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I lavorl del Comitato Cen-
trale del PCI sono terminatl 
ierj, nel tardo pomeriggio, 
con le conclusion! del compa-
gno Giorgio Amendola. DIamo 
qui 11 resoconto degli Inter-
venti svolti nella seduta po-
meridlana di martedl e nelle 
due sedute di leri. 

COLAJANNI 
Nella economla ltaliana so

no presentl del pericoll che 
vanno seriamente valutatl. 
Non c'e dubbio. ad esemplo, 
che una cresclta econcmlca 
troppo lenta rlschla di aggra-
vare le gia fortl tensionl sul 
piano soclale. Le richleste au-
mentano e aumentano le ca
tegoric di lavoratori che pon-
gono glustamente rivendica-
zionl, la stessa spesa pubbli-
ca dovra quanto prima sop-
portare le conseguenze econo-
miche delle riforme. non c'e 
dubbio che il problema di ave-
re una magglore dlsponlbili-
ta di risorse e reale. Abbia-
mo quindi blsogno di una 
cresclta economica piii rapi-
da. La posizlone che prendem-
mo con la risoluzione dell'8 
lugllo non fu certo un fatto 
motivato soltanto dal partlro-
lare momento politico, anzi 
ora piu che mai appare evi-
dente II suo valore. La ripre-
sa quallficata dello sviluppo 
delle forze produttive deve dl-
ventare un oblettivo di tutte 
le component! del movlmento 
operaio. Cid significa accop-
plare all'obiettivo delle rifor
me quello della programma-
zione. Qui vi sono del ritar-
dl delle lncertezze. Eppure 
nel Mezzogiorno la questlone 
della programmazione ha un 
valore essenziale, primario. 
Cosa significa infatti ripresa 
quallficata delle forze produt
tive? Significa soprattutto af-
frontare e risolvere 11 grosso 
problema della occupazione 
meridlonale. 

Colajanni ha pol preso in 
esame i problemi del Parti to 
nel Mezzogiorno, affermando 
che esso deve trovare in un 
rapporto diretto con le mas
se la sua ragione di esse re 
forza dirlgente. Se vogllamo 
che la capacita di lotta del 
Partito nel Mezzogiorno faccia 
un salto in avanti, dobbia-
mo immediatamente dispiega-
re tutta la nostra forza na-
zionale a favore del Mezzo
giorno. Non c'e tempo da per-
dere. C'e da costruire un mo
vlmento vasto. articolato set-
torialmente e territorialmen-
te, per obiettivi a breve ter-
mlne. immediati e concreti. A 
Palermo Novella ha proposto 
un programma per l'occupa-
zione meridlonale: non dob-
biamo lasciarla cadere, va an
zi rllanciata. CI sono del vuo-
ti che vanno colmati subito. 
Guai se rimanessimo impi-

' gliati in discussion! un tanti-
no artiflciose tra obiettivi 
quantitativl e obiettivi quail* 
tativi, tra compiti del Partito 
e compiti del sindacato. Nel 
Mezzogiorno le forze cl sono 
e grand! anche. Tocca in prl-
mo luogo a noi comunisti 
metterle In movlmento. 

PASQUINI 
L'esigenza posta da Amen

dola di estendere 1 rapportl 
unitari e costruire una ini-
ziativa costante per una nuo-
va maggioranza corrisponde 
alle possibilita aperte dalle 
conquiste del mo vi men to ope
raio e democratico e alia gra-
vita dei pericoll e delle pres-
slonl involutive in atto nel 
Paese. Si tratta di una volon-
ta politica che dobbiamo giu-
stamente ribadire ma che 
avra successo nella misura 
in cui sara ancorata a una vi-
sione nazionale dei problemi e 
basata su quel che avviene 
nella concreta realta delle re-
glonl e delle zone del Paese. 
Anche in Toscana, dove pure 
il tessuto delle alleanze del
la classe operala e esteso e 
articolato e dove la sinistra 
unlta, alia testa della Regio-
ne. ha aperto delle orecce 
anche nelio schieramento av-
versarlo. anche qui si fa sen-
tire la crisi sociale e politica 
del Paese. 

II punto piu inquietante ri-
mane quello delle campagne. 
una situazione che continua 
ad influenza re negativamente 
l'insieme dello sviluppo eco-
nomico. Ma non meno gra
ve e il ristagno del potenzia-
le industnale. Stgnificativo al 
riguardo e il dilatarsi del la-
voro a domicilio e il gonfia-
mento delle attivita terziarie. 
La linea della DC e dei PSDI 
tesa a guardare questi feno-
mem come a se stanti. avulsi 
dal contesto generate di po
litica economica. e stata bat-
tuta ma potrebbe npresentar-
»L magari in aitre forme Se 
la classe operaia non riuscis-
te a mantenere e ad estende
re 1 gia fortl legaml con 1 
contadini e I ceti medi. an
che in Toscana potrebbero na 
scere campamlismi. mumcipa-
Usmi. poslzioni corporative. In 
questa regione c'e un nodo 
decisivo che va scioito ed e 
quello rappreseniaio dalia 
esigenza di dar vita ad un 
movlmento umtario e autonv-
mo dei contadini. Vi sono con 
djzloru — per la forza che ha 
11 movimento operaio e che ha 
raggiunto lo stesso mov.men 
to con tad mo — favorevoli per 
raggiungere questo nsuitato 

I mezzadn in particolare 
possono svolgere un ruolo di 
grande rtlievo. fare In prati-
ca da cerniera tra I braccian-
tl e i coiuvatort diretu nel
la costnizione dl una nuova 
unita partendo dai probiemi 
concreti degli lnvestunenti 

Fubblici che non arnvano. del-
ossociaziontsmo che deve af 

fermarsi. della legge sul pas 
saggiu della mezzadna In al 
fitto ancura tutta da conqui 
sure E net vivo di una iru-
ziativB conrreta che si cosirui 
see ta nspusta agli agran che 
si spe/zano » tenuativi corpo 
rauvi e che s; aprono ne;* 
campagne orecce e fratture 
fiello someramento democri 
fbano 

In forme e contenuti nuovi. 
si rlpropiine l'articoiazione 
dell'alleanza con I cell medi 
4aUa cltta sapendo riconoscer-
ne il ruolo autonomo e sapen

do assumere, in una linea di 
politica economica. I proble
mi di una espanslone econo 
mica quallficata. Ed in questo 
contesto la Regione toscana 
— uno dei punti piu avanzati 
dl nuovi equilibrl politic! -
pu6 esercltare una funzione 
attlva. un punto di riferimen-
to nella lotta per la rlforma 
e l'avanzamento di un siste-
ma dl autonomic. 

MACALUSO 
Le prosslme elezlonl In cul 

voteranno 8 milioni dl Italia-
ni avranno indubbiamente 
una grande importanza. come 
faceva notare II compagno 
Giancarlo Pajetta. E certamen-
te II risultato di quel voto 
avra un'influenza rilevante. E' 
necessario dunque che tutto 
11 partito abbia il senso del
la posta in gioco, del slgnifl-
cato nazionale di queste ele
zlonl nel confronti dei varl 
schieramenti politicl, del cen 
tro sinistra, delle slnistre e 
del nostro partito. Dobbiamo 
comprendere pert anche che 
queste elezioni saranno for-
temente influenzate dal mo
vimento di lotta in atto. Si 
pensi In particolare alia que
stlone delle alleanze della 
classe operaia su cul si e sof-
fermata la relazione di Amen
dola e alia necessita di com-
battere posizioni dl chlusura 
e settarlsml. Ora 11 problema 
che ci si pone, a proposito del
le alleanze, e su quail punti 
intervenire, quail iniziative 
prendere. Certamente nol non 
dobbiamo dlsperdere 1 risulta-
tl posltivl raggiunti con la 
azlone e la battaglia per le 
riforme e la democrazia: la 
unita sindacale, 1 migliorl rap
port! che si sono stabilitl tra 
i partiti della sinistra, le ten
sionl all'interno della DC, lo 
svllupparsl di un movimento 
unitario antifascists. Nella si-
tuazione che si e creata con 
la lotta per le riforme, si 
hanno per6 anche momentl e 
punti di contraddizione. In 
particolare si verlfica uno 
spostamento nelle posizioni dl 
ceti e strati social! che, nel 
passato. anche se non votava-
no comunista. tuttavia non 
combattevano 11 PCI. Si trat
ta di ceti e gruppl che da 
certe posizioni neutral! o an
che di un certo interesse nel 
confronti del nostro partito. 
oggi manlfestano a volte del
le insofferenze ad esempio 
verso certe forme dl lotta 
del movimento operaio e stu-
dentesco; ed anche qualche 
ostllita nel nostri confronti 
tendendo in alcunl moment! 
persino ad esprlmere una vo-
lonta di combatterci. Si veda 
certi gruppl di piccoli proprie-
tarl non coltivatorl e certi 
strati di professlonisti. 

Quale posizlone dobbiamo 
dunque assumere davanti a 
questo problema? Certamen
te dobbiamo andare avanti 
con la lotta per le riforme. 
di riforme che incidono col 
rapportl di classe. consapevo-
li che e su questa strada che 
si arriva ad incidere realmen-
te nella situazione politica. 
E' con la battaglia per le ri
forme che si provocano nuo-
ve tensionl social!, si fanno 
quindi avanzare nuovi orien-
tamentl all'interno degli schie
ramenti politic! e nella DC 
in particolare. Dobbiamo ave-
re per6 anche ben chiaro che 
questa lotta per le riforme. 
proprio per 11 tipo dl batta
glia che essa e e per le In-
cidenze che provoca. pud ave-
re ed ha delle rlpercussioni 
anche su di noi. Quando nol 
parilar©) ad esempio di lot
ta wSjpTO 1 gruppl parassita-
ri. dUpoblamo essere consape-
voli che questo discorso coin-
volge anche gli lnteressi del 
piccoli gruppi parassitari. 
cioe dei piccoli proprletari di 
casa, dei piccoli proprietari 
terrieri e cosl via. Bisogna 
dunque che affrontiamo 11 
problema nelle sue connesslo-
nl con la lotta di riforma per 
la casa, per 1'affitto. per la 
agricoltura. questionl a cul s! 
aggiunge quella della buro-
crazia e dl posizioni corpora
tive su cul dobbiamo avere 
una linea politica precisa con-
tro ogni settorialismo e le 
grosse baronie burocratiche 
tenendo presente al tempo 
stesso 11 problema dei rappor
tl tra noi e migliaia di dipen 

denti pubblicl Ma avendo chia
ro anche che non si possono 
sostenere indiscriminatamen 
te tutte le rivendicazloni In 
particolare per le questiom 
relative alia casa e all'agricol-
tura, e certo che non va sot' 
tovalutato 11 fatto che esisto-
no proprietari grand! e pic
coli ed altrettanto certo e — 
almeno per quanto concerne 
i reti medi oroduttivi e no — 
che si devono fare delle dif-
ferenziazioni. Si oens; ai pro
blem) specific! dello schiera 
mento dj alleanze nelle cam 
paene e quanto gia realizzato 
sul piano dell'unita tra brae 
cianti. colonl e coltivatorl di-
retti. I problemi in agricoltu 
ra si risolvono solo se 11 con 
tadino e proprietario della 
terra che lavora perche solo 
cosl si puo promuovere I'as 
snciazlonismo e garantln* fl 
nanziamenti pubblici che de 
vnno andare solo a chi colli 
va direttamente la terra e 
dilendere i prez2l iei prodt>t 
ti agncolt La questlone e 
comples^a e difficile e si do 
vranno esamlnare le p»»ssiDili 
differenziazion: tra piccoli e 
gross! proprietari ternen In 
relazione alia misura dell'tn 
dennizzo pet alienare la ter 
ra e per dirottare il rispar-
mio in a It re direztonl. Sono 
tutti problemi che dobbiamo 
studiare e affronure per ri-
solverli, avendo ben chiaro 
sin da oggi che passeremo at 
traverso momenti di incom 
prensione e di notevoll diffl 
eoltA rutto questo per6 non 
ci deve ne ci dovra impedi 
re di tenere ferma la nostra 
linea. di agire coerentemente 
su di essa. con molta tensio-
ne ideale e impegno politico 
Da come dei resto. seguendo 
quella linea di cue rente e de 
ctsa lotta per le rllorme SA-
premo risolvere tutta una se 
rie dl problemi politlci e so-
ciaii. dipendera 11 tipo dl pro-
spettlva che si aprlra davanti 
a nol e al paese. Su questa ba
se si costrulscono gli equili

brl politicl piu avanzati. E 
intanto questi nuovi equili
brl debbono avere uno sboc-
co nelle prosslme elezlonl. 

In Sicilla, per esempio, so
no gia stati definiti 1 nostri 
rapportl con la proposta ven-
tllata dal PSI dl un blcolore 
per 11 futuro govemo della Re
gione siclllana: per noi e una 
proposta da respingere — per
che elude il problema cen-
trale di una nuova politica e di 
una nuova direzione della Re
gione — chlamando 1 sociali
st! ad una politica di unita 
della sinistra che batta la DC 
imponendo anche in seno a 
quel partito nuovi orienta-
menti. 

CERVETTI 
II compagno CervettI ha Inl-

ziato ricordando alcunl aspet-
ti della manlfestazione indet-
ta a Mllano dal sedlcente 
«Comitato cittadino antico-
munista »: 1'organlzzazlone at-
torno a uomlnl tegatl al gran
de padronato. alia destra cle
rical e liberate: l'adesione dei 
capigruppo DC e PSDI al 
Comune; l'uso della rete or-
ganizzativa neofascista; i le
gaml nazlonall, la disponibili-
ta dl mezzl finanziari e l'ap-
poggio di ouotidiani quail La 
Notte, il Corriere, e perfino 
l'aiuto del Giorno; 11 lavoro 
tra strati dl dlrlgenti. Impie-
gatl. professlonisti. operatorl 
economic!; l'impostazlone ba
sata sul coslddetto « ordlne » 
e sull'anticomunlsmo. 

Non si tratta. secondo nol, 
di una radicale modifica del
la situazione politica milane-
se e nazionale. ma della intro-
duzione di un elemento nuo-
vo: la ricerca di una base di 
massa. — e in modo diverso 
che per 11 passato — per un 
blocco d'ordine dl carattere 
reazionario e conservatore, 11 
quale pur usando dl metodi 
deU'organizzazione squadristi-
ca non si presentl come di-
chlaratamente fasclsta. 

Gli lnsegnament! che dob
biamo trarre non riguardano 
solo la pur necessaria opera 
di vigilanza ma, soprattutto, 
l'azione politica. Del resto al
cunl success! e gia possibile 
registrare (posizioni delle tre 
organizzazioni sindacali, del 
PSI e della stessa DC mila-
nesi). Tuttavia si tratta di ri 
proporre questioni di piu am-
pio impegno. II problema del
le alleanze della classe ope
raia e problema acuto. Esso 
non pu6 essere sefsso da quel
lo del nostro rapporto con la 
classe operaia e dei lavorato
ri dipendentl (opera! e Imple-
gati). La questlone della dislo-
cazione degli Implegati e di 
certi strati opera! (immigrati. 
ad esempio). cosl come quel
la dei giovanl nell'attuale scon-
tro di classe. non e ancora 
del tutto risolta a nostro fa
vore. La conquista stabile di 
questi strati popolarl sara tan-
to piu facile, in quanto piu 
accentueremo i caratteri e 1 
contenuti nazlonall e demo
cratic! — e percid politicl e rl-
voluzlonari — della nostra li
nea. 

In relazione a ci6 il com
pagno CervettI ha affrontato 
tre questioni specifiche: uni
ta e rinnovamento del movi
mento sindacale. piattaforma 
di politica economica, svilup
po e conduzione delle lotte. 
Si tratta dl affermare con piu 
forza che il sindacato deve 
essere rorganizzazione dl tut
ti 1 lavoratori dipendentl (ope
ra! e impiegati) e sviluppare la 
necessaria azlone di alleanze. 
e dl porre con maggiore chia-
rezza 11 problema dei rappor
tl tra sindacato e democra
zia. A questo proposito biso
gna rifiutare decisamente ogni 
linea sulle Incompatibilita che 
intacchi 1 dlritti civili e de
mocratic! dei lavoratori. 

La piattaforma di politica 
economica deve puntare a un 
nuovo sistema di produttivi-
ta che permetta un aumento 
della produttivita media so
ciale settoriale e aziendale. Per 
Milano e la Lombardia cid si
gnifica oltre che azione per le 
riforme social!, ristrutturazio-
ne della occupazione e degli 
investimenti e sviluppo 
dei consumi che esalti la for
za lavoro E" ancora necessario 
accentuare ed allargare l'im-
pegno di lotta sui term speci
fic! di riforma. arrivando an
che alio sciopero generate, pre-
parato perd come una grande 
manifestazione nazionale e 
popolare. Del resto la lotta 
per le riforme non e solo lot
ta economico sociale. ma di ct-
vilta E* necessario che in es
sa si realizzi un salto di co-
scienza politica Per far cid bi
sogna battere tutte le tenden 
ze alia spohtlcizzazione delle 
masse e al qualunquismo Cid 
pud permettf re una accelera 
zione per sbocchi politic! po-
sitivi. anche parziali. quanto 
mai necessari nell'attuale si
tuazione. 

TERRACINI 
II compagno Terraclnl de 

dica II suo intervento ad un 
esame dei risultati dell'ultl 
mo Comitato centraie socia 
lista che segnano qualcosa d: 
nuovo che va sottohneato Se 
sfuggissimo ad un preciso 
giudizio di questo elemento 
a: novita. compiremmo. oltre 
tutto lerrore di dissolvere un 
risultato posiUvo su cui ha 
InfluUo la lunea nostra azio 
ne per una svolta poiitica II 
PSI e sortito dal vago. dal ge-
nerico e ha detto parole nev 
te. perfino clamorose: esso 
ha espresso la consapevolezza 
della necessita dell'unita del 
le forze real! interessate alle 
riforme. ben chiarendo che 
cid importa una convergenza 
politica del partiti che quel 
le forze rappresentano a livel 
lo parlamentare. 

Cid che occorre non e tan-
to una polemica metodologi 
ca sui tempi lunghi o brevi e 
neppure di chiedersi se 11 PSI 
voglia uno • sviluppo pacifi-
co. tndolore* degli avveni 
menti. unto piu che la riso 
luzlone socialista parla dl una 
• lotta politica» e quindi di 
un processo combattuto. Na
tural mente sapptamo bene 
che le scelte attuali del PSI 

non sono II frutto di una 
escogitazione Improvvisa dl 
questo o quel dlrigente; sono 
invece II frutto dl precise real
ty polltiche e social!: 1 gran-
di movlmentl dl lotta a cul 
la base socialista parteclpa co-
stringendo 11 vertlce a receplr-
ne le esperlenze; la grande in
fluenza che proviene dal pro
cesso unitario a Uvello sinda
cale; l'esperienza della colla 
borazlone di govemo fra PCI 
e PSI al Uvello di entl locall 
e regionl che viene a con-
trapporsl al moderatlsmo del 
govemo centraie: la solleva-
zione indignata della coscien-
za popolare contro 11 rigurgl-
to fasclsta. 

Non credo che 11 PSI po-
tra Urn I tarsi ai pronunclamen-
ti verball. D'altronde nol dob
biamo collocarcl sul terreno 
da lui proposto e su questo 
tallonarlo. C'e ad esempio la 
vicina scadenza elettorale: eb-
bene. nol dobbiamo porre su
bito e chlaramente 11 proble
ma del governo del comuni, 
ribaltando preventlvamente 11 
vecchlo discorso sulla « omo-
genelta». E' qui che II PSI 
pud fare verlficare Immedia
tamente la sua propensione 
a nuovi equilibrl. 

II PSI nconosce che 6 in-
conceplbile un'azione riforma-
trice che prescinda dal PCI. 
Ma questo riconoscimento 
non fa che sottolineare l'esi
genza di una piu marcata azio
ne nostra, di partito. sul ter
reno delle riforme. salvaguar-
dando e valorlzzando 11 mo
mento sindacale nella sua au-
tonomia ma anche non te-
mendo dl andare al di la di 
esso. 

Altro terreno speclflco del
la nostra inizlativa e quello 
della lotta al fascismo. Biso
gna uscire dal metodo della 
protesta a fattacclo avvenu-
to: bene hanno fatto 1 lavora
tori di Trieste a rispondere 
con lo sciopero all'aggressio-
ne contro 11 compagno Vidali. 
Ma dobbiamo noi aspettare 
fatti ancor piu gravl per pro
muovere forme piu vaste dl 
lotta? Anche su questo terre
no pud e deve verificarsl 
un incontro politico reale col 
PSI per togliere l'iniziativa 
alia destra e capovolgere 1 
ruoli reciprocl delle forze che 
si confrontano e affrontano 
sul terreno delle istituzioni e 
delle liberta. 

Sotto il profilo generale, va 
da se che noi neH'equlllbrlo 
attuale. seppure in bilico. sia-
mo e restiamo un partito di 
opposizione — di opposizione 
costruttiva — e che percid 
non ci e dato ne ci spetta 
fare mosse di disincanto delle 
formule e delle maggioranze. 
Spetta invece al PSI (che pud 
istituzionalmente aglre con 
concretezza, come sul versan-
te opposto ha agito velleitaria-
mente il PRI). In questo sen
so non pud mancare una no
stra risposta al PSI, una pre
cisa presa di posizlone dinan-
zi alia prospettiva politica che 
esso na lmpegnatlvamente 
scelto e profferto: una rispo
sta che sia chiara e animata 
da quello spirito solidale dl 
chi e interessato a compiere 
insieme un lungo cammino 
verso l'avvenire. 

1 4 TORRE 
Fra i nodi attorno al quail 

deve esercitarsi 11 nostro sfor-
zo per reallzzare uno schie
ramento unitario che awii la 
crisi politica del paese ad 
uno sbocco positivo, vl sono 
Indubbiamente quell! dell'agrl-
coltura, e del peso che essa 
ha sulla economia del paese. 

L'azione d! confronto da 
condurre con le aitre forze 
politiche deve parti re dal la no
stra piattaforma di politica 
agrarla. che tende a ridare alia 
agricoltura un ruolo propul-
sivo nel confronti dell'econo-
mia nazionale. A sostegno del
la nostra linea, noi abbiamo 
prefigurato uno schieramento 
che va dai braccianti ai la-
voratori a contratto al coltl-
vatori diretti, attorno alle bat-
taglie per i'occupazione e II 
collocamento democratico. per 
il superamento dei contrattl 
agrari, per la remunerazione 
del lavoro e la difesa del red-
dito contadino. 

Attomo a queste battagite 
abbiamo rotto i vecchi equi-
libri esistenti nelle campagne, 
ed ora avanziamo. con uno 
schieramento vasto e unita
rio, verso sostanziali conquiste 
delle masse contadine. Qui si 
insertscono le manovre e il 
contrattarco degli agrari: ma 
sarebbe grave errore scam-
biare queste manovre come 
una posizione offensive Sia 
mo nol che abbiamo messo 
In disrussione tutto il vecchio 
asset to di oroprieta nelle cam
pagne s'amo nni che abbia
mo sratenato I'offensiva. 

Punto centraie di tutta la 
nostra lotta in snstanza. e la 
battaglia per I'occupazione. 
per nuove fonti di lavoro nel
le campagne. 

Affrontando II problema del
ta piccola propriety assentel 
sia II compagno La Torre ha 
affermato che. per opporsi al 
tentativo dei grandi proprie 
tari terrlen dl creare un bloc
co reazionario utilizzando 11 
malcontento e le ditftcoita 
create ai ' piccoli prupnetar. 
non colttvatori dalia nuova 
teg^e suU'affiito e sui pam 
agrari. dobbiamo studiare for 
me adeguate di conimpartita 
per questi ultlmi (sgravi fl 
scab igevolazioni per la ven 
Jita della terra ecc.) Non si 
puo. invece sostenere la non 
applicazione della legge nei 
confronti dei piccoli proprie 
tari assenteistl. Dobbiamo ave
re al contrario la consapevo
lezza che, attorno all'applies 
zione di questa legge. nol po-
tremo suscitare un grand» 
spiegamento di lotte del mez-
zadri. del colon!, degli affit-
tuari, che mvestlranno positl 
vamente anche zone dl tradl-
zionale influenza cattolica 

Questa battaglia non pud 
prescindere dal contributo del 
conudinl coltivatorl. 

Occorre in pnmo luogo dl-
fendere la remunerazione del 
lavoro contadino, che si rea-
llzza con la vendlta del pro-
dotto. Slamo contro II soste
gno lndiCferenzlato del prezzl, 

ma siamo per la difesa del 
contadini contro le ruberie de
gli agrari. 

Ma 11 discorso va sviluppato 
anche per quanto riguarda la 
collocazlone dei coltivatorl di
retti nel processo dl unlta 
sindacale. Noi siamo per I'unl
ta e 1'autonomia del movl
mento contadino, con la stes
sa coerenza con cut cl impe-
gniamo In campo operaio. 
Analoga coerenza dobbiamo 
chledere a tutte le lorze de-

. mocratiche cattoliche e socia-
liste, perche1 venga llquidato 
ogni strumentalismo, e possa 
avanzare 11 processo unitario 
in campo contadino. 

GALLUZ2I 
L'esigenza sollevata dal com

pagno Pajetta di un colle-
gamento piu stretto di tut
te le nostra lotte per le 
riforme e per 1'espansione 
della democrazia con la si
tuazione politica di oggi, con 
le tendenze che in essa si 
manlfestano e soprattutto con 
le scadenze politiche che cl 
aspettano, e giusta e va ri
presa. Le elezioni di giugno so
no senz'altro destinate ad ac-
quistare un valore politico ge
nerale. Si tratta di andare ad 
una analisi della situazione e 
della prospettiva della linea 
che nol proponiamo per an
dare avanti. Bisogna allora evi-
tare di ridurre tutto ad uno 
sforzo propagandistico, dl so
la denuncla, tendente a rac-
cogllere attorno al Partito tut
to il malcontento possibile e 
sforzarsi invece, pur nella ne
cessaria e indispensabite de
nuncla dei guasti di una po
litica, ad indicare gli sboc
chi posltivl. 

II punto da cui partire per 
una analisi corretta e rappre-
sentato dal risultati che ab
biamo ottenuto negli ultiml 
due annl, il piu lmportante 
dei quail sta nell'aver acce-
lerato il processo di decom-
posizione del centro sinistra. 
Se e vero che il processo di 
costnizione di una aiternatlva 
non compie pass! altrettanto 
rapid!, e pur vero che proces-
sl unltari di grande Interes
se sono in atto nel Paese. 
All'interno dello stesso gover
no una delle sue component! 
piii important!, il PSI. ha po-
sto il problema di un diver
so rapporto fra le forze poli
tiche, in primo luogo con il 
nostro Partito. Non c'e dub
bio che dal CC del PSI esce 
fuori una linea che pur con 
contraddizloni e reslstenze 
punta al superamento del 
centro sinistra. Ma ancora piu 
lmportante e la posizione del 
PSI nel Paese dove la sua 
partecipazione alia lotta per 
le riforme, contro il fascismo 
e per la pace diventa sem-
pre piii estesa. C'e una con
traddizione fra queste posi
zioni e la-linea tenuta-dal 
PSI nel governo, e dobbiamo 
far leva su questa contraddi
zione per portare 11 PSI ad 
una posizione di plena auto-
nomia dalia DC, ma 11 PSI 
rimane l'interlocutore primo 
a tutti 1 livelli della nostra 
iniziativa unitaria. E' dalia va-
lutazione di questi fatti nuovi 
che bisogna partire per co-
gliere il significato della con-
troffensiva reazionaria. che 
tenta di crearsi una base po
litica e di massa che va ol
tre il MSI sino ad investire 
monarchic!, ex combat ten ti. 
cattolici dl destra. Una con-
troffensiva che tenta cioe dl 
crearsi una base sociale attra-
verso il collegamento con 1 
ceti medi e le masse escluse 

del Mezzogiorno. Bisogna impe-
dire questo collegamento dl 
massa. Cid perd richiede una 
nostra politica verso i ceti 
medi e verso le masse me
ridional!. Questa impostazio-
ne, che tende a rispondere al 
contrattacco reazionario, deve 
indicare degli obbiettivi po-
sitivi, collegandoli alia soluzio-
ne dei problemi concreti. So
prattutto nel Sud va sottoli-
neato 11 nostro carattere dl 
Partito dl opposizione non so
lo al centro sinistra ma alia 
DC. O di questo partito si 
rompe 1'equilibrio Interno op-
pure la situazione non fara 
nessun passo in avanti. I com-
pagni socialist! e la sinistra 
demucristiana devono essere 
messi di fronte alle loro re-
sponsabillta denunciando la 
contraddizione esistente fra t 
propositi e il cedimento alia 
linea moderata democristlana 
Lo scontro deve essere porta-
to su contenuti concreti. evi-
tando contrapposizioni fronta-
li che non aiutano. ne sul 
piano politico ne su quello 
sociale. la formozione di uno 
schieramento capace di tsola-
r«* e battere le forze mode 
rate e I piani eversivj e rea 
zionan Partico.armente im 
portante e questo discorso 
per quanto riguarda la politi 
ca estera ltaliana. La lotta 
contro la NATO rimane Tasse 
della nostra iniziativa perche 
la NATO pone condizionamen 
li sempre piu pesantt all'au-
lonomia alia mdipendenza e 
alia liberta del nostra Paese 
Ma la lotta per una nuova po
litica estera non pud essere 
ndotta alia lotta contro ta 
NATO L'uscita dell'Italia dai 
la NATO e obbiettivo di una 
lotta ampia e artirolata al»a 
quale chiamiamo tu'te »e for 
ze flfmocratirne Dnhhiamo 'a 
vorare perche nuov: contenuti 
e nuovi schieramenti vadano 
avanti perche vogltamo aprt-
re una crisi da sinistra Pur 
con linvtl e contraddiziom og 
gl cl troviamo di fronte ad 
una situazione nuova che 
preoccupa le forze conserva-
trlcl e I moderatl. Per questo 
si deve guardare con fiducia 
al traguardo di giugno. An-
diamo ad un grosso scontro 
politico, awertlme l'importan-
za non basta. occorre elabo-
rare una linea politica e pro
pagandists e una iniziativa 
unitaria che si muovano In 
direzione di un profondo mu 
tamento dl metndi e dl Indl-
rizzi Occorre soprattutto che I 
femi del Mezzogiorno. della 
sua rinascita. del suo svilun 
po siano sempre dl pio al 
centro dl tutte le lotte dl 
massa e dell'inlzlattva politica 
In ogni parte del Paese. 

I PETROSELU 
Occorre un esame attento 

dei terrenl sul quail si svl-
luppano l'attacco e la mano-
vra fasclsta e reazionaria. In-
trecclati alia manovra mode
rata. In particolare va ana-
llzzata la situazione In cul 
si possono Innestare altrl ten-
tatlvl dl aggregazlone politi
ca a destra e quindi I com
piti del Partito. E' glusto sot
tolineare il valore della fun
zione nazionale assolta dal 
movlmento popolare romano 
che, mortlficando le speran-
ze delle forze che puntavano 
a fare della Capitate un cen
tro dl provocazione reaziona
ria, ha dato vita e contlnul-
ta Invece. con Plmpegno del
la classe operaia. degli intel-
lettuall e del giovanl. ad una 
grande Iniziativa democratica 
ed antifascista. 

La manlfestazione e 11 cor-
teo degli «amlcl delle forze 
armate» sono stati II tenta
tivo del MSI dl tornare. dopo 
mesl di isolamento. sulle plaz-
ze romane raggruppando at
torno a se forze reazionarle 
diverse sia pure in modo ma-
scherato. E' stato un tenta
tivo di cul sono apparsi cnia-
ri 1 limiti anche se non se 
ne deve sottovalutare la pe-
ricoloslta e la gravita conti-
nuando ad Incalzare su que
sto terreno 11 governo e la 
DC. In realta 11 sussulto an
tifascista e 11 movimento che 
ne e scaturito In questi ul
timl tempi, e un fattore po
litico che ha pesato e che 
continuera a pesare. E' una 
risposta che. nelle varie for
me e sedi in cul si e espres-
sa, ha fatto maturare proces-
si politicl in piu direzioni. Cid 
e avvenuto In tutti i partiti an
tifascist!. nel PSIUP. nel PSI, 
nella DC ed anche nel no
stro Partito. In particolare va 
sottolineato l'impegno politi
co di tipo nuovo dl notevoll 
masse di giovanl e. per quan
to riguarda la DC. 11 peso 
avuto dall'intervento della si
nistra e dei giovanl. su una 
linea di autonomia ma colle-
gata al tema della Costitu-
zione e del moto riformato-
re. su tutta l'area dello schie
ramento antifascista. mentre 
il gruppo dirigente della DC 
si attesta ancora su una li
nea amblgua e di copertura 
politica ed elettorale verso I 
ceti piu reazionarl della Ca
pitate. L'iniziativa antifascista 
collegata con la lotta per le 
riforme e 1'avanzata della de
mocrazia e d'altra parte uno 
dei pllastri della lotta poli
tica" generale necessaria per 
dare coerenza. organicita. spa-
zio ideale al confronto sulle 
riforme; e condlzlone essen
ziale per uno sbocco positi
vo. per incalzare la DC e met-
tere subito alia' prova delle 
scelte politiche e dl governo 
1 «nuovi equilibrl» dl cul 
parla il PSI. per una crisi 
da sinistra che faccia avanza
re un'alternatlva. 

Su questa linea occorre an
dare avanti anche durante la 
campagna elettorale avendo 
presente 1 terrenl su cul po- j 
tranno svilupparsl nuovi ten-
tativl di provocazione reazio
naria e in particolare tenta-
tivi di separazione tra classe 
operaia e ceti popolarl e ceti 
medi. La situazione economi
ca in particolare nel settore 
deU'edllizia e della piccola e 
media industria presenta sin-
torn! di forte crisi. Gia si ma
nlfestano fenomeni gravl: di-
soccupazione tra gli edili pen-
dolari. tentativi di ricattl pa-
dronall sugli occupati e cosl 
via. Siamo consapevoli che ci 
troviamo ad affrontare que
sti problemi in una situazio
ne nella quale si vuo! far 
passare un nuovo disegno dl 
separazione tra congiuntura e 
riforme. ma che e diverse dal 
passato. Se ci sono element! 
di attivizzazione a destra e dl 
pressione moderata cl sono an
che nuove possibilita politi
che: un movimento sindacale 
che si muove in modo unita
rio. un Consiglio Regionale che 
si e gia pronunciato su una 
linea dl riforme. un movimen
to popolare e politico gia Im-
peenato nella battaglia per la 
casa e i servizi sociali. E* pos
sibile e necessario dar vita 
a un movimento politico e dl 
massa. fondato sulla unita di 
occupati e disoccupati di edi
li e di ceto medio, di giova
nl che colteghl direttamente 
la lotta per il lavoro e per 
la piena occupazione alia lot
ta di riforme per la casa e 
In altrl settori. per uno svi
luppo economico e democra
tico nuovo. per una citta di-
versa che sia espressione dl 
un Paese che si unifica in 
un piu generale e profondo 
disegno riformatore. 

PECCHIOU 
La vlcenda politica e to 

scontro sociale hanno svituppi 
motto rapidi. con un intreccio 
complesso di fattori positivi 
e di pericoll In questo quadro 
si pongono al partito compiti 
nuovi e anche rettiflche pro 
fonde del suo modo di lavo 
rare. 

La prima verifica da com 
piere riguarda lo stato dell'o 
rientamento del partito Regl 
striamo una maggiore capaci 
ta di veder^ i probiemi e dl 
comprendere t signlficatl. ma 
qua I £ 11 grado della traduzio-
ne di questa capacita in im 
riativa? Nell'ultimo anno ab 
biamo fatto notevoll passi 
avanti: molte organizzazioni 
che avevano problem! di uni
ta politica e di non sufficient! 
rapportl con le masse mostra-
no fortl segnl di ripresa Al 
trettanto si pud dire della 
PGCI Ma anche dove si sono 
superati tra vagi I e debnlezze. 
rimane pur sempre aperto 11 
problema di una reale capaci
ta e rapidita di oiientamento 
e d'intervento. non fosse altro 
che per il ricambio umano 
che ha luogo nelle nostre or-
gnnizzazloni 

Si ha un buon orientamento 
non solo laddove si ha un alto 
grado dl consenso con la It 
nea del partito ma laddove 
si ha un'alta capacita reatlz 
zativa. Un terreno di verlfica, 
sotto questo aspetto. e offer-
to dalia lotta antifascista. Si 

pud dire che in generale 11 
partito ha ben colto la con-
nessione fra lotte per le rifor
me e lotta contro la splnta 
reazionaria. Ma come esten-
dlamo In concreto questa azlo
ne? Sapptamo sempre Indica
re obiettivi precis!, creare or-
ganlsml unitari, e andare. 
quando occorra, anche oltre 
la protesta. verso rlsposte unl-
tarie e dure, Idonee a stron-
care come si merltano gll at-
tacchl squadristlci? 

Abbiamo notato che il mag-
glor problema politico e 1'al-
larramento del consensi alia 
lotta per le riforme e ouindi e 
quello dl contenuti tall delle 
plattaforme rlvenrtlcntlve che 
rlsneochlno gll lnteressi — In 
quanto coerenti con le riforme 
— dl altrl strati sociali che 
possano ritrovarsl al fianro 
della classe operaia. Tutto 
questo comnorta un alto gra
do dl consaDevolezza e dl con-
vlnzione del partito. contro 
chlnsure settarie. corporative. 

Su questo sfondo emereono 
due problemi dl organlzza-
zione. 

1. — H modo dl lavorarp 
della sezione comunista. O 
portiamo In tutte le undid-
mila sezlont la necessaria ric-
chezza d'inizintiva o si posso
no aprlre dei varchi attra-
verso I quail pud pas«?are la 
«presa» dell'avversarlo. La 
sezione deve essere davvero 
una struttura che cl fa diver-
si dngli altri: per la sua ca
pacita d'iniziativa, dl vita de
mocratica. dl rapporto con le 
masse. Altrimenti corrlamo II 
rischio di trasformarcl In mo
vimento attenuando la carat-
teristlca dl partito di massa 
e di lotta. Questo problema e 
assal acuto in una serie dl 
cltta. non solo meridionall 
Abbiamo tenuto 9 000 congres-
sl dl sezione che hanno trat-
tato fnndamentalmente auesto 
prnhlema del rilanclo deU'or
ganizzazione dl base, e certo 
si ha ora una piu elevate 
consapevolezza della sua Im
portanza. Ma 11 problema e 
la continuity del lavoro contro 
I limiti che 1 congress! hanno 
ri vela to criticamente.. 

2. — La formazione del 
gruppl dlrlgenti. Abbiamo per-
seguito un amplo rinnovamen
to. ma dobbiamo ancora ri-
muovere scheml untlatera-
II che cl portano talora a di-
storcere 11 crlterlo fondamen-
tflle della prnmozione dei qua-
dri, e cioe che la promozlo-
ne deve fondarsl sulla capa
cita reale di, lavoro di massa 
e di porre in movlmento tutta 
tntiera la forza del partito. 
Abbiamo blsogno dl un tipo 
d'lnquadramento che garanti-
sea continuity di azione e ca
pacita dl agire su tutto 1'arco 
della nostra iniziativa multi
forme. Non possiamo accetta-
re nessuna forma dl scisslo-
ne che pud venire a deter
minant fra 11 far politica e 
il costruire 11 partito: questi 
due momentl fanno parte In-
scindibilmente della persona-
11 ta del vero dirlgente. - -

II paese sta vivendo una 
nuova splnta verso la orga-
nizzazlone da parte del singo-
11, delle categorie. Si rlduco-
no 1 margin! del disinteresse 
e deU'assenteismo. Su questo 
terreno e aperta una compe-
tizione e noi dobbiamo mlsu-
rarcl con 11 duplice oblettivo 
dello sviluppo del partito e 
dello sviluppo dell'insieme del 
tessuto deU'associazionismo 
democratico. 

TRIVA 
Si deve Inslstere sulla neces

sita — non del tutto soddl-
sfatta - dl sottolineare il col
legamento fra gli obiettivi dl 
riforma e il quadro lstituzlo-
nale. cioe fra riforme econo-
mico-sociali e riforma dello 
Stato Un nuovo spazlo politico 
s'e aperto con la costltuzione 
delle regionl. e la sua utillzza-
zione costltulsce la premessa 
e la condizione di un modo 
nuovo di gestire «tutto » il po-
tere. Con le region! s'e aperta 
anche una dlalettica nuova fra 
centro e periferia. una dialet-
tlca che passa anche all'in
terno della forze dl governo se 
e vero che anche da quella 
parte si e costretti oggi a non 
ignorare la realta dell'artico 
Iazione quando. fino a sel me
sl fa, l'arcento — o il ricat-
to — cadeva invece sulla 
« omogeneita ». Si hanno cosl 
alcune potenzialita positive 
per la nostra azione. per II 
concretlzzarsi di un'inlziativa 
ampia e unitaria sulle rifor
me. Purtroppo perd questa 
novita non e sempre valutata 
in tutta la sua importanza e 
spesso esperlenze positive non 
vengono generalizzate per un 
diretto di impegno politico. 

L'awio delle regionl per 
esprimere tutto 11 suo valore 
deve perd influlre suU'intero 
tessuto istituzionale Da parte 
nostra, si deve invece lamen 
tare una scarsa utilizzazione 
di tutte le sedi di questo tes 
suto. ove le riforme possono 
e devono diventare obiettivi 
concreti. rawicinati e coinvol 
genti immediatamente le seel 
te delle forze politiche e la 
partecipazione del lavoratori e 
dei ceti medi L'esempio re 
cato dal compagno Zangheri 
de modo come t consign di 
quartiere di Bologna sono sta 
ti impegnati sui problemi del 
la politica urbanistica sta a dl 
mostrare che in sedi democra-
tiche di quel tipo si pud rea 
lizzare una forma nuova ed ef-
ficace dl gestione delle lotte. e 
un superamento di deforma-
zioni settoriali o verticistiche. 
La battaglia per le nforme. 
cioe, deve Investire tutte le 
sedi che convogliano gli lnte
ressi e la volonta del paese. 
realizzando uno spostamento 
di queste istituzioni dalia par
te della lotta riformatrice e. 
comonque. non lasciandole 
mai immunl dallo scontro so 
dale e politico. Insomma. non 
esiste solo una « vertenza • fra 
lavoratori e govemo sulle ri 
forme, ma deve esistere e so 
prattutto dobbiamo costruire 
una vertenza fra un ampio 
schieramento sociale operaio 
contadino e del ceti medi e 
rinsleme delle istituzioni II 
fine non e un conflitto con 
queste istituzioni ma il loro 
adeguarsl. nelle materte e se
condo poteri da conqulsta-
re dopo la rottura istituziona

le dei centrallsmo alia doman-
da sociale e politica del pae
se. In tal modo 11 movl
mento si arrlcchlsce dl tra-
guard 1 Immediati, concreti. 
rapportati alia realta locale. 
ed esso pud sviluppare quelle 
potenzialita dlalettiche In se
no alle forze politiche dl cul 
si e prima accennato. Non 
pud esserci, dunque sottovalu-
Iazione o peggio lndlfferenza 
sul fatto che con le leggl di 
«riforma» proposte dal go
verno si colpisce a fondo. con 
un chiaro disegno neo-centrall-
stlco proprio la sfera di po-
tere e dl azlone dei comuni 
(vedi: legge trlbutarla. legge 
sulla casa, legge sanitaria). La 
capacita, 11 potere stesso del
le region! rlsulteranno pesan-
temente condizionati da que
sto « esproprlo » dl potere de
mocratico dei livelli Inferior! 

dell'ordinamento. Per questo 
bisogna reaglre ad ogni at-
tacco alia autonomia dl base, 
e bisogna collegare sempre 
gli obiettivi anche parziali del
le riforme economlche agll 
obiettivi dl un nuovo potere 
democratico, articolato. di ba
se, fortemente parteclpato. 

CAR0SSIN0 
L'anallsl e 11 giudizlo sulla 

situazione economica e politi
ca del paese compiuta da 
Amendola. trovano conferma 
nei processl in atto in Llgu-
rla. Anche in questa regione 
11 centro sinistra ha registra-
to nuove manifestazloni di cri
si (e il caso del comune e 
della provincia di La Spezia. 
dell'uscita del PSI dalia giun-
ta comunale dl S. Remo. del-
1 aggravarsl dei contrast! nel
la giunta regionale). II pro-
iungarsi di questa situazione 
provoca sfiducia nel confronti 

, del partiti dl maggioranza 
creando al tempo stesso am
pia disponibilita democratica. 
Lo dimostra la risposta anti
fascista delle masse popola
rl. risposta piu larga e unita
ria di quella del lugllo '60, 
e che ha una sua ramificazio-
ne di base con schieramenti 
unitari senza precedent!. II 

' problema perd e oggi dl dare 
continuita a questi process) 
unitari avendo presente che 
esistono pericoll dl involuzlone 
reazionaria non solo nel Mez
zogiorno ma anche in regioni 
come la Liguria dove pure esi
ste un forte tessuto democra
tico e un robusto movimento 
operaio. Si tratta di un perl-
colo che non ha le caratterl-
stiche fasciste di tipo tradi-
zlonale. ma si configura nel 
blocco d'ordine e portando 
avanti movimenti di protesta 
settoriali e corporativi che si 
contrappongono alia politica 
delle riforme. Si pensi alia 
situazione dell'edilizia (gll edi
li sono dopo i metalmeccanl-
cl la categoria di lavoratori 
piu numerosa nella regione) 
dove e prevlsto un forte calo 
deH'occupazlone e dove con-
temporaneamente 1 proprieta
ri di aree e 1 grandi costrut-
tori cercano di strumentaliz-
zare le difficolta per ottenere 
nuove agevolazioni credltizie e 
la liberalizzazione delle licen-
ze. Altri segnl dl tnsoddisfazlo-
ne e di reazione si registrano 
tra 1 ceti medi e in par
ticolare alcunl ceti professio
nal! come 1 medic! preoccupa-
ti della riforma sanitaria e 
fiscale e gli albergatori. I fill 
dl questo movlmento che pun
ta alia costnizione di un bloc
co conservatore sono tenutl 
dalia DC e dal PSDI. e qui 
e da notare l'accentuarsl di 
quella sfasatura tra la crisi po
litica del centrosinistra e l'ag-
gregazlone di un nuovo schie
ramento dl sinistra. Questa si
tuazione va ricondotta alia si
tuazione interna della DC, ad 
una linea di condotta ambigua 
e contraddittoria. Anche in Li
guria c'e una crisi che si ap-
profondisce e che d dovuta 
alia tendenza di questo partito 
a presentarsi con piii volt! e 
diverse posizioni sotto la pres
sione da una parte delle forze 
popolari e dall'altra delte for
ze conservatrici. La DC tende 
a sfuggire alle contraddizloni 
in cui si trova tentando di de-
gradare a livello municipalisti-
co le scelte politiche nuove 
imposte dalia lotta popolare. 
In tale situazione e fondamen-
tale che il nostro partito af-
fermi sempre meglio il pro
prio carattere nazionale. la 
sua capacita dl condurre una 
politica unitaria tanto a Ge-
nova come a Vicenza. In Ligu
ria come nel Mezzogiorno. 
Due scadenze Important!. In-
fine. permetteranno nelle 
prosslme settimane e mesl 
di offrire element! e occasio-
nl perche il processo unitario 
delle slnistre avanzi e si con-
solid!' la conferenza sulle par-
tecipazioni statali collegata a 
tutti t problemi dello svilup
po economico e sociale: e le 
elezioni a Genova dove la con
quista della maggioranza di 
sinistra al comune pud pro-
durre modifiche neU'intero 
quadro della situazione politi
ca ligure facendo avanzare 
I'unita di tutte le forze delta 
sinistra. 

fl nostro impegno deve ten-
dere alia costruzione di uno 
schieramento di forze social! 
e politiche piu ampio a favo
re di una politica di riforma 
e cid richiede una presenza 
e un'azione politica coerente 
e adeguata e lo sviluppo 11 
un rapporto orgamzzato con 
le categorie intermedie e i 
ceti medi produttivi. 

AMBROGIO 
Tj» crlsl profonda e l'attac

co fascista e reazionario che 
hanno scosso la Calabria in 
questi mesi. hanno investito 
I'intero paese Quelle forze 
eversive perd non hanno vin-
to ed anzi. nella stessa Cala
bria. si e allargato lo spazio 
per una Iniziativa del nostro 
oarttto e delle forze democra 
tiche. e si e messo in moto 
un processo unitario Tuttavia 
le forze eversive non sono sta 
te sconfitte definitivamente 
esistono ancora pericoll dl 
blocchi reazinnari e conserva 
tori. E' quindi necessaria una 
nostra attiva presenza e una 
nostra capacita dl lmporre 11 

terreno dello scontro avendo 
chiara consapevolezza dl un 
certo vuoto Dolitlco da noi la-
sclato nel passato e che gll 
stessl fatti di Regglo Calabria 
hanno messo in luce. Si tratta 
In sostanza della questlone dl 
un nostro insufflclente rappor
to positivo con le masse lavo. 
ratrlcl, popolarl, con 1 ceti 
medi e Intellettuall. NeU'intero 
Mezzogiorno oggi e in atto 
una crisi che e diretta conso-
guenza del fallimento dell'ope-
razlone riformlsta tentata dal 
centro sinistra. Ecco allora la 
manovra everslva trovare nel
la situazione economica e so
ciale elegit aggancl oggettlvl: 
si pensi alia dlsnmipnzlnne, 
alia condlzlone delle campa
gne e cosl via. Da qui la ne
cessita dl un collegamento, 
pur nella nostra autonnm'a, 
con tutte le forze dl sinistra 
avendo presente che nroDrio, 
quella situazione oggettiva 
economica, sociale e politica 
offre anche a nol 11 terreno 
per precise in'ziattve: lotta 
per I'occupazione. per la ri
forma agrarla, per una poli
tlci dl sviiuoDO alternativo 
neU'intero Mezzoeiorno. Si in-
nesta a questo punto 11 pro
blema del nostro rannorto con 
le masse, risolvendo contem-
poraneamente una qupstlone 
centraie: essere in grado cioe 
di imDostare e condurre la 
iotta per le riforme. con la 
continuita e la chtarezza po
litica necessaria. Particolar-
mente acuto e ouesto nroble-
ma nelle cltta.. dove l'lncrina-
tura nel nostro rannorto con 
ie masse deve essere supe-
rata da un collepampnto ron 
I bisognl piu elemental dal
ia povera gente. del slnvani, 
del ceto medio, da una poli
tica di riforma in ler»ame con 
1 lavoratori delle camDagne 
colpendo oiiell'lntrpcplo di ren-
dita aerarla e di rendita ur-
bana che ha imprinionato una 
parte del ceto medio, per rom-
pere 1 blocchi munirlpalistl e 
conservatorl. La lotta per la 
occupazione e le riforme fa 
tutt'uno con quella per la de
mocrazia. per 1'allareamento 
del tessuto democratico e lo 
svllupno dell'autonomia regio
nale, per la deflnltlva scon-
fitta del verticismo I limiti 
che si manlfestano in alcune 
forze democratlche e di sini
stra su questo terreno non de
vono farci perdere di vista la 
strada maestra. decisive del
l'unita fra noi e le forze socia-
liste e della sinistra cattolica. 
Questo cnlieeamento unitario 
deve fondarsl suit'autonomia, 
il rifiuto del verticismo e 
la ricerca di nuovi indirizzi 
economic! e sociali. senza al-
cuna confusione e man tenen
do pienamente la nostra auto
nomia. 

ROMEO 
II partito In Puglla sta af

frontando la campagna eletto
rale attomo ai temi cho ln-
vestono sia la campagna che 
la cltta. La situazione nelle 
campagne e oggi caratterizza-
ta dal tentativi di aggregazio-
ne di un blocco reazionario, 
come risposta alle conquiste 
dei lavoratori, al fallimento 
deila politica democristlana e 
alle decisioni del MEC. Ma la 
debolezza dl questo tentativo 
sta nel fatto che le forze che 
si tenta di ragerupDarp attor
no al blocco agrarlo non sono 
omogenee. anzi sono fra loro 
divise da profondi contrast! 
di lnteressi. Pittavoli e colti
vatorl diretti da una parte, 
colon! e mezzadn dall'altra, 
non hanno certo le stesse po
sizioni degli agrari nei con-
iroiiti dena le^ge suil affitlo 
e sul contratti. 

Nostro compito e quello dl 
accentuare questi contrast!, 
isolando gll agrari attraverso 
vaste iniziative di massa per 
il collocamento, per il paga-
mento dell'integrazione del 
prezzo dell'olio e del grano, 
per I'applicazione della legge 
sui fitti e l'estensione di que
sta ai contratti di colonla e 
mezzadria. Condizione di 
successo per questa battaglia 
e quella di allargare 11 fronte 
di lotta dalle campagne alle 
citta. e di rafforzare nelle 
campagne la mobilitazione del 
braccianti. 

Gli agrari Infatti cercheran-
no probabilmente di reagire 
alia legge sull'affltto caccian-
do 1 contadini dalia terra: do-
vranno in questo caso trovaral 
di fronte alia lotta decisa dei 
braccianti per le trasforma-
zioni agrarie, 11 collocamento 
e per 1 contratti salariali. 

Gli agrari cercano di colle-
garsi ai ceti medi urban!, al 
professionisti, alia piccola bor-
ghesia. ma non sempre e fa
cile per loro realizzare questo 
collegamento. All'interno del 
comitati che essi vanno costi-
tuendo si manifestano due ten
denze- una apertamente rea
zionaria che punta sulla vlo-
lenza. 1'altra che Invece ao* 
stiene un'azione sul piano po
litico attraverso una forte pres
sione sulla DC e sulle forze 
del centro sinistra. La recente 
iniziativa dei novanta deputatl 
dc non e estranea alia pres
sione degli agrari, e natural-
men te non solo di questi. Dl 
qui l'esigenza di una nostra 
costante iniziativa e di una 
forte direzione del movimen
to di massa. 

Elemento unifica tore della 
nostra azione nel Mezzogiorno 
e quello della Iotta per I'oc
cupazione. che ha tra l'altro 
un respiro nazionale In quan
to tocca da vicino i problemi 
della congestione delle citta 
del Nord e della emigrazlo-
ne. Per dare respiro a questa 
battaglia. bisogna Interessarvi 
gli entl locall. dai comuni al
ia Regrone. giungendo fino ad 
investire il Parlamento sul 
problemi dell'intervento pub-
blico. 

Infatti, mentre ancora si sta 
discntenrtn sul ruolo e I com-
n:tt delle Reyonl In materia 
di nroTimmnzione. In realta 
I'lntervento punnlico e eli m-
veM'mentt in agricoltura ven
gono declsi ^entralmente dal-
1'IRI. Le scelte decisive dun-
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