

21,15 LA CASA SULLA FRONTIER:\ 
Commedia dl Slawomlr Mrozek. Regla di Maurizio Sca-
parro. Tra gli Interpret!: Renato RasceL Franca Maresa. 
II drammaturgo polacco Mrozek e nno del piii notl antori 
d'avanguardla d'Europa. Le sne satire contro la bnrocraxia. 
contro la polizia. contro I pregindlzl piccolo-borghesl sono 
interessantl e dlvertenti; al limlte. pero, rischlano dl soml-
gliare troppo a un gloco Intellettnale e, soprattutto. nella 
loro forma dl parabola, non deflniscono II loro obiettivn 
in termini storicl e di classe. La commedia di stasera 
svolgr una polemica contro la • ragione di Stato », rap-
presentando la condizione dl una famiglia che. vivendo 
In una zona dl confine, vede passare la frontlera all'interno 
stesso della sua casa. 

22.00 CRONACriE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

Radio 
NAZIONALE 15.03 

GIORNALE RADIO: ore 7; 8; 15.15 
10: 12; 13; 15; 17; 20; 23 

6.30 Corso dl lingua Ingles- 16.00 
7.10 Musica stop 
840 Le canzoni del mattlno 16.35 
9.06 Colonna maslcale 17.10 

10.05 La Radio per le Scuole 
10.35 Le ore della musica 1735 
11.30 Baritono Ettore Bastla- 18.00 

nlnl 19.00 
12.05 Cnntrappnnto 
13.15 Appuntamento con Pino 19.50 

Donaggio 20.01 
14.00 Trasmtsslonl regional! 20.45 
14.45 Zlbaldone Italiano 21.00 
15.30 ChlosCO 21.40 
15.45 Novita per 11 gtradischl 
16.00 Programma per 1 ragazzi 22 10 
16.30 special 
17.05 Per vol giovani 23 00 
19,13 • SIssl, la divina Impcra-

trlce »- Originate radiofo-
nico dl Franco Monicelli 

19JO Luna-park 9.10 
20.15 II mondo segTeto deirar- 10.00 

te moderna 10.45 
20,45 La vostra amlca Lllla 11.15 

Brlgnone 
21.15 Concerto slnfonlro diret- 11,45 

to da F. Leitner 12.10 
12.20 

SECONDO 12.55 
GIORNALE RADIO: ore 6,30; 1335 

7,30; 8.30; 9 J 0 ; 10JO; 14.30 
11.30; 12 15; 13.30; 14.30: 
15.30; 16.30: 17J0; 18.30; 15.15 
19,30; 23; 24 

6.00 Svcgllatl e canta 17.00 
7.43 Biliardino a tempo dl 17.20 

musica 17.45 
8.40 Musica leggera 18.00 
9.40 Interlddio 18.15 

10,00 « Grand) speranze >, ro- 18.30 
manzo dl C. Dickens (I5> 18.45 
eplsodlo) 19.15 

10.40 Chiamate Roma 3131 20,30 
12,20 Trasmtsslonl region*!! 
13,00 lilt parade 21,00 
13.35 11 tenratitolo 22.00 
14.00 Juke-box 22.30 
14,45 Per gli amlcl del disco 23,05 

I nostri discbl 
Violinlsta Richard Odno-
posoff 
Concorso C N ' C L A per 
canzonl nnove 
Le ehlavi della muilca 
Le canzonl di Sanremo 
1969 
Classe Cnlca 
Aperitlvo In musica 
Otello Profazlo canta 11 
Sud 
Punto e vlrgola 
Slamo fattl cosl 
Passaporto 
I.a voce del Javoratorl 
II pianino dl Luciano 
Sangiorgi 
II melodramma In di«co-
teca 
Cronache del Mezzogiorno 

TERZO 

La Radio per le Scuole 
Concerto di apertnra 
Musica e Immagini 
Concerto dell" organista 
Anton Helller 
Muslche italiane d'oggl 
Meridiano d| Greenulch 
L'epoca del pianoforte 
Intermezzo 
Fuori repertorlo 
Ritratto dl antore: Be
njamin Britten 
G. F. Haendel: « Israele 
In Egitto • 
Le nplnlonl degll alirl 
Corso di lingua inglrsr 
P. Hindemith 
Notizie del Trrzo 
Quadrante eronomico 
Musica leggera 
Piccolo planeta 
Concerto dl ogni sera 
II rammlno della flslca 
nncleare 
Celebrazionl rosslnlane 
II Glornale del Terzo 
In Italia e all estero 
Rivlst* delle rlTlate 


