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La relazione di Amendola al Comitato centrale 
(Dalla prima pagina) 

delta possibility — per la quale il 
PCI si e sempre battuto — di un 
miglioramento delle relazioni sovietico-
cinesi .E* In questo quadro che si col-
loca l'accresciuta pressione americana 
sui paesi capitalistic! per affermare la 
supremazia del dollaro. esportare I in 
flazione. In tal modo le alterne spinte 
inflattive e recessive che scuotono la 
economia americana si riversano sul 
sistema capitalistico internazionale pro-
vocando difTerenziazioni di comporta-
mento da parte del MEC e del Giap-
pnne, di cui sono un sintomo I sempre 
piu larghi rapporti col mercato socia-
lista. Da qui il tentativo americano 
di servirsi deiritalia come base stra-
tegica e strumento di egemonia eco-
nomica e politica. 

Passando ad esaminare lo stato e 
le prospettive dell'economia italiana. il 
compagno Amendola ha affermato che 
si e in presenza di incertezze e di 
incognite che rendono confusa e oscura 
la prospettiva Tuttavia, 1 esito del 
1970 non ha giustificato gli interes-
sati allarmismi ma ha confermato la 
esistenza di reali difficolta e di osta-
coli strutturali, sociali e politici. I fatti 
smentiscono che queste difficolta de-
rivino dalle conquiste strappate dalla 
classe operaia nel 1969 e '70. L'anno 
scorso il reddito nazionale e aumen-
tato del 5.50%, i consumi del 7%, gli 
investimenti del 7.3%, la produzione 
industriale del 6.5 %. Si e avuto. cioe. 
un certo miglioramento rispetto al 
1969, specie nell'industria. Nel giudi-
care queste cifre non si pu6 non in-
quadrarle nella congiuntura interna
zionale. che nel 1970 ha registrato un 
rallentamento e in alcuni paesi una 
stagnazione. Cid ha un'influenza fre-
nante sull'espansione produttiva italia
na, sopratutto ponendo in difficolta le 
esportazioni di cui sono protagonist!' 
i settori piu deboli della nostra eco
nomia. Tenendo conto di questo. 1'esito 
del 1970 non appare particolarmente 
grave. Vi e stato un saldo passivo del-
la bilancia commerciale di piu di mil-
le miliardi. dovuto per H 70% al pas
sivo della bilancia agricola. Si registra 
invece un leggero attivo nella bilancia 
dei pagamenti per una accresciuta di-
namica del movimento di capitah. ti-
pico dell'integrazione economica inter
nazionale. Anche a cagione del ribas-
so internazionale dei tassi d'interesse, 
si sono potute contenere le spinte infla-
zionistiche. In quanto ai prezzi il loro 
aumento risulta Ieggermente rallentato. 
Sul piano dell'occupazione. la lotta per 
la riduzione deH'orario di Iavoro comin-
cia a provocare effetti: si registrano 
150.000 nuovi occupati nell'industria. 

I punti critici della 
sifuazione economica 

Esaminando i punti critici della si-
tuazione. Amendola ha anzitutto richia-
mato la crisi edilizia. particolarmente 
grave nelle grandi citta del centro-sud 
(si prevede una contrazione della ma-
no d'opera del 9.4% che arriverebbe 
nel Sud al 17.2%). AU'origine di que 
sta crisi vi e un fatto politico: la 
mancata riforma urbanistica. Vi sono 
centinaia di miliardi accantonati dagli 
enti pubblici deH'edilizia, vi e un bloc-
co dei piani regolatori, c'e un pericolo 
di disgregazione delle forze di Iavoro 
che. ridotte alia disperazione. possono 
anche diventare una base di massa 
di agitazioni a vantaggio degli specu
lator!. 

Un prevalente segno politico ha an
che la crisi nel settore chimico. dato 
il controllo pubblico sulla Montedison. 
L'incremento produttivo del settore e 
stato del solo 3%. La nrancanza di 
una politica delle partecipazioni stata-
li, organica e coerente, 'a concorrenza 
fra grossi complessi sotto controllo 
pubblico impongono una rielaborazione 
del concetto di impresa pubblica nel-
lo sviluppo programmato. Questo po-
trebbe essere il tema del convegno 
del 1971 del CESPE - Istituto Gramsci. 
Occorre una nostra iniziativa sul pro-
blema deH'impresa pubblica nel siste
ma del capitate monopolistico di stato 
e nel quadro dell'integrazione econo
mica internazionale. 

Le responsabilita politiche sono evi-
denti anche per quanto riguarda la 
crisi della piccola e media industria. 
Si chiede il passaggio all IRI m een 
tinaia di aziende in dissesto. Vi e 
qui una prova del fallimento dell'in-
dustrializzazione basata sugli incentivi 
la cui responsabilita ricade sui gover-
ni a direzione dc e sul sottogoverno. 
Si ha ora una crisi di conversione. 
di riorganizzazione di interi settori che 
occorre affrontare net quadro di una 
politica di programmazione e sulla ba
se di piani economic! elahorati dalle 
regioni. Piu che difen tere caso per 
caso la sopravvivenza delle aziende. bi-
sogna battersi per una rc*nversirwie 
e riorganizzazione del settore tramite 
strumenti straordinari di intervento 
pubblico Si deve respingere la tenden 
za ad accomunare le piccole aziende 
alia grande industria. nella tattica del 
movimento operaio. Se si deve difen-
dere anche nella piccola industria la 
piena attuazione dei contratti. non si 
pu6 non ricorrere a forme differenzia-
te di lotta. Cos] anche gl* enti locali 
e sopratutto le regioni devono pro 
muovere una politica differenziata ver
so le piccole aziende in materia tri 
butaria. crediti7ia. p<-evidenziale Va fa-
vorita la formarione di eonsorzi di 
p*cco!i nroiuitnn che possono essere 
aiutati dalle regioni 

Le drffico'ta fin qui considerate po 
trehbrro co-l.tmre la premessa di una 
vera crisi su scala generate, ove non 
inli-rvt-nga pron.amenie un mutamen 
a» d'indirizzo economico F' in crisi 
la tinea di espansione monopolistica 
che ha caratterizzato gli anni '60. Al-
I'origine vi sono cause strutturali. so-
ci*U • politiche e anzitutto l'atteggia-

mento padronale e I'incapacita del cen-
trosinistra di poriare avanti una po 
litica di programmazione e di rifor-
me Ne deriva che la crisi pud essere 
superata soltanto attraverso un deter-
minato sviluppo delle iotte : politiche 
e sociali, con lo sviluppo di un mo
vimento generale unitario per le ri-
forme nel quale la classe operaia sno-
pia realizzare solide e vaste allean/e 
coi ceti medi delle campagne e delle 
citta. 

II cenfro dello scontro 
e nelle fabbriche 

II centra dello scontro 6 nelle fab
briche. dove sussiste una forte ten
sione. II padrnnalo ha cercato di ion 
applicare i contratti conquistati noi 
1969. di erodere le conquiste salariali. 
di procedere ad una riorganizzazione 
del Iavoro tale da recuperare i mar-
gini di produttivita con I'intensifica-
zione dello sfruttameno. Questo e. il 
punto centrale: I'ostinazione del padro-
nalo a non comprendere che le lotte 
operaie del 1969 non avevano portato 
soltanto ad un aumento ^alariale, ad 
una diversa normativa, ma avevano 
chiuso una strada. quella del recupero 
della produttivita tramite la intensify 
cazione dello sfnittamento. La parte 
padronale si e opposta alia applica-
zione della conquista centrale conse-
guita nel 1969: la contrattazione art!-
colata di tutti gli aspetti dell'organiz-
zazione del Iavoro. E la classe operaia 
ha risposto con una dura battaglia. 
utilizzando gli strumenti nuovi di po-
tere contrattuale e servendosi dell'uni-
ta sindacale. II 1970 e stato caratte
rizzato dalla lotta per imporre la con
trattazione degli orari, delle quatifiche. 
dei tempi, della sanita. Gruppi estre-
misti hanno tentato di portare questa 
lotta al di la del suo obiettivo per 
giungere alia negazione di ogni orga-
nizzazione del Iavoro, per far «satta-
re » — come dicono — il sistema nel
le sue basi. Questa esasperazione ri-
vendicativa ha dato talora luogo ad 
un massimalismo che la parte padro
nale ha utilizzato per tentare di soffo-
care la democrazia in fabbrica. Tl mo
vimento or>eraio ha respinto le susiie-
stioni esfremistiche e si k impegnato 
in una battaglia che non ha connseiu-
to tregua. E' continuata nel cnntem-
po la lntta per il rinnovo dei con
tratti. che ha interessato nel 1970 un 
totale di 2.703.000 Iavoratort. Questa 
lotta e continuata nel 1971. anche con 
molta asprezza (gommai e grafici). 

La classe operaia ha mostrato un'al-
ta maturita politica. un'alta combatti-
vita. ha rafforzato 11 suo patrim-Hito 
di coscienza: tale e it quadro che esce 
dalle Iotte per i contratti. per la loro 
applicazione. per la • contrattazione sr-
ticolata. per le riforme, • per la pace 
e la difesa della liberta. L'irrigidimen-
to con cui il padronato ha reagito 
a queste lotte ha dato luogo ad un 
aumento della tensione che. in alcuni 
casi. ha contribuito a creare difficolta 
supplementari anche nello sviluppo 
della produzione. D'altra parte il mot-
tiplicarsi e it prolungarsi dei conflitti, 
per 1'intreccio di cause economiche e 
politiche. ha finito con l'aumentare 11 
peso dei sacrifici richiesti alia classe 
operaia. 

Si e valutato che nel corso del 1970 
larghi strati operai hanno dovuto com-
piere piu di 200 ore di sciopero. Men-
tre respingiamo la « tregua ». non ab-
biamo tuttavia interesse a provocare 
un inasprimento della tensione. L'espe-
rienza operaia ha da tempo superato 
la fase massimalistica della lotta per 
la lotta: e necessario che sia sempre 
mantenuto il rapporto giusto fra co-
sto delle lotte e risultati. La classe 
operaia e pronta a compiere i sacrifi
ci necessari ma a condizione poi che 
ci sia un attivo. economico o politico, 
magari a termine differito. Ecco per
che dobbiamo evitare 1'isolamento del
le punte piu avanzate. la creazione nel 
paese di zone di stanchezza o fastidio. 
ecco perche bisogna conquistare sem
pre piu alia lotta operaia I'appoggio 
dell'opinione pubblica. E cid e possi
ble solo rifuggendo dal corporativi-
smo e coHegandosi alle piu generali 
esigenze di sviluppo economico e po
litico. 

Amendola ha a questo punto analiz-
zato le conquiste operaie deU'ultimo 
biermio. II migliorameno salariale che, 
neirinsieme. ha toccato il 20-30% ha 
resistito al massiccio tentativo di ero-
sione sopravvenuto alia conquista. Na-
turalmente vi e una diffusa differen-
ziazione di situazioni. malgra <o la 
scnmparsa delle gahbie. Vi sono zone 
e branche industriali dove la situazio-
ne di p'ena occupazione' obhliga gli 
industrial! a retribuzioni extra contrat-
ttiali che possono raegiungere inche 
pnnte dell'W) 100%. Ve ne s<mo altre 
(Me77ogiomo) ove la diffusa disorcu-
pa7i'one consente fa<ce di sottosalarto 
o di stentato ri"«netto dei minimi Com-
plessivamente. cnmunque. la classe ope
raia ha compiuto un passo in avanti 
nell'ultimo biennio. 

L'unita sindacale ha mostrato nei fat
ti la sua grande efficacia. I comuni-
sti snno ronvinti cne. malgrado le era 
vi difficolta tuttnra esistenti. il proces-
so unitario de\e andare avanti fino al
le «;iie oiu avanza'e con^eeuenze 

II punto p''u acuto dello scontro di 
clas<** e co^titiino dalla contratta7:nne 
37-eidaIe Si ca'cola che s»ano vali 
firmati circa 4 500 accordi aziendali e 
di erupoo inlerespanti un mtlione e 
rm7o di lavora'on Tl rontemito di 
questi accordi mostra una prevalen7a 
delle conquiste economiche: sa'ari. 
premi di prndii7iorie. co»timi. 14'. inden-
nita Cid comporta increment! di sa 
lar*n reale e una crescente differenzia-
zione fra le condizioni ottenute con la 
contrattazione ar*irnlata e OIIPIIP che 
si esauriscono neH'aopIicazione dei mi
nimi contrattuah PMI tenace e invece 
la rt"?i«;tpn7a mdronale attorno alle ri-
ch!p«tp che riffuardano modif'ohe rpall 
p potpri di controllo sull'organizzazio-
ne del la\nro Pprco i sindacati sotto 
Imeano giiHtamentp la neces^ita di con
cent rare lo scontro sul problema del 
I* mnirn,,,'7'nnp dpirorgarti77a7ione del 
Iavoro: salute, orario. qualifiche. e an
che salario ma essenzialmentr come 
aumento della retribuzlone orarla. 

E' un fatto che le lotte hanno mes-
so in crisi la vecchia organizzazione 

del Iavoro e 11 complesso del rappor
ti aziendali. Questa crisi si esprime 
in una serie di disfunzioni: assentei-
smo. calo del rendimento sotto il pro-
filo quantitativo e qualitativo; disfun
zioni saltuarie dipendenti da scioperi 
articulati in ufflcine il cui rendimemo 
condiziona la produzione della linoa. 
o da scioperi in aziende fnrnitrici di 
semi lavorati. II tentativo di intensi-
flcare i ritmi di Iavoro si e uria'o 
con l'accresciuta forza di controllo e 
di contrattazione conquistata nel corsu 
delle lotte: i delegati di linea. ad esem-
pio. possono intervenire prontamente a 
determinare la velocita della linea. la 
consis'enza degli orcanici. e cos! 
via. II vecchio tipo di organizzazione 
del Iavoro in cui tutto veniva deciso 
dall'alto. viene oggi rifiutato dalla clas
se operaia ed esso risulta facilmen-
te vulnerabile tramite la lotta. 

La volonta della classe operaia e le 
esigpnze oggettive comandano la ricer-
ca di una nuova organizzazione del Ia
voro che comporti un rinnovamento 
tecnotogico e la restituzione di un nuo-
vo valore alle mansion! e alle capaci
ty professional! dell'operaio. Si tratta 
di recuperare. fra l'altro. il terreno 
perduto dalla caduta degli investimen
ti tecnologici dopo il 1963 64. Le prime 
esperienze mostrano che la classe ope
raia e in grado di concepire un'orga-
nizzazione del Iavoro che garantisca un 
aumento della produttivita escludendo 
l'intensificazione del Iavoro e la mor-
tiflcazione delle capacita umane dei la-
voratori. Questa battaglia decidera. in 
ultima analisi, it peso che potra eser-
citare nel prossimi anni la classe ope
raia in fabbrica e nel paese. E" un 
processo di trasfnrmazione che si rea 
Iiz7era in un periodo non breve, attra
verso ob'ettivi parziali ma concorren-
ti con una linea di democrazia e di 
controllo. inqtiadrata in una nrnsnetti-
va generale di sviluppo economico. 

L'inlziativa operaia per una nuo
va organizzazione del Iavoro indica le 
linee di una reale ripresa produttiva. 
assicurata da nuovi Investimenti tecno
logici, e da una piena valnrizzazinne 
del iavoro. Net corso di questa lotta, 
i nuovi organismi di fabbrica saran-
no chiamati a dimostrare la loro vali-
ditft come strumenti oermanenti di con
trattazione e di controllo. 

Lotte aziendali 
e per le riforme 

Un nesso strettissimo collega la lot
ta della classe operaia per una nuova 
organizzazione del Iavoro e per nuovi 
rapporti aziendali con la battaglia piu 
generale per nuovi indirizzi produtti-
vi. per una programmazione che. at
traverso le riforme di struttura, avvii 
a soluzione i problemi del Mezzogior-
no e dell'agricoltura e aumenti la pro
duttivita media dell'economia italiana. 
Ed e questa la base oggettiva delle 
alleanze che la classe operaia stabili-
sce con le altre forze lavoratrici. • 

Promuovere l'incremento della pro
duttivita media generale significa. an
zitutto. affrontare i problemi del Mez-
zogiorno e dell'agricoltura. Si tocca qui 
H tema del danno causa to dalle man-
cat e riforme. Un altro anno e passa-
to e alle riforme non si e ancora mes-
so mano. It progetto di tegge per la 
casa, appena presentato al parlamento. 
segna un netto arretramento rispetto 
agli impegni minimi irrinunciahili as-
sunti dal governo nei rispetti del sin-
dacati. Gli altri progetti di riforma 
connscono un cammino incerto. sbal-
lottati dai contrast! interni alia mag-
gioranza. • I loro tempi saranno lunehi 
mentre la crisi richiederebbe 1'urgen-
za. Vi e il ritardo della programma
zione. It CTPE ha davanti a se solo 
un abbozzo di programma e non si 
possono gabellare per programmazio
ne in atto i vari «progetti > per la 
casa. la sanita. il Mezzogiorno. ne tan-
to meno la cosiddetta contrattazione 
progranrimata. Tl recente «libra bian
co > indica in 4.000 miliardi i residui 
passivi in conto capitate: rhe e la tra-
duzione contahile dei ritardi politici 
degli ultimi anni. 

L'accrescimento della produttivita 
aziendate non pud piu essere pagato 
con l'aggravamento delle contraddizioni 
nazionali: ecco la necessita di un col-
legamento fra Iotte di fabbrica e lotta 
per le riforme di struttura e una pro
grammazione democratica. Naturalmen-
te, i sindacati, nel compiere le loro 
scelte su casa e sanita, tengono anzi
tutto conto delt'urgenza dei bisogni da 
soddisfare. che poi sono all'origine del
le possibilita di mobilitazione e di lotta. 
Si tratta, infatti. di riforme che. ridu-
cendo i costi dei servizi. si tramutano 
in un aumento del salario reale. Co*i. 
la politica delle riforme si e trasfor-
mata da tema di propaganda in ogget-
to di lotta concreta Nel momento in 
cui il sindacato apre una vertenza suite 
riforme e mobilita in tale funzione i 
lavoratori, esso deve valuta re le forze 
mobihtabili Tali forze sono ingenu. 
ad esempio. per la casa. mentre per 
altn obiettivi le possibilita del sinda
cato di mobilita re gli operai appatono 
piu ridotte E tuttavia it sindacato ha 
esteso la sua azione ai Diu different!' 
obiettivi di riforma: scuola. fisco. e 
piu generalmen:e agrimltura e Mezzo 
giorno. Tuttavia. qui deve intervenire 
la funzione insnstituibile >iel ^artito po
litico della classe operaia. che e pro-
pno quella di stabilne il nfss»i fr^ ie 
varie riforme in una prospettiva eene 
rale e unitaria Si tr<ma Ji far emer-
gpi*e il cnn'eni'tu di s'nitura di mini 
riforma che deve esprim"rsi in una 
modifica sostanziale dei •'apporti fra 
le classi. in modo da determinare it 
mutamento del processo di accumula; 
zione. 

Questione agraria e questione moridio-
nale sono problemi nazinnali e non set-
toriali. Naturalmente; per ogni singula 
riforma il parti to deve assumere con
crete iniziative unitarie di mobilitazione. 
Per ogni riforma di struttura v'e 'a 
possibilita di una multiforme mobilita 
zione delle masse che permetta un ap-
proccio concreto ai grandi temi del 
rinnovamento. II partito. a tutti i li-
velli. deve essere capace di tradurre 
i grandi obiettivi di riforma in concreti 
obiettivi di lotta, anche modesti e li-
mitati. ma coerenti. 

II compagno Amendola ha, a questo 
punto, analizzato piu dettagliatamente 
i problemi del Mezzogiomo « dell'agri

coltura. Nel Mezzogiorno !e espressioni 
piu drammatiche della crisi sono la 
disoccupazione e l'emigrazione. Se non 
si muta indirizzo, entro il J980 dovran-
no emigrare altri 3 milioni di meri-
dionali. L'emigrazione investe ora prin-
cipalmente le citta che rjrniscono e 
formano mano d'opera destinata ad es
sere utilizzata fuori del Sud. Alle vec-
chie zone di cronica miseria si iggiunge 
oggi una zona di nuova Hisoccupazione 
di diversa qualifica e base -ociale. Ne 
nasce una massa di malcontenti che 
pud trnvare nei giovani intellettuali se.i-
za Iavoro i quadri per azioni anche 
per nostra responsabilita, facilmente 
deviabili verso falsi obiettivi. 

Si riduce la popolazione attiva. che 
tende a scendere al disotto del 30% 
(media nazionale: 37%). Sui 450.000 
nuovi posti di Iavoro creati nell'indu
stria fra il 1960 e il '68. solo 16.000 
si trovano nel Mezzogiorno, ed inoltre 
si registra una dissoluzione del tessuto 
industriale tradizionale e anche di quel-
lo piu recente Quale prospettiva offri-
re ai 4 milioni di giovani? Un milione 
e mezzo studia (con scarso prolitto 
data la situazione della scuola). un mi
lione e mezzo lavora in condizioni di 
sottosalario. un altro milione non risul
ta da nessuna parte e deve trattarsi 
di ragazze senza prospettiva di emanci-
pa/ione. Viene a crearsi un potenzialp 
esplosivo e sorge 11 problema politico 
di indirizzarlo giustamente. Non si pud 
isolare. astrattamente. la « nuova » clas
se operaia meridionale da questo con-
testo di arretratezza aggravate dalla 
speculazione. dalla congestione. dalla 
motorizzazione. I problemi post! da 
questa arretratezza antica diventano piu 
difficili e romplessi anche per i nuovi 
squilibri creati dalle trasformazioni in 
atto. Cid esigerebbe iniziative di lotta 
per I'esecuzione di grandi lavori pub
blici che possono offrire una prima 
occupazione e nel contempo soddisfare 
bisogni urgenti. Si tratta di promuover-
le a livello comunale. con costanza, 
6tabi1endo un concreto legame con le 
masse e i loro bisogni immediate 

A proposito dell'agricoltura, Amen
dola richiama anzitutto alcuni dati sta
tistic! dello sconvolgente processo di 
trasformazione che e in corso. Rispetto 
al 1959 gli occupati sono diminuiti del 
47% e sono ora il 19.4% della mano 
d'opera nazionale. I! numero delle 
aziende. nell'ultimo decennio. e diminui-
to del 15.8% e I'area coltivata e di* 
minuita di oltrp un milione e ROII 000 ha. 
E' fuori di dubbio che bisogna pro-
grammare una trasformazione anche 
profonda dell'attuale sistema coltura-
Ie, ma non si pud considerare fisiologico 
il fenomeno dell'abbandono dei terre-
ni, che pone seri problemi anche per 
la sicurezza e la conservazione del 
territorio. Diminuite sono le aziende a 
conduzione diretta e quelle in econo
mia. a colonia, ma in proporzioni molto 
diverse che stanno a dimostrare (le 
aziende a conduzione diretta hanno au-
mentato la suDerflcie coltivata) che c'd 
un crollo della mezzadria e della co
lonia. mentre la conduzione diretta mo
stra vitalita. Questo tipo di azienda 
avrebbe ben altro awenire in un qua
dro modificato di indirizzi economici e 
politici. 

L'aspetto piu grave della situazione 
agricola & I'andamento degli investi
menti. di cui e sintomo la riduzione 
della spesa pubblica. Non pud quindi 
che continuare un esodo caotico. e le 
incertezze aumentano per i riflessi delle 
norme comunitarie (nel 1970. solo 40.000 
aziende sono risultate idonee ai ftni 
del sostegno comunitario). La crisi agri
cola incide negativamente sulla pro
duttivita media dell'intero sistema eco
nomico. scarica mano d'opera sulle 
grandi citta, pone element! di rischio 
per l'insorgere di contraddizioni fra le 
classi lavoratrici. I grandi agrari ten-
tano di organizzare il malcontento in 
un blocco rurate in funzione antioperaia 
e antidemocratica, connettendosi con 
analoghi tentativi nelle citta per un 
blocco d'ordine in cui larga parte hanno 
i ceti parassitari e la sovversione fa-
scista. Si tratta. naturalmente. di ten
tativi motto difficili per loro. Tutta 
una serie di successi ottenuti nelle lotte 
democrntiche (collocamento. riforma 
dellaffitto. ecc.) hanno costituito fatti 
dirompenti che incidono sui rapporti di 
classe E«si ooneonn nrobltmi nuovi 
at movimento democratico (ad esempio. 
la gestione del collocamento. tale da 
non porre sullo stesso piano Ie piccole 
imprese contadine e le grandi aziende 
capitalistiche). 

Crisi agricola 
e questione del Sud 

La creazione di un fondo nazionale 
per to sviluppo agncoto amministrato 
dalle regioni deve consentire la tra 
sformazione dem<XT5>tira degli enti di 
sviluppo. il pmgresso deH'as^ociazioni-
smo. Ma un rinnovamento deH'agrieoI-
tura esige anche una -evisione pro
fonda e antiproterionistica della politica 
agricola comunitaria. 

L'aggravamento della questione agra
ria e della questione meridionale pone 
esigenze urgenti di mutamenti dell'in-
dirizzo di politica economica. Vi sono 
problemi connessi molto impnnanti ma 
cht- attirano. tuttavia. un'attenz.one in-
sufficiente. saltuaria. spesso "-•«-?;ile. 
dei partito: crisi della mor" \ di-
fe.«rt del suolo. acqua ed it ,<zione. 
eci»logia. e che tuttavia varmo affron 
MM nel quadro di una battaglia ge 
nerale ed unitaria per un nuovo corso 
d* llr sviluppo economico italiano. Oc 
corre rafforzare la nostra critica radi 
cale alle leggi speciali. agH interventi 
seUonali e straordinari. ai piani verdi 
etl alia Cassa per il Mezzogiorno. 

Occorre riaffermare il carattere uni-
tanfi e nazionale della politica meri-
dionalista. che si conduce nello stesso 
tempo al Nord ed al Sud. attraverso 
unn politica nazionale degli investi
menti. che comhalta la congestione al 
Nord e la emigrazione al Sud. Ma 
lo sviluppo coerente di questa politica 
esigr la scomparsa della Cassa per il 
Mt zzogiorno e del Ministero per il Mez
zogiorno. Una politica nazionale degli 
investimenti deve essere diretta da un 
so'o centro nazionale di programma 
zione nel quale le regioni debbono 
essere present] fin dal primo momen 
to per partecipare alia elaborazione 
dei criteri, alle scelte degli obiettivi, 
alia diatxibuzione del inezzL 

I Consigli regionali hanno rivendica-
to. nella redazione degli statuti, la loro 
funzione primaria nella elaborazione e 
attuazione di una politica di program
mazione democratica nazionale, rifiu*' 
tando ogni tendenza ad angur.ti parti-
colarismi e contrapposizioni pericolo-
se e chiedendo una partecipazione alle 
scelte fondamentali come organ! cor-
responsabili, in un ordinamento plu-
ralistico di potere. La stessa politica 
meridionalistica non pud essere soltan
to fatta dalle regioni meridionali. ma 
da tutte le regioni italiane, tutte in-
teressate alia soluzione del problema 
meridionale. Da questo punto di vista. 
va considerate come transitoria la co 
stituzione di un organo specifico di 
collegamento tra le regioni meridionali. 

Bisogna sopratutto evitare che la ne-
cessaria politica di concentrazione de
gli investimenti industriali nuovi nel 
Sud, si traduca in criteri meramente 
quantitativi e territoriali. in contrappo
sizioni territorial! che facilitano la cor-
sa sfrenata ai municipalismi, ai loca-
lismi, ai falsi regionaljsmi. Non biso
gna sottovalutare la spregiudicata ca-
pneita di manovra dei gruppi di no-
tnbili locali della DC anzitutto, del so-
cialdemocratici e dei repubblicani, del
le destre. ma in certe locality persino 
dei socialisti, per la formazione di 
blocchi reazionari di solidarieta terri-
toriale. 

Una strategic dello 
sviluppo industriale 

Combattere la congestione al Nord 
e da tempo un punto della nostra li
nea di programmazione nazionale. Pe-
rd combattere la congestione al Nord 
non vuol dire, sia chiaro. opporre a 
queste zone del Nord altre zone con-
gestionate del Sud. perche la conge
stione in certe zone meridionali pre-
spnta gli stessi fenomeni, su di un 
altro piano. A Taranto, per esempio, 
I'insediamento delle acciaierie, senza 
un quadro generale di sviluppo, ha 
provocato fenomeni di speculazione. di 
congestione, ecc., che sono tipici delle 
zone congestionate del Nord (mancan-
za di infrastrutture, mancanza di ac
qua). ma aggravati dalle condizioni di 
arretratezza meridionale. E non e que
sto il modo di risolvere la questione 
meridionale. 

Occorre evitare che si arrivi. attra
verso un falso meridionalismo, a una 
contrapposizione tra Nord e Sud. E' 
nell'interesse di tutto il popolo italia
no. e non solo delle popolazioni me
ridionali, che deve essere risolto il 
problema meridionale. Percid ogni mi-
sura di politica meridionalista deve 
essere sostenuta dall'insieme del par
tito, a Genova come a Palermo. 

Naturalmente anche questa linea va 
applicata senza schematismi, nella con
creta ed umana comprensione dei sen-
timenti e delle passioni che animano 
le popolazioni meridionali. Ma e nell'in
teresse delle popolazioni meridionali 
non prestarsi agli equivoci municipa-
listici. 

Concentrazione degli investimenti in
dustriali nuovi nel Mezzogiorno signifi
ca determinare, attraverso la program
mazione, un diverso sviluppo dell'in
dustria italiana. Ma questa politica di 
concentrazione degli investimenti al 
Sud non pud significare ignorare Ie 
esigenze di investimenti al Nord, per 
Ie trasformazioni tecnologiche imposte 
dalla contrattazione aziendale dell'or-
ganizzazione del Iavoro, e per il supe-
ramento di situazioni difficili esistenti 
anche nel Nord. Del resto certi inve
stimenti nel Nord (porti) sono neces
sari per 1'espansione dell'intera eco
nomia nazionale. Non si pud dire al 
Nord di fermarsi in attesa che il Sud 
raggiunga il suo stesso livello di svi
luppo. Si finirebbe col danneggiare lo 
stesso Mezzogiorno. 

E' necessaria la definizione in sede 
di programmazione democratica di una 
strategia generate dello sviluppo indu
striale, una programmazione industria
le. articolata per settori. volta ad af
frontare i problemi dell'industrializza-
z<one del Mezzogiorno. dello sviluppo 
di settori nuovi. della creazione di 
unn domanda di forza-lavoro non solo 
rilevante. ma rispondente al livello cul
tural ed alle esigenze delle nuove ge-
nerazioni. Tale programmazione dello 
svi'uppo industriale richiede un vasto 
impegno tecnico-culturale ed una ric-
ca strumentazione. Si tratta di definire 
programmi di ricerca scientifica e pia
ni di investimenti, attraverso un siste
ma di effettiva partecipazione demo
cratica, che ne garantisca la risponden-
za ai bisogni e alle possibilita del 
paese. 

Una impostazione coerente di una 
politica di programmazione nazionale 
esige una lotta contro gli sprechi. i pa-
rassitismi e le rendite. e richiede nel
lo stesso tempo uno sforzo coerente 
per una riforma della pubbhea am 
mimstrazione e dello Stato. come del 
re>le esige la piena attuazione dello 
ordinamento regionale. Senza una n-
forma della pubblica amministrazione 
non si potra fare molto per una nuova 
poiit'ca economica. Sara una lotta du
ra contro privilegi, inerzie. posizioni 
corporative, e una lotta per la quale 
si dovra. Torse, pagare momentanea-
meiite un prezzo politico, ma che fi-
mra col dare i suoi frutti. 

E necessaria. dunque. una nuova 
pcl'tfca economica, una politica di ri 
forme di struttura e di programma 
zutnt che. eliminando gli oslacoh op 
p-isti alio sviluppo economico dalla re 
sistenza dei ceti pnvilegiati. renda pos 
sibile 1'utilizzrizione di tutte le nsorse 
produtlive del paese. al fine di assi 
cui are una p:ena occupazione. arresia 
re l'emigrazione. elevare Ie condizioni 
di vita delle masse lavoratrici. essen 
z>a:mente attraverso un forte incre
ment) dei consumi sociali. 

E' chiaro che una nuova politica eco
nomica esige una nuova direzione po
litica. La vecchia direzione politica fon 
daia sulla coalizione di centro-sinistra. 
e ormai palesemente fallita. e si tra 
srina faticosamente neH'impotenza. nel 
disordine, nel generale discredito. I 
frii'i dell'Aquila. dopo quelli di Reggio 
Calabria, indicano la necessita di una 
ferma azione di difesa della legalita 
repuhblicana. che deve partire dalla 
rimozione del ministro Restivo, respon 
sabile di avere permesso un'opera di 
aperta eversione fascists, e di avere 
nvolto 1'azione repressive degli organi 
di polizia soltanto contro le manife
station! del movimento operaio. E si 

ignora ancora la verita sulle bombe 
di Milano, mentre restano sconosciuti 
i responsabili degli attentati di Catan-
zarc. Intanto i problemi non vengono 
affrontati, si passa di rinvio in rinvio, 
da una riunione di commissione al-
laltra. da un incontro all'altro, secondo 
la tattica dilatoria cara oggi all'ono-
revole Colombo, come lo e stata per 
cmque anni all'onorevole Moro. II lento 
e tortuoso cammino delle riforme. di 
cui pure si e riconosciuta la necessi
ta e I'urgenza (fisco, scuole. casa. sa
nita) offre la quotidiana dimostrazione 
dell'impotenza della coalizione. 

Ormai Tunica giustificazione avanza-
ta dai sostenitori del mantenimento 
della coalizione di centro-sinistra e quel
la dello stato di necessita, della man
canza di una alternative possibile. Nes-
suno osa piu affermare seriamente che 
il centro-sinistra abbia ancora una fun
zione da svolgere. Ogni giorno, su una 
questione o sull'altra, scoppia il dis-
senso tra i partiti della coalizione. La 
crcnaca delle ultime settimane indica 
come su tutte le questioni trattate 
(viaggio a Washington, azione antifasci-
sta riforma tributaria. scuola. ecc.) si 
siano manifestate all'interno dello stes
so governo profonde divergenze. supe-
rate soltanto precariamente all'ultimo 
momento a mezzo di provvisori ac-
corgimenti. L'ultimo episodio del ritiro 
dal governo del PRI non e che un 
elemento di una crisi che.ha ben piu 
vaste dimensioni, e che e stata rat-
toppata con un frettoloso rimpasto. 
La discussione parlamentare che ha 
preceduto il rimpasto ha dimostrato 
la diversita delle motivazioni avanza
te dai gruppi della maggioranza per 
giustificare un voto. che era dato pa
lesemente per necessita e non per fi-
ducia La prova piu eloquente e fornita 
dal recente C.C. del PSI che ha pro-
clamato, sia pure per i tempi lunghi, 
la prospettiva di un superamento del 
centro-sinistra con 1'istaurazione di 
equilibri nuovi e piu avanzati. 

I quattro partiti della coalizione, pro-
fondamente divisi sulle prospettive della 
politica italiana e logorati da interni 
contrasti, esitano evidentemente ad as-
sumersi la responsabilita di una crisi 
generale che, nella situazione in cui si 
trova il paese e nell'imminenza di sca-
denze come l'elezione del presidente 
della Repubblica (dicembre '71) e le 
elezioni politiche (primavera '73), ap
pare certamente difficile. Le stesse for-
ZP che per tutto il 1970 cercarono di 
prrvocare. attraverso la ripetizione di 
ens: ministeriali, I'anticipazione delle 
elezioni politiche e uno spostamento a 
dr.stra della direzione politica, di fronte 
al fallimento dei loro tentativi di av-
ventura ed alia ferma resistenza ope
raia e popolare. sembrano concentrare 
i loro sforzi all'interno della coalizione. 
per ostacolare ogni tentativo di avviare 
una politica di riforme. 

No; comunisti abbiamo. nel 1970, con-
corso col nostra responsabile atteggia-
mento a respingere i tentativi del 
partito della crisi e dell'awentura. Ab-
b'amo piu volte manifestato. con . la 
nostra condotta. che a noi non interessa 
il giuoco del massacro dei governi, 
non interessa una crisi qualsiasi, un 
nuovo passaggio di mano dall'uno al
l'altro personaggio delta direzione DC, 
che non rappresenti una reale modifica 
di indirizzo politico. Noi comunisti ri-
cerchiamo. invece. nel confronto con 
le altre forze democratiche. e nelfop-
posizione all'attuale governo. la elabo
razione di una piattaforma programma-
tica e la costruzione di un nuovo 
schieramento di forze. Tuna e l'altro 
necessari per determinare una reale 
modifica di indirizzo politico. Stiamo 
certamente attenti alle valutazioni che 
occorre dare sui diversi protagnnisti e 
sulle diverse correnti che si scontrano 
aH'interno delta DC. Non facciamo di 
ogni erba un fascio, memori di vecchie 
esperienze e di vecchie lezioni. Noi 
cerchiamo di stabilire alia luce del sole 
rapporti chiari con le forze popolari 
e antifasciste che esistono nella DC. 
e con le quali vogliamo parlare come 
forze responsabili di fronte al popolo 
italiano per assumerci apertamente le 
nostre responsabilita. Sappiamo che sa
rd decisivo 1'esito della lotta politica 
che si conduce violenta all'mterno della 
DC tra forze moderate e forze de
mocratiche. 

Una soluzione da 
sinistra per la crisi 

Non c'interessa una crisi qualsiasi. 
abbiamo detto piu volte, vogliamo una 
crisi aperta da sinistra perche abbia 
una soluzione di sinistra. Invece la 
ensi nsiagna e marcisce. Non possia-
mo non denunciare i pericoli di questa 
stagnazione e non indicare le respon-
samlita che ricadono su quelle forze 
dei13 coalizione di centra sinistra che 
avvertono la gravita di questa situa 
zione ma che non lavorano ad af 
freltare la costruzione di una alterna 
tiva. di cui pui si riconosce la neces
sita (ed e anche qui pertinente il ri-
clnijmo all ultimo C C. socialista). L'at 
te^g-'iimento responsabile tenuto dal 
pailitu comunista nel condurre ia sua 
battaglia di opposizione al centro-sini
stra non pud signiticare in alcun modo 
confusione della nostra responsabilita • 
am quelle dei partiti della coalizione 
A ciascuno il suo. Non e in crisi il 
« sivicma dei part it ». ma la p«>litica 
di dtterminati partiti. quelli della coa 
IIZM.I.* di centro sinistra, e principal 
mer.u la D.C. 

I! caratiere positivo e costruttivo del 
la nostra posizione deriva. essenzial 
mt'.tie. dall'ob'eltivo che mien l.amo 
ragg'ungere con la formazione di una 
n iJ» & maggioranza che racculga le iu( 
ze dell'attuale maggioranza che hanno 
ricoiKisciuio I esaunmento del cenuo 
sinistra e che intendono ricercaie. co
me hanno detto. nuovi equilil'n noli 
tici. Con queste forze intendiamo di 
sci'ifcie. lavorare costruire assieme 'ina 
reale alternaliva. e gia concretamente 
nei par:* discutiamo con quesie for/e 
ci confrontiamo. lottiamo e lavnnamo 
per cosiruire assicme una nu<>va real 
la. Ma non si confonda questa re 
sp">iishOile condotta che e inux^ia tJ.* 
una visione generale dell'interesse na 
z«>:iale con una atienuazione del nosin 
sforzo di opposizione che rest a ngoro 
so e vigile. sui contenuti programmati 
ci e, soprattutto. neH'impegno di co 
stiU7ione di una alternative democrat! 
ca al centro sinistra. 

II fatto e che mentre il ritrno di 

dfcomposizione del centro sinistra di 
ve:ita sempre piu rapido lento resta il 
ritmo di costruzione di una alternativa 
anche se i processi unitari. che si 
s\nlgono nel paese, vanno gia creando 
nuovi rapporti. che modificano sostan-
zialmente la realta politica del paese. 
Nel corso di questi mnvimenti unita 
ri va prevalendo. finalmente. contro le 
tendenze negatnei e spontaneisie la 
considerazione dei nessi generali che 
collegano le varie battaglie. il valore 
della continuity del movimento la forza 
delle permanenti strutture ortjarnz7:i'e 

II movimento di unita sindacaie. I 
nuovi organi di democrazia sorn nelle 
fabbriche; le nuove direzioni ed i nuo
vi rapporti politici che si vengono af 
fermando nelle regioni, nelle province 
e nti comuni: le forme varie ed estpse 
di partecipazione popolare, la ripresa 
di un movimento organizzato delle mas
se giovanili e di quelle studentesche; 
il possente moto di unita antifascista. 
sono tutti processi unitari. vari e di-
stinti nelle loro motivazioni e nella 
loro autonomia. Naturalmente questi 
processi devonn superare molte diffi 
colta. che vanno pienamente valutate 
e rtJ-ponsabilmpnte affrontate. Hannn 
quindi dei tempi che non possono es
sere artificialmente ridotti. se si vuole 
andare avanti seriamente. nella chiarez-
za necessaria. Questi processi concorro-
no a creare una nuova realta politica 
e sociale che sempre piu entra in con-
trasto con la vecchia e superata formu
la di centro-sinistra. Tutto questo e 
vero. E la tesi che tutta questa lenta 
ma profonda e reale modillcazione dei 
rapporti politici debba trovare nelle 
elezioni politiche del 1973 il suo shoe-
co. per determinare in quella occasione. 
attraverso 1'espressione della volonta 
popolare. 1 «nuovi equilibri > politici 
su cui dovrebbe essere fondata una 
nuova direzione politica. potrebbe tro

vare consenz'enti i comunisti. allenati 
ai tempi lunghi. non mossi da fretto-
lose impazienze. fiduciosi nelle prospet
tive di una trasformazione democrati
ca e socialista del paese. 

Nafura del pericolo 
fascista e reazionario 
Al PCI 1 tempi lunghi converrehbe 

ro. Ma.la scelta dei temni nnn dtpenrip 
esclusivamente da noi. Ma la soprav
vivenza del governo di centro sinistra 
rappresenta un deterioramento della 
situazione politica L'agnnia del centro 
sinistra sta mettendo in crisi le istltu-
zioni democratiche. Un paese non pud 
viver6 a lungo in uno stato di crisi. 
Ed e proprio per evitare che la crisi 
politica possa avere domani una solu
zione democratica. che significhi avven 
to alia direzione del paese delle forze 
lavoratrici. che le forze conservatrici 
e quelle apertamente reazionarie cerca-
no d'imporre una < controrivoluzione » 
preventiva. o. almeno. una sterzata a 
destra. • • - .-

II pericolo fascista non sta nei resi
dui del vecchio fascismo. e nemmeno 
nelle bande organizzate con le sovven-
zioni elargite dal padronato. II perico 
to cresce per il legame stabilito tra 
qu(*?te bande e le centra I i internazinna 
li imperialistiche. i servizi segreti. 1 
comandi della NATO, tutto lo apnara 
to che ha rivelato la sua esistenza e 
la sua decisione nel colpo di Stato 
greco e nelle oscure manovre che. tra
mite i militari. gli USA stanno enndu 
cendo in Turchia. Le conclusion! dell'in-
chiesta sui fatti del luglio '64 P siitlat 
tivita del Sifar dovrebbero essere pid 
atientamente valutate. e pid lareampn 
te fatte conoscere. Ma il pericolo mag-
giore deriva dal fatto che i gover
ni di centro-sinistra. non affrontando 
e risolvendo i problemi posti dalla 
programmazione del paese. hanno crea-
to le condizioni che oggi permettono al 
fascismo di tentare di conquistare una 
base di massa. 

E' stato osservato giustamente che 
il governo. agitando I temi delle rifor
me. ma non realizzandole, aumenta nel
le masse popolari amarezze. delusio-
n?. insoddisfazioni. mentre promuove la 
mobilitazione dei ceti interessati. 

U pericolo fascista comincia ad es
sere serio. quando gli interventi stra-
nieri e le sowenzioni padronali per
mettono a dei quadri spregiudicati di 
conquistarsi delle basi di massa. 

E' Ia mancata soluzione dei proble
mi del paese che crea Ie condizioni 
ohiettive perche possa svilupparsi an
cora una volta il vecchio tentativo rea
zionario di mobilitare il legittimo mal
contento delle masse a vantaggio di 
quelle stesse forze che hanno impedito 
e vngliono imped ire ogni politica rm-
novatrice. f^ crisi del centro-sinistra 
si manifesta. inoltre. nella assenza di 
una ferma volonta politica antifascista 
capace. nel quadro della CostHusione, 
di orient a re I'attivita di tutto I'appa-
rato dello Stato nella difesa della le-
t>aiita repuhblicana. 

I gravi fatti dell'Aquila dimostrano 
come Tesperienza di Reggio Calabria 
non sia un fatto eccezionale ed Isota-
to che esso pud ripetersi oggi nel 
Mezzogiomo. domani in altre regioni, 
anche del Centro e del Nord. La tesi 
degli opposti estremismi si traduce Del
ia politica dei due pesi e delle due 
misure. che oggi si esprime soprattutto 
negh atteggiamenti assunti in seno al-
lalta burocrazia. alle forze di polizia 
p alia Magistratura. di favoreggiam^n 
to e copertura dei gruppi fascisti. II 
falto che una citta come Reggio Cala 
bria sia stata abbandonata per mesi 
a'la attivita di un movimento direlto 
di forze reazionarie. e che sfruttava 
I antica e giustificata ostilita delle mas
se popolari verso lo Stato per impedire 
I a'.luazione di una riforma democrati
ca come I'istituzione regionale. indica 
I'lmpossibilita per it governo Colom 
ho d; prendere quelle misure politi
che (espulsione dalla DC del sindaco 
Bmiaglia) che avrebbero isolato gli av-
v*-riiurieri e h avrebbe messi in condi 
riom di non nuocere oltre Occorre por-
•v a confronto lo zelo antioperaio di 
certi magistrati. che neH'aulunno 1969 
hani-'i nrnvvt-HiiTo d'uffico a miglia'a 
i i dtnunre contro operai e attivisti 
si .on all |>ei prt-sum*- vmlaziom ilella 
logge avvenute nel corso degli scioperi, 
con la tolleranza dimostraia da una 
parte della magistratura verso i sedi-

(Segue a pagitm 7> 


