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TRIBUNA CO 
Verso il XIII Congresso del Partito comunista italiano 

II nostro 
internazio-
nalismo: 
presenza e 
autonomia 

L'intervista di Cossutta a Vie 
NuoveGiorni e il discorso dl Ber-
linguer a Nuoro, nella parte dedl-
cata alle question! Internazionali, 
hanno riproposto Teslgenza di ul-
tenori approfondlmenti della no
stra analisl della situazlone inter-
nazionale e dei problem! che con* 
cernono contenuto, forma e meto 
do del nostro internazionalismo. 

Per quanto concerne 11 prlmo 
punto, due question! sono venute 
assumendo partlcolare importan
za: la « nuova strategia » degli Sta-
ti Uniti e la dlvisione nel mondo 
socialista e nel movimonto operaio 
e comunista. Le due question] sono 
strettamente connesse. Uno degll 
obiettivi centrali della odierna stra
tegia americana e. infatti, Tutilizza-
zicne di tale divisione, alio scopo 
di determinare piu favorevoli equi-
Ilbri (o squilibrl) di forze sulla 
scsla mondiale. Nei mesi scorsi ab-
biamo, giustamente, posto l'accen-
to sulla crisi americana, sul sno 
carattere strutturale, sulla sua pro-
fondita e acutezza. Dobbiamo, perO, 
alia luce di piu recenti sviluppi, 
valutare attentamente la gravita (e 
la pericolosita) delle differenziazio-
nl e dei contrastl present! nel mon
do socialista e, diriflesso, nel mo-
vimento operaio e comunista inter-
nazionale. 

Tl governo Nixon sta tentando di 
superare la crisi politico-militare 
attraverso la mobilitazlone di tut-
te le risorse attuali e potenziali di 
un paese che nel 1971, sopra un 
reddito complessivo cli 512.000 mi-
liardl di lire, ha stanziato, per il 
bilancio militare del '72, 47.000 mi-
liardi dl lire, cifra equivalente al-
l'intiero reddito annuo dell'Italia. 
Quella che Kissinger e Nixon chia-
manc la linea del confronto e una 
linea che resta fortemente aggressl-
va: essa mira ad una nuova rego-
lamentazione dei rapport! economi-
ci, commerciali, militari con l'Occi-
dente europeo e ad una trattativa 
globale con la Cina, alio scopo di 
esercitare tutta la propria press! o-
ne, da occidente e da oriente, sul-
lTJnione Sovietica e sul paesi socia
list! ad essa collegati. In questa 
strategia, la selezione degli aiuti 
economic! (una massa di invest
ment! tuttora imponente, nonostan-
te I recenti tagli) e l'ideologia del
la «vietnamizzazione» (o della 
<c israelizzazione») si Intrecciano 
strettamente in uno sforzo comples
sivo di contenimento e di rovescia-
mento delle spinte rivoluzionarie e 
antimperialiste. 

Di contro, se e dato cogliere i se-
gni di un*ulteriore tase di ascesa 
del potenziale economico e militare 
dellTJRSS e del mondo socialista, 
occcrre prendere atto con realismo 
che, dopo l'ingresso della Cina al-
l'ONTJ, da nol considerate positiva-
mente, non vi e stata attenuazione 
ma acutizzazione dei contrast! e 
che, dopo di allora, vi sono state, 
da parte dei compagni cinesi, prese 
di posizione, come nel caso del con-
flitto indo-pakistano per il Bangla 
Desh, assai divergenti rispetto alia 
linea tenuta non soltanto da!!TJRSS 
ma dalla parte prevalente del movi-
mento comunista internazionale. 

La prospettiva. nonche essere dl 
graduale, anche se ienta e difficile, 
attenuazione dei contrast!, e di ag-
gravamento dei contrast! medesimi, 
si da rendere ipotizzabili piu aspri 
scontri e da fornire, comunque, agli 
USA la condizione per accentuare 
la pressione sul Vietnam e sul-
1TJRSS, per giuocare su entramb! 
1 lati del contrasto, per acutizzar-
lo, se possibile, ulteriormente, per 
indebolire l'intiero mondo e campo 
socialista, Cina popoiare inclusa. Si 
tratta, evidentemente, dl una Iotta 
gigantesca, aperta da tutti i lati. 

E ' qui che si innesta il problema 
del nostro modo specifico di esse- -
re internazionalisti. Fondato sulla 
piu rigorosa autonomia di giudizio, 
di responsabilita, di iniziativa, sul 
superamento dei « model I i » e sulla 
applicazione, critica e lazionale, del 
marxismo a! fatti s alle contraddi-
zioni della storia, oer drammatiche 
che esse siano, esso esige una do-
cumentazione di prima mano, fon-
data cioe sui rapporti diretti con 
tutte le realta, compresa — nella 
misura del possibile — quella cine-
se. e un lavoro ininterrotto di ana-
lisi e di elaborazione dei problemi 
posti dallo sviluppo impstuoso e 
multiforme della lotta di classe su 
scala internazionale. 

11 Bengala orientale e Iontano, co
me sono lontani il Vietnam, il Ci-
le, !• Giappone: ma e avvenuto e 
p u i awenire che il Vietnam o il 
Bangla Desh diventino, in un 
certo momento, fatti determinan-
ti nella realta quanto illuminanti 
nella coscienza dei compagni e del
le masse popolari italiane. L'auto-
nomia e il taglio critico (che signi
fies anche responsabile) dell'infor-
mazione e della conoscenza sono il 
primo banco di prova su cui il no
stro internazionalismo deve cimen-
tarsi, in uno sforzo costante di evi-
tare gli abbellimenti e le vernicia-
ture della realta e cioe la tentazio-
ne, purtroppo frequente, all'idealiz-
zazione della realta e della storia 
# alia creazione ricorrente di mit! 
e modelli, di paradisi cui ascendere 
• di perfezioni da a imitare ». 

C!6 riguarda sia la realta capita 
listica che quella socialista e, in 
questo quadro, tanto 1TJRSS e la 
Cecoslovacchia, quanto la Jugosla
via o la Romania o la Cina, tutte 
parti integranti del «diverso» mon-
do socialista, tutti prodotti della 

storia e come tall contrassegnati 
dalla sua complessa, talvolta dram-
matica, contraddittorieta. Ogni ecce-
zione, ogni silenzio, ogni squillbrio, 
anche se non intenzionali, potreb-
bero, Infatti, compromettere 11 sen-
so della nostra autonomia di giudi
zio, autorizzare interpretazioni di-
stcrte e di comodo, rendere piu dif
ficile lo sforzo nostro di portare il 
metro e il metodo della critica re
sponsabile (e dell'autocntica) nel-
l'ambito del movimento operaio e 
comunista internazionale, di cui sia-
mo parte non irrilevante. 

Credo che, in questo senso, non 
possiamo, nonostante gli evident! 
ostacoll oggettivi, rinunciare, nel 
quadro di una autonoma analisi 
delle realta socialiste, a pronunclar-
c! sul regime esistente nella Cina 
popclare. sulle linee di politica este-
ra od interna espressa dal partito 
comunista al governo in quel pae
se, nonche sui princioi piu general! 
che sono alia base di quella con
crete politica. 

Riuscire a man*'.inere effettlva-
mente, in ogni momento, in ogni 
pur difficile circosfanza (come ab-
biamo fatto in occasione del con-
flitto indo-pakistano per il Bangla 
Desh). l'oggettivita, l'equilibrio e la 
autonomia di giudizio necessari: 
questo e l'arduo compito che ci sia-
mo assegnati alTint-^mo del movi
mento operaio internazionale, sia 
per voler essere prima di ogni al-
tra cosa fedeli interoreti degli inte
ressi nazionali della classe operaia 
e del popolo del nostro paese sia 
per poter, anche nei periodi di piu 
complesso travaglio, come e l'attua-
le, recare un contributo, nel liml-
t! delle possibility nostre, e non 
solo col consenso ma anche con la 
polemica, alia difficile ricerca e co-
struzione dell'unita nel movimento 
operaio e comunista internazionale. 

Umberto Cardia 
del Comitalo Centrale 

Non 
permettere 
alcun vuoto 
di democrazia 
nel Sud 

Sempre nei moment! piu difficl-
li, di fronte alle grandi svolte poli
ticise, il Sud ed i problem! ad esso 
legati hanno assunto una dimen-
sione nazionale e decisiva; la co
scienza dl questa posizione di cen-
tralita e della grande potenziall-
ta propulsiva della questione me-
ridionale a! fini dell'avanzata al 
socialismo in Italia e uno del mo-
tivi essenziali della battaglia po
litica del PCI e per conseguenza 
deve avere un ruolo primario nel 
corso del suo XIII congresso. Per-
che vi sia un salto di qualita anche 
nel metodo col quale i comunisti af-
frontano il tema meridionale, oc-
corre che la coscienza di questa 
realta diventi patrimonio dei mi
litant) e delle sezioni. Solo cosi po-
tremo supplire al vuoto che gli al-
t n partiti non curano di colmare, 
apparendo ali'esterno simbolo di 
« civilta » e di « progresso » nella 
misura in cui i comunisti non sia
no riconosciuti come i portatorl dl 
un'alternativa che £ anche cultura-
le e ideale oltre che politica e Pra-
tica 

CiO soprattutto verso gli studen-
tl ai provincia verso gli intellettua-
li piccolo-borghesi ^ui quali puo fa
re presa molto di piu l'orgoglio di 
appartenere ad un forte partito di 
opposizione veicolo di rinnovamen-
to culturale e morale in direzione 
meridionalista e nazionale che lo 
aspetto pur essenziile (ma piu dif
ficile a recepirsi) di formazione po
litica erede e continuatrice della 
traaizione democraf.ica. baluardo a 
difesa anche di «questo Stato» 
(contro ogni conato eversivo) ma 
cne non rinuncia a frasformare in 
senso socialista. A questi strati oc-
corre sapientemente proporre la 
prospettiva di una rinascita intel-
lettuale anche individuale, di una 
appropriazione di nuovi strumenti 
critjcj piii adeguati, r t̂li cioe da of-
frire vere possibilita di compren-
sinne dei fatti e delle cose; soluzio-
ni insomma piu convincenti a pro
blemi intimamente accumulati ed 
anrora irrisolti. 

Accanto al lavoro di conquista 
paz'.ente, quotidiano, di tessitura 
del militante si colloca l'azione po
litica verso i ceti popolsn ed I di-
socmpati. Nei confronti di questi 
ultimi, che pure sono una costante 
del paesaggio politico e sociale me-
ridionale, il Partito, le sezioni han 
no bisogno di esprimere altre for
me d'intervento che valgano a su
perare difficolta ed ostacoli talora 
persino di ordine psicologico. che 
intralciano l'affermarsi in pieno di 
un legame forte ed organico tra la 
classe operaia occupata e gli stu
dent* democratici, con gli altri 
gruppi social! in cui raccogliamo 
pin larghi consens!. 

Ho gia detto che la disoccupazio-
ne non e un fatto nuovc nel Sud. 
Eppure negli ultimi mpsl il feno-
meno ha assunto »on| estremamen-
te diversi rispetto a qualche anno 
fa (• non soltanto in srnso quantita-
tivo. Tutti sappiamo che lo spettro 
del mancato lavoro affligge il di 
plomato quasi quanto l'edile e il 
bracciante. Lo studcnte ancor pri
ma di conseguire 'in diploma cono-
sce o per lo meno avverte il ri-
scblo sempre plii reale di essere 
tagliato fuori, chissa l*nn a quando, 
da ogni possibilita di guadagno. La 
insicurezza, la frustrizione, la rab-
bia sono 1 prodotti di questa situa
zlone chiusa ed awilente. 

Molti nostri compagni difficil-
mente riescono a 1 berarsi dalla 
sensazione che 11 disoccupato h un 

Disegno di Duca 

tipo «a se», un hrrabbiato, uno 
che pub fare come a Reggio In
somma. per cui non vale la pena 
di intervenire organizzandone e di-
rigendone la protes^a. D'altro canto 
lo stesso edile disoccupato o 11 
bracciante senza lavoro o, quan-
d'anche si riesce come comunisti 
a indire manifestazioni per il lavo
ro, il sussidio, i provvedimenti in 
agricoltura (cib che e avvenuto in 
molte citta della provincia di Napo-
li) partecipa alia lotta con rlserva, 
non avendo In fondo a'tre possibili
ta all'infuori dell'emigrazione. Tut
ta la sua volonta di combattimen-
to s» concentra cosi su obiettivi im-
mediati (sussidio), rifiutando le 
lungaggini della «trattativa », cioe 
delle fasi alterne attraverso cui ne-
cessariamente si articola lo scontro 
(poiche tale h 11 piu delle volte) 
con le ammlnistrazionl comunali 
per strappare all'lnensia dei Sinda-
cl un minimo di misure di inter-
vento. Alia possibilita dl un lavoro 
stabile si ha l'impresslone che nes-
suno creda piu. 

Ecco perche al di sopra delle bat-
taglit locali per conquiste imme
diate e per forza parziali e limita-
te, dobbiamo rilanciare la azione 
complessiva del Partito, della sini
stra nel Mezzogiomo. Una azione 
che muova dall'occupazione ma che 
non si esaurisca nel richiedere « ad 
al 'a voce» la creaaione di 500.000 
nuovi posti di lavoro, al contrario 
indichi come e quando cib debba 
awenire. Concretezza e celerita 
dunque perche bisogna soprattutto 
far- presto. Rovesciare 11 mecca 
nismo che condanna al sottosvilup 
pa, arrestare Temorragla mlgrato-
ria, sviluppare in l'>co le risorse 
umane e materiall del Mezzoglor-
no e oggi un'esigenza piu che mal 
lesata alia volonta di agire in fret-
ta e di agire bene. La necessita 
che molto in Italia va cambiato e 
largamente awert i ta da tutta la 
popolazione ed e un sentimento ir-
rinunciabile. Si tratta di presentar-
ci no] come i latori e I protagonist! 

del cambiamento, della alternativa 
che e di ordine e di democrazia 
insieme. Dobbiamo avere la forza 
dl dissociare il concetto stesso dl 
ordine da quello di repressione co
si come e tradizionalmente inteso. 
Quello che vogliamo e un ordine 
giusto e nuovo. No al ripristino 
d! vecchie teorie o cl sistemi loga 
ri che non servono al Mezzogiomo, 
si, invece a proposte politiche serie 
e original! che tengano conto degli 
interessi generali di tutto il Paese. 

II nostro Partito, la sua politi
ca sono l'unico punto fermo nella 
disgregazione e nell'abbandono me-
ridionale, Tunica possibilita di usci-
re dal malessere sociale con la si-
curezza di andare avanti. Infatti 
siamo Tunica forza che dalla per-
manenza della questione meridiona-
le non trarrebbe alcun vantaggio. 

•..- ' t ~ Rino Limone 
Afragola (Napoll) 

Sulle odierne 
ideologic 
estremiste 
e riformiste 

Nella ricca tradizione dl pensiero 
del movimento ope*aio, il termine 
ideologia e venuto ad assumere 11 
sigTiificato positivo d< visione del 
mondo, prospettiva ideale, modo di 
intendere i fini e *e srrutture della 
lotta di classe. Se per6 ripercorria 
mo per un attimo ia genesi del pen 
siero marxiano ci .mbattiamo in 
una diversa accezione, tutta nega 
tiva di quel termine. Marx con 
trapponeva infatti la propria con-
cezione, in quanto sintesi teorica 
del concreto capace di ritrovare la 
strada della realta per illuminar-

la e cambiarla, a rutte quelle posi-
zinni, ideologiche appunto, che del 
di to materiale, delia indicazione 
concreta facevano punt! dl parten-
za per astrazioni definltivamente 
perdute a qualsiasi ntorno al reale. 

Questa • osservazione sarobbe di 
poca importanza se in quest'arco di 
annt non cl si trovnsse di fronte 
ad un crescere di importanza di po-
slzioni, ideologiche in senso dete-
riore, che non rimangono piii chiu-
se in biblloteche, ma trovano la 
via per strutturarsi In formazloni 
o momenti organlzzarivi sul terre-
no stesso del movimento operaio 
collocandosi alia fiia sinistra. 

Esiste per esempio oggi in for-
ma organizzata d vari gruppi 
« marxistl leninisti » ma anche cer-
te frange cattoliche del sindacato 
e certe posizlon! del Movimento 
Studentesco) un'ideoiogia che po-
tremo chiamare del sottoconsu-
mo e della poverta, che, partendo 
da una critica empirica e miope 
d! una mitizzata soclota dei consu-
mi e facendo propria la sostanza 
delle teorizzazioni degli apologeti 
borghesi del benassere, arriva a 
cambiare la faccia del nemico di 
classe, a definire integrata e « ari-
storratica» tutta intiera la classe 
operaia delToccldente capitalistico 
e a consegnare le sortl della lotta 
di classe nelle man! dl forze (il 
terzo mondo sostanzialmente) che, 
in tutta la positivita della propria 
lotta d'emancipazione, sono pur 
sempre ancora ai margini del si-
sterna capitalistico svlluppato e 
quindi anche ai margini (sono mar
gini che contano moltissimo, lo 
sappiamo) del nodo decisivo dello 
scontro di classe. Per costoro i die-

! cl annl di lotte della classe ope
raia europea ed italiana che ci 
stanno alle spalle non sono che te-
stimonianza di incorreggibile vena-
lita, dl rlfiuto della politica, dl in-
tegrazione. Tutta !a complessa dia-
Iettica del capitallsmo maturo va 
cosi perduta in una nozione mitolo-
gica di imperialismo; ed abbiamo • 
visto sui murl delle nostre citta 11 
governo Colombo presentato non 
comp espressione dpi legame orga-
nioo che tiene oramai saldamente 
Insieme Stato e capitale, ma co-
me un semplice borbonlco governo 
« della fame e della mlseria ». 

Esiste poi un'ideologia « specula-
r e* di questa, che v've soprattutto 
nei gruppi «operaisti» (Lotta con-
tinua, Potere Operaio, Avanguar-
dia Operaia), un'ideologia che po-
tremo ben chiamare del salario. 
Per questi gruppi tutto e ormal 
chlaro: Tarma dell'obiettivo sala-
riale, che tutti vediamo usare con 
tanta sagacia politica da parte de
gli opera!, sarebbe in grado da so
la di spezzare il meccanismo del-
Taccumulazione, dl « far saltare», 
come si dlce. i l sistema.,Ogni altra 

: istanza vieh'^dosl lasc&ta, 'con sin-* 
;- golare Ingenulta (e non -serve cer

to qualche lmproindsato' dletro-
front a cambiare lo stato delle co
se), alTassoluto dominio del capi
tale. 

La critica della politica alstitu-
zlonale » diventa cosi rifiuto di ogni 
politica e quindi rifiuto anche del 
problema dell'organizzazione poli
tica del partito. Non a caso nel-
Tultima convulsione organizzativa 
di Potere Operaio e rispuntato 11 
tema dell'lnsurrezlone. oramai le 
gato alia Iuminosa infanzia politica 
de"fc classe operaia. 

Ma come non veotere in queste 
posizioni « salariali » dogli operaisti 
una sostanziale sudditanza alia mo
dems linea di polit'ca economica 
di parte capitalistica? Come non 

^ ricnnoscere in qu-jsto rinchiuaere 
? le sorti della lotta dl classe nei 
panni stretti della logica dei reddi 
ti II canto dl sirena del vecchio e 
dal nuovo Keinesismo, il richiamo. 
stravolto. del teorici dcilla funziona-
lita della spinta salariale alio svi
luppo del sistema? 

C'e infine, e non poteva manca-
re. un'ideologia del Capitale sul 
futuro della classe operaia. ideolo

gia che troviamo sparsa a piene 
mani in molte posizioni dl sinistra 
e non. Se la classe operaia e la 
contraddizione fondamentale che il 
capitale e costretto a far crescere 
dentro di sd, e logico che cerchl dl 
liberarsene espellendola material-
mente dal processo produttivo. Ma 
senza la classe operaia, senza le 
sue lotte non c'e per 11 capitale 
possibilita alcuna di sviluppo; ed 
ecco quindi la contraddizione fon-
damentale che si riproduce ad un 
livello sempre piii alto. 

L'ideologia dell'automazione (ed 
in senso lato della tecnlca), e una 
delle forme mistificate in cui si 
esprime quest*utopia del capitale. 
E se oggi, a differenza dell'inizlo 
degi; anni '60, Tautomazione, pro-
prio come ideologia della « soluzio-
ne finale» del conflitto di classe, 
ha perso molta iella sua credlbi-
lita, ecco che nasoe II discorso, 
indubblamente piii sottlle, della 
pro.'etarlzzazione. In una societa 
che ha eletto la fabbrica a pro-
prio modello, non e difficile dire 
che «si diventa tutti operai». Ma 
al d. la dell'attento e doveroso se-
guire 1 mutamenti che 11 processo 
produttivo Impone alia struttura 
stessa delle classi, la riproposizlo-
ne insistente di un'ideologia della 
proletarizzazione nasconde molte 
v"lr« Tutopia della cancellazlone di 
un «interesse operaio» e di una 
«parte operaia» e con questi del 
conflitto di classe. dalla societa del 
capitale. 

Vigilanza rivoluzlonaria vuol dire 
oggi anche saper attaccare e met-
tere a nudo Tanima riformista dl 
ogm posizione che sfugga al con
creto e franco rlconoscimento delle 
parti giocate dalle classi sul terre-
no della lotta sociale, anche se 1 
«deviazionismi» di oggi possono 
non rientrare plU nella vecchia an-
tltesi tra rivoluzione e riformismo. 
Su questo terreno i! Partito Comu-

, nlsta, come erede dpll'unica solu-
zione del problema delTorganlzza-
ziono politica operaia storicamente 
funzionante, deve saper giocare 
un ruolo fondamfntnle di riferi 
mento e di critica. 

Pietro Anelli 
Cagliarl 

Difesa 
della salute e 
rinnovamento 
sociale 
"NeglVdlttmi anni la politica delle 

rilonne, .&"„,entrata nella coscienza 
"della'gran massa del lavoratori e 
questo costltulsce un grosso fatto 
storico. Non siamo ancora riuscitl, 
tuttavla. a stabilire un coordlna-
mento operante fra tutti 1 momen
ti di iniziativa del movimento ope
raio. da una parte, e la strategia 
delle riforme dall'altra. In realta 
cl siamo trovatl in presenza di due 
planl parallell: uno dl lotta per la 
conquista di una legislazione rifor-
matrlce. e un altro. quello di un 
movimento rivendicativo. non sem 
pre coordinato con 11 primo. Que 
sto si e verificato anche per quan 
to riguarda la riforma sanitaria 

A seguito di una serie di lotte 
che si sono svlluppate nel paese. 
i problemi sanltari. particolarmen 
te quelll della prevenzione. hanno 
trovato una giusta collocazione in 
molti degli ultimi contrattl nazio
nali ed aziendali. L'articolo 9 del
lo Statuto del lavoratori. che apre 
Taccesso alia fabbrica ai tecnlcl di 
parte operaia. ha trovato applica
zione In molte circostanze. Comuni. 
provincle. region!, si stanno equi-
paggiando. sul piano politico e tec-
nlco. per affrontare i problemi sa
nltari che nel sistema sanitario na 

zlonale dovrebbero essere dl loro 
competenza. 

A livello legislatlvo, Invece, la 
riforma sanitaria non ha fatto al 
cun passo avanti, proprlo mentre — 
come notava 11 documento unitario 
dl PSI. PSIUP e PCI pubblicato 
11 I febbraio — la sltuazione sanita
ria del paese si e andata deterio-
rando. II decreto delegato ha tra-
sferlto lnsufflclentl competenze in 
materia sanitaria alle Region!. 

Compito del partito in tale si
tuazlone. e quello di trovare la sal-
datura fra momento legislatlvo, e 
momento dl lotta, affrontando su-
blto 1 puntl quallflcantl del pro
blema. 

1) Occorre rlprendere la Inizia
tiva a livello del luoghl dl produ-
zione. La classe operaia deve pren
dere maggiore coscienza del pro 
blemi della salute negli ambientl 
dl lavoro (che proprlo in questi 
giorni assumono dimenslonl dram
matiche. come all'Italsider) anche 
tramlte Tintervento del « tecnlco » 
sui slngoli e specific! problemi. che 
vanno inquadratl nel complesso del
le condizionl di vita e di lavoro. 
In tal modo, attraverso nuove ac-
qulsizioni scientlfiche, si crea e si 
svlluppa la coscienza collettiva del
la classe operaia, che vuole lavo-
rare per vivere e non per morire. 
Cosi, proprio partendo dalla fab 
brlca, si mettono In discussione lo 
stesso modo di produrre del capi
tallsmo e 1 suol rapporti di produ-
zione. E cosi la classe operaia 
forza trainante della societa, por
ta avanti la riforma sanitaria stret
tamente collegata alle altre neces 
sarle riforme. 

2) E' necessarlo avvlare Tistl-
tuzione delTUnita Sanitaria Locale, 
per lncomlnciare a mettere dei 
punti fermi sulla via delTattuazlo-
ne della riforma a livello periferi-
co, per lncomlnciare a dare una 
dimenslone unltaria ai problemi 
preventivl, curativi e riabllltativi. 
Bisogna instaurare, attraverso la 
creazione del comitati sanltari di 
zona e di fabbrica, un controllo 
dal basso sulTUnita Sanitaria Lo
cale. la quale deve essere gesti 
ta Interamente (ospedale com pre 
so) dagli Enti Locali, che soli pos
sono avere una visione globale del 
problema rlcollegandolo a tutti gli 
aspetti (urbanistico, scolastico, assi-
stenziale) di cui lTEnte Locale e il 
necessario momento di coordina 
mento e di sintesi. L'Ente Locale 
sara cos! il mezzo prlnclpale per 
attuare quel decentramento e con 
trollo democratico indispensabili 
per la creazione e 11 funzionamento 
del Servizio sanitario nazionale. 

3) Per portare avanti la rifor
ma dobbiamo non solo realizzare 
una serie di alleanze fra gli ope
rator! sanltari, ma anche questo 
e essenziale, estendere la base di 
massa della. Iniziativa della clas
se operaia, stabilendo forti legami 
con altri strati sociall, .come i ce
ti intermedi che ora sono emargi-
nati dalla asslstenza sanitaria e 
che sono ugualmente Interessati r 
una reale riforma contro le ma 
novre di ristrutturazione del siste 
ma sanitario a favore dei gruppi 
monopolistic! e delle note baronip 
burocratiche e mediche. 

E' indispensabile infine. per por 
tare avanti anche questa riforma. 
Tunita delle forze dl sinistra, lai 
che e cattoliche chiedendo a tutti 
una chiara posizione e un preciso 
Impegno. che ha partlcolare signl 
ficato nell'attuale contingenza po 
lltlca. nella quale volere una rifor 
ma slgnifica cosa ben preclsa. e 
cioe volere un governo aperto al 
le forze di sinistra, capace di av
vlare un processo riformatore e dl 
colplre anche il retroterra di clas 
se e dl privilegio connesso alia ri 
forma sanitaria — cioe le grosse 
baronie. le strutture nvatualistiche 
e i gross! monopoli farmaceutiel. 

Marco Geddes 
Massimo Papini 

Flrenze 

CRONACHE DEI CONGRESSI 
Cellula RAI-TV 

Per la riforma 
democratica 
delPinfor-
mazione 

Dalla risolurione del congresso 
della cellula della RAl TV di 
Roma: 

La lotta per la riforma dema 
cratica delTInformazione e della 
programmazione radiotelevisiva 
costituisce un momento fondamen 
tale della piu gtnerale battaglia 
per profonde riforme di struttura. 
per un nuovo tlpo di sviluppo eco 
nomico e sociale. E" noto quale 
enorme Influenza abbia assunto 
sulTorientamento e sulla formazto 
ne dell'opinione pubblica Tattivita 
Informativa. culturale e dl spetta 
colo della RAITV. Questo fatto e 
II rlsultato di una politica tenace 
mentc perseguita dal suo gruppo 
dirigente e dalle forze politiche che 
lo sostengono: Tampllamento della 
utenza radiotelevisiva e stato favo 
rito in tutti I modi e ha provocato 
la crisi delle gia deboli strutture 
delTindustrla culturale del nostro 
paese (editoria. stampa d'lnforma 
zione. cinema, teatro ecc) . La 
stessa crisi del ruolo formativo del
la scuola pubblica trova in questo 
renomeno una delle sue cause. 

In pochl annl Ia RAI-TV e dive-
nuta 11 punto dl rlferlmento politi

co e flnanziarlo di tutta Tindustria 
culturale del nostro paese e il cen 
tro di raccordo e di promozione del 
mercato e degli interessi del capita 
le monopolistico privato. nazionale 
e internazionale. del settore. L'av 
vento delle cinevideocassette e la 
introduzione del colore dovrebbero 
costituire per queste forze TintzJo 
di una massiccia penetrazione nel 
Ia scuola pubblica, nelle universi 
ta. nel settore delTistruzlone pro 
fessionale. sotto gli auspicll del ml 
nisterl competent! e con Tappoggio 
dei settori Integralisti della cultu 
ra cattolica italiana. ' 

Questa sltuazione deve essere va 
lutata con attenzione, continuity e 
coerenza da parte delle forze cui 
turall. social! e politiche democra 
tiche del nostro paese, in modo da 
sviluppare con coerenza e contl 
nuita una lotta specifica per ba t 
tere gli interessi speculativl e pri 
vatistici in questo settore decisivo 
per il progresso civile e democra 
tico della collettivita nazionale. 

E' necessario, quindi. che la ri-
chiesta di un'informazione e dl una 
programmazione radiotelevisiva 
profondamente rlnnovate. In cui 
aumentl il peso dei lavoratori e 
delle forze social! e politiche de-
mocratiche. costituisca un momen 
to costante di tutte le lotte per la 
occupazione. per le riforme di 
struttura. per nuovi equllibri poll-
tlcl. E" necessario fare del pari a 
mento e delle assemblee regiona 
II II punto dl rlferimento di tutto 
!I movimento. per battere Ia prete 
sa del gruppo dirigente della 
RAI-TV di porsi come un lnterlo 
cutore politico. - medlatore delle 
eslgenze di rinnovamento demo 
cratlco con gli Interessi speculativl 
e privatlstlcl. 

Nazionalizzazione della RAI-TV. 

sganclamento dalTesecutlvo delTen 
te pubblico radiotelevisivo. decen 
tramento produttivo e declsionaie 
del servizio a livello regionale. sua 
articolazione a livello del grandi 
aggregati produttivi. social! e terrl 
toriali mediante unita di produzio 
ne. sviluppo democratico della In 
dustria culturale; costitulscono gli 
obiettivi dl una lotta che s! an 
nuncia difficile e che deve avere 
nelle masse lavoratricl. nei sinda 
catl. nelle forze politiche e cultura 
li democratlche a livello locale, re 
gionale e nazionale. I suol prota 
gonlstl e nelle Istituzioni politiche. 
nel parlamento. nelle assemblee re 
gionall. organism! efficientl dl in 
tervento e dl controllo sull'attlvl 
ta e sugli Indirizzi delTente radia 
televlsivo e delTindustria cultura 
le nel suo complesso. 

SI tratta di elaborare e dl lm 
porre soluzioni nuove. adeguate alio 
sviluppo delle forze produttlve del 
settore e rispondentl, Insieme, al 
le esigenze di sviluppo democra 
tico del nostro paese. 

Federazione cli Varese 

politica 
e sistema 
delle alleanze 

VARESE, febbraio. 
II X Congresso prcvinciale del 

PCI dl Varese ha messo in evl-
dlenza il ruolo insosrttuiblle del Par
tito In fabbrica e la primaria im
portanza che la sua presenza rive-

ste per garantire ad esso un r a p 
portc diretto con !a classe operaia 

Con la battaglia per le riforme, 
la classe operaia !.a faUo un salto 
di qualita, portando la sua lotta dal 
piano della fabbrica a quello del 
Tintera societa, divenendo portatri-
ce d: un modello ii»>niativo di svi 
luppo e ponendosi cosi come nuova 
classe egemone. .-ome classe din 
gente 

L'organtzzazione s.nd&cale e indi 
spensabile ma non piu sufficiente. 
La classe operaia deve porsi il pro
blema del potere politico sulla ba
se della sua conceziune dello Sta
to. Da qui Tesigenza di conoscere 
«i generali rapporti social! e poli
tic! x che intercorrono tra le clas
si. avere una cogmz.one globale del 
capitale, che e struttura e so-
vrastruttura, econonua e politica. 
cultura, ideologia. che e un blocco 
di potere, un sistema di alleanze 
sociall e politiche a livello nazio
nale ed internazionale. Se il capi 
tale e questa complessa e com 
plessiva egemonia scciale e politica 
sulla societa, la classe operaia pub 
abbatterlo solo c«>struendo a una 
nuova egemonia*, un nuovo siste
ma di alleanze social! e politiche, 
a livello nazionale ed Internazio
nale. Tale sistema ha come pre 
messa Tunita della classe, dl cui 
e parte la questione dell'unita sin 
dacale. 

* Nel rapporto tra riforme e al 
leanze, il dato primo su cui misu 
rare la validita di una linea deve 
restare quello delle alleanze ». D'ac-
cordo con questa affermazione di 
Berlinguer, il dibattlto congressua 
le ha Individuato tr» i compiti del 
Partito quello di far acquislre alia 
classe operaia la necessita di co-
struire un sistema dl alleanze so

ciall per rovesciare l'egemonia del
la borghesia e garant«rs! la vittoria 
sul sistema awersario. In primo 
luogc con 1 cetl n;rdi produttivi 
(tecnici, artigiani, ecc ) e con quel 
li intellettuali (student!, insegnan-
ti, mondo della cultura e della 
scienza) 

Spetta pure al Partito fare in mo 
do che Ia classe operaia si ponga 
il problema di un nuovo rappor
to con le assemblee elettive e di 
una qualificazione della sua presen
za politica attraverso la creazione 
delle forme di ur, nuovo potere a 
tutti I livelli della societa Riassu-
mendo e schematizzando: riforme-
alleanze-potere sono l tre nodi fon-
damentali delllni2iativa del Partito. 

Altro grande tema ricorrente nel 
dibsttito congressuale di Varese e 
strta la questione meridionale- La 
presenza di un forte processo im-
migratorio lo spiega. J* due facce 
della questione sono: al Sud disgre
gazione. spopolament >; al Nord con-
gestione, carenze sociali 

La questione menoionale, ha det
to nelle sue conclusion! il compa-
gno Reichlin, «e il modo di essere 
del capitalismo italiano >, che si nu-
tre del sottosviluppo del Mezzogior-
no, che utilizza il Mezzogiomo co
me « una grande fabbrica» di uo 
mini da esportare al Nord. 

8s questa e la ?o-tnnza. la que 
stione meridionale non e una fra 
le tante question! nr.zionali, ma e 
la questione nazionale per -»ccel 
lenzA e, come tale, \Mb essere ri 
solta solo se la classe operaia del 
Nord se ne fa 5ar'«-o. ne divienp 
protagonists conquistando un nuo 
vo tlpo dl sviluppo economico e so 
ciale. 

U. V. 
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