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IL DIBATTITO AL XII CONGRESSO DEL P. C. I. 
Echi ai lavori delle assise di Bologna 

Giornali dc e di destra 
preoccupati per i rkhiami 

unitari del XII Congresso 
Dichiarazioni alia TV di Valori e Galloni 

Commento di La Malfa 
Da uno dei nostri inviati 

BOLOGNA. II. 
Gli approfondimenti dt'lla 

tematica congressuale conti 
nuano a « tcnerc » le prime 
paginc di quasi tutti i giornali 
italiani. attraverso una nutri-
ta scric di resoconti, commen
ti e « scrvizi ». Un foglio ro-
mano di cstrcma destra came 
il Tempo testimonia a suo 
modo. in forma vistosa. della 
attenzinne cho tutte le forze 
politiehe nazionali stanrM) pre 
stando ai lavori del congresso 
di Bologna. L'inviato del gior-
nale, Lucini. si allarma per 
il saluto d ie i rappresentanti 
dei partiti e movimenti demo 
cratiei hanno recato ieri at 
congresso e ne fa addirittura 
« il vero fatto politico » della 
terza giornata congresstiale. 
se non altro perch6 PSI e 
PRI — secondo quanto scrive 
il quotidiano romano — « han
no dato ai comunisti una sor-
ta di lasciapassare. una paten-
te di credibility » 

II tema e riprcso indiretta-
mente dal direttore della Gaz-
tetta. Giorgio Vecchiato. che 
si preoccupa di rivolgere. con 
un commento che ha qualche 
segno di ispirazione autore-
vole. un monito ai partiti al-
leati, invitati seccamente a 
una «seria riflcssione ». II 
discorso e rivolto ai < tipo di 
decisioni che debbono essere 
capaci di prendere e di con-

durre avanti i partiti demo
cratic! »: e ciod. un < no » ai 
comunisti « assolutamente ne-
cessario fincM il PCI sara 
quale e oggi ». e quindi la ne
cessity di essere « pari ai pro 
pri compiti ». guardando non 
a cid che si chiede «dalio 
esterno » alia maggioranza at-
tuale. « ma ci6 che essa stes-
sa deve saper fare». 

II commento del quotidiano 
caltnlico di Milano. VAvvenirc. 
non c venato da questi allar-
mi. e si preoccupa di esten 
dere il discorso all'interesse 
che la relazione Longo e il 
dibattito in corso prestano al 
mondo cattolico; al quale il 
PCI — scrive Angelo Narduc-
ci — « guarda con pi ft atten-
zione rispetto al passato, de-
dicando alia chiesa post-con-
ciliare un'attenzione non for
mate. sottolineando la non 
ideologicita dello stato e ri-
conoscendo quindi la posizio-
ne autonoma della chiesa nei 
ennfronti delle istituzioni ». 
Dal dibattito e dalla relazio
ne, il quotidiano ricava quin
di 1'obiettivo di « un nuovo 
blocco storico da esperimen-
tare in primo luogo nella vita 
degli enti locali e impegnato 
poi nell'attuazione della Co-
stituzione e in una politica di 
disimpegno atlantico. nella 
prospettiva della coesistenza 
attiva e del superamento dei 
blocchi ». 

Al dibattito di Bologna 

Vasta eco 
nel mondo 

Nelle loro corrispondenze, gli inviati sottolinea-
no il « nuovo rapporto» con I'URSS e I'apertu-

ra della via italiana al socialismo 
La relazione del compagno 

Longo al dodicesimo congres
so del Partito e le due prime 
giornate di dibattito continua-
no a trovare ampio spazio 
sui .maggiori quotidiani del-
l'Europa occidentale e dei 
paesi socialisti. Molti giornali 
pubblicano cornspondenze e 
commenti dei rispettivi invia
ti a Bologna, non di rado in 
prima pagina. 

Le corrisponden/.e da Bolo
gna trovano particolare nlie-
vo sulla stampa cccoslovacc.i. 
Del rapporto del compagno 
Longo tutti i giornali hanno 
riportato mtcgralmente le par
ti che si rifenscono alia Ceco-
slovacchia. Mlada Fronta, or-
gano della lega giovanile. fa 
rilevare gli applausi che han
no interrotto L>ngo ogni volta 
che pronunciava la parola Ce-
coslovacchia. Prace, organo 
dei sindaeati. ncorda che il 
PCI ausp:ca innanzitutto il ri
spetto dcllindipcndenza e del
la sovranila dvgli Stati socia
listi. Per l'inviato dolii. Zeme-
dclske Nov: in/, Lvigo ha «con-
fcrmato I'atupgiamento di op 
posizione aU'in\as:one di acto 
sto. Notiamo con p iccro che 
i comun:-,h it.tli.ini hanni 
un'alta st'ma della capacita e 
della forza del no-:ro Partito 
comunista >. 

I giornali jugoslavi. la ra
dio e la telcvisiotie s> ivrap.v 
no ampiamentc dei lavori del 
dodicesimo congresso. II quo 
tidiano croatc Vjcsii1:, com 
mentando la rclaz-.onc di I/in 
go. scr:ve cho cgli c e stato 
chiaro ed ospiicito nella con 
danna dcll'intorvoivo arm.iio 
in Cccoslovacchia. csp-o>s:one 
ronrreta di una risoluta con-
cozione politica » Dal canto 
suo. Pulitika di Bclgrado g:u-
dica «m*>lto lmpmantc la 
chiara posizione indicata dai 
comunisti italiani :n ordine 
alia necessita di sotterrare i 
blocchi ». Invece. sempre se
condo il quotidiano. « la con-
danaa della politica di xiter-
vento in Cccoslovacchia e st.v 
ta miLigata dall'on. Longo. 
che ha rinunciato ad espnme-
re la sua di=approvaz'one con 
tro tutti e cinque i paesi del 
paUo di Varsavia >. 

Sempre riguardo aila rtla 
zione del compagno Kongo 1! 
Times di Londra. commenia. 
« Con un govcrno che deve an 
cora provare di sapor funzio 
nare cfricientemente. non si-m 
bra davvero questo :I momeri 
»A ner rotrt\n£f>rp le ponderate 
ifferrnazioni "di Longo. anche 
M i i fossero udite prima >. 

La Tribune Ac Geneve p-ib-

blica con rilievo un servizio 
del suo inviato. Jacques Fe-
ner . il quale sottolinea. sulla 
base del rapporto di Longo e 
del elima della prima giorna
ta. quattro indicazioni fonda-
mentali: impostazione dei rap-
porti con I'URSS t in un con-
testo del tutto nuovo», riaf-
fermazione della via italiana 
al socialismo, candidatura del 
PCI al potere e apertura ver
so il movimento di contesta-
zione stu<ientesco. 

A Parigi. Le Monde ha pub-
blic.ito un ampio resoconto del 
rapporto di Longo. nel quale 
assume particolare rilievo la 
parte di politica interna. Le 
presc di pmizionc sui proble-

J mi internazionali sorio giudi-
cate « prudenti » dall'articoli-
sta. Ma. egh soggiunge, «il 
rapporto e interpretato daile 
delcgazioni dell'Europa orien-
tale come la pro\a tlagrante 
cho il PCI 6 molto piu inte-
grato nel mondo capitalista 
che non neH'univer^o comuni 
sta e si deter-mna in runzime 
delle roalta deH'Kurupa ocei 
dentale piu che come partito 
internazionalista ». 

L'inviato di France Snir par-
la di « contestazione del Par
tito guida sovietico » da parte 
della maggioranza dei delega-
ti e sottolinea gli applausi che 
hanno accolto le affermazioni 
fatto da Ingrao in tenia di rap-
porti con I'URSS. Per il Figa
ro, la chiave del congresso e 
neH'affermazione che « l'ltalia 
non p;i<S u^cire dai suoi pro-
b!emi s^nza i comunisti ». 

Alia relazione di Lingo la 
Frankfurter Rundvhau dedi-
ca un ^i.T\iz-o di cronaca IKI 
la prima patina e una corri-
«r»in lorua Hi oommen'o rw>lla 
terza. corredala di una fo-o-
grafia del iegretano genorale 
dol I*CI. II commento e <k\h 
cato >>opraUutto all'aUcggia-
mrtito rk̂ l PCI sui problemi in
tern I e g.udica cho « il PCI n«n 
\uo!e essere una opposizione 
costrutti\a. in sostanza non 
vuole essere neppure un'opp^>-
sizione, ma vuole collaborare 
costruttivanxTrte alia co^tru-
zione di una nuova socirta e 
alia difesa dolle istituzioni re-
pubblicate e domocratiche Qui 
sta il nocciolo del probloma >. 

L'inviato della SueddeutM'he 
Zrttiinq. nassume ampiamtiv.e 
la relazione di Lingo (titolo 
in prima pagina) e <ottohnea 
ptr parte sua che < il PCI in-
siste sulla propria via verso 
il socialismo e contosta che 
a un qnalsiasi SUato <ooialista 
o a un qualsiasi partito spetU 
un ruolo di guida nel mondo 
comunista >. 

Airoldi. sui Carlino e sulla 
Nazione. nota che il dibattito 
investe insieme le < strutture » 
del Paese e le « sovrastruttu 
re politiehe». Ma in questo 
discorso obiettivo il common 
ta tore introduce un elemento 
arbitrario. attribuendo a Na-
politano una preferenza p<-r 
il tema delle alleanze politi
ehe e di vert ice per raggiun-
gere la « nuova maggioran
za »: e a Ingrao. « neH'am 
bito della rela/ione l»ngo». 
una preferen/a di discorso 
(sulle strutture economiche e 
sui movimenti di massa). che 
punta ad una * alternative di 
potere ». 

< Gra7ie alia sintesi operata 
da I^ongo — scrive De Luea 
sulla Slampa — si e ricosti-
tuita nel PCI, come all'epo 
ca di Palmiro Toghatti, l'uni-
ta del gruppo dirigente >. E' 
l'apprezzamento che il quoti
diano torinese fa a proposito 
della seduta di ieri. prenden 
do spunto dall'intervento del 
compagno Ingrao. F. La Rocca 
scrive a questo proposito sui 
Mestagaero che e giunta la 
confermn delle provision!, fat
to alia vigilia del congresso. 
« che da v a no per scontata la 
sostanz'ale unita del gruppo 
dirigente intorno alia linea 
politica accettata da tutti. 
sia pure con accentuazinni 
diverse ». 

Alio note giornalistiche si 
aggiungono nuovi commenti 
degli osservatori degli altri 
partiti, che continuano a se-
guire con vivo interesse i la
vori del Congresso. Il compa
gno Dario Valori, in una di-
chiarazione rilasciatn alia TV, 
ha deito che uno deglj ele 
menti caratteristici del Con
gresso e rappresentato dalla 
vivacita di un ampio e pro-
fondo dibattito. il quale sotto
linea che i partiti dell'opposi-
zione di s:nistra sanno aprirsi 
< a una reale dialoltica inter
na. mentre il dibattito all'in-
terno dei partiti del centro-sl-
nistra si svolge non sui pro 
blemi del Paese, bensl su que
stion! relative ad equilibri in-
terni ». Circa le scelte politi
ehe del congresso. Valori ha 
affermato che la linea che e-
merge dal dibattito e quella di 
non ritenere esistentc a bre
ve termine «l'ipotesi di una 
nuova maggioranza e di fon-
dare la propria aziono sulle 
Iotte del Paese creando con 
ci6 le premesse di un nuovo 
schieramento. In questa pro
spettiva. come pure su quella 
della lotta contro il centra si 
nistra c per l'uscita dell'Italia 
dalla NATO, si potr.a verifica 
re — ha concluso Valori — 
un'ampia azione comune del 
PSIUP con il PCI ». 

Anche Galloni. leader deUn 
sinistra dc di base, ha rilascia-
to alia Tv una dichiarazione su-
gli sviluppi del dibattito. Flgli 
ha assodato il discorso suila 
< nuova maggioranza » svolto 
in congresso a una presunta 
« vocazione di potere > espres 
aa da c talune posizioni >. Que
sta tesi. in realta. serve a 
Galloni per limitare il suo di
scorso nei confmnti del PCI 
e della sinistra operaia al te 
ma dei c nuovi rapporti > con 
ropposi7ione. t alia quale si 
riconosoe la rapprcsontanza di 
una parte del Paese e qundi 
una responsabilita che richie-
do un positivo e costnittivo 
comportamonto per la difesa e 
il eostogno delle istituzioni de-
mocratirhe e parlamentari >. 

K' anche da nlevaro una di-
chiarazione de-U'on. Gorardo 
Bianco, osponon'e degli ado-
rent i meridionali alia Ba.<e. 
il quale, in rifonmento al con 
vegno nazionale dolla oim^n 
te cho ha luogo ossli a Firen 
70. ha e>pro^-o alnine nv.T 
ve ivi confriviti dolla pov.zio 
n<» di Moro. * Anche rn r̂ quan-
to riguarda il pirtito oo-nun:-
s'a — ha do'to IVanro — no:i 
c; <omhra clio «i?no oTnai p.u 
silff-f onti lo f.irnii' di H.in-> 
snnii-ti'.o di una fmziono sto-
r.ca di qucfto partito ma. in 
ba*e aU'evohiz-.orh^ (k^llo si-
tuazioni. diventa noco^sario 
avviaro un costruttivo confron 
to cho puo trovare nogli cnti 
locali un primo punto di riar-
tenz^ ». 

La Malfa e torruto ad occu 
parsi del Congresso con un am
pio editoriale della c Voce re-
pubbUcana ». II sogrotario del 
PRI parla sopratutto delle « in 
teressanti novit.a » nscon'ra'o 
nella relazione di l<niii o ae 
conna soprattutto ai temi del 
t partito nuovo dolla cla«;^o 
operaia e doi lavoraton > alio 
scelte fatto nel campo delle ri-
vendicazioni soeiali e delle ri-
forme e infine alio posizioni 
relative al « superamento con-
ffiunfo % dM Pat.to Atlantico s 
del PaUo di Varsavia. 

Renato Venditti 

# w ! - - f ' " t | ' ^.-:U2 v ; 

• > M 1 J ""J 

BOLOGNA — Un aspetto dell'assemblca 

Diamo qui di seguito il re
soconto (k gli interventi dei 
compagni che hanno pieso la 
parola nella tarda serata del-
I'altro ieri e nel corso dilla 
seduta anlinu'ridiana di ieri. 

ADRIANA LODI 
assessore al comune 
di Bologna 

Le contraddizioni fra il pro-
gresso tecnico e scientifico e 
la condizione umana — ha 
detto la compagna Lodi — 
premono in maniera sempre 
piu intollerahile Mille masse 
italiane. Ma il modello di una 
societa autoritaria e paterna-
listica 6 sempre piu conte-
stato. Masse sempre pin va 
ste di operai, di studenti. di 
tecnici, di intellettuah metto-
no sotto accusa il carattere 
repressivo dello stato. recla-
mano un radicale rinno.-a-
mento della societa. Nel mio 
intervento — ha detto poi 
la compagna Lodi — vorrei 
esaminare due aspetti per al
tro gia sottolineati con forza 
dal compagno Longo nel suo 
rapporto: l'autonomia degli 
enti locali e I'emancipazione 
femminile. Fin dal suo otta-
vo congresso, il nostro parti
to, coerente con la propria 
visione strategica di trasfor-
mazione dello stato dall'inter-
no, dal basso verso 1'alto e 
non viceversa. ha posto in 
modo originate e nuovo il pro 
blema degli enti locali. con 
1'obiettivo di avvicinare al pi>-
polo l'esercizio del potere. 
Che cosa e accaduto in que
sti anni? Nei pnmi tempi 
ha gravato sugli enti locali i! 
pmblema della ricostruzione 
delle citt.i dopo i danni su 
biti e niolte ammimstrazioni 
hanno as^olto questo com 
pito. Allora 1'autonomia era 
chiesta per assolvere. fonda-
mentalmonte. compiti tradi-
7ionali. Ma dal lftifi la no 
stra posizione si e fatta pn) 
esphcita, e l'cbiettivo e di-
venuto quello di uscire dal-
1' onl.nana ammini>trazione. 
L'autonomia 6 divenuta con 
dizione per operare la nfor 
ma dello stato. 

La mancan/j di autonomia, 
il do\er .-ottoatare ad una Kg-
ge comunale e provi.nciale 
che ha sostituito soltanto la 
parola podesta. il contatto di-
retro con le osigenze vecchie 
e nuove che le popolazioni 
amministrate affidano giu^tj-
mente agli enti locali, fanno 
sorgere nn.i nuova unita po
litica dal basso fra gli ammi-
nistraton Kva!i d. diverse ton 
denze politiehe. Per co-itene-
re que>ta contestazione uni-
tana i governanti assumano 
atteggiamenti equiviVi. in cui 
si inlrecciano promesse e 
rmvn ma anche repressioni 
bnitali sugli enti locali. Con
tro l'autonomia degli enti lo
cali si erge tutto il governo 
di centro sinistra, trasforman-
do I decreti e i tagli ai bi-
lanci in altrettanti bollettini 
di guerra. In tal modo il go
verno tende a fare avanzare 
la linea del centralismo huro-
cratico. attuando una politica 
che favon^ce le scelte del 
grande capita!?. Ma se ia h 
nea della omogeneizza/i me 
ha teso a Iacerare un :^-?5j 
to unitano. e 3nche vero che 
laddove vi e la nostra >n.iia-
tiva questo di>,egno puo esse
re sconfitto. La battaglia per 
l'autonomia non puo perd es
sere portata avanti soltanto 
d* ai'anguardie, ma deve coin-
volgere le grandi masse nopo-
lan. K' questo uno dei compi
ti dell'oggi, e tra le tone 

che dobbiamo impegnare. noi 
possiamo avere in prima fda 
proprio le donne. A Bologna. 
in 24 anni di attivita ainmi 
nistrativa. presentiamo un 
rendiconto di t irea 1(X) mi 
liardi di investimenti straor-
dinari, e le donne bolognesi 
sanno quanta parte di tali in
vestimenti sia andata a fa-
vore di servizi soeiali. Solo 
negli ultimi tre anni, un mi-
liardo e mezzo del bilancio 
comunale 6 impegnato per co-
struire 31 asili nido. Ma il 
fatto piu importante e la par-
tecipazione attiva degli uomi-
ni e delle donne attorno alle 
scelte degli enti locali. A Bo
logna migliaia di donne han
no partecipato alle scelte che 
il comune doveva compiere. 
Col decentramento migliaia 
di donne partecipano, di fat
to. al governo della citta. Que
sta partecipazione. che co-
stituisce un grosso fatto demo-
cratico. puo essere amplia-
ta, e puo essere allargata a 
tutto il paese. Bisogna ave
re il coraeeio di uscire dagli 
schemi tradizionali. inventan-
do forme nuove di partecipa
zione. Se colleghiamo il movi
mento femminile alle rappre-
sentanze consiliari. sia dove 
siamo maggioranza sia dove 
siamo all'opposizione. non ot-
terremo solo il risultato di 
fare partecipare una massa 
piu numerosa alia vita politi
ca del paese. ma daremo piu 
impulso e vigore alia lotta 
per le autonomic poiche non 
e'e forse nessuno come la don
na. che sia disposta a lotta-
re per cambiare la propria 
posizione. per garantire 3 se 
stessa e ai suoi figli un av-
venire migiiore. 

ANGEUNI 
segretario regionale 
delle Marche 

Pos.tivo nel complesso il 
giudizio del compagno Ange-
hni sui dibattito precongres-
suale, anche se va n!e»-ata 
una insuff.oiente anahsi cnti-
ca per quanto riguarda la lot 
ta per ia nforma agrana 
ne! quadro generale della s'ra 
tegia delle nforme. Nelle 
Marche in particolare. la n-
forma 3grana si impone co 
me un momenta decisivo del-
lo sviluppo democratico e del 
progresso civile, e quindi 
come componente essenziale 
della lotta della classe ope
raia nella regione. Se il pro 
blema della nforma agrana 
ha awito nei precongre.^si 
marchig'jr.i tuna regione in 
cm per altro i contjdmi so-
no ancora il 40 per cop'.o del 
la forza lavoro) un nl.evo 
inadegmto r.^petto ad aitre 
quest.oni ampiamente trat 'a 
te. lo si deve pnncipalTiente 
all'insuffic.ente movimento di 
lotta sviluppatosi nei due an
ni passati su quel problema. 
Questa s.hiazione £ sostanzial-
mefite comune (ajrneno per 
quanto nguarda coltivatori 
diretti e mezzadri) anche a 
Umbria e Toscana. Si e veri-
ficato non s>i\o un calo delle 
Iotte contadme. ma anche 
una sensibile inadeguatezza 
dei nsultati ragguvnti. 

Occorre, dice il compagno 
Angelini. fare a questo punto 
un chiaro esame cr.tico Bi 
sogna superare onenta.Tit'nti 
errati che ancora perm mgo 
no nel movimento contadmo 
e nel nostro partito e occor
re approfondire la nostra ela-
borazione in relazione al 
processo di trasformazione 
in corso nolle campagne. An
gelini ha ricordato che e&i-

ste un grande potenziale d": 
lotta fra i contadini contro 
la politica dei tnonopoli. -; la 
incidenza del voto delle cam
pagne nella grande vittona 
del 19 maggio lo conferma. 

Per quanto riguarda i pro 
blemi di orientamento. va 
respinta Ia tesi che l'esodo 
tumultuoso e l'invecchiamen-
to conseguente della mano 
d'opera contadina, dimostre-
rebbero t'attenuarsi deH'aspi-
razione alia conquista della 
terra. Fra il '61 e il '67 e'e 
stato nelle Marche un aumen-
to del 5 per cento delle azien-
de diretto - coltivatrici. a 
conferma che resta valida la 
parola d'ordine della lotta per 
la conquista della terra. Di 
qui I'esigenza di una decisa 
e generale opposizione alio 
ultimo inganr.o della DC e 
del centro sinistra verso mez
zadri e coloni: la soluzione 
della trasformazione d'.lla 
mezzadria in affitto. 

Insieme a questi, occorre 
poi approfondire i problemi 
della difesa e dell'aumonto 
dei redditi contadini. dei rap
porti con il mercato, degli 
investimenti. della occupazio-
ne. della trasformazione dei 
prodotti. Va posto di piu lo 
accento sugli strumenti che 
occorre costruire per realizza-
re piu potere. piu presenza 
contadina nella societa italia
na. Tanto piu e attuale que
sto problema per noi nel mo
menta che nelle tesi ponia-
mo 1'obiettivo di una socie
ta articolata nella partecipa
zione di una pluralita di for-
ze. fra le quali i contadini 
hanno un ruolo determinate . 

Angelini ha quindi detto 
che con l'ingresso del movi
mento studentesco sulla sce-
na. si e po>ta in modo ri-
duttivo e estremistico solo la 
questione dei rapporti fra 
studenti e operai. ignorando 
la piu ampia e ricca artico-
lazione che deve guardare al 
movimento contadmo e ai ce-
ti modi. E' in questo qua 
dro che vanno rilevate atte-
nuazioni nell'impegno anche 
del partito sui problemi del 
Ia nforma agrana. 

Fra gli a!tn motivi che 
hanno in vario modo frena-
to le lotto contadine. Angeli 
ni ha ind.cato la violenza 
della reazione padronale e 
dell'apparato statale nei con
front! dei mezzadri: nonclie 
ragioni soggettive di imprepa-
ra7io-e e ritardi deiie orca-
nizzazifvni dello stesso movi 
mento. L'accento va rnisto 
con chiarezza sui prohlomi 
dello associaziomsmo c~>me 
strumento di direzione ^ffet-
tiva dell'azienda 

Angelini ha >ottolneato la 
es-genza Ai tin impogno del 
pan,to a ogni l.vello i,'e <e 
7:o.m nei COTU.II rurah. c!> 
€r.t; iiVitli. occ • al fine li al 
largare lo schieramento d' 
lotta cvntro la r»!:tica do! 
centro sin.stra. Ancora Ange
lini ha posto in nlievo "la 
necessita di svolgere nei con
front! degli enti di suiuppo 
una p»ilitica che. superando la 
fase della denuncia, miri a 
fame gli stnimenti efficaci 
peT la determmazione di una 
nuova realta nolle campagne. 
di distnbuzione e trasfoma-
zione della terra, di parteci
pazione e d: potere delle nas-
se co-i!ad.ne. 

TUSA 
segretario della Fede-
razione di Siracusa 

Braccianti e operai — ha 
detto il compagno Tusa. il g.o-
vane segretano della federa-

zione di Siracusa — sono sta
ti protagonisti di Iotte aspre 
nel corso del 19C«. nel Me 
rid one e noi Siracu=ano in 
particolare. Non sono stati 
tumulti improvvisi esplosi in 
un contesto di misena. anche 
se la miseria e ancora lar-
ga parte della realta sicilia-
na. Lo scontro non 6 stato. 
nelle campagne. tra braccian 
ti senza mestiere e Iatifondi-
sti. ma tra operai agricoli 
qualificati e imprenditori agra-
ri, padroni delle modeme 
aziende capitalistiche dove 
permane una ingiusta condi
zione bracciantile. Î a lotta e 
stata per conquistare una di-
gnita nuova. In questo conte
sto la resistenza raboiosa de
gli agrari. l'eccidio di Avola. 
la montatura poliziesca, i 105 
dirigenti sindacali e politici 
denunciati. 1* inchiesta sulla 
quale ancora permane il si 
lenzio. Ia testimonianza uma
na del ministro del lavoro. 
Brodolini. I comunisti hanno 
preso atto — ha detto Tusa 

— dell'impegno per il futuro 
rispetto delle leggi. Occorre 
pero, una nuova legislazione 
atta a tutelare i braccianti 
— ancora sottoposti al mer
cato di piazza della mano 
d'opera — capace di fare dei 
braccianti i soggetti dello svi
luppo dell'agricoltura. 

Tusa si e dichiara'o d a c 
cordo sui rilievo dato dal 
compagno Longo. nella rela
zione e dal compagno Ingrao 
nell'intervento di stamane. al 
1'obiettivo della costruzione d 
uno schieramento unitario sui 
terreno concreto dell'iniziati-
va e della lotta. A questo 
proposito egli ha richiesto un 
forte impegno del partito nel
la battaglia per il disarno del
la polizia. 

Anche gli operai — ha pro-
seguito Tusa — sono scesi 
in lotta nel *68. accanto ai 
braccianti, e insieme. anche 
coloni. mezzadri. contadini co] 
piti dalla fallimentare politi
ca de! MEC; il dato nuovo 
delle Iotte sta nel fatto che 
le masse vogliono essere pro-
tagomste dirette della elabo 
ra/ione delle nchieste e lella 
*e*ffl-v do!!o lotto, abhand.i 
nando 1'antico stato di « su-
U).-d:naziorH-». di apat.;co adat 
tamento. ponendo in crisi la 
organizzazione dei contadini 
capi^iiat,! .la Bo'ioni:. p.>neu 
do in crisi lo stesso rapporto 
tm DC o mondo contadmo 

Le mas?e operaie in parti
colare hanno dato vita a gran
di sciopen per I'abol.zione del 
le zone salanali. Anche in que
sto l,v:e il dato nuovo o da 
to d?!!a passione unitaria del 
movimento. dalla volonta d; 
spaccare uno stato di anti-
o.i si>^2oz'v>ne. po^to TO! MO 
r.dione a fonlamento de!!"»co 
no.ti.a n.iz onale I-a nj .na ma 
tur.ta delle masse ha colp.to 
il disegno della borghesia te 
so a d vtdorv il m.mmento 
opora'.o, a divndea'* i la vera to
ri del sud dai lavoratori del 
nord: non a caso mercoletli 
tutti gli operai — da Milano 
a Siracusa — scenderanno in 
sciopero generale per l'aboli-
zione delle zone salanali. 

Le Iotte hanno anche aeee-
lerato la ensi della coalizio-
ne di centrosmistra al gover
no dolla rvgiooe Non a ca-i 
d>p>i Avola o dopo I appro 
vazione di una mozione d. 
appoggio alia battaglia contro 
le zone, il governo reaion.ile 
si 6 disfatto. La crisi perma
ne; in pencolo e la stessa 
autonomia dell'istituto regio 
nale. I comunisti hanno indi
viduate nuove forme d'azione 
per uscire dal marasma. La 
occupazione della assemblea 

regionale e stata voluta per 
ricercare una nuova unita tra 
le Torze che vogliono rare 
uscire 1'isola dalla crisi nata 
dalla degenerazione della clas
se politica del centrosinistra. 
Una nuova classe dingeate 
gia cresce in Sicilia; e pre-
sente nelle Iotte di cui sono 
protagonisti comunisti, sociali
sti, cattolici. 

Nuovi compiti spottano al 
partito, in questa situazio.ne 
ricca di esponenze e novita. 
II partita deve sviluppare un 
processo di rinnovamento an-
corato alia vita stessa dei la
voratori. portando nel suo ,n-
terno i quadri stessi che han
no diretto le Iotte degli ope
rai e dei braccianti. combat-
tendo i fenomeni di eletto-
ralismo. di burocratismo. 
espandendo la democrazia in
terna, a tutti i livelli. attra
verso un civile e aperto con-
fronto. Pnmi risultati — lu 
concluso Tusa — si sono rag 
giunti, anche su questo terre
no, nella costruzione del par
tito nelle fabbnche vecchie e 
nuove. in un clima di nuova 
tensione ideale. 

COSTA 
presidents dell'ammi-
nistrazione provincia
te di Ferrara 

Sempre piu estesa e matu-
ra e nolle grandi masse la 
consapovolczza che la soddi 
sfazione dei loro bisogni non 
puo venire dalla politica del 
contro sinistra, bensi da una 
diversa direzione politica che 
si costruisce attorno ad un 
indinzzo diverso e a contenuti 
oppo>ti. I n a alternativa che 
si costnmce nella unita e nel
la lotta di tutti i giorni per 
dare soluzioni positive alle 
grandi Iotte delle masse e per 
fare avanzare una politica di 
effettive riforme. 

I.a giustpzza di questa tesi 
e pienamente confermata dal
la esperienza ricavata dall'im 
pognativa battaglia contro il 
mf.nopoho saccarifero 11 con 
tra.-.to tra le esigenze della col-
lottivita o la pol'.tica di 
r.ip:n.i del monv>p>l.o ?ac 
carifero e venuto decisa-
mente aggravandosi anche 
in seguito aU'entrata in vigo
re delle norme comunitane. 
fino ad esplodere violentemen 
te nel tentative) di imporre 
una ristrutturazione del set-
tore basata sui ndimensiona-
mento delta produzione e 
sulla drastjea riduzione con 
ccntrazione degli stabihmen 
ti e che quindi colnisce dura 
rr.vnte ctntinaia di migliaia 
di opera\ di contadini. d' con 
sumatori: in defir.itiva l'ln'.e 
ra rornuniTa 

II rifvalo d\ soggiaevre- c sta 
to netto e deciso: lo dicono le 
occupazioni degli stahilimen 
ti. le requisi7ioni disposte dai 
sindaci. le assemblee elettive 
locali con un comples«o arti-
colato e multiforme di inizia-
tivo che hanno interessato e 
mobilitato intere popolazioni 
impegnando uno schieramen
to straordinariamente ampio 
di rorzo pxiliticho (PCI. PSIUP. 
PSI. MSA. PRI. DC) a Fer
rara come a Ravenna, a Par
ma come a Padova. ecc. 

Questo schieramento ha tro 
vato oceasione di convergenza 
e di unita attorno ad una piat 
ta forma di contestazione e di 
alternativa al piano Eridania 
(concordato col governo) che. 
parlendo dal rifiuto dei licen 
ziamenti, si e articolata in un 
complesso di nvendicazioni m-
termcdie giungendo infine a 
cogliere e investire il nodo 

centrale del problema e cioe 
quello dell'esproprio dell'indu 
stria saccariTera privata e il 
suo trasferimento in gestione 
a forme associate di produtto 
ri-lavoratori. 

Superate tal one incertezze 
suli'impostazione della lotta 
che si erano manifestate so 
prattutto nella fase iniziale. 
la battaglia ha portato ad un 
primo successo. Per la prima 
volta infatti l'Eridania e stata 
costretta a revocare i licen-
ziamenti e ad accettare nuove 
procedure di consultazione con 
i sindacali. mentre il ministe-
ro della Programmazione ha 
dovuto impegnarsi. pur con 
qualche reticenza. ad indire 
la Conferenza nazionale di 
settore. ed il governo ha dovu 
to prendere posizione a favo 
re della revoca dei licenzia 
menti. 

Ma questa prima sconfitta 
dell'Endania non chiude la 
partita: restano in picdi que 
stioni fondamentali che inte-
ressano V azienda contadina. 
Ie norme comunitarie. il con-
tingentamento. la destinazione 
del denaro pubblico destinato 
alia ristrutturazione. e sopra
tutto la nazionalizzazione del 
settore che costituisce una 
oggettiva e urgenle necessita. 
Non ci nascondiamo le difficol-
ta di avanzare su questa stra-
dat lo scontro non sara sol
tanto con i gruppi saccariferi 
ma anche col governo. 

Da qui la necessita di svi 
luppare la lotta con un forte 
aggancio ai metodi nuovi di 
lotta che abhianr.o spenmenta-
to e con quel coordinamento e 
queila direzione politica del 
movimento che si sono sin qui 
rivelati carenti. Noi riteniamo 
che la nostra esperienza possa 
essere utile a tutto il partito. 
L'assemblca e stato lo stru
mento unitario attraverso cui 
la classe operaia e stata par-
tocipe e responsabile di ogni 
decisione. 

A caratterizzare ulterior-
mente questa originale gestio 
ne della lotta operaia sono in 
tervenute con il loro peso le 
assemblee elettive locali. Ie 
loro sedute straordinarie per 
manenti come punto di incon 
tro popolare e di maturazione 
di una nuova unita sui proble
mi tconomici e politici anche 
piu generali. e come elementi 
di ulteriore aggravamento del
la crisi del centro sinistra. Ve-
diamo dunque verifieata anche 
qui la necessita e la possibili-
ta di costruire nuovi schiera-
rr.enti di force politiehe. sep-
pure ancora su momenti par-
ziali. 

PfCCH/OU 
de l la D i rez ione 

II dato cssonzialo della si-
tuazione di oggi — ha esordi-
to il compagno L'co Pecchioli 
dolla Direzione del Partito — 
e l'amp:ozza e la qualita del
le Iotte operaie e l'entita de
gli schieramenti soeiali che si 
sono messi in moto; sono Iotte 
che partendo dagli aspetti piu 
immediati dello sfruttamento 
tendono ad awiare concreta-
mente trasformazioni di im-
portanza decisiva nell'a-ssetto 
attuale dolla societa e dello 
Stato. Que-te tendonze non 
<=ono nato spontaneamento. La 
lmea dello Iotte artirolate si 
6 dimnstrata la piu idonea per 
dare al movirnonto rivcniica-
tivo il massimo d. ospansio-
ne. la p:u idonoa per ottenere 
fornio nuove di generahzza-
zione che pongono con sem
pre maggiore chiarezza obiet-
tivi di trasformazione. II iu-
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