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Correggere il 
tiro delta 
nostra 
iniziativa 
nelle 
campagne 

In una Reglone come la Lorn-
bardia che ha indie! produttivl co-
si altl in agricoltura. relativamente 
alle altre Region! italiane. e an-
cora tante decine di migliala di 
occupatl nel settore. qualche volta 
si e avuta l'lmpressione che ri-
schiasse di essere «snobbato». an-
che in certi ambientl del movl-
mento operaio e democratlco. il 
grosso nodo delle question! che at-
tanagliano e domlnano oggi le cam
pagne italiane, e cib malgrado, si 
badi bene, che secondo le ultime 
valutazioni il valore della produ-
zione lorda vendibile della agricol
tura lombarda (esclusa la produzio-
ne forestale) si aggirl ormai sui 
700 miliardi, pari al 12 per cento, 
di quella nazionale. ottenuta su una 
superficie agraria inferiore al 7 per 
cento e malgrado che si dica giu-
stamente che l'« apporto della agri
coltura costituisce un elemento di 
aostegno e dl equillbrio della eco-
nomia e della societa regionale il 
cui significato va molto al di la 
del suo aspetto puramente quanti
tative ». 

La «raglone» di tale atteggia-
mento sarebbe il prevalere soprat-
tutto nel capoluogo del settore in-
dustriale e il fenomeno della fuga 
dalle campagne. che, anzlche im-
pegnare di piu le nostre organiza
tion! per rimuoverne le cause, in 
taluni casi sembra le abbia « aiuta-
te» a smobilitare. In questo quadro 
alcune questioni vanno non solo se-
gnalate ai cosiddetti «addett! al 
lavori» ma a tutto 11 partlto. in 
questa fase congressuale perche ne 
faccia oggetto di approfondimento e 
poi di confronto aperto con le al
tre forze politiche. sindacali. coo-
perativistiche. ecc. e per le necessa-
rie iniziative organizzative. 

In primo luogo vanno sottolinea-
ti i compiti che pone anche al par 
tito la grossa questione della ge 
stione delle nuove e importantl con 
quiste sindacali del salariatl. e 
braccianti e. in particolare. della 
applicazione integrale della nuova 
legge sull'affitto. 

La fase di applicazione della nuo
va legge non h cessata certo con la 
chiusura dell'annata agraria pas-
sata. non solo per la necessita dl 
superare alle prossime scadenze 
del pagamento del canone e 
al prossimo 11 novembre gli even-
tuali compromessi che qua e la 
hanno caratterizzato la sua prima 
applicazione: ma anche perche es-
sa si fonde con la lotta che In 
Parlamento e nel Paese va con 
dotto contro il referendum dalle 

• forze fondiarie e conservatrici delle 
campagne poiche, lor .signorl, mal 

: sopportano la decurtazione del 30-
40 per cento della rendita assen 
telsta e parassitaria . 

L*unita raggiunta ai vari livelli ca-
tegoriali e fra i partiti popolari 
anche in Lombardia in questo cam-
po ha avuto. ha ed avra fort! ri-
flessi anche nella situazione piu 
generate: basti pensare che 11 fron-
te unitario realizzato durante il luii 
ghissimo iter parlamentare e gros
so modo conservatosi. almeno ob-
biettivamente. anche dopo. ha pra 
ticamente impedito ai neofascisti 
di oggi di trovare fra l'agraria pa-
dana i consensi auspicatl per i loro 
briganteschi disegnl (il che Invece 
avvenne agll albori del fascismo 
dopo la I guerra mondiale), con
sensi che gli stessi invece trovano 
con maggiore facilita non solo nel 
sud ma anche in certi ambientl 
della grossa ' industria monopnlisti-
ca proprio di Milano e del Nord. 

Lunga e ancora ovviamente la 
•trada per vincere la resistenza 
della ConHda e per debeltare 1P 
eversive iniziative del marchese 
Diana e dei suoi soci. ma la via 
unitaria imboccata e l'intervento 
attivo e operativo della legislazio-
ne regionale. che e pressoche so-
vrana in materia, lasciano bene 
sperare per il futuro. soprattutto 
se I'unita di lotta con i salariati 
e braccianti. oggi impegnatl nella 
conquista del patto nazionale. si 
consolidera ed estendera sempre di 
piu ai coltivatori diretti. agli ope 
rai per prospettare obiettivl sui 
quali ottenere il consenso di tutti 
gli strati sociali delle campagne e 
da porre alia base dei piani di 
sviluppo zonale che devono sempre 
piu divenire il primo test per quan-
ti intendono seriamente cimentarsi. 
sui piano di una effettiva e credibi 
le programmazione democratica 
dal basso, nelle nostre campagne 

In Lombardia e in particolare per 
quanto attiene la mobilitazione dei 
lavoratori dipendenti. abbiamo do-
vato lamentare perd anche insuffi 
cienze. ritardl e talora assenze 
gravi. nei momentl in cui piu du 
ra e stata la lotta e piu acuta la 
necessita di sensibilizzazione della 
opinione pubblica piu vasta. 

Oggi che indispensabile si dimo 
stra 1'ingresso massiccio delle mas 
se contadine sui terreno della lotta 
aoerta per respingere f tentativi 
liberticidi e di svolta a destra e 
per consolidare e riempire di con 
tenuti nuovi e piu ricchi le Isti 
tuzioni democratiche. oggi. diceva 
mo. non e piu possiblle indugiare 
se si vuole veramente che. anche 
per questo verso, si aiuti e si af-
fretti 1'attuazione delle riforme e 
la prospettlva della svolta demo 
cratica che e la parola d'ordine 
del nostro XIII Congresso. 

Sta a noi. sta al nostro partlto 
far si che questa situaz;one, che 
queste occasion!, siano utilizza 
te pienamente al fine di una rapt 
da correzione del tiro e dl un pron 
to allineamento sui terreno della 
azione e della lotta anche delle or 
ganizzazioni, delle zone e dei set 
tori che sono in ritardo. 

Ora lMnsieme di questl difficlll 
problem! messi a fronte della pre
senza nella capitale lombarda de-
gli industrial! della trasformazione 
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del prodotti agrlcoli alleati degll 
agrari. ci da la dimensione della 
gravita delle questioni di dlrezione. 
organizzative e di inquadramento 
ancora aperte qui a Milano a livel-
lo delle organizzazioni di massa. al
ia cui soluzione positiva deve prov-
vedere e subito la forte organizza 
zione provinciale del Partlto per 
mostrare nei fatti che si cambia 
rotta e perche sia chiara la con-
sapevolezza che non avanza una 
politica di svolta democratica se 
non si conquistano le masse del 
ceto medio delle campagne alia po 
litica delle riforme e non si conso-
lidano le alleanze necessarie fra 
queste categorie e le organizza
zioni che le rappresentano liberan-
dole dalla oppressione fondiaria e 
monopolistica. 

La chiara individuazione di que
sto tema come uno dei piu impor
tant!, sui quale sarebbe stato ne 
cessario discutere, approfondire, 
proporre sokizioni anche nell'ambi-
to del Congresso milanese, e cer-
tamente un compito immedlato ed 
un aiuto sicuro non solo a risolve-
re i problemi della direzione di 
cos! importanti organizzazioni di 
massa tuttora aperti a Milano 
ma atto a.d orientare tutto il Parti-
to sui grande tema dell'unlta 
operaia e contadina per fare avan 
zare la democrazia a Milano. in 
Lombardia. e in Italia. 

Bruno Gombi 
del Comitate regionale lombardo 

Una politica 
verso i piccoli 
detentori 
di rendita 

No' consideriamo ! cc-ti medi pro-
duitivi, commercial! e professiona
ls della citta e della compagna com
ponent) essenziali Ueila vita econo
mic a e sociale per 1'ogg' e per il 
tipo di societa socialista che vo-
gliamo costruire nel ncstro Paese. 
In essi abbiamo individuato gli al
leati naturali della classe operaia 
in tutte le battaglie per una poli
tica di riforme e -ii trasformazio
ne democratica e socialista della 
societa Questo prin«;fJio fondamen-
taie della nostra strai"gia rivoluzio-
naria e abbastanza largamente ae-
quisito nel Partito, anche se anco
ra oprmangono zone di sneompren-
siont e di resistenza e difficolta. 
anche serie, si nscontrano sui pia
no della sua concreta applicazione. 

Mt- quando parliamo di ceto me
dio non possiamo ignorare la ere-
sccnte presenza in esso dl vasti 
strat* non produttivl iegati a posi-
zi.)n> di rpndita. Si *r.*itta. per gran-
do parte, di piccoli rtsparmiatori 
cho hanno investito i loro mode-
sti risparmi nell'acquisto di terre-
ni o di altri beni immobili. dai 
qua'i ricavano una rendita. che 
spesso rappresenta .'a sola o la pre-
valente fonte di entrata e di s a 

' s»er;tamento. La diffusione del fe
nomeno e connaturata al sistema 
capitalistico in generale e in par
ticolare alle caratterstjche che es-

1 so ha storicamente assunto nel no
stro Paese. Un sistema che, tra 
laltro, non offre a milioni di clt-
tadini nessuna cer*ezza di lavoro 
permanente, di un frattomento pen 
sionistico e assistenziale adeguato 
e che. oltre a cio, non ha consen-
tiio e non consente uno sviluppo 
moflerno di forme d< nsparmio e 
di investimento, al nparo dal ta-
gheggiamento della svalutazione e 
delJp- speculazione d^gll istituti di 
credito. 

Ne. confront! di questa massa 
di detentori di piccole rendite, il 
mov:mento operaio e le forze de
mocratiche non possono non avere 
una politica che si proponga la sal-
vaguprdia dei loro legitMmi inte-
res«. E non solo per evident! ra 
gun: politiche, ma anche per ra 
giom di giustizia verso cittadini 
cne dalla logica del sistema sono 
stati indotti a forme di investi
mento distorte e parassitarie. E' 
per noi fuori discussione che una 
politica di riforme e un nuovo ti
po di sviluppo economico devono 
tendere alia liquidazione di tutte le 

forme di rendita parassitaria che 
inquinano la nostra societa e ne 
inceppano il progresso economico 
e sociale. Ma e possibile concilia-
re una coerente politica di rifor
me e persino di trasformazione in • 
senso socialista della societa con 
la difesa sui piano sociale degli in-
teressi dei detentori di piccole 
rendite 

In questa direzione, del resto, gia 
ci siamo mossi in rplazione all'ap 
provazione della legge sui fitti agra
ri e alia battaglia m ccrso per la 
trasformazione della mezzadria e di 
tutti gli altri contrarti in contrat-
t! c> affitto. Ci siamo battuti e ci 
battiamo perche tali riforme ope-
rassero e operino su tutta 1'area 
dei terreni interessaci, mdipenden-
temente dall estensione dei poderi, 
e perche la riduzione della rendita 
fondiaria fosse la piu consistente 
possibile. Ma al tempo stesso ci sia
mo fatti carico di proporre prov-
vedimenti sociali atti a garantire 
la tutela degli interessi dei piccoli 
proprietari concedenti. 

Uno di quest!, qu-llo concernente 
1'esenzione a loro favore dalle im
post? e sovraimposte fondiarie e 
gia stato approvato, anche se do-
vra essere modificato al fine di 
rendere permanente tale beneflcio 
noi quadro dell'attuazione della co-
siddetta riforma ".ributarla. Un se
condo, che consente al piccoli pro
prietari concedenti di vendere la 
terra a condizioni ai favore agli en-
ti d! sviluppo, e stato approvato 
da! Senato ed e -1a mesi bloccato 
alia Camera dall'opposizlone e dal-
l'osi ruzionismo o.ella destra demo-
cristiana, dei liberal! e dei fascisti. 

Consideriamo, oer6, queste misu-
re ancora insufficient!. Siamo con-
vinli che la via della vendita dei 
piccoli poderi non direttamente col-
tivati dai proprietari agli enti di 
sviluppo e la piu rispondente alle 
esigenze di uno sviluopo moderno 
della nostra agricoltura e agli in
teressi degli stessi piccoli proprie
tari, che potrebbero ricavare reddi-
ti maggiori dalla '•p^dita della ter 
ra dietro pagamento in titoli spe-
ciah o in buonl del tesoro ad ele-
vr.t.o tasso di intercsse e garantiti 
contro la svalutazione. Ma non vo-

gliamo costringere nessuno a ven
dere la terra. 

Da qui la proposta del comunistl. 
condivisa da altre forze di sinistra 
e dall'Alleanza dei Contadini, della 
concessione di un foniributo socia
le integrativo a favore del piccoli 
proprietari concedenti che dispon-
gonr. di un reddito complessivo in 
sufiiciente rispetto al fabbisogno 
familiare, rapportato alia minore 
entrata loro derivante dall'applica 
zione della nuova lf-ggi sui fitti 
agran e graduato m relazione alle 
condizioni di reddito dei beneficiari. 

Quest'impostazione tiene conto 
che il problema dai piccoli pro 
prittari concedenti e sociale e non 
economico • produ'tivo. Percib re-
spingiamo fermam<mfe la posizione 
conservatrice della DC e delle de-
stre che vogliono modiflcare la leg
ge sui fitti agrari e aumentare I 
canoni di affitto. Questa posizione 
oltre ad essere in contrasto stri-
dente con le esigenze di uno svi
luppo moderno della nostra agri
coltura, danneggerebbe centinaia di 
migliaia di piccoli cencessionari e 
finirebbe per ritorcersi a danno de
gli stessi piccoli proprietari conce
denti, i quali potrebbero trovarsi 
a.breve scadenza r.ella condizione, 

• gtii.esistente in vaste zone agrico 
• le, di possedere un capitale morto 
in conseguenza dell'abbandono dei 
fondl da parte degli affittuari ri 
di>:t.i alia disperazione. 

Ne discende la oecKSsita di colle 
gare la lotta per .1* plena applica 
zione della legge sui fitti agrari e 
per la trasformazione della mezza
dria e di tutti gli - altri contratti 
agran in contratti di alfitto con lo 
sviluppo dl un'imziatJva politica 
verso la massa dei piccoli proprie
tari concedenti, come si sta facen-
do in Emilia e in alcune altre re
gion I, per mobilitarli a sostegno 
delle nostre proposte e far fallire 
cos] la manovra della grande pro 
prieta terriera e iella destra ever-
siva di utilizzare I piccoli proprie 
tari come massa d'urto contro la 
politica delle riforme e contro la 
democrazia. 

Mario Bardelli 
del Comitato Central* 

Perunagiusta 
direzione del 
mouimento 
studentesco 

Negll ultlml quattro annl ll mo-
vlmento studentesco ha compluto 
pass! in avanti sla sui piano quan
titative (anche se resta molto da 
fare perche sia veramente dl mas
sa) che qualitatlvo. Questa costata-
zione assume particolare rllevanza 
a Roma, dove la classe operaia e 
meno numerosa che altrove e puo 
avere negll student! un alleato mol
to Importante. Occorre per6 che il 
movlmento degll student! abbia una 
direzione politica giusta. A questo 
fine vorrei fare alcune consldera-
zioni. 

Innanzitutto la figura sociale del-
lo studente (e non e dire cosa 
nuova) ha cessato dl essere la fi
gura dl un privilegiato. La scuola 
borghese e in crisi proprio perche 
non e piu soltanto il luogo dove si 
riproducono le «elites» dirigentl 
della borghesia. ma dietro la spin 
ta del movlmento popolare. e per 
le esigenze stesse del sistema che 
necessita di mano d'opera sempre 
piu quallficata, e diventata sempre 
piu «dl massa», nel senso che un 
numero crescente dl giovani ha po-
tuto avere accesso ai gradi piu alti 
dell'lstruzlone. Tuttavia il notevole 
aumento dl student! viene soprat
tutto dai ceti medl di piccola bor
ghesia e sono ancora molto larghl 
gli strati di operal e dl contadini 
cui e imposslbile accedere a questa 
scuola « dl massa ». 

Non blsogna dimentlcare, co-
munque, che lo studente vlve im-
mediatamente contraddizioni abba
stanza diverse da quelle dell'ope-
raio. E questo porta lo studente. 
data anche In genere la dlversita 
del suo strato sociale. a elabora-
zionl teoriche che, pur richiaman-
dosi alia dottrlna del marxismo-le-
nlnismo. non sempre sono in armo-
nia con I'esperienza e le scelte sto
ricamente maturate del movimen-
to operaio italiano. Ecco allora per
che sui movimento degli student! 
esercitano una grossa influenza i ' 
gruppl che costituiscono la cosid-
detta « sinistra extraparlamentare ». 
Infatti la rozzezza dell'elaborazlo-
ne teorica dl tall gruppi. la generi-
cita delle loro indlcazlonl politiche. 
quando non si tramuta in una 
esaltazione dello spontaneismo. rie-
sce abbastanza bene ad esprimere 
le aspirazioni e le contraddizioni 
dello studente in questa scuola bor
ghese. 

Ma se le contraddizioni dello stu 
dente fossero solo quelle di un pic
colo borghese. questo non interes-
serebbe la classe operaia, se non 
marginalmente. Invece lo studente 
si avvicina sempre piu "a condizioni 
simlll a quelle del proletariato. Le 
sue contraddizioni non sono piu sol
tanto quelle dell'autoritarismo nel
le scuole e nelle universita. quelle 
dl un indlvidualismo frustrato; se 
la scuola e un'area di parcheggio 
per disoccupatl. lo studente comln-
cla a vivere direttamente la diffi 
colta dl collocare la sua forza-la-
voro sui mercato e in ci6 si avvi
cina aH'operaio In tal senso gli stu 
denti diventano uno strato sociale 
che In questa fase e interessato 
quanto la classe operaia al supera 
mento d! «questa» societa. e po
ne immediatamente il problema del 
superamento di « questa » scuola . 

II quadro e indubbiamente com 
plesso. ne pub esaurirsi in poche 
righe. ma io credo che il nostro 
Partito. e fu detto anche al XII Con 
gresso. ha tardato a comprendere 
quanto di nuovo andava succeden 
do nelle scuole. In questo modo 
ha lasciato un vuoto politico che e 
stato riempito dai gruppl «extra 
parlamentari»; non e necessario ri-
cordare le differenze che esistono 
tra gruppetto e gruppetto. ne le co 
se che li accomunano e che sostan 
zialmente possono ricondursi alia 
voluta ignoranza della storia del 
movimento operaio che li conduce 

a rlpetere vecchl e nuovl errorl 
(schematismo e settarismo ad 
esemplo), ma blsogna dire che solo 
l'intervento del Partito, come espres-
slone degli Interessi della classe 
operaia, pud impedlre alia gestio-
ne del gruppi dl portare attraver-
so un nullismo avventurista il mo
vimento degli studenti alia sua 
completa impotenza. 

Ml sembra che il Partlto abbia 
ben Individuato quail sono i nodi 
teorlci della questione: si tratta di 
rinnovare la scuola colnvolgendone 
tutte le componentl. non ultimi gli 
insegnanti, e rinnovarla non come 
corpo separato, ma facendo entra-
re al suo interno le forze sociali 
che ne pagano l costl di gestione, 
e doe I lavoratori. Tuttavia ancora 
si reglstra un certo ritardo nell'in-
tervento. pure con alcunl risultatl 
nettamente positivi all'attivo (cre-
sclta della FGCI). Questl ritardl 
debbono essere colmati, prima dl 
tutto dando un giudizio nettamen 
te posltivo del movimento degli 
studenti, nonostante tutti i limiti 
della gestione extraparlamentare. 

SI possono dare alcune Indlcazlo
nl: 1) sviluppare magglormente le 
cellule della FGCI e 11 loro impe 
gno. assicurando ad esse -una mag
giore preparazlone ideologica: 2) 
creare un'unita sempre piu salda 
tra studenti e Insegnanti comuni
stl e tra le lotte della scuola e le 
lotte operaie; 3) la presenza del par
tito nelle scuole non deve essere una 
presenza di chiusura settarla nei 
confront! del gruppi. come purtrop-
po si e a volte verificato, ma una 
presenza attiva sui piano politico 
che smascherl l'antlcomunismo pic
colo borghese. fortemente presente 
in molte teorizzazlonl del gruppet-
tl, e si serva di tutte le spinte 
piu genuine per il rinnovamento 
della scuola. 

Gianfranco Bottazzi 
Roma 

Emigrazione 
e strumenti 
di riscossa 
meridionale 

Nella realta delle zone abbando-
nate del Sud depresso, il tema del-
l'emlgrazlone costituisce un tema 
d'obbligo per il Partito e non solo 
nel dibattito congressuale. E* un te
ma che potremmo considerare di 
sempre, ma che oggi si presenta 
In termini nuovi sia per le dimen
sion! veramente allarmantl che il 
fenomeno ha raggiunto, sla, soprat
tutto, per il miovo modo In cui il 
problema viene sentito e giudicato 
anche nelle zone di emigrazione. Vi 
e stata, in questl ultimi tempi, una 
generale presa dl coscienza della ne
gativity del fenomeno ad ognl II-
vello, una presa di coscienza entro 
la quale emerge prima di tutto la 
dimostrazione da parte degli emi
grant! di una declsa volonta dl col
locare la loro lotta nella prospettl-

. va di un diverso tipo di sviluppo 
e per una societa di versa. Sicche. 
smascherata ognl Ideologia giusti-
ficativa deiremigrazione. battuta 
soprattutto quella cinlca retorica 
patriottarda che In passato la mi-
stificazione borghese aveva intessu 
to intorno alia figura dell'emigran-
te. oggi appare chiaro a tutti che 
I'emlgrazlone rappresenta realmen-
te il risvolto di tutti I problemi 
delle zone arretrate e che essa co
stituisce 11 meccanismo attraverso 
il quale 11 sistema ha realizzato un 
piano criminale di raplna della for-
za-lavoro e dl spreco delle risorse 
produttlve. 

Da questa consapevolezza nuova 
deriva per 11 Partito la responsa-
bilita di porre In termini positivi 
il problema. accentuando non sol
tanto la denuncia delle condizioni 
inumane In cui vengono a trovarsi 
tanti lavoratori e tante famiglie 
coinvolte nel fenomeno migratorio. 
ma sviluppando un tipo di azione 
da cui il blocco dell'esodo possa 
scaturire come prospettlva concre

ta. Non sempre in passato la nostra 
presenza tra gli emigrantl e stata 
adeguata alia complesslta del pro
blem! che dovevano essere affron-
tatl. Soprattutto ci e mancato un 
tipo di presenza che ci consentis-
se un contatto pleno e permanente 
con tutti i problemi connessi con 
Pemlgrazione e, dl conseguenza. un 
lnserimento di tali problemi nella 
strategla generale del movlmento 
operaio. Si tratta ovviamente di ca-
renze che abbiamo registrato sail 
piano pratlco ed organlzzativo, dal 
momento che le nostre analisi, per 
quanto non sempre compiute e de
terminate, hanno raggiunto tuttavia 
un livello abbastanza posltivo. 

E' necessario, quindl, che si pas-
si immediatamente ad una fase ope-
rativa piu accentuata potenziando o 
anche creando tutti gli strumenti 
che potranno essere utili in questo 
senso. Occorre, per esemplo, pro-
muovere un'estenslone massiccia e 
capillare in tutte le zone di emi
grazione dl organisml democratlcl 
e unitarl come la FILER Una tale 
necessita viene rivelata soprattutto 
dalle condizioni di numerosl emi-
grati definlti stagionali, che costi
tuiscono oggi l'-unlco supporto del-
l*economia di tanti paesi piccoli, e 
plccollssiml, non solo dell'« osso 
cilentano», ma dl tutta quanta 
(Italia meridionale. Sono questl la
voratori 1 canal! principal! delle ri-
messe, sono gli importatori dl ca-
pltall, 1 quail si sottopongono a 
qualsiasl sacrificio e a qualsiasi ri-
nunzia proprio perche conslderano 
provvlsorla e temporanea la loro 
condizione che, al contrario. certe 
scelte economiche tendono a tra-
sformare In deflnltlva. 

Non e opportuno in questa sede 
soffermarsi su tanti problemi di 
questi lavoratori che pagano al-
l'estero le tasse local!, compreso 11 
contrlbuto per la chiesa e in Italia 
l'imposta di famiglia, che conserva-
no intatt! i loro doveri nei confron-
ti della societa di origlne e non ac-
quislscono diritt! nei paesi in cui 
lavorano. Sono problemi che noi 
dobblamo denunziare, rlvendlcando 
in ognl sede un'immedlata soluzio
ne, ma cl ridurremmo alia rlchie-
sta di una semplice razlonalizzazlo-
ne di un sistema inumano, se per-
dessimo dl vista quello che deve 
essere l'unico concreto obbiettivo 
della nostra azione: blocco imme-
diato deiremigrazione. 

Su questa linea noi potremo tra-
scinare l'intera compagine sociale 
delle zone depresse a condizione che 
la nostra politica sappla essere in-
telllgente. coerente, concreta. Con
creta prima di tutto; si tratta. in
fatti di saper determinare in ogni 
situazione qual e la realta delle con
dizioni entro le quali ci troviamo 
ad operare e dl sapere individuare 
le potenzialita sulle quali noi pos
siamo fondare un discorso nuovo 
e costruttlvo. In questo senso il 
«gusto per le piccole cose» non ri-
schiera mai di trasformarsi in 
miope emplrlcita, ma la nostra de-
terminazione anche verso 1 proble
mi piu minutl potra costltuire la 
occasione di verifica sia della giu-
stezza delle nostre scelte che della 
nostra capacita di realizzarle. 

In questo senso noi potremo con-
durre avanti il discorso sulle strut-
ture produttlve delle zone depres
se, sulle risorse che dovranno es
sere individuate ed utilizzate: in 
questa direzione potremo interpre-
tare anche le grandi lotte per le 
riforme, per I'occupazione e le Ini
ziative contro il sottosalario. Ri
spetto a questo fine dovra anche 
essere commisurata la nostra ca
pacita dl costruire un tessuto de
mocratico attraverso la creazione 
d! strutture sindacali e organismi 
associativi nei quali si dovra espri
mere anche la nostra capacita di 
confronto e di collaborazione con 
le altre forze democratiche e pro 
gressiste. 

L'esistenza di un partito forte e 
dinamico nelle zone depresse co
stituisce un problema che supera 
le nostre stesse dimension!: e un 
problema di sviluppo della demo
crazia. e una premessa indispensa
bile per la costruzione di una so-
cieta nuova in cui 1'emigrato possa 
reinserirsi in una condizione digni-
tosa e civile. 

Antonio Nigro 
Piagglne (Salerno) 

CRONACHE DEI CONGRESSI 
Feclerazione di Enna 

Contro la 
degradazione 
economica 

ENNA, febbraio 
Tutti I temi. dalla situazione in 

ternazionale ai problem) local i, 
hanno avuto il loro spaztc nel di
battito al congresso federal e di En 
na E in tutti e'era un riferimenlo 
continuo e pressante alia gravita 
del momento politico che attraver 
siamo; alia necessita di attrezza-
re ii partito per ona battaglia a 
cui possiamo essere chiamatl — 
date le scadenze — gia nei pros-
simi giorni. Anche in considera 
zione di questo fatto si e pensato 
di concludere 11 Congresso con una 
risoluzione-appello. che diventi di 
domlnio di tutti i lavoratori, i gio 
vani. Ie donne della provincia di 
Enna 

Nella nostra provincia si e ormai 
al d4 |a di ogni limite in quanto a 
derradazione economica e sociale; 
nessuna prospettlva occiipazionale, 
esodc dalle campagne, emigrazione 
in aumento, chiusura di numerosi 
cantieri edili, ventilata smobilita-
zlone delle mmiere de' settore zol 
fifero E' la sconfitta della politi
ca « dell'intervento straordinario »; 
ormai ogni seria possibility di ri 
presa potra concretizzarsi solo con 
una inversione di tendenza gene
rale che risolva complessivamente 
la questione del Mezzoglomo, at
traverso l'utilizzazione di tutte le 

risorse natural!, una effettiva tra
sformazione della agricoltura. 

La gravita della situazione e 
emtrsa da numerosi interventi. Un 
compagno mezzadro, segretario di 
una sezione di un grosso centro 
agricolo, ha ricordato che a in due 
nella terra non ci si pub stare»; 
ribadendo la necessita di arriva-
re al piu presto ad una risolu 
zione del problema aei fitti agra 
ri. con I'applicazione della legge 

Una nota nuova e venuta da Ga -
gliano, piccolo centro dove si tro 
va uno dei maggiori giacimenti dl 
metano d'Europa. La logica neo 
colonialista ha fatto si che di tan 
ta ricchezza non ne resti niente 
alia provincia: solo qutttro-cinque 
tecnici per il controilo del meia 
nodotto che si porta via — verso 
Geia — ii mmerale Unica conqui 
sta ottenuta e una labbrica di con 
fezioni che occupa quas: 500 ope 
rate ed e !'unica d»lla provincia 

E qui la nota nuova; alcuni 
giovani — studenti ed operai — 
si sono Impegnatj a colmare il rl-
tardc grave del oartito, aprendo 
una sezione a Gagliauo. II compa
gno che e intervenuto ha detto che 
bisogna stabilire un collegamento 
con Ie operaie di quella faobrica. 
pe: estendere da II la lotta sia per 
la occupazione sia per Ie attrezza-
ture civili mancanti rrme scuole ed 
as'ii nido 

Una risposta chiara e venuta dai 
compagni minatori contro la pro 
gettata chiusura -Jelle miniere; si 
e ribadito che nessun posto dl la 
voro pub essere tolto ad una pra 
vincia cos) col pita dalla emigra 
zione Le cause della mancata eco^ 
nomlcita di questo settore vanno rl-
cercate negli sprechi e neirarre 
rratezza dei sisteml produttivl. 

Si e discusso molto sulla Impor 
tanza della politica delle alleanze, 
specie per 11 valore che essa assu
me nel Meridione; si sono sentiti 
alcuni rilievl sui ritardl ancora esi-

stenti in questa direzione. Certo bl
sogna adeguarsi ai mutamenti av-
venuti nella struttura sociale del 
Sud La crescita quantitativa del 
settore terziario, artigianale, com-
me^ciale ImpiegaUzio ha indubbia
mente trovato impreparato il no 
stro Partito. Si e -ottolineato che 
la creazione di un b'occo di forze 
sociaii deve essere accompagnata 
dal consolidarsi di un blocco di 
forz? sui terreno politico, che sia 
capace di dare una svolta nella 
direzione politica lei Paese 

tin contrlbuto original hanno da 
to a! Congresso le nuove generazia 
ni, le quali hanno posto l'esigenza 
che le esperienze degli ultimi anni 
vissute nella scuola diventino pa 
trimonio di tutto ;l partlto 

Spazio rilevante hannc avuto 1 
problem! del Partito. Nella Pedera 
zione di Enna e In atto un profon 
d-> processo di rinnovamento che si 
intende sviluppare. 

Bruno Marasa 

Federazione di Prato 

Le condizioni 
dell'avanzata 

PRATO. febbraio 
I! dibattito al congresso della for 

te federazione comumsta di Prato 
ha affrontato con nccnezza di ana 
lisa e di esperienze il tema della 
ensi politica e delle sue implica-
zlon] nei confronti della classe ope

raia. E' stato posto in evidenza lo 
stjetto legame tra economia e po
litica e la esigenza di nuovi sboc-
chi Le responsa^ilita della D.C. 
che, nella ricerca affannosa del 
mantenimento delle leve del potere, 
non ha esitato a gettare il Paese 
ne: marasma, e sta! a chiaramente 
indlviduata. 

La pericolosita deMa situazione 
italiana, 1 tentativi di spostamen 
to a destra deU'equilibrio politico 
non possono essere visti dimenti-
candt che nel contempo si registra 
la forte mobilitazione del partito 
e di altre forze iemocratiche per 
rispondere e frantumare il disegno 
reazionario che alligna dietro al ri-
corso al «referendum» ed il ten
tative di creare un blocco di ordi-
ne che crei un contral tare alle ri-
chieste delle masse lavoratrici che 
premono per spostare a sinistra il 
Paese e realizzare le riforme so
ciali Si e affermato che la linea 
reazionaria delle desire si sconfig 
ge con un grande movimento di 
massa che, partendo dai problemi 
della fabbrica, della condizione ope
raia e articolandosi attorno alle 
questioni della ristmtturazione del
la industria tessile e dello sviluppo 
economico, riesca a trovare coor-
dir.amento in una vasta azione de
mocratica col ceti medi commer
cial!, 1 tecnici, e le masse di intel-
Iettual] e lavoratori della scuola, 
con tutte Ie forze che vogliono un 
effettivo rinnovamento della socie
ta italiana e che non sono dispo-
nibili per tentativi di marca rea
zionaria. 

In questa dimensione delle lotte 
assume un suo ruolo anche la pic
cola e media industria, le cui con
dizioni sono state uiteriormente ag
gravate dalla legge tessile. Ai pic
coli operatorl il Partito propone 
vaste alleanze per il rinnovamento 
economico e sociale del Paese. Cir
ca la richiesta, da vane parti avan-
zata di lstituire la Provincia di 

Prato, 11 congresso ha confermato 
la opposizione dei comunisti prate-
si e la volonta di operare per ot
tenere il circondario e la possibi 
lita dei servizi uecessari; questa 
posizione si colloca nel quadro del
la battaglia autonomistica imposta-
ta dal Partito per una nuova fun-
zione degli enti pubnlici e per la 
vaiorizzazione delle funzioni della 
Regione. 

Trattando la grave situazione del
la scuola, si e richiamato il Parti
to ad un rinnovato impegno, che 
ampli il lavoro effettuato in que
sta direzione, che ha portato a no-
tevoll risultati, cosi come deve es
sere potenziato l'impegno dei co
munisti per la partecipazione della 
donna alia vita politica e la con
quista ideale delle grandi masse 
femminili. 

Circa lo stato del Partito, e sta
ta riaffermata la necessita di po-
tenziare le strutture di base (sezio-
nl territorial!) puntando su una 
maggiore autonomia della sezione, 
e sulla creazione delle sezioni di 
fabbrica e di scuola, il cui ruolo 
e richlesto e sottol.neato dai tu-
multuosi sviluppi della situazione 
locale e nazionale. 

I cinquanta interventi dei com
pagni hanno sottolineato l'unita del
la federazione pratese attorno alia 
analisi politica e alle prospetUve. 

$. a. 

Domenica si conclude-
ranno numerosi congressi 
di federazione. L'Unita pub-
blichera nei primi giorni 
della prossima settimana i 
resoconti di una parte di 
essi. 
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