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L'UNITA SINDACALE 
CAMMINAINSIEME 
ALLE LOTTE UNITARIE 

II set'.imanale democnstia-
no Pohhca che esce con la 
data del 9 novembre contie-
ne un'intervista del compa 
xno Luciano Lama, segreta-
rio della CGIL, sulle prospet-
tive dell'unita sindacale. Ne 
nportiamo le parti pnneipa-
h per 1'interesse che hanno 
per tutto ll movimento di 
lotta. 

Esiste secondo te II perico-
lo che si arrivi ad un'unita 
organic* tra le oraanizzazio-
ni sindacali su di una piat-
taforme inadequate alle at-
tese ed alle esigenze politi-
che d«lla classe lavoratrice, 
su quelle positions che vta
na indicata coma una pesl-
ziene « paternalistico - buro-
cratica >? Se si, in Quale 
misura esiste questo pericolo 
a da dove viene? 

Sono convinto anche io che 
sul modo di reallzzare l'uni
ta organica fra le organiz
zazioni sindacali incombono 
anche del nschi. del pencoli. 
Uno e quello indicate) nella 
domanda: il rischio di posi
zioni paternalistiche burocra-
tiche; un altro potrebbe esse
re quello di posizioni pan-
sindacaliste. Io pero dico su-
bito che difhdo in generale 
delle etichette, perche il pro
cesso complessivo verso la 
unita organica dei sindacati e 
del lavoratori e piu articola-
to, piu complesso, scarsa-
mente definibile in termini 
schematici. Certo, se per 
esempio si guarda l'anda-
men to del congresso della 
UIL proprio in questi giorni, 
si vede che il pericolo indi-
cato dalla domanda esiste 
certamente, ciofe e'e nelle di-
verse component 1 del movi
mento sindacale italiano nel 
suo insieme, una posizione 
che tende forse all'unita. ma 
certo ad un'unita moderata, 
diciamo pure cosi, e quindi 
ad un'unita che non realiz-
zerebbe neanche il presuppo-
s'o fondamentale per un pas-
so avanti della classe operaia 
in generale. cioe una sua &u-
tonomia reale nspetto alle 
altre component! di classe 
della societa italiana. Io cre
do pero che questi pericoli 
possono essere combattuti 
vittonosamente e un modo di 
combatterli, il principale al
io stato di oggi, e quello di 
dare sviluppo coerente alle 
lotte in corso. E' evidente che 
con il carattere che hanno as-
sunto e che vanno assumen-
do sempre di piii le lotte di 
questi mesi, le scone mode
rate. paternalistiche e buro-
cratiche che esistono certo, 
lo npeto, nel contesto sinda
cale italiano, vengono facil-
mente brueiate dall'esperien-
za e dall'aumento della co-
scienza ccmbattiva delle gran-
di masse dei lavoratori. E 
qui vengo ad un altro aspet-
to della questione e cioe un 
modo certo valido per bat-
tere queste tendenze, e la sol-
lecitazione della partecipazio-
ne democratica da parte del
le masse dei lavoratori al 
processo dell'unita sindacale. 
Tagliar fuorl i lavoratori da 
questo processo o relegarli in 
una posizione di secondo pia
no sarebbe gia un fatto pa-
ternalistico e burocratico, gia 
come metodo, indipendente-
mente anche dai contenuti 
dell'unita che poi si realizze-
rebbe. Quindi un altro stru-
mento per combattere questo 
pericolo e quello di avere in
tegrate nel processo non co
me succubi o come strumen-
to ma come forza che vi par-
tecipa coscientemente e in 
modo egemonico le grand 1 
masse dei lavoratori, Inflne, 
io credo che un altro modo 
per combattere questo peri
colo sia quello di dare al pro
cesso dell'unita e al dibatti-
to sull'unita, il massimo di 
pubblicita. 

Ouali tempi a scadenze 
prevedi per la unita organi
ca t quale Incldenze pans) 
che possano avere su di es-
sa le lotte attualmente in 
corso? 

Credo rhe si possa dirp che 
il discorso sull'unita organica 
non pu6 durare all'innnito. 
Cioe 10 non credo che noi 
possiamo ancora andare avan
ti molti anni a parlare della 
unita organica senza fare dei 
passi correnti, quindi pur non 
potendo flssare delle scaden-
ze di calendario e certo che 
noi dobblamo andare verso 
decisionl in questa materia. 
E decisioni che non abbiano 
scadenze di attuazione inde
terminate, nel futuro. Nean
che credo, ovviamente, che 
ci possa reahzzare nel giro 
di un mese, due mesi. Io pe
ro sono di quelli che sono con-
vinti che ad un certo punto 
questo processo deve essere 
portato ad una sua conclu-
sione, perche altrimenti si n-
achierebbe di dare ragione a 
coloro i quali sostengono da 
tempo che parlare dell "unita 
sindacale e un fatto elusivo 
rispetto ai probleml concre-
ti deH'unitk d'azione. Io sono 
invece convinto che t'unita di 
azione e uno strumento inso-
stituibile nelle lotte d'oggi; 
ma sono convinto che l'uni-
La sindacale e non solo uno 
strumento insostituibile per i 
success! dei lavoratori nelle 
loro nvendicazioni specifiche, 
ma diventa un dato nuovo di 
tutta la situazione italiana, 
della societa italiana nel suo 
complesso e un dato nuovo 
che fa progredire i lavorato
ri come classe rispetto alle 
ramponenti della societa. 

Riavvlcinandosl I tempi 
dell'unita organica, ptftsl che 
possano 0m*r9tr* nail* 
tchleramento tindacala con-
traddltioni tall da rtndara 
cancrota la protoaftiva dalla 

formaziona di due central i 
sindacali, una dalle quali at-
taitata ui potiitoni modera
te, condizionata da alcuni 
partiti politici a, magari, non 
autonoma d( fatto dallo stas-
so padronato? 

E' chiaro che noi non ac-
ceiteremmo una solujione di 
tipo paternalistico o burocra
tico. o di tipo moderato del 
problema dell'unita. Quindi 
nel caso in cui forze di que
sto onentamento dovessero 
profllarsi fe possibile, e pro-
babile, che si possa anche 
giungere, al moment o dell'uni-
ficaxione sindacale. non a una 
organizxaxione sola. Si po-
tranno avere, cioe, piii di una 
cent rale sindacale anche do-
po la conclusione del proces
so unitano. Puo anche darsi 
dunque questo, ma io non vor-
rei stabilirlo come un a prio
ri, Non solo per l'ovvia ragio-
ne che bisogna permettere a 
tutti gli uomim e a tutte le 
tendenze che agiscono in un 
movimento cosi ncco di espe-
nenze come quello sindacale 
di nesaminare certe posizioni 
e correggerle. Io non sono 
tanto ingenuo da pensare 
che questo debba accadere in 
ogni caso. ma gia questo pro
cesso unitano in corso e la 
proua che gli uomini cambia-
no e che le tendenze cambia-
no. Noi oggi abbiamo tra i 
piii convinti alfieri deH'unita 
sindacale nelle diverse orga-
nlzzazioni degli uomini che 
hanno avuto nel passato de
gli atteggiamenti molto diver-
si il che significa che gli uo
mini possono cambiare tutti 
a cominciare da me, dal sot-
toscritto, anzi devono cam
biare in relazione alio svilup
po della loro espenenza di-
retta in un eonfronto conti-
nuo, costante, ininterrotto con 
1'orientamento dei lavoratori. 

Ma a parte questo, che e 
una affermazione piuttosto 
owia, e'e un'altra esigenza 
che io credo debba essere 
soddisfatta nello sviluppo del 
dibattito e nella realizzazione 
dell'unita sindacale: la esigen
za di non fare discnminazio-
ni a priori Io non ne accet-
to per noi, delle discrimina-
zioni a prion, e non credo 
che si possano proporre per 
altri. La selezione, diciamo 
pure cosi, la decantazione del
le forze che parteciperanno 
al processo dell'unita. di quel
le che vorranno parteciparvi, 
di quelle che se ne estranie-
ranno a un certo momento, 
dovra essere il frutto di scel-
te successive che si fanno sul 
modo di essere di questo sin-
dacato unitario, sulla sua col-
locazione nella societa italia
na. sul suo programma, sul
le sue prospettive. Sara m quel 
momento che chi non e d'ac-
cordo, se ci sara, si mettera 
da parte e fara un altro sin-
dactto se credera di farlo. E' 
chiaro che un altro sindaca-
to che nascesse in questo mo
do, cioe in contrasto con una 
tendenza unitaria che anima 
la grande maggioranza dei 
lavoratori e delle tendenze 
che da essi promanano, non 
potrebbe essere che un sin-
dacato condizionato dalle for
ze del potere, un sindacato 
probabiimente non autonomo 
di fatto rispetto al capitale. 
Ma io questo lo considero soi-
tanto un eventuale non desi-
derato nsultato di un proces
so di unita sindacale a cui le 
masse partecipmo diretta-
mente. 

S« all'interno di qualche 
catagoria o di qualche im-
portante entita territoriala 
doveiiero maturare le condi-
zioni par un'unita organica, 
*a tutta le component! (CGIL, 
CISL ed UIL) di que»ta ca
tagoria o di questa provln-
cia (o regioiCj) inizlattaro 
cone ret amenta un processo 
unitario, I'incoraggeresti fa-
vorando magari I'allarga-
mento dell'asparianza ad al
tre categoric a ad altre pro-
vincie o tenderesti a bloccar-
la in attaca dag 11 sbocchi 
unltari al vartica dalle con
federation!? 

Quest'ultimo problema io lo 
chiamerei quello dell'unita a 
pezzi. Io rispondo anche qui 
che per una unita per gradi 
son d'accordo, a pezzi non so
no d'accordo. Unita per gradi 
vuol dire che noi dobhiamo 
sforzarci a realizzare gia del
le misure di collaborazione, 
degH strumenti in comune, 
una vita in comune direi del
le organizzazioni, specie alia 
base. Io su questo sono d'ac
cordo. Sono d'accordo che si 
mettano insieme gli uifici stu-
di, che si mettano insieme gli 
uffici sindacali, che si faccia-
no delle nunion! che tendano 
a diventare sempre piii un 
modo di incontro degli orga-
m dmgenti in comune, delle 
assemblee in comune, sempre 
di piu. Io su una gradualita 
nel processo unitario che a ti
bia questo carattere sono del 
tutto d'accordo. Sono contra-
no all'unita a pezzi, che e 
un'altra cosa, per esempio il 
ragionamento di chi dice: se 
le confederazioni non sono 
mature per fare 1'unita intan-
to la fanno le unioni provin
cial! di Milano, perche quelle 
sono mature, o intanto la fan-
no i meta!lurgici o gli edili 
perch* quelli sono maturi per 
tare 1'unita Io a questa impo-
stazione non credo A mio giu 
dizio concept re cost il proces
so unitano e un errore, per
che le avanguardle contano e 
sono tall fintanto che hanno 
un collegtunento con il gros-
so daU'esercito, Quando in
vece M ne distaccano fino a 
divenure aun'altra cosa» per
che 1'uniXJcazione organica di 
un settore sindacale fa diven
tare questo settore unValtra 
cosa a rispetto a tutto il resto 
del movimento, nschierebb* 

non soltanto di non far fun-
zionare piii queU'avanguardia 
come un'avanguardia, ma ad-
dinttura di farla funzionare 
come un lattore che invece di 
spingere. frena il processo 
unitano di tutto il resto del 
movimento... 

In sostanza npeto e conclu-
do su questo punto, io sono 
favorevole a un processo gra
duate anche con del tempi 
rapidi, come ho gia detto pri
ma, ma un processo gradua
te che invest a 1'insieme del 
tessuto. Naturalmente ci sono 
delle cose che si possono fare 
in certe localita o per certe 
categone e che non si posso
no fare ancora in certe loca
lita e in certe altre categorie. 
Queste cose che riguardano 
runificazione degh strumenti, 
le espenenze in comune, le 
nunioni in comune, le deci
sioni in comune, bisogna far-
le tutte anche se si possono 
fare solo m qualche punto 
delle organizzazioni o non in 
altri. Ma io sarei contrario 
a portare questa esperienza 
fmo aU'unificazione organica. 
Perche ho paura che 1'unita 
a pezzi invece di preparare 
l'unita generale nschi di mol-
tiplicare I pezzi del movimen
to sindacale, e quindi di al-
largare la diaspora uivece di 
sintetizzarla o di contribuire 
alia smtesi unitaria che e 
quello che noi vogliamo rea
lizzare. Tutte le forze sinda
cali che vogliono l'unita deb-
bono pun tare all'unita di tut
te le forze e non invece ad 
un ulteriore frazionamento del 
movimento. Questo e il mio 
pensiero. 

A livalla cMifadarala, • 
questo punto, la CGIL, la 
UIL a la CISL sono dalla 
realta abbastanza definite. 

Si puo quindi veriflcara quan-
to, a livedo confederate, e'e 
di disponibillta all'uniflcaxla-
ne. Cloa vorrel che tu quasi 
misurassi la dlstanze, sa fos
se possibile. tra un dtscorso 
di base che indubbiamente 
a assal avanzato a la situa
zione a livedo confederale-

Io naturalmente mi limito 
a dare la mia misura perche 
so bene che non esiste un 
metro di cento centimetri ac-
cettato da tutti, per stabilire 
queste dlstanze. Io sono con
vinto che i congress! che si 
sono tenuti delle tre confe
derazioni abbiano segnato un 
passo innanzi significativo ri
spetto al problema dell'unita. 
Su alcuni punti essenziaimen 
te. Sul punto deH'autonomia 
del sindacato, che e la con-
dizione dell'unita organica in 
Italia. Sul punto dell'autono-
mia del sindacato mi pare che 
sia il congresso della CGIL 
che quello della CISL e an
che, in questi giorni, il con
gresso della UIL abbiano re-
gistrato delle posizioni sensi-
bilmente nuove e che tutto 
sommato offrono la garanzia 
che il processo unitario al* 
meno da questo punto di vi
sta pub progredire. Anche sot-
to il profilo dei contenuti pro-
grammatici i progressi sono 
sensibili. Se andiamo a vede-
re le posizioni di merito, le 
posizioni rivendicative, i pro-
grammi sindacali approvati 
dai tre congressi, dobbiamo 
dire che questi programmi so
no molto simili, molto ravvi-
cinati, molto di piii che nel 
passato, voglio dire. Forse il 
punto sul quale i chianmen-
ti e la ricerca vanno sneora 
approfonditi e quello che si 
nferisce al rapporto sindaca-
to-societk. Su questo proble
ma a me pare che esista an
cora la necessita di una di-
scussione. Perche si tratta di 
stabilire se il sindacato uni
tano debba avere, come noi 
riteniamo, quei connotati che 
non sono soltanto di auto-
nomia politica ma sono di 
collocazione di classe nella 
societa italiana oppure se in
vece debba essere un sinda
cato magari forte, magari ef-
ficiente, ma collocato in un'al
tra maniera rispetto alle al
tre forze economiche e social! 
del paese. A mio giudizio que
sto e il problema su cut dob
biamo ancora discutere a fon-
do con le altre organizzazioni. 

Cosi come dobblamo discu
tere il programma nelle sue 
prospettive un po' meno a 
breve termine. Anche se, sulla 
questione del programma, io 
voglio dire che la diversita di 
opinioni non solo e una cosa 
legittima prima di averlo di-
scusso ma direi che le di-
vergenze programmatiche so
no perfettamente ammissibili 
anche in un sindacato unita
rio. Queste divergenze ci so
no, ci sono gia oggi all'intemo 
delle varie organizzazioni, ci 
sono nelle organizzazioni uni-
tane che esistono nei van pae-
si del mondo, ci sono delle 
differenze anche profonde. Ma 
queste differenze di per se 
non mettono in discussione 
l'unita Che cosa e che mette 
in discussione l'unita inve
ce e la di versa con-
cezione della funzione del sin
dacato. Questo si. Dove non 
e'e accordo su questo punto 
la si mette in discussione il 
principio dell'unitt sindacale. 
Ora su questo problems, ri-
peto, noi abbiamo biaogno di 
andare avanti nell'esanie con 
le altre organizzazioni. Dopo i 
congressi io credo che noi 
avremo una aerie di incontri 
a cui devono partecipara, co
me dicevo prima, piu diratta-
mente le masse dei lavoratori. 
Dobblamo avere in questa fa-
se del processo unitario, an
che per accelerarne la dinami-
ca, insieme con 1 gruppi dlri-
genti, diciamo pure coal, le 
grandi masae cite partedpano 
anch'esae direttamente, che ai 
esprlmono intorno alia proble-
matica che viene di volta in 
volte in discussione. Avremo 
un incontro, io apero, dei oon-
•igli generall nel proasimi me
si. Anche questo deve eaaere 
un incontro non di vertice. 

DRAMMAT1CO S.O.S. DA BUCKINGHAM PALACE 

Elisabetta II abdicherebbe 
per riempire le casse reali 
La «bomba Filippo » — Nonostante le numerose smentite, la discussione e aperta sul futuro della G>rona 
britannica — Si chiede di controllare i libri mastri della regina — II «premier» Wilson messo in imbarazzo 

LONDRA — Christine Keeler (a sinistra, nella foto) e tornate agll onorl della cronaca lon-
dinese per il suo llbro di memorie sul celebre scandalo che colnvolse, sette anni fa , il mini* 
stro della guerra inglese John Profumo. Qui la vadiamo fotografata a Chelsea, dopo un 
pranzo pubblicilario par il lencio del suo memorials. Con Tax modal I a sono il fotogrefo 
Davide Bayley, I'attrica Penelope Tree e la cantente Merianne Faithfull. 

Dal aottro corriipondente 
LONDRA. 10 

La questione dell'aumento 
dei nnan2iamenti pubblici al 
la regina e clamorosamente 
venuta a galla. L'ha solle\ata 
il principe Filippo durante 
una intervista in America e 
il contraccolpo e notevole 

Elisabetta II e in deficit, 
non ce la fa piii a mantenere 
Buckingham Palace, potreb
be addinttura abdicare a fa 
vore del figlio Carlo. 

I portavoce di palazzo han
no naturalmente smentito sta-
sera con perfetta tempesti-
vita. tutte le «voci». salvo 
la prima. Cioe il « grido d'al-
larme» monarchico (la n-
chiesta indiretta di un au-
mento di paga^ rimane. 

Conie a w a m o segnalato la 
settimana scorsa. siamo di 
fronte ad una campagna con-
certata. Le indiscrezioni fatte 
nei giorni scorsi dal principe 
Filippo alia televisione ame-
ricana si inseriscono in que
sta manovra. II loro conte-
nuto < esplosivo » ha tutta-
via sgradevolmente colpito 
l'Inghilterra e il nsultato va 
rivelandosi controproducente. 
E' scoppiata una grossa con 
troversia La discussione e 
ormai aperta sul futuro della 
corona d'Inghilterra. 

OHre che sulla stampa la 
polemica e stata oggi trasfe-
rita ai Comuni. Alcuni depu-
tati laburisti hanno presen 
tato una interrogazione per 
sapere se il governo fosse a 
conoscenza di quello che Fi
lippo avrebbe detto negli USA 
Wilson ha per il momento 
evitato di pronunciarsi. Si sa 
comunque che preferirebbe 
evitare l'approvazione di un 
miglioramento della sovven 
zione annuale alia regina pri 
ma delle prossime elcziori. 
La « bomba » di Filippo lo ha 
tuttavia messo nell'imbaraz-
zo. In un certo senso si trat 
ta di una prova di forza de-
liberatamente scatenata dalla 
famiglia reale stessa. Que
sta intende semplicemente 
strappare un obiettivo (piu 
soldi) che i partiti (incluso 
quello conservatore) trovano 
abbastanza difficile accettare 
di fronte ad una opimone pub 
blica particolarmente sensi-
bile in un periodo di «crisi 
nazionale ». 

II vice segretario del grup 
po parlamentare laburista, 

on. Hamilton, si e oggi e-
spresso in termini molto dun: 
«II principe Filippo ha un bel 
cor.iggio a lamentarsi della 
c»>ndi/ionf di poverta delta 
fdiniglia roalo e soprattutto 
a farlo da\anti alia TV ame 
ncana. Gli do un consiglio: 
perche non lancia un appello 
na/ionalc |>er la " buona cau 
^a-' .>icchi> tin vunle puo da 
re il suo contribute? Non \edo 
perch? il contribuente inglese 
dvivrebbe addossarsi altre 
spese per la famiglia reale. 
Come deputato. io rappre 
sento un gran numero di la
voratori a basso reddito e 
questa c.impnfJna mi fa l'ef-

Nuovo 
scondalo 

a Lcndra 

coinvolge 

l#aristocrozia 
LONDRA, ID 

Gli ambient! dalla com-
passata aristocrazia britan
nica a dal Parlamento sono 
ancora una volta a minora. 
Lo rlvela II giornale Daily 
Mail raccontando la triste 
vicanda di una ragazza 
francese di 21 anni, Garal-
dine Rodet morta alia fine 
dalla settimana par avere 
Ingerlto una dose eccesslva 
di lonnifero. 

In camera della ragazza 
gli agent! hanno trovato due 
lettere che vengono defini
te i erotiche»- Non sono 
firmate, ma sono state 
scritte su carta Intestata 
della Camera del Comuni. 
Sempre in camera della ra
gazza, gli agentl hanno tro
vato mode lettere dl un ba
ronet to la cui identita vie
ne tenuta segreta. La ra
gazza francese che lavorava 
< alia pari » in casa di un 
architetto, si tra innamora-
ta dell'uomo e voleva spo-
sarlo. 

Improvvisamente eveva 
scoperto, proprio qualche 
g lor no fa, che II baronetto 
era sposato e da allora non 
aveva piu smesso di dlspe-
rarsi. Poi, si era ucclsa. 

Concluso a Crotone il convegno dei dirigenti meridionali del PCI 

IL MEZZOGIORNO ATTORE DELLO SVILUPPO 
DEMOCRATICO E SOCIALISTA DELL' ITALIA 

Gli interventi dei compagni Amendola, Occhetto, Alinovi, Prcciotto, Ziccardi, Di Pasquale, Vacca, Treccani 
sulla relazione di Reichlin e le conclutioni di Chiaromonte - La lotta per I'occupazione come impegno poli

tico - II problema delle alleanze •> L'associazionismo contadmo - La funzione degli intellettuali 

Dal oostro inriaro 
CHOTONE, 10. 

Un convegno ricco di idee, 
di verified dell'azione e dello 
onentamento del Partita, di 
ricerca dt obietttm origtnali e 
nuovi, pur nella continuita dt 
una battaolia che ha conu-
sciuto vittorte e scon/itte, ma 
non st e mai arrestata, I di
rigenti comunistt meridionali 
hanno caratterizzato cos) i lo
ro lavori, conclust idealmente 
con la grande manifestazione 
di domenica a Melitsa. La 
relazione di Alfredo Reichlin, 
che poneva Vaccento sul «Mes-
zogiorno attore» e non spet-
tatore dell'azione e per lo tvi-
luppo democratico e socialt-
sta della societa, e stata con-
divisa dai compagni, che so
no intervenuti portando con-
tnbutt sttmolanti nella stes
sa direzione. 

C'e un movimento reale og
gi in atto, che ha visto le 
grandi lotte braccianttli, gli 
sctoperi contra le gabble sa-
lanah, il maturare di una co-
sciema nuova tra t lavorato
ri o^rtcoii per la conquista 
di nuovi strumenti dt demo-
crazta di base. Dalle espenen
ze dirette i compagni traggo-
no materia per analizzare via 
via le novita della situa-
tione. Dal voto a sinistra del 
19 maggio degli operai del 
Sud al processo di untficazio-
ne sindacale, dalle lotte dei 
contadini per la difesa della 
azimda contro la rapina dei 
monopoli industrials alia pro-
testa dei giovani e degli in-
telUttuali che vedono trasfor-
marsi perfino it untvtrsito in 
«fabbrich* di dUoccupati »: 
tutti questi elementi » altri 
ancora danno il quadra di 
un travaolk) social* » politi
co nello stesto tempo, che U 
partito ha il compiio di gui-
dare verso sbocchi avonaati. 

S' state detto ch* in que
sti anni, pttr oonttnuando la 
lotta, si e verificato tin o//u-
ecamento della questione me

nd tonal e che oggi deve essere 
rilanciata in primo luogo dal 
Partito e dentro il Partito, 
per dare alle masse, par ten-
do dalle rtvendicazioni can-
trattuati, i grandi obtettivt 
delle rifnrme strutturali che 
posionn rovesciare I'attuale 
indiruza politico. 

Rtvendicazioni immediate e 
idee Hi rmnovamento generali. 
il collegamento tra questi due 
poll, attraverso lotte che dia-
no vita a sempre piu vaste 
aggregazioni social! e politiche, 
diventa I'apporto del Mezzo-
giorno alia battaglla generale 
per la democrazia e il socio-
lismo. 

Lotte di popolo — dice Oc-
chetto, segretario della Federa-
ztone di Palermo — con le 
quali tl Mezzogiorno diventa 
il banco di prova det proble-
mi generali del potere e di 
un dwerso tipo di sviluppo. 
Lotte viite in termini di stra
tegic politica — non come fe-
nomeno economico e sociologi-
co — perche possano pesare 
«• trovare saldatura con quel
le del Sord, dice Ziccardi, se
gretario della federation* di 
Matera. Lotte che arricchisca-
no, con rivendicationi specifi
che, la ptattaforma general* — 
dice Dt Pasquale, segretario 
del gruppo comunttta alt'As-
semblea siciliana — sollecitan-
do anche per to sciopero del 
19 novembre questa caratte-
rizzazione. 

Quali, dunque, i punti ape-
cifici attraverso i quoit il 
Mezzogiorno pone aU'or dint 
del giorno del paese i nodi 
del suo sviluppo? Prima di 
tutto tl problema dtll'occupa-
zione, com* impegno * politi
co », per arrestare Vtmorra-
gia di fort* ch* ti fa ptft 
orat>* W questi tempi. Ai gio
vani — afftrma Petruectoli, 

segretario regional* dtll'Abruu-
to — dobblamo pretentarci 
com* il partito 4*1 lavoro, 
offrendo loro la bote ch* at-
tendono per contribuire in 

prima persona a dare forza 
ed energie nuove al movimen
to di massa, 

II secondo nodo e la Hfor-
ma agraria. non posta come 
falsa alternattva alia indu-
strtalizzaztone, ma con la 
consapevolezsa che I arre-
tratezza delle campagne e sta
ta condulone per il distorto 
tipo di sviluppo della societa 
che e costato e costa un ca-
ro prezzo alle popolazioni del 
sud, ma anche a quelle del 
nord, nelle campagne e nelle 
citta. Riforma agraria che il 
movimento operaio deve 
as turner e come condizione 
dello sviluppo ulteriore della 
sua battaglla, perche la strate-
gia rivoluztonaria democrattca 
ha bisogno, per vincere, del
l'unita fra braccianti, conta
dini e operat 

Se strettamente collega-
to con le rife me, dice Pic-
ciotto, segretario regionale del
la Calabria, il rilando dello 
esproprto dara di nuovo for
za alia lotta 

11 terzo momento e quello 
della democrazia, nei suoi 
termini piu ampl. In essa 
rientra la necessita della isti-
tuztone delle regioni, messa 
in luce da Dt Pasquale. E' 
una conquista essential* che 
svuota e annulla quello stru-
mtnto accentratore e deviant* 
che e la Casta del Mezmo-
giorno, sorta non a caso pro
prio dopo Melissa. La lotta 
per le riforme rende cosi pos
sibile — sottoltnta Occhetto — 
U rilando della politica di pia
no comt sbocco cotrtnt* allt 
lottt e. nello stttto tempo, 
content* la riappropriation* 
politico da partt delta dasst 
operaia dtUt alltant*. 

St apre qut un altro dt-
toorto, al qual* portano tin 
contributo u compaano Voce* 
di Bari, *d Mm*sto Trtcoani: 
U ruoto t la funaton* 4*oU 
inttlttttuali nel procnto par 
la formation* dal nuovo btoo-
co ttorieo. OH apptamt eh* 
seguono ilntervmto di Trec

cani danno la misura di quan-
to sta sentito il problema del-
I'impegno degli mtellettuali 
progressistt. 

La casa e la nuova citta: 
un tema che mobilita, e che 
deve essere visto nelle sue 
radici strutturali, Alinovi, del
la Direzione e segretario re 
gionale della Campania, lo po
ne come necessita per tcardt-
nare tl blocco di potere che 
si e formato nelle citta del 
Mezzogiorno con la specula
tion* fondiarta sulle arte fab-
bricabili e con U profitto ca-
pitalisttco. Una lotta da con-
durre come ventt anni fa si 
condusse qutlla contro la ren-
dita parassitaria del latifondo, 
con initiative che trovino al
leanze nel ceto medio cittadi-
no. Rlnunciare a queste al
leanze signiflcherebbe n-
nunciare alia funzione egemo-
nica della classe operaia ver
so i ceti medt Casa, acqua, 
servizio tanitario, scuola, so
no momenti di una battaglia 
non solo sindacale. ma politi
co — ha detto poi Occhetto 
— che non si vtnee senza la 
partecipationt del Mezzo
giorno, ll collegamtnto tra 
nord e tud, la questione me-
ridionalt vista comt compo
nent* ttstntiale dettrminan-
tt della lotta generalt per la 
trasformatione della tocitto, 
prende negli inttrvtnti un po
tto organico. 

Nord e Sud. due braccia 
della tenaglia che stnnge il ca-
pttalismo — dice efjtcacemen-
te Amendola. — Mette poi in 
luce it netso stretto tra svi
luppo economico t democra
zia * tottottnm Vurgtnta del 
contributo mtridionale per
che il piano d'asione prospet-
tato da Mtichltn abbk tboc-
chi politici. E' urgent* - egli 
affirm* — portar* I'initiatU 
va politic** U**Uod*Ut mat-
se, per ri»uU*M ttMdt eon eon. 
•letHM precise. %$•'«$: MM* an
ni brvoitmtt eh* devono con-
ctudersi con d*i tuccmsi, p*r 
ptrmttterci di andart piii 

avanti 
Le conclusioni sono affida-

te a Chiaromonte. Egli ricor-
da che cosa ha stgnificato la 
lotta bracciantile. dopo Melis
sa: mantenne aperta la via 
della battaglla per il socialt-
smo m un momento di diffi-
colta della classe operaia. Sot-
tolinea come sia ormai dimo-
strato che la questione mert-
dionale non e assorbiblle dal 
sistema e come la toluzione 
del problema dell'occupaxione 
nel Mezzogiorno sia indispen-
sabtle per I'lntera economia 
nazionale. Afferma che gli 
strumenti dt democrazia di-
retta durano solo se avanza 
un clima di democrazia gene
ralt nel paese; ricorda la pro
va di alta cosoienaa meridto-
nalistica data daglt optrai del 
nord al momento degli zcio-
7>eri contro le gabble salaria-
It: ribadisre che il 19 novem
bre lo sciopero debba assu-
mere nel Mezzogiorno carat-
tenstiche particolarl, ponen-
dn anche problem! urgent! di 
occupation?, aprendo verten-
ze su questioni come il collo-
camento 

Chiaromonte pone tl proble
ma dtll'associaiionltma conta
dmo, delle commission! per il 
collocamento, dei pianl di zo
na, delle confertnt* aararie 
com* strumenti cht possono 
mcidere sulle scelte produt-
tive e di investimtnto 

Dal complesso quadro cht 
tl convegno ha tracciato — 
egli dice — deve uscire la ri-
vendicazione. per il Mezzogior
no. dt una programmaziont 
con prevaltnza dea'i interessi 
pubblici e una diverse utillz-
tation* dtltt rizors* D*ve nn-
•cere Vestentiont dtUt lott* 
ntl Mtztogiomo * il colltga-
mento con qutllt del Nord, 
per uno tbooco politico ch* 
imptdltc* (a formation* di 
un nuovo ctntro sinistra, cht 
awicini la protptttiva di un 
governo orientato a ttnittra. 

M. Luisa Melograni 

fetto di un pugno nedlo etev 
maco. Ci sono innumerevoil 
casi di miseria fra i penaie-
nati e i peSP» retribuiti • 
questa faccenda di Filippo mi 
pro\oca la nausea » 

La monarchia inglese ha 
sempre trovato la seivencn 
nel fatto che, tradizionalmen-
te. lapparato istituzionale 
dello Stato e i mats media le 
stendono attorno un velo pie-
toso di silenzio e di omerta-
Ma, come si vede. non ap-
pena si apre il dibattito. non 
mancano i critici pronti a4 
andare fino in fondo. 

Un altro deputato laburistn. 
Ton. Michael Foot, ha iro-
nizzato abbondantemertte sul
la snarata di Filippo aggiun-
gendo che la richiesta di re-
visione dell'emolumento reale 
deve passare per il Parla
mento ed e ora che questo 
sia messo in condizioni dl 
anahzzare piii da vicino il 
bilancio privato della fami
glia piu rice a del paese. 

Si tratta di una vecchln 
questione. Quando i Comuni 
approvarono il presente ap-
nannaggio di 450.000 sterline 
annue. nell'anno deU'incoro-
nazione di Elisabetta II (1932) 
furono costretti a sottoscrl-
vere alia cieca la cifra cal-
deggiata dal lealismo del-
Fa Mora primo ministm Chur
chill. senza potet prertdere ti-
sione dei proventi totali e 
delle spese effective della ca
sa reale. L'ooposizione chie-
se invano di sottODorre il 
problema alio scrutinio di una 
commissione anrjosHa e di de-
mandare quindi alia costante 
indagine di questa sulle en-
trate e sulle usoite ogni suc-
cessiva variazione nel livello 
dei fondi nrelevati dall'era-
rio. Churchill respinse la pror 
posta di esame pubblico co
me disd ice vole alia dignita re
gale. Avendo rifiutato il mec-
canismo di controllo statale 
sulla propria amministrazio-
ne, Elisabetta. in teoria. non 
puo pretendere ora nessun 
aumentn. La tradizione vuole 
che la revisione venga ef-
fettuata solo quando eambia 
il sovrano (da qui le voci 
correnti di una abdicazione di 
convenienza). 

Siamo percid daccapo con 
la questione della commissio
ne parlamentare. I fllo mo-
narchici affermano che si do-
vrebbe concedere alia regina 
un aumento a 800.000 sterline 
annue. a decorrere dal pri
mo gennaio 1970. I critici 
della corona affermano inve
ce che. se Elisabetta vuole 
1'aumento, deve flnalmente 
aprire tutti i libri mastri di 
Bukingham Palace, in ma
niera che il pubblico possa 
farsi una idea esatta degli 
impegni ufnciali che non sa
rebbe in grado di sostenere 
con il solo appannaggio dello 
Stato e delle en trate private. 
che, in effetti, non vuole uti-
lizzare per sovvenzionare le 
sue funzioni pubbliche. 

Antonio Bronda 

Nella sede dell'Accademla 

Onorificenza 
ungheresft 

a compagni 

italiani 
Una medaglia d'argento. eon 

l'emblenva della Repubbliea dei 
Consigh unahcrese. e stata of 
ferta a tutti i compagni vete-
rani italiani che hanno soste-
nuto la nobile causa della g!o-
no»a Repubblica dei Consign 
ungherese. La een'monia che si 
e svolta leri pomeriggio nella 
scde deli'Accademia ungherese 
c stata promossa in occasiooe 
del cinquantesimo anniversano 
della Repubbl.ca dei Cotuigh 
(intfherese L'ambasciatere un-
ghereie a Roma. Jouf Sia 11. 
ha nvolto il saluto a tutti i com-
pjjlfii intervenuti — tra gli al
tri Gian Carlo Pajetta, Cossut-
ia. Do/za, Pecchioli — e he 
r,iUraz.idto a nome del popolo 
mafiiaro i compagni italiani che 
in quegli anni hanno dato il 
loro contributo di toltdantU a 
di lotta lnternazionalista. Dopo 
la pruiezione di documenUn one 
Uluatravano la gloriosa reaieten-
za magiare e la vita del par
tito comunista ungherese. il 
compaano Colombi ha ribadito, 
in un suo intervento, rintama-
zionaliuno e la comunitA di in
tent! che legs i comunisti di 
tutto il mondo. L'ambeaciatore 
ha consegnato p*rson*Jmeate la 
onorincenza ai compegnj Ca
milla flavera. Vincenao zNeneo, 
Paolo Robot ti. Vtttorio Bardtni. 
Umberto Greci, Giuseppe Dean. 
NucckMU, Luigi Potono. Leo 
Scaramella. Giuseppe Oweia 
Carlo Carluod, Artnend* Oeitii 
Clementina Leonardi. Aleide 
>4«ng*r*lu. Carossi, Stafme 
Vicini a ai compsujrS BeMi. K-
doerdo DOnofrio. Vittorte Vwt-

mre. 


